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NOTIZIE STORICHE. 

Il grande filonc delle AlpI chc in linea continuata 
e suffkientemente diretta chinde Ilalia nel lato di set-

i t r ionc , giunta al Cimo del Tricorno, che gl i Slavi 
:ono 'lirfíloii, piega repentinatnente verso mezzo-
>rno e scende al mare verso i l seno del Carneio, 
mando raino non dappertutto conlinuato a simililndinc 
mnraglia siccome e del rimanente delle A l p i ; ma 

• esso aperto lasciando amplissimo varco nc l tralto 
'.e slil Ira i l montellé o Nanos al di sopra di Trieste, 

«d il Nevoso o Schnecherg che sta al di sopra di Fiumc. 
11 diversorio delle acqne in qurslo varco segna pro-
priamente la linea di confine, anzi chc la sommitá di 
monti, perchô depressi questi di confronlo alla grande 
catena, e disposti senza serie visihihnente continuala, 
semhrano quasi formatisi per sussulto, Questo terreno 

1 



m l lato <li mezzogiorno e ponente si protendc nel 
maře Adrint iro e verso la pianura del F r i u l i , forma ml o 
dapprima nn altipiano che sta per 1200 piedi viennesi 
sovra il livello del marc, chc inclina verso ponente, 
íino a linea di monti che dalľ intiiuo seno del Carnero 
sccndono alľintímo seno dclľ A d r i a t i c o ; poi s'avanza 
nel marc in direzione di mezzogiorno formando peni-
sola il cuí suolo poggialo al monte Maggiorc declina 
alle marinc. Dal lato di levante e tramonlana del d ivcr -
sorio delle aeque gcendc i l tcrrcno in valle ristrclta 
tra li lari di monti, per la quale scorre la Sava, fmme 
maggiorc chc per le piamire delia Croazia e delia 
Slávenia, continua fino al Danubio, cd unito a questo, 
secnde lino al mar Nero od Eusino, ofľerendo faeililä 
al navigare dalle radiči della Al|)i alle rcgioni che 
circondano quel mare comune ad Asia c ad Európa. 

1/altipiano che dal monte Re c dal Nevoso secnde 
alla pianura del F r i u l i , ebbe nome e lo conservn tut-
tma, diCarso, la penisola quello ď Istria, rcgioni au 
bedno che eonservano scrittc dal dito di Dio sul tcrrcno 
la storia della formazione della terra, o dei per iodu ' 
creazionc dcgli animanti , pcrche" visibili sono le t e * 
slimonianzo nelle concbiglie, negli animali pctrefatti 
come ([neste montagnc si fossero alzate sopra le acquc 
nclla direzione dei filoni di monli e di c o l l i , nt-II? 
stessa disposizionc sussultoria , come si componessero 
le due regioni alla forma chc hanno o g g i d i , fomm 
dalla quale derivano le fisiche condizioni lutto. Ma nor 
i di questa storia che si terra parola. 



Queste rcgioni di Carsia e ď Istria furono rcrtamentc 
ahitato ľino da tempi piú antichi perche mitc i l clima, non 
ingoinbro i l suolo da paludi che ľopcra delľuoino od i l 
lungo ugirc delia nalura ahbiano a rendere solide come 
di altre regioni avvenne, ľertilc il tcrrcno, ľacili le comu-
nlcazioni di mare che allettano dapprima alle piraterie, 
indi ai commerci , puro ľ a e r e , i luoghi ove formarsi 
c-ilta additati dalla nátura. Ma la storia delle or igini 
dei popoli ô coperta da velo tale che ad uomo non é 
possibile nô alzare, nô accostarvisi di troppo. 

II popolo piu antico, del quale rimangono ed a lungo 
traccie, fu della grande fnmiglia d c i ^ e l t i , che tennero ' * ^ 
anche le regioni montane piú interne, la Carintia cioe, la 
Stirio, che tennero le A l p i ď Itália, che nclle regioni L i -
bumiche o Dalrňate stnvano insieme ad al lr i popoli . Le 
trií) ii ehe abitavano la Carsia c ľ Istria non r ranu 
certamentte spregevol i , se nel priino secolo di noslra 
í ra cbbcro inenzione da Plioio , ed alciine ťra queste 
accennale come illustri , o ľ onorevolc tnenzione e eer-
tamente dovula a condizione loro anteriore al tempo 
romano. I Ce l l i istriani avevano comuni le origini coi 
<'arni: j>er6 ľormavano ľamiglie distinte du quelli , per 
quelľ influenza che ncccssarianienlo esercita la condi
zione di regione del tutlo distinta e separala. Se la 
eiviltii loro fosso progredila a segno di preferire i l v i -
vere a comune al vivere isolato , conľera proprio dei 
Celt i , é cosa incerta; i l mare dava iiicenlivo a formare 
ritlá, ma sembra che fošsero schivi del mare, come 
am lie altrove in qucM' Adriatico lo furono; i l mare 



attirô nitro popolo in quosta regione, popolo grecanieo, 
ehe dalla madre patria trasse le ahiludini di comune 
e di marineria. 

Nelľ nnno 612 avati ľôra volgarc una ttibu clí 
T t a c i ehe abitava la penisola allc foci dclľlstro, la 
quale dal fiurno trasse i l nomc di Istria, cacciata dnlle 
sedi sne, o staceatasi dal grosso del popolo per cer-
care venture e nuova patria, rimontó i l Danubio e la 
Sava, e per la Eubiana giuse a piedi di quelle Alpi 
dalle di cui sommitá potova vedersi quelľ Adriatico, di 
cui ehbero forse notizia dai loro fratelli di lingua, cui 
ľ Adriatico era noto per navigazione e per colonie. 
(Juesti Traci scesi al mare oceuparono pressochč tulta 
la costa dal Timavo a lľArsa , respingendo nci paesi 
interní i Ccl t i , e fondarono le cífťd di Trieste, d i Eg ida , 
di Emonia, di Parenzo, di ľ o l a , imporlante la prima 
per trovarsi collocata nelľ intinio seno superiore 
delľ Adriatico, ncl punto piú prossimo al passaggio delle 
A l p i ; imporlante ľaltra per la posizione centrále 
nelľ Adriatico superiore, fornita di porto mirahilc. Sem-
bra che la nuova via apcrla da questi Traci allo cotnu-
nicazioni fra ľ Adriatico ed il mar Nero fosso mantenuta 
per serie di ciltä sui íiumi, le quali nci nomi accennano 
origine grecanica ; e di famiglia grecanica cssendo pure 
i Ycnetj, facilc si cra quel commercio tra un mare e 
ľal tro , che vedesi durarc ancora per queste stesse vie 
nel priiuo secolo di nostra era. Gľlstriani Traci crano 
ardil i navigátori per ľ Adriatico, e si vedono scorrere 
ben lungi dalle spiaggic delia penisola ; ma la piratena 



c l e esercilarono non e bel tcstimonio di loro civiltá, 
della quale niun monumento materiále rimase ad atle-
starla, non opere fusorxo, non d.'inlaglio, non di inuro, 
non di moneta. 

Traci vcnno a questa penisola non soltanto i l 
nomo ď Istria, ma le tradizioni che erano proprie della 
penisola tli egual nome ncl mare Eusino; qnindi la 
tradizione degli Argonauti , del vello ď oro, di Giasone, 
*I> Medea, di Castore c di ľol luce, di A b s i r t o , del 
fiume Istro chc travcrsava la provincia, delle origini 
colchiche; tradizioni che appropriate alla penisola 
del l 'Adriat ico diedero originc a láli cqu ivoc i , clic i 
Romani datisi a ccrcare questo rámo del!'Istro nelľ Istria 
e trovato invece un íiumicello di brevissímo corso, 
ehe non dava adito alDanubio, ne trassero argomento 
di dire bugiardi i Greci . Pure lungamente duró la 
rredenza che i Traci vcnuli fosscro altraverso le A l p i 
portando sullo ápaile lo navi dalla Lubflna nelľAdria-
lico, e (aulo fu cara la tradizione di coinuuica/.imie 
tra ľ Adriatico ed i l Danubio che si ricorse alla sup-
posizionc che fosse sotterranea. Duró lungamente c dura 
ancora la credenza cho gl i Istriami fossero greci di 
origine. 

Le storie registrano memorie dcgli Istriani ncgli 
anni 301 a. G . C . quandoGleonimo di Sparia navigando per 
ľ Adriatico recandosi ncl l 'Estuario Vcneto , si lenne 
lontano dalla penisola per timore. degli Istriani, del 
221 quando avendo predato navi romane, ne cbbero 
e asi ijyo. 



Dilatatosi i l dominio dei Romani dopo ln p*a*ce con 
Carlngine per ľ Itália superiore, ed accolti ncl 202 
avnnii ľfira volgare ( in volontaria dediztoné i Ycneti , 
nel 184 ľu deliberato di cacciare i Celti demro lo A l p i , 
liberandono i l piano , nel quale incontro il consolo 
Marcello ebbe i l permesso <li guerreggiare gť Istriani. 
Temondo i movimenli dei Carni e degli Istriani 1'u 
deliberato dal Sonáto di Roma di piantare una colonia 
fra i l Tagliamento e ľlsonzo su terreno che cra slato 
těmito dai C a r n i . ma chc si pretendeva dei Ycneti , 
colonia la qualé doveva contenero i montanari ed essere 
baluardo ď Itali a. La fondazione di Aquileja che fu 
del 180, insospelli gľIstriani del danno che loro so-
vrastava e voliéro slornarc l i m p r c s a . Raunato un 
escrcito, g ľ Istriani, ebbcro a d m a il regolo E p u l o ; 
cóllegafo ad es.si fu pure un escrcito di Celti guidati 
dal regolo Carmclo alleati non l i d i ; dei Romani, dne 
lcgioni col consolo Maulio stáváno i n A q u i l e j a , cd una 
ilotliglia. Infleei.se erano lc musso dei duc combattenti, 
pcrché ne i l consolo avcva facoltii dal Senato di en-
Irare in provincia che si mostrava oslile soltaulo per 
dispoMzioni , ně gí Istriani arrischiaře volevano rego-
lare giornata campale conlro disciplinato lcgioni , mentre 
le arl i e ľ uso di guerra non avcvano p a r i ; un colpo 
di mano avrebbero prc fer i lo , epperó si tenevano n a -
seosti ncllc inontngne che al Timavo son prossime, 
L 1 ambizione del consolo, dcsideroso di un trionfo, 
prevalse, c , preso le oíľensivc, niosse il camp" d,i 
Aquileja, entro sulle terre degľ Istriani, ed il secondo 
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giorno attcndó nella valíc phí .si apre prcsso Breslovizza: 
la l lott igl ia , destinata a secoiularc lo opcrazioni di 
terra, plese porlo a Scsliana. Scmbra che il piano di 
guerra fosse qnclle di entrarc colľescrcito nel crnlro 
della penisola , disgiungere f ľ Istriani dai Celti it ion-
tanari , c stringero questi al mare, mentre la llotta 
avrebbc impedito ogni fuga o soccorso. 

Non s'accorse i l consolo che appunto fra i l campo 
suo ed il porlo delle navi, stáváno oceultati gľ Istriani 
in sul monte, protetti da propizia nebbia , non infre-
quente nella stagione autunnalc; e, tenendosi in sicuro, 
non sospettando presente i l nemico, dato presidio al 
campo, messi gli avamposti , si sperdettero i soldáti 
chi a provedere ďacqua e di legne snila v i a d i A q u i -
le.ja, chi , ed i piu. alle navi per vivande od altro, d i 
módo chc il porto soniigliava a mercato. Gľ Istriani 
(e furono soli perchě i Celti presero attitudine i l i 
starc col vincitore, spettatori, piú chc partecipi) , p r o -
litlando del rilassamciitu degli ordinamenli di guerra, 
piombano sul campo romano, lo prendonoc lo sacehog-
giano tutto. L a nuova recSta dai fuggiasrhi al porto, 
magnificata a scusa di v i l t i i , porta lo spavento e la 
confusionc; tulti corrono alle n a v i , chc pcricolano di 
sommergere e nasce zuffa fra i soldáti cd i m a r i n i ; 
i l consolo, preso an imo, ordina allontanarsi le navi, 
rimbrolta i legionári, a slento l i rannoda e l i coriduce 
alľattacco. Frattanto i cavalieri chc andati erano ]ter 
legne ed acqua, gettato i l carico, pigliano in groppa 
ciasehedimo due f/nti e al campo s'avviano: i l quale dai 



due corpi c dagli avamposli e contcmporaneamento 
assalito. Gľ Istriani, ebri delia vittoria e di cibi e di 
víno sono rotti e dispersi, i l regolo Epulo appena si 
salva con prccipitosa f u g a : dcgľ Istriani 8000 r iman-
gono uccis i ; gľ inerti Celti vengono attaccati e balluti , 
i l campo é r ipreso , e ľonta di rcpcnlina sconlitta 
con novclla vittoria canccllata. 

Non per tanto cra ľimpresa fallita, c torno i l con
solo colle lcgioni alle stazioni ďinverno in Aquileja. 
Gíunta in Roma la nuova , esagcrata, delle rotte, due 
legioni di cittadini vi fnrono repentinamente coseritte, 
10,000 pedoni c 500 cavalli dei soci chiamati alle 
a r m i ; richiamale le guarnigioni di altri luoghi , o r d i -
nata leva slraordinaria, i l consolo M . Giunio dalla 
Liguria mandato in Aqui le ja , i l consolo Manlio aceu-
snto dai Tribuni della plcbe; trc giorni di publiche 
preghicre ordinat i ; tanto si fu lo spavenlo. Cbiarito 
le cose, fu dcerelata la guerra, e cominessa la eura 
al consolo Claudio Pulcro, chc nella primavera delľanno 
178 la condusse a fine, Nesazio, Muli la , Kavoria furono 
distrutte; gli autori della guerra percossi di verghe c 
di scure; 5622 Istriani falti schiavi o venduli , a mi 
gliaia gl i ucc is i ; i l re Epulo con morte volontaria si 
tolse al tr ionfo; la preda , maggior della speranza 
perchô pověro i l paesc, data ai soldáti; la provincia 
intera venuta in pieno dominio al v inr i tore ; al 
consolo accordato i l trionfo. L a quale guerra, se ě 
memorabilc per ľostinato proponimento del consolo 
Manlio d i volerla esso solo condurre, a compimento 
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anche quando al consolo Pulcro veniva poggiata, č 
memorabile per lo amore dl patria degľ Istriani che in 
Nasazio, ultimo rifugio, i figli-, le donne, sô medesiini 
uccidcvano, anzi che darsi prigioni o v i n t i ; nrgomento 
di ferocia e di odio al nome romano ; argomcnto di 
ambizioso dcsiderio di trionfo, ď irriinissibile vcndetta 
dello strazio patito. 

Důra la tradizione conservata in leggenda del 
eecolo X V I che i Triestipj abbandonassero la cilta" e 
riparassero in Emonia Saviana, colonia puro questa 
dei Trac i . 

Doinata ľ Istria non fu allora ridotta in condizione 
di provinc ia , ma prcsidiala soltanto inediante i soci 
latini e tenula come paesc dedilizio assoggcttalo a 
dec ima; poco piú tardi cíoe nel 167 la colonia di 
Aqui le ja , la quale erasi fondata con tro mila soldáti 
veniva rinforzata con niillecinquecento novello ťamiglie. 

I Giapidi che ab i ta vano a tergo duiľ Istria dal 
Nevoso lino al Tizio instigarono nel 128 trii Istriani ^' 
a scuoterc il giogo romano. Dalo di piglio alle armi 
Sempronio Tuditano, secondo corre fáma, ebbe dapprima 
la peggio,battô poi i Giapidi dei quali inenó- trionfo, domô 
ľ Istria, la quale venno ridotta a condizione di pro
vincia, quindi data in governo al Proeonsolo delle 
Gallie. Due colonio furono eondolle : in 1'ola cd in 
Trieste alli due' punti estremi della provincia per 
meglio eontencrla ; a separazione degli irrequieli G i a 
pidi venne costrutto vallo inurato c turrito, i l quale 
dalľodierno Oberlaybach scendeva quasi direttamente 
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íi Fiuii ic . l i a credersi che in nllorn losse iniposla 
alľ Istria lít forma o come dircssimo oggidi la cos l i -
tuzione provinciale , per la quale venivuno fissati i 
doveri della penisola verso lo stato; le due colonie 
ehhero lo statuto mutiicipale, chc fu poi nei secoli 
posteriori c fino quasi ai nostri tempi hase del reggi-
nieiilo municipalo ; le colonie non ebbero altra g i u -
risdizione che sul comune romano proprio , formalo 
togliendo un torzo delle terre agli antichi possessori, 

. e sul ce-iiiiioe cosi minorato degli anteriori possessori, 
comune che divenne cosi comune soggetto. L 'agro 
•provindata fu in dirclta amministrazione del magistrato 
romano, del proconsolo, il quale verosimUmenle faceva 
amministrare ľ Istria dal proeuratore, ehe insieinc era 
incaricato delle pubhlichc esazionl. Le colonie d ipen-
devano direltatncnte da Roma nellc cose che eccede-
vano i poteri di comune; ed in Roma partecipavano 
le colonie al dirilto di sulfragio per le cariche dcllo 
stato, i Triestini erano inseritti nella tribu ľupinia. 
E a credersi che 1'agro provinciale , se non nveva 
diritto di comune, aveva pero quello di vicinia per 
le cose materiali e per la piccola pol izia . Fra gl i 
ohblighí imposti alla provincia é a credersi che ví si 
comprendessero anche quelli per la flotta d e l l ' A d r i a 
tico, la quale stanziava in Ravcnna, con missione di 
vegliare per la sicurezza del l 'Adriat ico e delľEgeo. 
Se le condizioni d orat e in tempi posteriori polessero 
valere, potrcbbe dirsi che ľobbligo per la flotta con-
sistesse nella fornitura di legni^ armati , dei quali uim 



ne avrebbe dato P o l a , un secondo le altre comuniui 
mariltiine sopra ogni trentadue legni dcllo stato; nella 
corrisponsione di tributi od in. danaro od in materie: 
nel dare soldáti per la llotta, e di fornire i marináři 
c n e 'oglievansi fra le persone v i l i , dacché il servigio 
di niare fu trnuto inľeriorc a quello di terra; i l legname 
da costruzionc doveva fornirsi a prezzo di stiina. (ili 
(• li lili o h i della provincia avrcbbero consistito nel vet-
tovagliare le truppe di prcsidio, nel fornire generi a 
valore di stiina, nel dare donativi, nel concorrerc alla 
spesa di opere pubbliehe, o di soslenerle onninainenle; 
pero i provinciali fnrmavano intorno il rcttore della 
provincia , un consiglio chc senza la preponderanza 
del vinlitore sul vinto , sarebbe stato piu che consul-
tivo od apparcnte , sarebbe stato piú che servile l a u -
datore per paura. conlrollante tiekli onnipotenti r e g -
Si lori <li provincie romane. 

E a credersi che ľ [atria non fosse ml umile con
dizione nci tempi che seguirono alla formazimic in 
provincia , per ipianto lo comportassero la posizione a 
conline dcllo stalo roubáno contro nazioni osl i l i a questo. 
I (iiapidi nelľ anno 51^ prirua dclľera nostra corsero 
improvvisamente sulľ Istria, sorpresero e rovesciarono 
Trieste, alla difesa del quale non bastú i l nonie teinuto 
di (jiulio Césare, nella di cui provincia era posla-; rb-
vcsciaiucnto che fu ben tosto riparato. 

ha Vcnezin, datasi sponianeampnte in dominio dei 
Romani, ebbe per la legge (iiulia municipale ordinati i 
municipl, per cui ľ [talia civile venno nel 15estcsa a tulia 



la provincia Vcneta, dalla foee dclľ Adige al Tímavo. 
F u compresa inallora nelľ Itália civilo anche Trieste, 
non giíi perché staccata dalľIstr ia , cui appartenne o 
prima c poi , ma perchc colonia , quindi suolo italico 
in iniiiKcIiato confine ed in conlinuazione della Venezia; 
i l conlinc delľ Itália civile venne allora avanzato fino 
al Formione, cioe alľodicrno l íbáno. 

Boll ivano allora nello stato romano le guerre 
c i v i l i fra Cesariani e Pompejani , fra i partigiani di 
un impero monarchico , richiesto dalla corruzione dei 
tempi , e qucll i delľantica rcpubblioa falta ormai irn-

.poss ib i le ; ľ Istria tenne pei secondi, Ucciso Césare, 
venne al governo della Venezia D. Bruto, che cac< iato 
da Polliono, che agiva per M. Antonio, tento invano di 
ricoverare in Aquilcja , e passando fra le A l p i v i venne 
ucciso. Le frequcnli possidenze, le mcinorie di famiglic 
servili , che di Antonio si hanno nelľ Istria, fanno cre-
derc chc questa provincia non fosse stata tratlata rac-
glio della Venezia , c lo confische di terre a pro del 
generále vincitoro non fossero la sola pena patila 
dagľ Istriani, che parteggiarono per Bruto. Cessato i l 
proconsolato della (iallia Cisalpina nel 43 avanti ľ éra 
comune, ľ Istria avrchhe forsc migliorato le condizioni, 
se le guerre c ivi l i non avessero durato fra Oltaviano 
ed Antonio, i l quale ultimo fu causa di sventura a Pola, 

l che parteggiando per l u l , fu preša e smanlellata dai 
soldáti di Augusto ; r ipopolala ]ioi cd in memoria della 
vendetta presa sugli uccisori di Césare detta Pielas 
Julia. 



Nello stesso anno in cui Otlaviaiio per la vitloria 
naválo di A z z i o , rimaneva padrone delľimpero roma
no, i Giapidi correvano novellamentc su Trieste e la 
devastavano; r ifal la poi da Augusto con soldáti con-
gedati, dei quali condusse colonie anche in altrc cittá 
islriane, c perlino nelľagro provinciale. Ma contro i 
Giapidi, Augusto mosse guerra, o vi prese parte, ferito, 
arizi per poco non oppresso alľassedio di Metulo, assog-
gettô quclla provincia cd altre oncora prossimc , per 
cui ľ Istria vide cangiata la condizione di provincia 
di confine in quclla di provincia che aveva a tergo 
anipie regioni uhhidienli allo stesso pr inc ipe , colle 
quali poleva quasi spontancamente porsi in comunica-
zione di Iraíiici. 

Non e ancor spenta ncllc tradizioni del popolo 
la mentori* di Augusto scambíato con Giulio Césare, 
pertrhě ambl di portare i l nomo di questo, ed a lu i 
si atlribuisoono nssai coso como fosse padrc delle 
nuove colonie ; cgl i riľcce le mura di Tricsle e di 
Pola nel 32 avanti ľ éra comune, condusse in Trieste 1 
per novello acqucdotto acqua che sgorga a sette mi~ 
glia di distanza; egli ordinô alľintorno le citta e le 
rcgioni per cui Giulia si chiamó la cupitalo dei Carni, 
Giulia Emona, Luhiana; lé A l p i al di sopra di Trieste 
ehhero nome di Giulio. Augusto che aveva dato ordino 
al governo d-Italia ripartendola in undici reg ioni , le 
quali erano piú che gcograíiche, ncgli ull imi suoi 
tempi, quando aveva associato alľimpero Tiberio, o r -
dinô anche le cose dclľ Istria. Nelľanno 14 dclľ éra 



volgare ľ Istriu lino alľ Arsa fu compreja nelľ Itália 
c i v i l e , ed abbinata alla Venezia per modo che si r i -
teiinero come una provincia sola ; alle colonievennero 
ilati in governo ed in pcrcczionc dei diri lt i che paga-
vano allo slato, parecehi dei comuni che erano dap-
priina in condizione provinciale; Trieste cbbe in govcino 
i Carni Catali , pojiolazioue la qualc teiieva quel paese 
che sta fra il Timavo superiore o la llecca e le alture 
di Planina, fra i l monte Rc , ed i l vallo roinano contro 
i Giapidi. Al le rivc del Timavo Trieste alzava statná in 
onore di Augusto. 

Da lal i prdinamenti veniva chc i l comune domi
nante di Trieste avesse il governo di sě ínedcsimo 
mediante magistrature scelte dai ci t tadini , comune 
queslo che non pagava iinpo.si/.ioiie per le terre dflte 
ai CO l o n i ; nvesse i l reggiinento del comune soggctto, 
degli antichi abitanti, i quali ubhidivano alle magistra
ture delia colonia, e da quclla le rieevevano, pagando 
censo alla colonia della qualo formava la plebe, senza 
partecipaziono alle carichc; avesse il reggiinento 
deWagro atlributo, composto di piú comuni, gli abi 
tanti dei quali pagavano i dir i l t i al comune ed o M i e -
divano ai magislrati della colonia, senza godere c i l ta-
dinauza romana, senza partecipare a carichc o ad ooori, 
Ľ a g r o attributo coincchc dato soltanto in governo 
poteva dal supremo potero togliersi, nello stesso modo 
come fu dato; mcnlro piú saldi vincoli univano il 
comune soggelto al comuno dominante. HespubHca 
chiamavano i l complcsso di queste giurisdizioni ; eon-



(li/ioni c íiomc che furono base a quelle chc durarono 
lungaincnte, c preparnrono quel rango politico che 
Trieste ebbe piú tardi , anche dopo perduti gl i agri 
SOggetti cd nllrilmti. Ľ agro cjdonico di Trieste sten-
devasi in Z O n a luiiga o ristretta dal porto di Sestiana 

|Minta di KoQtelongo o iii Stramar dirimpetto a 
Muggia, misurando 25000 jugeri románi: nou v i s i c o m -
prendevano peró le due Chiarbolc , né Servola ; agrn 
che non tutto fu tolto al comune piú antico, ma p o r -
ziinic f u levata ad altro comune; ľ agro soggetlo sten-
fevasi dalľodiema Opcliicna fino alle sorgenti del 
Risano. 

I tempi corsi tra Augusto c Trajano, che č quanto 
dire i l primo secolo delľera volgare, non videm i au-
giati g l i ordinamenti di governo, ma videro alla tulela 
di questi svilupparsi i l miglioro stadio di prosperita di 
I neste. Impcrciocché esteso i l dominiu romano fino al 
Ďanubio, e fiteporfata in quelle regioni la civiltd r o 
mana ; divenute romane le provincie tutto intorno i l 
Meditorraneo, i inutui commerci fra regioni di si sva-
riati prodolti presero la via nabíralo dclľ Adriatico c 
fecere capo in Aquilc ja , divcnulo emporio delle regioni 
< isdaniiliiane, seconda cittä ď Itália per numero di 
popolu e per opiilenza, porto sicuro e cclebratissiino. 
II commercio di terra movevasi da Aquilc ja per la 
grande strada atlraver.so il Cadore e la Carnia lino ad 
Augusta e Salisburgo, altraverso la Carintia fino nci 
dinlorni di Vieňna ; per la via di Lubiana fino ad Ober-
laybach, indi parte per acqua parte per terra lino nel 



centro dclľ odierna Ungheria ; altraverso la Carniola e 
la Giapidia fino al Noaro , o la Corona di Carlstadt, 
indi per acqua lungo le spiaggie della S a v a ; i l m o v i -
mento di maře seguiva lungo i l litoralc istrano c da l -
mato, per quelle regioni che or diciamo i l Levantě. 
A questi movitnenti che erano di commercio, vanno 
uniti quelli derivati dal hisogno del pm*)blico servigio 
in uno stalo sl vasto che aveva centro in R o m a , dei 
movimenti mi l i lar i , e quelli che naturalmente vcngono 
dalla progredita civiltá di p o p o l i ; e come i m o v i 
menti di mare dovevano farc capo in questo estremo 
seno dclľ Adriatico, dovevano dirigersi a questo varco 
amplissiino delle A l p i per passare dalľltalia centrále 
e superiore alle provincie Danubiane al mar Nero, alla 
stessa Costantiuopoli, ed a Tessalonica; lo stradale a i 
quali ultimi luoghi, partendo da Aquilc ja , era di mare 
fino a Zara, di terra piu innanzi. 

A questi movimenti prendeva parte Trieste subor-
dinatameute al grande centro di Aquilc ja , perché la m<i-
rina nelľ Adriatico anche quando fece capo nelľaltra 
spiaggia, fu sempře con materiali precipui fornita da 
questa spiaggia orientale; 1'anlichilá conobbe meglio 
dei tempi moderni gl i elcmenti a formare cittä ed ein-
porl , o seppe meglio regolarli a comune vantaggio, 
per cui mentro nei secoli posleriori un solo emporio 
conccnlrava tutto iu se annichilendo le allro cittá 
nel l 'Adriat ico , i tempi antiebi videro contomporanca-
mente collocarsi in primo rango Aquileja, Salona, N a -
rona, A l l i n o , Ravenna, Brindis i , ed in secondo ran<ro 



taňte altre ciltá che a pena si crederebbe, se la incmo-
ria non fosse confcrinata da nionumcnti. Trieste ebbe 
porto manufatto, tale che non vide i l secondo nei 
tempi a lei hen piú forlunati, ebbe stradě che la mette-
vano in inimediato contatlo conAquile ja e con 1'ola,colla 
grande strada che da Aquilc ja metteva alle sorgenti 
della L u b i a n a , cd a quelle del Noaro; per cui le vie 
*utte d i Aquilc ja erano a lei coiniini. Mu piú che aj l 
commercio doveva Trieste la sua prosperita alle insti-
tuzioni tulte dcllo Stato, a quelľagro , ed a quelle 
giurisdizioni amplissimc che ebbe, le quali erano d e 
menti sapientementc disposli n lormare cittá, e meglio 
ulil izzati ai tempi degli Antoníni. 

L a cittä romana di Trieste oceupava ai tempi di 
Trajano il colle ove ora Ď la cittä vecehia, la valle di 
S. Michc le , i dintorni di Riborgo, le alture della M a -
donnina. La colonia era propriamente sul colle, al 
quale faceva corona i l Cmnpidoglio di forma irrego-
lare, cinto di mura grosse piú che set piedi viennesi, 
munitc di t o r r i ; un lato del Campidoglio toccava la 
cittá, ľ altro era libero, per fare direltamcnte fronte 
ad impeto di nemici esterni; ľ interno del Campidoglio 
sembra essere stato tr iparl i to; una parte era deatinata 
ad uso religioso e v i stava i l tempio delle divinitá, capito-
line, di (iiove, di Giunonc e di Minerva, che dotninava la 
cilte, quasi a tutela di l e i ; tempio rinnovato ai tempi 
di Neroně da un ammiraglio della flotta ravennate; 
ultra parte minore era destinata ad edilizi di uso pel 
governo ; la terza ad areo del tutto militarc, ed era 
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quesla la piu esposla ad assalto, decoravasi i l Campi-
doglio colle statue in bronzo ed in marnio di uomini 
illustri e bencmeriti delia palr ia , statue equeslri, se-
dute, in piedi, di imperátori, di governatori di pro
vincie, di decurioni di mí l i t i . II loro era appiedi del 
Campidoglio dal lato chc guarda la valle di S. Michele, 
ornato pur questo di edifízi e di statue; appiedi del 
edlle nella regione di levante collocavasi il_teatro r c -
slaurato come sembra e dedicato da alto personaggio 
a' tempi di A d r i a n o ; enlro la colonia eravi i l tempio 
di Cibele ; la colonia era circondata da mura solide 
turrite. Nella valíc di S. Michele e verso Cavana 
sláva la eittu soggetta, la cittá piebea, e ľemporio, 
nel sito delľodierno ginnasio la necropoli ed i l cam
po delle giustizie; tre borgato stendevansi lungo le tre 
vic dal lato di levante della co lonia ; allra borgata é 
la precipua stava sulle allure della Madonnina e di 
S. (iiacomo lungo la strada che melteva a Parenzo; 
i l Campo Marzo era alla vi l la Murat, e nelľ odierno 
Lazzaretto S. C a r l o , presso al porto che formavasi di 
due braccin iirtelalte cho da terra dirigevasi ad iso-
lotlo naturalo, sul quale sorgeva antico faro o lanterna, 
rinnovato nel secolo presente. Altro porto ntinore, 
manufatto era nel sito delľodierno palazzo civieo 
tulia p i a z z a , la spiaggia delľ agro colonico aveva 
porti artifiziali, piccol i , frequcnli. L a n t i c a cittá poteva 
eoutareda dodici mila abitanti, nella colonia o cittá nobile, 
e nella ciltá soggetta o piebea, che come iiiaterialmente cosi 
anche moralmente formarono due corpi del tullo distinti. 



Trajíino imperatore, creô la llotia Aquilejcse, stac-
eandolu dalla Ravennate che cbhe allora titolo d i p r c -
toria, alla giurisdizione della qaale apparlcnncro le 
spiaggic dalla foci d e l l ' A d i g o a quelle dclľArsa, co-
gli nbhlighi come sembra di tonere purgato il seno 
superiore del l 'Adriat ico entro linea terrata d a Z a r a ad 
Ancona. L a flotta ebbe stazionc in (Jrado, da cui 
prese anche il nomc; in Aquileja v ' erano gli opil i/i . 
le maestranzc pei lavori ď ascia, le fabbriche di vele 
e di cordaggi, e come sembra v'ebbe stanza i l comumlo : 
sembra che le isole dclľ Estuario vencto appartenes-
soro alla giurisdiziono della Hotta, ed avcssero p r o -
prie magistrature m i l i l a r i , dctlo t r ibuni ; le cittá marit-
timc dclľ Istria apparlencvano alla giurisdizione della 
flotta. La quale non solo prestáva servigi mil i tar i , ma 
quelli puro di trasporto dei genori per uso dello 
stato o della corte imperiále, con navi onerarie o da 
trasporto; la flotta aveva anche piloti di porlo p.-r 
salvczza di navi pcricolanti. 

Adriano cangió i l sistema amminislrativo delľ Itá
lia inslituendo i correltori per Ic rcgioni maggiori che 
si disposcro a ritornare provincie, e dando alle cittá 
i curatori ; cosi g l i allari maggiori (cbe i potcri pub-
bl ic i dei municip! non furono inolti nô atnpli) non piu 
liravansi a Koma, ed ogni cittá aveva magistrálo i m 
periále che vegliava ľeconomia del comune; ľ Istria 
c la Venezia, abbinate giá da Augusto, c chc p o r l a -
vano i l nomo di decima Regione, furono unito sotto 
lo stesso consolare, chc aveva stanza in Aquilc ja . 
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Durante ľ irnpero di Antonino Pio avvcnne cosa 
mcmorabile per Trieste c chc diede compimcnto al 
sislema di TCggimento inunicipale instituito da A u g u 
sto. I Catali , gli ubitanti cioe delľodierno capitanato 
di Adelsberg, che formavano ľ a g r o altributo d i Tr ie
ste, ottennero duli ' Iinperatore Antonino ad istanza di 
habio Severo, triestino, allora Senátore romano, che 
i migliori e i piu ricohi fra loro venisscro ammcssi a l 
eonsiglio conuinalo di Trieste, pagando doppia buona 
cntranza, venissero ammessi allo cariche numicipali, o 
per ľ amniissione al eonsiglio venisscro ammessí alla 
cittadinanza tomana, dalla quale fin allora erano stati 
totalmente cselusi. Dal ehe venne non licve vantag-
giu alla cittá, porobe i decurioni erano costrelti a tc -
nervi cnsa ed ahitarvi; vantaggio agli antichi coloni, 
ai quali il peso del decurionato era grave perche r i -
partíto entro i l cerchio ristrctto di pcrsone. II Comu
ne d i Trieste, grato al cittadino Fabio Severo, g l i a l -
ZÔ nella parte piu nobile del foro, statná equestre 
dorala, Incidendovi nella base lungo deereto ďonore, 
alliiulu'; ni posteri piu lontani giunga la memórta del 
di lui operare, c del grato animo delia patria. 

ISelľanno 2()(J le instituzioni <lei Consolari si svi -
luppárono meglio colla molliplicazione dei Correttori, 
ed il potere delle Municipalita ando scemando mentre 
le cariche divenivano sempře piu pesanti; ľ Istria rimase 
pero sempře abbinata alla Venezia, e rieonosceva A q u i 
lcja siccomc sna capitalo. E peggio andarono le cose 
ímperando Costantino, quando nel 330 diede novella 



ripnrlizione anuninistrativa alľimpero, c tolsc ai comuni 
i redditi ehe avcvano dagli agri soggetti e dagli agri 
attrihuti, p e r cui caddero in grandissima dejczionc 
mancando i mezzi perlino a censecvare gli edifizl e 
le opere di pubblico uso. E questa épOca di dejczionc 
si mostra nella meschinitd dei íuonuiuenti in onorc di 
Cosiantino, nella lotale niniiennza di rnonuinenii agli 
imperátori che susseguirono; ľ irnpero dechinavagran-
dernente, i novelli ordinamenti erano piů adatti nd 
accresecro i l potero regio che a conservare la prospe
rita delle provincie. Giuliano ristabili i JJunicipl nel 
361, e meglio ancora Tuodosio nel ; i 79 ; nia poco 
staňte altre sventure accaddero in queste regioni, le 
dcvaslazioni dei Goti condotti da Alarico del 40<) che 
entrarono in Itália pel ľriuli, le stragi delľlllirico da 
Bmonia Saviana a Costaniinopoii mcsso a ferro c a fuoco, 
la calata di Al i i la che spianlo Aquilcja nel 452; le 
devastazioni del Norico e delle Ponit«nie del 476 ; le 
quali se nou agironq direllaincnte su T r i o l e e snlľ Istria, 
vi influirono grandémente per la caduta dell'Irnpero 
ďOccidentc operala da Odoacre re degli E r u l i ; per la 
dejezione delle provincie colle quali Iratlavansi i traf-
l ic i , per la spari/.ione di Aqui lc ja , per i generáli sac-
cheggi. Teodorieo, fattosi padronc ďllalia nel 489, 
ricoinpose ľinipero cogli dementi románi per c l i ehe 
riguardava i l governo c iv i le , e ľ llalia ľu in migliore 
condizione di quello lo era al tempo degli ultinii i m 
perátori románi, per provvidenza di buon governo, 
per giustizia, per moderazione; a tale che nc l 538 



Cassiodoro, poleva srrivendo agľ Istriani in nonie di 
Vitige, faře si bella descrizione dcllo stato delľIstria, 
da credere che nulla avesse patito per le incnrsioni 
dei barbari o per la caduta di Aqui lc ja , i l lupgo della 
quale crasi preso da Ravenna, giá sede degli ultiini 
imperátori, e dei re Goti. Ecco il dispaccio di Vitige 
ai provinciali ď Istria. 

II Senátore Prefetío del Pretorio 
Ai Provinciali dell Istria. 

" I pubblici dispendl oscillanti a causa della varieta 
dei tempi, possono cquilibrar.si soltaiUo, quando il pře
četlo dclľ imposizioni sia salubremente proporzionato 
alla quantitil dei proventi dei l u o g l i i ; ivi essendo 
facile la risoossione dove e abbondanza di frulti . Im-
perciocehô se viene iiuposto ció che la sterilita digiuna 
ba negato, la provincia solľre detrimento, e non si con-
seguc ľ effetto desideratu. 

" D a l i ' altestaziono di quelli che sovraintendono 
alľ annona pubblica, abbiamo rilevato chc la provincia 
ď Istria, celebrala per la squisitezza e maturita di pro-
d o t l i , vada lieta in quesľanno, Dio propiziante, di 
v i n o , di olio e di frumento abbondanti. Ouindi p«-r 
1'imposta tributaria che in questo primo anno di i n -
dizionc v i vicne assegnata, darete generi delle specie 
sopraddette per tanti zeechini di tributo; le altre cose 



pni condoiiiunio alla dovolá provincia in causa dei 
gravi dispendl. ľ e r ô B ÍCCOTOC B Doi occorrono i gcneri 
sopraddclti in quantita maggiorc , abbiamo trasmcsso 
allrclianti zecchini dal nostro tesoro, affinchu si possano 
avere le cose a noi neccssaric senza chc sieno a 
vostro carico. Imperciocché quando siete oostretti di 
vcndere agli estranci, v i avviene spesso di solľrire 
pregiudizio, specialmcnle quando v i viene tolto i l com-
pralore straniero; ed ô difíicilc di vedere oro quando 
provate la assenza dei mercanti. Quanto non e meglio 
l 'olibcdire ai padroni, di quello cbe dare ai lontani? 
quanto non ô meglio soddisfarc i l dobito con prodolti 
naturali, di quello che sostenerc i fastidi delle vendite ? 
Noi , per sentimento di giustizia, abbiamo provvcduto 
cio chc altrimcnti ci avresle suggerito, perche non 
vogliaino ledere nei prezzi nei quali non va com-
preso ľobblígo del trasporto, 

" Imperciocché questa regione ď Istria e prossima a 
noi , collocata nel seno del mare Adriatico, piena ď o -
l i v i , ornata di campi a coltura, abbondanle di v i t i , dai 
che quasi da tre tnammelle di egregia ubertá, lluisce 
ogni Irutto di invidiata abbondanza. La quale Istria 
non Immeritamente viene detla la Campania di Uavcrma, 
la dispensa della citta regále, diporto di assai voluttá 
e deli/ic. ľrolungata verso settentrione gode di mira-
bile temperie di c i c lo ; ha talune ebo non impropria-
mente direi Baie, ncllc quali i l mare ondoso penetrando 
fra le concavitá del tcrrcno si aequeta in forma bel l is-
sima di stagni. Questi Iuoghi nutriscono moll i crostacci 



cd liiinno vanlo di abbondanza di pešci. Non v i ha un 
solo averno , v i si veggono numcrose piscine ďacqua 
uiarina, nollo quali, anche se ľar le mancasse, nascono 
spontanec Ic ostriche. Cosi nô vi ba bisogno di studio 
per produrre cose saporitissiaic, ne incertezza di p i -
gliarle. Palazzi appariscenli da lungi c per lungo tratlo, 
vi si veggono disposti quasi perle , dal che si mostra 
in quale conto i nostri maggiOfi tenessero questa pro
vincia, la quale decorarono con tanti cdi i iz l . Si aggiunga 
la serie bellissiina di isole lungo quel litorale la quale 
disposta con mirabile vantaggio , garantisce le navi 
coutro pericoli ed nrrirchiscc per grande feraeitá i 
coltivatori. Le milizie di guarnigione vengono onnina-
mentc provvcdute da l e i , essa ě ďornauicnto alľirn
pero, rallegra di delizie i primáti, alimcnta i medioeri 
colla vendita dei prodotti naturali , póiché quello che 
vi nasco viene quasi tutto consumato nella cittá regále. 

" L a (levota provincia dia dunque volentieri i l suo 
abbondevole; ohbcdiscn ampiaincnle i[iianLo si chiede, 
mentre volentieri lo faceva quando non ne veniva 
richiesla. 

" E d aflinche ucssiiua duhhiczza nasca sui nostri co -
mandi, abbiamo inviato Lorenzo personaggio espertis-
sinio, ed a noi proválo per importanli lavori nel governo 
eon polcri suffieienti, alfinohě, secondo i deereti uníti, 
solleeilainenle mamli ad clľcllo quanto gl i venne i n -
giunlo pel pubblieo servigio. 

" O r a somminislrate quanto v i viene ordinato ; voi 
farete propenso i l funzionario, se volentieri aceeltate 



il roniando. Con separato decrcto annesso, v i mani-
festiamo i prezzi clic abbiamo fissato, avcndoci i l 
portatorc delle prcsenti suggerito con apposito rap-
porlo i l modo di farlo. Imperciocché non si puô taa-
iayé qualcosa con giustizia, se non sia stato possibile 
di riconosccre ad evidenza la quantita dei gcneri 
esistcnli. Ingiusto e i l tassatoro che pronuncia a caso, 
e si fa reo di male chi proclama senza ponderare.„ 

Da questo e da atli contemporanei direlti ai T r i -
bntii mar i l t in i i , cioe ai capi della llotla Gradcnse si 
vede, come durasse ancora la costitnzionc provinciale 
dclľ Istria, come durasse ancora la flotta Gradense c 
Veneta (Teodorico aveva anzi portata la flotta italiana 
a milic navi) , e come dovesse prestarsi al trasporto di 
derrate per uso della casa reále. E qui nolerassi come 
distrutla Aquilc ja da A t t i l a , riparassero i profugbi 
dapprima in Grado, divenuta poi metropoli del l 'Estua-
rio Venclo, e nclle isole riparassero anche i fuggiaschi 
di altro c i t t i l , prineipio questo di novella provincia, 
che poi si composc a stato indipendentc il qual ebbe i 
poteri sul mare Adriatico che giá erano dcllo Stato 
romano. 

Giusliniano, imperalorc bizanlino, cui facevano capo 
gli I lal ianiai quali era umiliante ed abborrito i l governo 
dei Goti, deliberato di ricuperare 1'Ilalia, spedi B e l i -
sario, i l quale, comjnislala ľ Istria, la sottopose a l ľEsar -
cato di Havenna nel 539. Conlinuata la guerra ď Itália ^ 
e conquistata a Giustiniano, Narseto, aceusato dagli 
Italiani, e rimosso nel 565 dal comando in Italia, si 



vendico crudclmentc e degli [taliani c delia Cortu, B i -
zantina chiamando i Longohardi, Eutralo Alboino nel 
F r i u l i nel 568 c ridottolo a Duebea Longobarda colla 
sede in Civ ida lc , distrusse Aquileja ehe erasi eomin-
ciata e riedilieare, e fo 1 scorreria nelľlsiria superiore. 
Trieste fu preša e mammu ssa, quelli degli abitanti 
ehe poterono ľuggire ripararono íielľEstuario Veneto, 
altri delľlstria ripararono nella cittá di E g i d a ; i L o n -
gobardi non avevano navilo c si tennero stranieri 
alle eose di mare. 11 Regno dei Longohardi non si 
estosc per tutta Itália, ľEsarcato , c eon questo ľ Istria 
c la Venezia rimasero dei B izanl in i ; ľ Istria e la Vene
zia rimasero abhinale sieeorne lo erano al tempo dclľ im-
pero romano, síBnene la Venezia non comprendesse 
piú che ľEstuario popolalosi grandemente coi fug-
giasehi di íle cittá conquistate c manomesse dai L o n -
gobardi. Narrano le croniehe ehe niollissime ľamiglie 
lasciando Trieste riparassero nella laguna venela, e 
registransi fra le ľamiglie Tribuuosohe, quelle ehe 
poi cbbero nomc di Albani , Barbarighi, Barbari , Longhi, 
Dormsdio, Donzorzi, Ranibolini , Tarnarisci, Borrocnldi, 
Barbaeini , Bonzi , B o n c i l i , Caotorta , D i p r c l l i , Bocco. 

Ripopolata Trieste, c riavutasi eome meglio pote, 
soito ľimpero dei bizanti, corse ne l 588 novello p e r i -

J colo da parte dei Longohardi ehe volevano soggetta 
ľ Istria; e v i fu d a Autori re inviato Evino duca di 
Trento, íl quale avuta grossa somma di danaro dagli 
Istriani si conlcntô di oceupare un isololto alle foei del 
Timavo. E d appena riavutasi ľ Istria da questo spa-



vťiito, altra Bciagura ebbe a soíferire dagli Slavi che 
le stáváno a lergo, poiche entrali dal lato di levante, 
necisero le guarnigioni di soldáti, distrussero le castella 
eadute loro in mano, c saeeheggiarono ľ apcrta campa-
gna; prima invasione (piesta, susscguita piú tardi datrasfe-
nmento di q U e l popolo nella párte alla della provincia-

Durante l 'Esarcato ebbe ľ Istria a magistrálo della 
Provincia un Maestro dei militi- cui obbedivano i T r i - ; 
huni nelle cittä, sollbposto pôi i l Maestro dei militi a 
"lagislratura superiore della Venezia j il reggiinento u 
comune durava in tutto come fu al tempo dell ' irnpero 
romano, ed i oonuini avcvano ancora giurisdizioui su 
a g r i a l t ru i ; annualuienlo venivano legáti da Costan-
tinopoli per mlire le querimonie del popolo, c porvi 
riparo. Ě verosimile chě la cognizione di alti casi <• 
ľ appellazione fosscro devolute alla suprema carica della 
Venezia, la ipiale nel (i<)7 fu di elezione dei rappro-
leMantí del popolo ed ebbe nome di Doge delle V c -
nc/.ie, carica che Crebbe in lustro c potcre come pni 
dcbole faccvasi i l governo esarcale ; pero la caricu 
era sempro obbcdieiite alľlmperatorc Bizantimi, dal 

quale ricevevann anche i l titolo onoriiico di Comolari. 
Katti i Papi parlecipi del pubblieo governo in nome 
dei deboli c lonlaiii iJi/.antiui, BVUta la carica d i V i c a r i i 
Imperiáli, Papa (iregorio II confermava ncl 7215 ai 
Dogi di Vene/.ia quel potere suli 'Adriat ico che giá fu 
della flotta Grádenae o di Aqui lc ja . 

Astolfo re dei Longohardi nel 7J2 mossa guerra 
agli Imperátori di Costantinojioli, presa Ravenna pum 



line a l ľ Esnrcalo, nelľanno segnentc attacca ľlslriu c 
la prende meno pochc cittá al maře, e ne fu falla 
Duchen, della qualo ebbero i l titolo quel Desiderio e 
qucll 'Adelehi, ebe furono gli ull imi rcLongobardi inltal ia , 
spodestati dai 1 'Yamhi nc l . 77 ; i . In questo stesso anno 
riavevano i iíiznnlini P Istria che tennero fino al 7jž9, 
quando Carlomagnn ľoceupo tUtta sebbenc non in 
guerra con Costantinopoli, alľinľuori di Capodistria, di 
Pirano e di Ci t lanova; c riuiase slabilmcntc in poterc 
di Carlomagno per la pace Irattala nelľ 802 con Irone, 
indi con Wiceforo, e segnata iinalinentc (lodici anni 
piú tardi con Michele. Venezia non fu in dotninio di 
Carlomagno, si terme da sô , sempře piú indipondenie 
da Coslautinopoli ; ľ Istria staccata onninamente da 
Venezia fu sottoposta al duca del Fr iu l i che ebbe i n -
carico, o volle di suo arbitrio altcrare gl i ordimiuicnti 
introdueendovi il sisterna baronale che doveva spiantare 
del tutto i l municipale. A i comuni vennero toll i gl i 
agri giiirisdizionali c gl i atlributi , tolli i redditi pub-
blíei, c ľ uso dei beni pubblici che avevano, tolto il 
dirilto di proprio magistralure, cui si voliéro sostiluiti 
centarchi, ristretto assai i l poterc dei comuni, riehiesli 
servigi personali, o corrisponsioni ad arbitrio , trattati 
g l i agri tutti come patrlraonio privatp del governatore, 
introdotta la privativa della caccia baronale, tolte le 
terre vacue o dei comuni e datc a nuovo popolo i n -
trodollovi , cioú agli Slavi che furono ďislribuiti nella 
oampagna apcrla, in quelľ Istria superiore fra l a D r a -
gognu ed i l Carso che per le scenerie dei Longohardi 



era rimasta deserta. Richiamalisi gľ Istriani conlro gli 
arbitri del D n c a , le eose si eomposero ristabilcndo 
ľantica forma, pero gl i agri attributi non furono re -
slituili ai comuni, i quali videro insieme ai municipt, 
sorgoro uu poterc baronale, chc porto piú tardi cffetto. 
Appona scgnata la pace con Michele, per cui ľ Istria 
veniva legiLtimamentc in ])otero del regno italico 
( o i>dato da Carlomagno, Lodovieo iniperatore eonfer-
m a v a solennemente nelľ815 agľIstriani ľantica forma, 
e u < i l diritto di eleggcro le magistraliire tulte si di 
governo che di chiesa; perú i comuni rislrctti a p ic -
colo terrilorio, al proprio soltanto, furono deboli. 

Separala cosi ľ Istria dalla Venezia mariltima per 
1<» dominazione, non sembra che ayessero logalmeulo 
cessato le ohl)ligazioni di quclla p e r l a flotta, che do-
veva custodire ľ A d r i a t i c o ; la necessilá della flotta si 
mostrô hentosto per le piralerie che allor comineiarono. 
il Comune di Venezia reelamô bentosto quei dir i l t i , e 
li fcce valere con la forza , senza opposizione delle 
autorita provinciali dclľ Istria. 

(iiá nelľ 830 dovettero i Vcnct i uscire contro i 
piráti narentani, i quali nelľ 876 distrussero Uovigno, 
Cittanova, S ipar , e minacciarono Tr ies le ; gľ Istriani 
medesimi ricusarono i tributi cd i servigi di marc, 
che poi costretti riconobbero c promisero nella pace 
del 933 fra i l marebese c le cittä istriane coi V c n c t i ; 
ma in onta a cio gľ Istriani diedersi al corseggiare. 
Nel 916 certo (íajolo piráta istriano, i l quale infeslava 
' navigli o lo stesae aplaggie dei Vcnct i , fu vintO da 



quesli, in inemoria della quale viltoria si institul la 
fesla delta delle Marie. II quale falto duró lunga
mente nella memoria dei Vcneti, che lo dissero i l rut-
to tlel e donutlle, e ľ altribuirono ai Tr i c s t in i ; peru 
4í 1 i storici non conoordarono nelľ aceusarne questa cittá. 
II secolo decimo segna un alternato riflulo e riconosoi-
incnto dolle esigenze doi Veneti per la inarina, lino al punto 
che i l Doge ľietro Orseolo usci nel 997 con navile 
da Venezia per eostringere colle armi le cittä istriane 
renitenti, le quali per eento cinquanť anni poi , tennero 
i patt i , ľornendo i tributi e le navi ( ľ o l a doveva 
somministrare canape), i quali diri l t i vennero poi con-
fennati ai Veneti nella pace di Venezia fra Federlco 1 
c ľapa Alessandro IV, in segno di che fu instituila 
la festa sinfbolica dcllo sposalizio del mare Adriat ico, 
rinnovando forse nella solennila o nel c c k l j r n t o f i u -
ľintoro, feste c rili, hen piú antichí. Imperciocché i l 
noino medesimo di Hucintoro , sembra ricordare la 
fcut'itm o tromba, colla quale soltanto dalla navc am-
miraglia, c soltanto in presenza del comandante si 
dava il scgnale di atlaccare ľ inini ico, c ľ ancllo fu 
hen da anlico usato per contrassegnarc ed assieurare 
la proprieta. Nô sarebbe ccccilcn/.a il ritenere che in 
lingua comune da tueinator si fosse delia buci&atoria 
la navc amiuiraglia, dalla qualc davasi i l segno colle 
trombe. 

ľassata ľ Istria e con lei Trieste nel nuovo TCLÍIm 
ilalico ereato da Carlomagno, c rimasti in dominiu 
della eamera o come anchc dicevasi del liseo reale 



gli agri chc non erano municipali delle Cittá. i re 
ďllalia preferirono di darli ai vescovi che fino dai 
tempi di Giustiniano presero parte alle puhbliehe ľa čen
da ed ehhero incomhenzo di sorvogtianza sui m u n i r i -
pt, e sedettero nei parlainenti provincia l i ; od indipen-
dentemente da prudenza governaliva, li diedero alle 
chiese in rimedio (come dicevano) delle anime loro. 
Loltario c Lodovico mentrc associati regnavano, die
dero ai vescovi di Trieste intorno ľ 850 i l dominio 
delľagro soggetto delľ anlica co lonia ; i l che impor-
tava dchito di amministrarc bassa giustizia, c dirilto 
di perceziono delle puhbliehe gravezze r e a l i ; Re B c -
rengario donava ai vescovi nel 911 i caslelli di V e r - * " ' 
ino, re Ugo nel 929 Umago Sipar e ľisola ľaciunn.l 
la quale sembra corrispondere a Monfalcone. ISel 
348 re Loltario donava ai vescovi V alto dominio del 
comune di Trieste, coi polcr i che speltavano al c o u 
le del •aero pnlazzo, il chc importava i l diritlo di 
alto governo, e di alta giu.slizia, i l potere di cleggere 
la supreina magistratura, di dare leggi municipali si 
nel civile chc nel penále, di asrollnre le appcllazioni 
dei tribunáli municipali , di esigere i diri l t i di dogana, 
di vegliare alla sicurezza mililarc delia cittä. I quali po
lc r i venivaro bcnsl in sotlrazione a quelli del Marchcse 
della provincia, ma non per ció Trieste cessô di ap-
partenerc al Marchesato, di prenderc parte ai pnrla-
menli provincial i ; qualchc dirilto rimase al marchcse; 
quale, sarebbe arduo il dirlo. Né per la donazio-
no falta ai vescovi , cessó la condizione antica del 



comune, entro quei limiti che anchc dnpprima esi-
stevano, cioč a dire amministrazione di sô medesima 
nclle cose di hassa giustizia, nelle cosc economiche, 
inedianto eonsiglio e magistraturc scelle da queslo. 
Forse non si va crrati ritenendo che nella divisione 
dei tre poteri, Magistratura, ľodestá, Imvero, la prima 
fosse del comune, la seconda dei vescovi ; i l terzo 
che era militare, del marchese. 

Nel 961 Ottorie I s'ebbe i l Rcaino iľ Itália, del 
quale assunse la corona nel 9 6 1 , pero quel regno, 
non ebbe per ciô a cessare, nô la composizionc sua 
territorialc, che si conservava come era nei tempi 
piu addietro; bensi nello stesso 961 Oltone deponeva 
Bercngario marchese ď Istria, c dava questa provincia 
ad Enrico do Schyren o Wittelsbach, ducn di Baviera 
e di Carintia , <la cui i diri l t i *I<• i ílm-hi di Carintia 

sulľIstr ia , perchô seguila ncl 9 9 5 la divisione delia 
Baviera dalla Carintia, ľ Istria restô unita con questa, 
ed i duchi di Carintia solevano mandarvi loro stretli 
congíunti a govcrnarla col titolo dílnarchesi. Gl i Ottoni 
pro|»cnsi alla chiesa conľerniarono le donazioni fatle 
dai predecessori loro, ai vescovi di Trieste, aggiunse 
Enrico nel 1040 la giurisdizione alta civile e penále 
sopra U m a g o ; nel 1072 i vescovi cbbero Muggia v e -
rosimilniente in forza di pcrniula coi patriarchi di 
Aquile ja , cui fu cedula ľ isola ľuciana. 

1 tempi corsi dalľimpero dcgli Ottoni ed i l p r i n -
cipio del secolo XIII furono di preponderanza baro
nale, perchô fatte ereditarie le cariche, inoda o bisogno 



consigliarono di fiffidarc in erediiň c con sucecssionc 
i'eudalc cosi Ic cariche i<lle della provincia, come gli 
agri tributarl, verso obbligo di servigio milítare, per 
cui marchcse, vescovi, chicse, diedero inveslita di torre 
a nobili mi l i t i , con poteri or majjgioii oř minori se-
condo i tempi ed i Iuoghi. I comuni rislretl i entro 
hrevi conlini e con piccoli poter i , non chhcro impor-
tanza, sebhcne ancora riguardali come eorpi politici 
fonnanti la provincia, ma piu che con questa slavano 
in conlalln coi Venet i , e per la comune navigazione 
s u l i ' A d r i a t i c o , e pel servigio di mare che dovevano 
prestare. Giovanni Comncno, imperatore di Costanlino-
pol i , cedette ai Vcneziani in assoluto o proprio domi
nio. i diritti dell 'irnpero hizanlino snllc cittá* istriane 
per lo cose di marc , che di giá i Vcneziani cscrcila-
vano, ed i Vcneziani l i facovano valerc dapprima rontro 
1'ola colle armi nel 1145; poi nel 1150 l i ľccero r i -
conoscere e protneiiere da mile le ci l ! : i maritlime, o 
novellamenle nel 1160 colla forza ; nel 1177 l i r ico-
nosceva 1'imporatorc Foderico. 

I baroni alzatisi a poterc vennero presto fra loro 
alle prese. Oltre i l marchcse, v 'aveva nella provincia 
un contc, ofíicio del quale sembra cs.scrc stato quello 
soltanto di governarc ľ agro tutto provinciale con poteri 
d i bassa g ius l iz ia , mentre i l marchcse esercitava gli 
al l i poteri come snilo cítld cosi sul conlado. 11 mar-
chesato, come si diss;o, era della Casa di Carinl ia , la 
contea era di Cascllino, mórto i l quale ncl_1099 1'erc-
ditá di questo si dcvolsc al palriarca di Aquilc ja Ulthv-

3 



rico degli Epponstein figlio del ditca di Car int ia , i l 
quale era pur lui della casa di Carintia. 11 marchese 

"Enrico ď Istria era senza íigli; la Marca ď Istria dopo 
la morte di questi c del dma Luitoldo sarehbe passata 
ncl giovano Enrico. Engelbcrto, parente di questi, usurpo 
il marchesato e vi aderivano i baroni istriani. Venuti 
alle armi, i l patriarca ITldarico cd Enrico da una parte, 
Engelberlo dalľ a l i ra fu data baltaglia al Timavo colla 
peggio di questi, poi transigettero, ed Enrico si ebbe 
la maggior parte delľagro tribulario avulo dai vescovi 
c dalle chiese, con titolo di contea. e con dirilto sulla 
cittá di Pola, per feudalitá; i l residuo delľagro tribu-
tario e provinciale rimase in diretta amministrazione 
dei marebesi, e fu anebo detto i l marchesato ; i l contc 
d f Istr i i ebbe i poteri maggiori di governo, siccomeTTC 
i> indizio i l pennello o bandiera con cui venivnno i n -

vestili . 
Due importanti avvcnimenti seguirono la formazionc 

della contea ď Istria che e dclľanno 1112 conordinr 
creditario della Casa Carintiana degli Eppens le in ; la 
pace fra Federico Barbarossa ed i l papa Alessandro IV 
seguita in Venezia nel 1177, ncl quale incontro i v e 
scovi istriani si alfrettarono di far cortco al papa, al 
quale chicsero la conferma di ciô che allora dicevano 
privilegř, al papa che toccata nel passaggio a Venezia 
ľ Istria, e solfermatosi, ebbe le simpatie degli Istriani, 
da l u i arriechiti di indulgcnze ; ľa l tro la pace di C o -
stanza tra Federico c le cittá delľalla Itália del 1183, 
alla quale intervenne i l marchese ď Istr ia , pace che 



accrescendo ľ autonómia dei comuni, uniti con Hm i lata 
dipctidenza al poterc imperiále, susoilů i desideri dello 
cittá istriane a collocarsi in migliorc condizione, desi
deri divemiti legiltimi per ľcscmpio di altro cittä. Ma 
d'ftltra parte anche i poteri dei baroni crebbero dopo 
qdéll avvcniiiícnto memorabile, perebe comuni c baroni 
miravano a scemare i l polcre rcale di imperatore ebe 
statiziava lontano e govcrunva per legáti ; i desideri 
furono mnggiori, per cui si proparava la dissoluziono 
di <[uel rcame. 

Intorno il 1200 resosi rco di fellonia verso ľ i m 
peratore, i l marchese Enrico ďlstria veniva privalo del 
marchesato, ehe senza riguardo ai di lui fratelli inno-
eenli, veniva dato a Volcbero patriarca di Aipii le ja , per 
'piesta sua chiesa; ně migliore riguardo si pose alle 
r ! , g i o n i del duca di Carintia al quale i l marchesato 
dovea devolversi. Volcbero proso possesso dclľ Istria, 
pero nŕ gli Istriani volevano riconoscerlo, nô i fratelli 
dclľespulso E n r i c o , nô i duchí dl Crtribtia; i Veneti 
fratlanlo nel 1202 condotti da Enrico Dandolo che 
recavasi alľimprcsa di Costantinopoli , presentatisi d i -
natízi alle cittá istriane, ricevevano da tulte promossn di 
íervigio di mare, e fcdcllá al doge e tra queste Ed 
anche Trieste ; 1 lo stesso conlc d l s t r i j ^ che era delia ' 
tnedesima casa del duelu di Carintia, moslrossi avvcrso 
al patriarefl anzi ostile, ma hen presto feco nel 1202 
la pace a condizioni vanlaggiosc. I patriarchi lenlarono 
ainicarsi gli Istriani col rinnovaro la costiluzione p r o 
vinciale , col ereare nuove baronic, colľ allargare le 



facoltá dei municipl, per cui nel 1216 Trieste ebbe un 
p uil es l a , carica chc peraltro non vedia m o continuata. 

Avuta la provincia , i l palriarca cd i l vescovo di 
Trieste fecero uso del diritto regále di coniarc moneta 
siccomo csercenti le baronie maggiori ; non sembra che 
altrettanto facesse per allora i l conte ď l s t r i a ; i baroni 
minori istriani reclainarono esercizio dei maggiori poteri, 
che contradclti dal palriarca furono vielati dalľimpe-
ratore nel 1228 e piu tardi pareechie volte. 

Avvennc nc l 1230 chc fosse patriarca di Aqui lc ja 
uno della famiglia dei marchesi, che altro fosse ve 
scovo, e che i l terzo non avesse discendenza, per cui 
accorcíalisi, i l marchesato ď Istria rimase stabilmente 
alla chiesa aquilc jese; Federico II da Anagni ove si 
Irova eonfermo la transazione; per6 i l ducá di Carintia 
ben allro che rinunciare ai suoi diritli niossc ostil-

mente contro i l patriarca, devastô le terre d i questo, 
e quelle puranco del vescovo di Trieste, che come 
vassallo del patriarca era tenuto a seguire la causa 
tli quello. N c l 1236 i l vescovo Giovanni di Trieste, 
ridotlo a mal partito per 1c guerre soslenute, c per le 
dcvaslazioni ed usurpazioni delle terre , ad opera del 
duca di Carintia c degli alleati suo i , che volevano 
ricuperare ľ Istria, pensô di rifare lo linanze sbilanciate 
col venderc al comune i diri l t i di alto governo che 
aveva sulla cittá cd anche la zceca; al comune di 
Trieste che ridotto a male partito erasi rifalto trc 
anni innanzi aggrcgando al eonsiglio contro ľant ica 
pratica, genii plebcc. Ma questa vendita non tenne. 



impugnala forso per difetto di poteri o piultosto per 
imputazione <li prodigalitá falta a qucgli che era bensi 
eletto vescovo, ma ehe non ebbe cortsaerazione. Pero 
10 sbilancio della fmanzn cpisco|ialc non potě riinctlcrsi 
colla aninillazionc della vendila del 1238, quindi ncl 
1253 buona parle dei diri l t i di alto dominio venivano P 
dul vescovo vcnduli novellamcnto al comune ; i l quale 
posto cosi in condizione di maggiori poteri poté p r e n - ^ 
dere parto attiva nelle agilazioni di quei tempi. 

Morto Corrado IV iniperatore appunto nel 1253, 
11 potere imperiále fu nullo nelľ inlcrrcgno corso fino 
alla nomina di l lodolfo di Absburgo ; o scioltosi colla 
morte di Corrado i l regno nominale d'I lal ia, i baroni, 
i comuni tentarono in quel frattempo di farsi quanto 
meglio potenti cd indipendenti, Trieste non era gran-
falto propensa ai dirit l i imperiáli; nemmeno i vescovi, 
poiche nei conoilio di Lione del 1245 Ulvino vescovo f 

aveva votato per la dcpo.sizinne di Federico II. C r e -
ssciuto i l comune di Trieste in poteri aveva nel 1262 
scelto in suo eapilnno generále per otto anni il conte 
Mainardo di Gorilia, al quale spettava i l Carso, quello 
stesso Mainardo, che avuta nel 1270 una flglifl pr imo-
genita, volle che i l comune di Trieste la tenesse al 
sacro fonte. Ľd é questa ľ Elisahcltä che fatta sposa 
ad Alberto d'Absburgo figlio di Rodolfo iniperatore, 
fu ecppo della Cnsa di Austria. 

Nc l l c guerre frequenti tra i l patriarca Raimondo, 
'1 conte Alberto (ľ Istria cd i Vcneziani , Trieste fu 
neutralo, piu intenta come sembra a tenersi lontana 



da quel dominio chc i Vcneziani andavano estendondo 
nelľlstria mcdinnlc dedizioni volontarie o ľorza ľc dei 
comuni, aggiungcndo questo al diritto pei servigi 
di marc che aveva , ed allettandoli col concedere 
loro migliori ampiezze di governo nvunicipale. Pcrô 
Trieste non pote sfuggire le arnii dei Venet i , che 
dalľ anlico diritto per la niarinu pretendevano indurre 
dominio o dicevano ľibelle Trieste; vennero inut i l -
mente alľasse<Iio di lei nel 1279, di rinuovo ncl 
1282, e nel 1288; nel seguento 89 Trieste invoró la 
assislenza del patriarca e del conte All ierto, ehe ven
nero per lihcrarla, anzi mori in haltaglia il nipote 
medesimo del conte Alberto il quale sedotto dalľoro 
dei Vencziani abbandonô ľ impresa ; oro che poi si 
verilicô ľnlso. Tratio Tricsto di pnee, che non venne 

a conchiusione; invocó novellamentc nel 1291 ľ assi-
stenza del patriarca c del conte d' Islria, si conehiu-
dc tregua; Trieste fe'Iega oíľensiva e difensiva col 
eapitolo, c nel 1295 si emamcipô per danaro dal do
minio vescovilc. 

E questa ľ e p o c a in cui Trieste ebbo indipen-
denza , non pcrô dal patriarca ebe continuava ad 
escrciiarc i diritti marchesali ; ebbe liberta, cioě a dire 
ebbe l 'nlta giuslizia, ľ alto governo politico, i l diritto 
di fare proprie leggi penal i , di ereare propr l mngi-
strati. Pcrô i l vescovo non si privô di tutti i diritti 
regáli cho aveva, poiché rimasero a lu i le dogane, la 
zecea, ed i feudi, non cosi ľantico agro giurisdizio-
nale di Trieste, ehe passô nel comune, salva pero la 



deciinu al vegcovo che íino al 1849 venne csalta. Per 
íalt; ,-icqnisizione Trieste ebbe i diritti regáli sopra sě 
medesima quasi pari a quelli chc aveva [il conte di 
Istria e cosi fu dala originco quclla posizione politica 
che nianlenno lungamente, e che accrcbbe. 

'lricste fatla libera ebbe a primo podešlá con p o 
teri estesi, i l conlo Enrico della Torre, parenie del 
Patriarca Raimondo, e secondo quanto serisse qualeuno, 
dato da quesli, Primo alto di sua nuova vita fu 
di ricusare i l tributo per la mami a che davasi ai 
Veneti . Compose proprie leggi municipali che dice-
vano statut i , dei quali, aleuni sono anteriori a questa 
epoca, e chc raccolti in libro fino alľ anno 1319, ven-
nero dali alle stampc ncl 1849; dai quali é dato 
a conoscere chc la liberta di Trieste non tolse le r a -
gioni del patriarca marchcse, n e l e relazioni col conte 
ď Istria; che anzi presentatisi nel 1296 i Veneti dínanzi 
Trieste ebbe dat conte difesa e salvczza. 

11 reggimento murilcipale di Trieste in quesť epoca 
di aiľrancazione dal dominio vescovile era conformato 
cosi. II popolo radunavasi in arengo ad udire 1c de-
liberazioni in cose maggiori del eonsiglio, e le sen-
tenze penali, per rifiutarle se cosi a lui p iaceva ; i l 
eonsiglio era di centottanta c i t l ad in i ; nel eonsiglio ed 
in questo numero entravano le cariche, quand' anche 
chi le coprisse non fosse consigliere; i l eonsiglio durava 
un anno soltanto. II eonsiglio nominava le cariche 
tutte, i tre giudici chc csercilavano la giustizia minore 
e duravauo tre mesi ; i l podesta che esercitava la g i n -



stizia maggiorc sia civile sia penále; non v ' e r a ap-
pcllazíonc, fiensi sindaralo ; i l Podesta era altrcsli ca-
pilano miliinrc, so apposito non venisso nominato; i 
cittadini obbligati alle arini ed alle scolte , i l popolo 
diviso in ci l tadini , ineoli, distreituali | la ciltadinanza 
faeilmente arquisibile, faeilmente conceduta. 

L a cittä oceupava íl sito dclľ odierna cittä vec-
chia, duta di můro, chc i Veneti atterrarono di poi 
dal lato del mare; i l Campidoglio serviva ancora di 
urče; lo borgate estese sulľaltura dolin JMadonninn 
che dicevano Borgo di S. Lazzaro ; i moli dclľanlico 
porto romano disfacevansi per avernc materiále da 
můro, guasto inulilmcnte viclato dallc leggi, i l porto 
dl Grignano conservalo anzi rifatto. Ljajjca di T r i e -
sto era ancora quello stesso della colonia, t a gro 90g-

gclto egualincntc si era 1'antico, riavuto dalle mani 
del vescovo. L j i g r o attribulo chc fu della colonia, an-
do irrcmissibilmente perduto a tempi di Carlomagno. 
Corno le leggi, cosi le praliehe e lo instituzioni r o 
mane duravano ancora, non cosi quelle opere di pub-
blico vantoggio che il medio tempo o non seppe 0 
non potě restituire, nlľ infuori delle strado ebe dura
vano le antiebo e che furono con eura conservntc. 

Non appena Trieste ebbe la liberta eorse gravis-
simo pcricolo interno. I vescovi posero mano a r i a -
vero quelle possidenze baronali chc ormai venivano 
conlraslate dai popoli , c che la dcbolezza fe* andare 
perdute, posero mano a ricuperare i beni della chiesa. 
Per UmagO passato in dominto dei Vcneziani avevano 



(lovuto trnnsigcre ncl 1299 u condíiioni dure, per S i -
par fu invocaia ľ autorita del sennto vencto, e iecersi 
l i l i coi possessori, eol eoinune di ľirano, con allri pre-
tendente; per Trieste furono aeeampate prete.se. nlte-
.state dali ' ultima moneta dei vescovi di Triesle, d i v c -
nuta rarÍMÍma nella quale la soggczione della cittá al 
dominio vescovile veniva rappresenlntn dallo stemma 
delia eitlä sottoposto a quello ben di tlimciisiuiii mag
giori del vescovo. 

51 areo Hanfo nobilo m i l i l e , vassallo vescovile, 
magistra to piu ^ol le , c riceo, si fe" capo ď una con-
giura contro la liberta di Trieste, ebo manco di effet-
10. Harco Hanfo venne ucciso non sappiamo se per 
coiiimovimcnlo di popolo o per sentcn/.a di tribunále, 
i l igli lulli dannati a morte, ed uccisi per mano di 
sieari, le íiglie dannalc alľ infamia, la casa dei Itanli 
alter r ala, e vietato di maj piů alzarvi sopra odili/.io: 
una sóla jriovineiia di cpiella famiglia ebbe grazia ; i 
complici perseguitatí a morte, tocetati come sembra i 
doiucnicani , presi in prolczione del comune quelli che 
venisscro scomunicati dal vescovo, viclalo ai ci l ladini 
di prenderc offici dai vescovi per cnlro la cittá, v ie
tato di nscoltarc o seguire g l i editli dell ' arcidiacono. 
c i ó avVeniva nel 1313. 

A questi interní pericolj tennero dietro altri, non 
meno gravi, le guerre coi Vcnct i , chc pigliarono Tr ie 
ste nel 1338, e di rlnuovo nel" 1350, per tempi inter-
polati e d'ineerta durata. Nel 1352 i l vescovo Antonio 
Negri rinnovo le pretese sul comune di Trieste, 60S-
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tenulo dni Patriarca di Aqui le j t i , inlerdisse e scomu-
nicô In cittá; o poco mancô non si venissc alle mani. 
ma prevalse il dcsiderio di pacc durevole, e le que-
stioni vennero decise mcdiante quindici arbitri a s o d -
disfazionc del comune; i vescovi assunsero c porta-
rono poi costanlemcnto i l titolo di conti di Trieste, 
cessato nel 1788, e che Arlongo dei Visgoni aveva in 
addielro usato, nel 1262. II qualc titolo baronale e prova 
di abbandono dello pretese anzi che no, imperciocché 
i l titolo (omilale non si riferiva giu al comune d o m i 
nante di Trieste, i l somnio potere sul quale fu detto 
Dominio, ma alľagro tributario per cui anche noi sc iuli 
piu tardi , i l ľrincipc Auslriaco intilolavasi Dominus, 
ed i l vescovo Comes, distinzione rimasta anche nella 
lingna volgarc chc dislinguc cilld da contado. 

Ma ne le transazioni coi vescovi , ně gli ordina-
menti di governo c iv i le , né la rifazione delle leggi 
operatasi nel 1350 potevano fare sieura la precaria 
posizionc di piecolo comune, in mezzo a provincia cd 
a stali che si dissolvevano. Nel iJ5_4 Trieste risolsc e di 
darsi a Carlo IV imjieratore di cui fralello era i l pa
triarca Nicolô, e di darsi alľ itnpcro ; Carlo nominô suo 
vicario per Trieste lo stesso patriarca Nicolo. Prcsa 
ncl 1367 dai Vcneziani , si libera, e ritorna al patriarca 
ncl 1368; i Veneti ritornano in Trieste, i (ienovesi i n 

guerra ď esterminio coi Veneti l i scacciano, c consc-
gnano la cittá al patriarca. Novellamentc assediata dai 
Veneti nel 1369, vuol ritornare a Carlo VI , risolve di 
darsi ad Alberto duca di Austria ; non soccorsa da qucsli, 



pcrduti i castclli di Monleeavo e Moncolnno,si arrendc 
ai Veneti, salva soltanto la vita o důra qnalche anno 
in soggczione malgradita. Udile nel 1372 le nuove di 
guerra funcste ai Venet i , Trieste riniglia le arnii e l i 
scaecia, si dá al patriarca Marquardo come a suo s i 
gnore conccdcndogli di fabbricarsi un castello nella 
parte piu alta della cittá; nel 1377 ricadc ai Vcneziani , 
n i l 1379 ritorna al palriarca cui promelte tributo di 
cento orne annuc di vino, e di cento marcbe ďargcnto, 
conscgnandogli qucl gonlalonc cbc era simbolo dl 
prppria iudipendeuza; ncllo stesso anno i Veneti r i tor -
nano, la cittá* si dá alľ Austr ia , peroinuli lmcnte; perebě 
nou soccorsa in tempo, devo aprire le porte. N c l 13S0 
Matice Maruffo ammiraglio Genovese prende ai Vcnezia 
ni Trieste, e la dá al palriarca, nelľ anno seguente 
rientrano i Veneti, sono e novellaniente espnlsi d a i T r i e -
slini medesini. 

La pace di Torino del 1381 fra vcncti patriarchi, 
od altri potentáti allorn in guerra tra loro, posc termine 
alle inccrlczzc di Trieste, la quale fu riconosciuta i n -
dipendente(dal patriarca di Aquilc ja e dalla Republica 
Veucta ; dell ' irnpero non c'era a dire perche Carlo IV, 
avuta Trieste per la ^ua persona, ľ aveva data al 
fratello palriarca, é non sembri averej piú pensato; i l 
marchesato d Istria era da lungo dissolto, pcrelio i 
Veneti avevano tulte lo citlá al marc, e pareechie fra 
terra , poche possidenze riinaucvano" al patriarca «1 i 
Aquilc ja ; i conti d' Istria erausi alzati in potere per 
módo che batlerono moneta (Alberto II), e si eman-



oipnrOBO dal Palriarcato talmentc da regolare con 
questo o coi Veneti i confini reciprocí come fossero di 
stati; la contea ora per croditii c alla morte dclľultirno 
conte d'ístria passata nella Casa d ' A u s t r i a ; Austria, 
Venezia, Aquilcja si tenevano nelľ Istria sempře avversi, 
di frequente ostili, 

Ritornala Trieste nella sua liberta cd iiulipendcnza, 
e fattasi a considerare cho piccola come era aveva 
bisogno di potentc principe chc la difendesse contro 
Dentici esterni; che i duelu ď Austria successi ai conti 
d'ístria, nella contea c nel Carso, circondavano la citta 
coi loro domini, eonsiderando cho Triesto non poteva 
vantaggiare se medesima coi trafľici c colla navigazione 
se non avendo intimc relazioni colle provincie danu-
biane ; e cho Venezia non era in grado di ľarlo, nô 
jier fisiea posizione, nô per genio di quel governo 
cho Yolcva concentrato tutto nella capitale; memori di 
altra dediziono fatta ncl 1369, c dei buoni olftcí che 
ebbe dai conti ď Is tr ia , nffini agli Austriaci, si diede 
in ispontanea dedizione ai duchi ď Austria , r iconoscen-
doli come veri e naturali suoi signoři o principů Jicco 
ľatto di dediziono come venne accettalo dal duca 
Leopoldo. _ 

Nel nome del Signore, Amen. 
" N o t L E O P O L D O per la grazia di Dio duca ď Austria 

S l i r i a , Carintia e Carnio la , signore delia Marca e d i 
Pordenone, conte di Absburgo, del T i r o l o , di Ferrctc 
e di h i lmrgo , marchcse di Burgovia e di Treviso, 
Lantlgravio di Alsazia . 



M Riconosciamo o confessiamo per noi, pei nostri 
credi, o pci nostri succcssori presenti c fulnri , rho i 
r i r > I M l i - aapienti e fedeli n noi dilollissimi, i l comune, i l 
eonsiglio ed i citl i i i l ini della cittá d i Trieste, conside-
rando i carichi grandi ed insopportabili della cittá, e Ic 
bppressioni, cho ebbe a soffrire íinora per i l frei[nente 
cangiaincnto di dominio sicconie ŕ notorio; conside- t 
rando che i patti c le convenzioni coi quali diedero 
al patriarca di Aquilc ja , i l revcrcndissinio padrc in 
Cristo Hatquardo or defunto, cd alla sua chiesa la cittá 
ed i l distrelto di Trieste sieno stati nianifestamente 
violati ed infranti ; considerando inoltrc che conlinando 
alcunc terre c distreRi c domini nostri col loro terr i -
torio possiaiuo difenderli piu validamcnle che rpiahinque 
altro principe e potentato; considerando precipuaincnte 
chc alcuni progenitori nostri di buonu memoria gode-
vnno nella cittá di Trieste buoni diritti c l i escrcita-
rono, i quali non immeritamente si rinnovano in noi 
per successione ereditaría; hanno inviato gl i onesti e 
sapicnli Adelino dei Petazzi, Antonio de Domoniro, e 
Nicolo de Ticha procuratori della cittá e del distrelto 
di Trieste, sindici , nnnrii od ambasciatori a eiô legit-
timainente ed insolidariamcnlc costituiti con picnezza 
di poteri ehiamando N o i in loro vero c nalurale signore 
e principe e co l la iu to di Dio in precipuo difensore 
della detla cittá, dei rnstclli di lei e del distrctlo. degli 
abitantf c dei distrettuali, siccoinc appare da puhhlico 
stromento del comune e della cittá di Trieste sigillato 



col sigillo della coíhunitá, c conscgnalooi dai sopra-
detti procuratori e s ind ic i : 

" N o i duca Leopoldo riconoscendo come beneiizio 
grazioso la placida loro obbedienza abbiamo accettato 
ed ammesso gl i inlVascrilli arlícoli niodi ed osservanze 
con cssi loro e con lutti gl i abilanti della cittá e del 
distretto, siccomc qui sotto si contione. 

" I . Che N o i , g l i credi e successori nostri dovre-
mn governare, tnantenere, c difendere la cittá cd i l 
distretto di Trieste, cd i caslc l l i , tul i i i ciltadini e gl i 
abilanti, i loro beni e possessioní in qunlunque parte 
si t rov in* contro qualunquc persona, siccomc facciamo 
degli altri nostri fedeli e sudditi , o siccomc abbiamo 
consuetudine di faře ; cho non venderemo la predella 
cittá di Trieste , i di lei diri l t i e pertinenze n nessuna 
persona fisica o moralc, ne l i obbligbercmo, aflitlcrcmo, 
daremo in enfileusi o feudo in qunlsiasi modo ; anzi 
che non alieneremo dalle nostre mani e potere la ci l t i l , 
i castel l i , i l distretto dovendo rimanerc in perpetuo 
inviolabilmenle attaccala al principáte o titolo dei 
duchi d' Austria, 

" N o i duca, i nostri credi e successori avrerno ed 
abbiamo i l dirilto di preporre alla cittä di Trieste il 
eapilano a nostro beneplacito, quanlunque per le usanze 
il eapilano della cittá si poteSse fcngiare ognl anno; 
venendo riservato a N o i , ai nostri credi e successori, 
di tenore in carica il capitano lino a ehe piace a N o i , 
a meno che non sia meritevole di venire cangiato per 
cause ragionevoli. 



" ' I capitano da iN'oi deputato dovrd tonere presso 
'li Bl due \icari idonci peril i dej sacri canoni e delle 
leggi civil i sicconie compagni, e lenere fainuli/.io ennie 
0 disposici dagli slaluti e eonsuctudini di Triesle. II 
quale cupitáno percepfrá dul comune e dal eonsiglio 
di Trieste quattro inila liře di piccoli per onorario suo 
e dei snoi. Sard dovere del cupitáno di rcggere . go-
vernure e mantenere ledelmente la cittä ed i l distretto, 
1 cittadini e gli abitanti secondo l i stutuli c l e c o n s u c -
tudini di Trieste; i quali statuti c riforme dovranno 
eBsere validc o ferme anche pei posic i i senza dolo c 
frode. 

" P e r le sentenze del cupitáno, dalle quali si vorrá 
appellare il eonsiglio di Triesle, dovrá dne volte ľ a n 
mi, cíoô alla íiue di ogni sei mesi, deputarc s indicied 
officiali idonci , i (jnali ahbiano a pronunciare secondo 
gli slatuti e le consuetudini, se la queriinonia sia g i u -
sta o no. * 

" D i ogni condanna pecuniarfa, d e l i l l i , eccesaí, 
multo in qiiíiliinquc módo avvenule in Trieste, lamela 
integra speltcrá a N o i siccomc a naturale signore. 

" L e condanne suddelte, il vino di cui piu ahhosso, 
i da/.i, le galielle, le dogane ed allre esazioni che 
spellano ad dominio di Triesle, si esigeranno da quelli 
cho Noi , i nostri eredi e successori troveranno di de
putarc ad esigcrli ; pero la metá delle condanne dovrá 
passaro al comune di Triesle affinchě possano pagare 
ľ onorario di '1000 lire al eapilano, e dare a noi ed ai 
noslri credi e successori ľannuo Irihuto del vino di 

file:///icari


cui si dtfá piu abbasso; e possano pagare i salari dei 
medici e degli oli icianli di detta cittá, ri|jararo Ic mura, 
le porte, le Mrado o provvedere ad altre nccessitá. 

" N o i , i nostri credi e successori avremo la potestá 
di imporre alla predella cittá flazi, mude, gabelle, i lo -
ga n c v di esigcrli a nostro piacimento cnlro o fuori 
delle porte d'cssa cittá, pero colle scgucnli condizioni 
— di tulte le merci che verrano esportate dalla cittá 
di Trieste per la via di mare, si pagberanno i dazi, lc 
mude, le gabelle, lo dogane al nostro dominio, eccet-
tuato i l vino di r i b o l l a , pel (pialc non si pagherá cosa 
aleuna; similmcnte di ogni mercanzia che verrá a Tr ie 
ste per la via di marc si pagheranno le imposte, cccel -
luato ciô che si introduce in Trieste per la via di man: 
per servire ulľuso o congumo dei citiadini c degli 
abitanti, come frumento, sale, vino, uve, cd altrí com-
meslibili , i quali generi devono esserc totalmcnte esenti. 
Oualoin|ue animale sorlirá dalla cittá di Trieste e dal 
distretto per portarsi in altre regioni per la via di 
terra, sará soggclto al dazio, inuda, dogana. Gli ani-
mali , soinieri ed al lr i clu; entrano per la via di terra 
nella cittá di Trieste c nel distretto per uso degli uomini, 
pňrchč non si trasportino in altre parti, devono essere 
totalmente csenli da imposte. 

" L a cittá. il comune, ed i cittadini d i Trieste d o 
n a m i o e devono scegliere i l eonsiglio, gli officiali, ed 
olíieiari secondo g l i slatuti e eonsuctudini della cittá 
di T r i e s l e . 

" I cittadini di Trieste, i loro eredi c successori 



devono ogni anno ncl giorno di s. Giusto martirc. i l 
quale cado nel d l 2 di noveinbre, corrispondere a N o i , 
ai nostri credi e successori nella cittá di Trieste a t i 
tolo di censo annuo cento ome di vino ribolla della 
iniglior qualilá che si polrá avere in quclľanno. 

"FinO a che i due castelli di Montecavo e M o n -
colano verranno euftoditi a spese di Trieste, il eapilano 
nostro si fará dare giurainento corporale dai cnslodi 
clic ogni mese verranno inandali dai c i i iadini . che 
I I C - M coi castelli saranuo fedeli ed obbcdicnli alla nostra 
n iann i l i re i i / . a , ai noslri eredi cd ai noslri successori, 9 
ció si osserverá lino a cho prenderemo in consegna 
detti caste l l i , c v i deslinereino alla cuslodia altre 
persone, 

" Per ultiino che la delta cittá o glj abitanti nou 
verranno ininimanicnte impedíti nei loro introili c r e d -
d i l i , ně afgravati piu di quello che sopra fu detto, se 
pur ciô non i i i i r i n ; ! ; i domanda nostrt 0 dei nostri, 
o di beneplaeito dei cittadini o dislrettuali. 

" N o i duca Leopoldo tulte e signole lo cose sopra-
seritte abbiaino approvato ed approviamo, di čerta 
nostra scienza per n o i , pci nostri credi e successori 
ricercando ľonesto nolaro ed i nobili infrascrilti a 
voler sottOfCrhere le presonti in lt stiiiionian/.a di ve-
ritá.,, 

Vanuta Trieste in dominio della ťasa d'Auslria, i l patto 
di non cssere disposta dalla nu•desiiua ně per feudo ne 
per vendita, ma di rimanerc unita alla corona ducalo poi 
arciducaled'Austria, ně fuse Trieste con questa provincia, 

4 



ně b» fece partecipare alľimpero Germanioa, al quale 
nemíněno la contea ď Istria appartenne; ma důro stato 
da per sě, per cni non solo continuô a pagare ľ an-
nuo tribute al doge di V e n e z i a , ma inviava a questo 
regolari ambasciate per salulare i l doge novcllamente 
eletto, ľacea guerre con V e n e z i a , faceva pac i , a 
proprio conto, senza ně essere soccorsa da altre pro
vincie austriache nelle prime, senza ľ assenso del i r i n -
cipe per le sceonde, senza che le guerre mosse contro 
Trieste fossero guerre dichiarate ně alľAustria, ně 
alla Germania. Ně il reggiinento interno municipalc 
venne cangiato in parte aleuna ulľinfuori della carica 
di annuo podesta che rimasc abolita, abbinatone 1'uf-
íicio con quello di eapilano, ebe fu di scella del p r i n 
cipe c durava in carica a piacimento di questo; e 
primo s i fu Ugonc di Duino, nou giá della Oasa Torriaiia, 
ma di famiglia che j)er quasi trcecnť amii fu signora di 
quel Castello, e che prese i l nome da questo. I.e ma-
gistrature, i l eonsiglio, le leggi furono conservate come 
erano prima, a nessun dicastero fuori di Trieste r i e o r -
reva i l comune; anzi le leggi vennero riľatte nel 1421 
e vollale in italíano; anzi dicendo di voler imitarc i 
Romani si apri registro delle deliberazioni del comune; 
anzi si institul magislralura delta l la i l ia che agiva di 
libero arbitrio, abolita poi nel 1426; anzi nello stesso 
anno Triesle fe' aequisto di giurisdizioni avendo Castel-
novo dai conti di Gorizia ; anzi ribellatisi a l e i i v i l l i c i 
del castello di Montecavo, ně valendo a tenerli in 
!Veno7 li consegnd al duca, che diédeli alla Carniola. 
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Le gpefanzc di sorgere ÍI ľiiui mercautila per le 
provincie austriache, specialmcnte della Carintia e del 
Carnio non erano deluse, che i l coinincrcio rcalinente 
avviavasi per questo porto ; ma i Vencziani eomincia-
rono a prcparare quelle diffieollá che nel secolo X V I I 
giunsero al sommo ; le conquistc dei Tur cíli nella Bossina 
é nella Dalmazia, le seorrerie di questi lino nolle pros-
Miniiá di Trieste seemarono o lolsero di eíľctlo le betle 
speranze. A d avviare e mantencrc i l commercio di 
Trieste voleviisi chc i mercadanli faccsscro capo colle 
loro mcrcanzie in Trieste prima di passarc oltre, se 
dii -el te ad altri luogbi ; volevano i Vcneziani che i 
Carnioliei potessero direttamente avviarsi a Capodistria, 
senza toccare Trieste, cd insistevano chc i passi di 
Monlecavo per cui da Basovizza si seendeva alla valle 
di Zanle rimánessero aperti ; facevasi grande cambio 
d i sal e marinó colle merci d' oltremonte, ed in Capo-
distria v'erano oaliere ed in Capodistria aprivasi li era 
franca. I Veneti che avévano il dominio miliiare del 
mare, pretesero d i convcrtirlo in civile, reclamando la 
proprieta di lulia ľacqoa marina; pretendevano d i poter 
vicliire la salilieiizione, la lorinazione di síiline. Mosscro 
quindi insieine ;i Capodi-tľia e Muggia eonlio Triesle, 
e distrutte lo saline, oceupato Monteoavo e Cnsielnovn, 
slrinsero siHatlaincnto d'assodio la c i l l i i , che i'u vera-
mente alla vigilia di arcendersi. itieorsero ífllora al 
Bomma Ponteilce Pio II , ehe giá era stato vescovo di 
Trieste, e per inlcrpo* izione di quesli si fe ' in Venezia 
nel 1463 la pace nella quale Trieste riconobbe le pro-



teso dei Vcneziani, rirmtieiando alla salilicazione, per-
dendo Gístelnovo e Mocen ehe rimasero dei Vcneziani . 
I/Impcratorc Federico III ooncedeva a Triesle in premio 
»li sua resistenza, lo slemma che nsa in oggi i l comune, e l.i 
laudô siccomc valorosa c fedele. Pace umiliantc p r c -
paralriee di maggiori sventurc chc susseguirono, con-
validala dalla ricognizione del dominio dell'Adriatico 
che Federico III feee nel 1477 ai Venrziani . Triesle 
ricredeltc alla validita della pace t dell a ricognixione 
imperiále; la ooncessiono latin dai Vcne l i ai Triestini 
nel 1483 di poter navigace ľ Adriatico , parve per le 
clausole iutollcrnbilc, per cui ncl 1486 novelle guerre 
coi Veneti, sostenutc da lei sola. 

A queste guerre, formidabili per Trieste, s'univano 
i timori c lo scorrerie dei Turchi, moslrali.si sul Carso 
ncl 1460, poi nel 1470 quando i n c e n d i n r o n o BaSOvizza, 
Corgnalc ,Prosccco, e penetrati ncl 1476 lino a M o n -
tecavo nella valíc d i Z a u l c , ove i Triestini comhatterono 
conlro quell i , nello stosso anno in cui i Turchi ruppero 
a l l l s o n z o larmata Veneta coniandala da Antonio da 
Verona. D i rinuovo luostraronsi ncl 1482 quando sac-
cheggi'aroäo Rozzo, e ncl 1493 e 99 c del 1501, L i 
quali movimenti o perieol i , persuasero a ristaurare le 
mura della cittä, a riľarne le parti rovesciate o guasté 
dai V c n c t i , a convertire 1'antico campidoglio in for -
lezza a cannoni. K come queste sventure per esterni 
ncmici non bistasaero \ i si aggiungcsero guerre civili 
interne, piu causate da soapetto e da irc ciltadine, per 
cui ncl 1424 Donato Scorpione oNieolô Uriz morirono 



per sentenza appesi alle foreho e nel 1169„in sommo-
vimcnlo di popolo, perdette fra gl i liííri la vita G i o -
vanni Antonio Bonomo, padre di quel Pietro che tu 
poi vescovo, chc colla mudrc o fratelli dovolte andare 
in ľsíiio a Bologna. 

In quesť epoca di Ienta decadenza per guerre, per 
Turchi c per peste, per discordie c i v i l i , per diminuito 
territorio, vide Triesle ciô che pria non era nvvenuto, 
vide i l duca Ernesto Ira le sne mura ncl 1121, nel 
1436 Federico duca ď Austr ia , che v i si imbarco per 
Terra santa, prendendo a eompagno i l vescovo di Tr ie 
ste M a r i n o ; di rinuovo nel - J .M4 lo stesso Federico 
allora itnperalore, che nel 1470 vi capitô con splen-
dido soguito, tenne corte nella sala del puhhlico palazzo, 
o fu salutalo in questa dal pocta triestino llafacle 
Zovenzoni. puhhlico precettore, con carme saffico latino. 
II qnnlo porge occasionc di ricordare come nelsecolo 
X V fos.se solleeita Trieste di far aniiiiaeslrare la g i o -
ventu nelle lettere greehe e latine colľopcra di valenti 
inacstri , iiisufficienlc modo a rislnhiliro la prosperita 
materiále che andava dechinando. 

Colľ anno 1508 comincia nuova era. I Vcneziani 
che ncl 1420 avevano posto fine alla dominazione tempo-
rale dei patriarch! di Aquileja nel Fr iul i c nelľ Istriu, 
che avevano fatto aequisto della Dal inazia ;dclcrminai i 
a formare stalo polente in Italia. avnnzarono colle ar-
mate oltre ľlsonzo e lino a Planina; oeeuparono la 
contea di Gorizia ; dali 'ultra pníte presem la contea 
d'Istria c Fiuinc o prcscnlaronsi dinanzi a Triesle con 
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iirmalA da terra comundata da Bartolomeo A l i a n o , 
COH squadra da mare comundata da Girolamo Conla -
r in i . Trieste falta resistenza, dovolte aprirc lc porte e 
forzata giuró fcdcllá al vitieílore che losto diě a oo-
mlnciare ľodierna fortezza; comendanle di Trieste l'u 
Francesco Cappello che la taglieggio. Ma dopo pochi 
mesi, per quelle vicende generáli che tutli sauno, i 
Veneti laseiarono Trieste, e ne fecero consegna alľ iin-
peratore Massimiliano e p ( , r lui al oapilolo di Trieste; 
prendendo seco a Venezia quanti Oggetti di arto ed 
antichitá poterono avere, anche suppellettili argenteedi 
priváte persone, cd i codici nianoscritli delle leggi, 
che poi questi ultiiui restituirono. 

Rilornata alľ A u s t r i a , Trieste non rientro nclle 
condizione di prima, perchě ně Castelnovo, něMocco, 
mé le ville allro eho erano sotlo S. Scrvolo furono a 
lei reslituite, ma in vece dali ' impcralore dato alla pro-
yincia del Carnio, la quale giň ncl 1491, e piú tardi 
inutilincnlc aveva reelatnato la cittä di Trieste come 
a sé peilinentc. II trihuto annuo che Trieste pagava ai 
Veneti e che costantcmcntc fu pagalo, ebbe a cessare, 
cessalo ogni contalto chc accennasse a dipendenza da 
V e n e z i a , cessate le anrbasciate. Trieste non fu piú 
isolala, e straniera alle altre provincie suddile dello 
stesso principe auatriaco; i l principe nou fu piú si 
leggerinente unito a Trieste, chc l esercizio di suo po
terc era appená peřcetlibile ; ma il polere fu piú efíi-
eace ed operoso, c si trattú di unire con vincolo saldo 
e comune varie provincie fra loro. C a i l o ď Austria 



divenufo re delle Spagne e di Na poli vide da queste 
regioni qual servigio potcva prestare Trieste per la 
v ia d i marc per eongiungere gl i stali snoi Dannhiani, 
con quelli della corona d i Spagna clie possedeva1'Ame-
rica, trattô coi Veneti per la liliertá délla navigazione 
c ne cbljc promessa , le salinc si ricostrussero senza 
ostacolo, si cominciô navile , si conccdeltcro privi lcgi 
ai mercadanti Tricstini nel regno di N a p o l i , pari a 
quelli chc v i godevuno i Fiorentini , fu concesso ľ uso 
di boschi rcgl per costruzionc di navi, Carlo V faceva 
speraro di vedere fatla CÍO chc poi fe' Carlo VI per 
Trieste ; ma altre cose seguirono chc stornarono qucl 
dmsumento. N c l 1522 Carlo V cesse Gorizia, Gradisea, 
Marano, Trieste, F i u m c , la contea ď Istria al fratello 
Ferdinamlo; si tratlô allora di formarc un corpo sulo 
di queste ľrazioni, c si tenne anche convocazione dei 
rappresentanli di queste provincie in Corizia ; i l Car -
nio rcclamava Trieste; alľinvecc vennero date al 
Carnio, Duino, Prem, Senosetsch, Vipacef e Postoina 
tracndolc dal Goriziano ; i l Goriziano venne incorporalo 
alla Germania collocandolo nel I c ircolo; Trieste riinase 
da sé, tirando innanzi come meglio potcva; lo speranze 
tratte dalla foruiazionc di piccola llottiglia in Trieste 
solto j l comando dcllo spagnolo Godinez, adonta della 
protcsla dei Vcneziani , durarono brevi g i o r n i ; pcrô i 
contatti colla corte o colle provincie austriache fnronfl 
piú frequenti, e di sentiti cffetti; ľ ordinc clu; tulte le 
merci direlte alľ Istria facessero capo in Trieste fu 
rinnovato e tenuto. Fino dal 1520 era stata tolta a i 
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vescovi di Trieste la dogana, assegnando iudcnnitä ; 
ncl 1536 fu abolita la liera di Scnoseccbia che faceva 
eoncorrenza con Trieste, anzi nel 1561 si voleva for-
i n a r e in Trieste ľiera che fosse per la contea d i t i o r i -

zia c pel ducalo del Carnio, nel 15(53 si traltô novel -
lainente coi Vcneziani per la liberta delia navigazionc, 
chc dessi concedevano, pero con rcslrizioni e Y o r s o 

pagamenio di dazi. 
Morto ncl 1 5 6 4 Ferdinamlo I, gl i stati suoi anda-

rono divisi tra i l ig l i , Carlo ebbe la cosl deltaAuslria 
inleriurc, eioč, Sl ir ia , Carintia, Carniolia, Goriz ia , Istria, 
Trieste, Fiurne e porzione dei coníini mil i lar i croat i ; 
ľu questo veramente uno stato, con centro disuprcma 
aniministrazione, politice, (inanziaria,inililare,legislativa, 
stato cho anche dopo cessa lo lasciô a lungo e fino a' 
giorni noslri vincoli di eoniune unione anuninistrnliva, 
ncl militare, nel giudiziario, 

ĽArciduca Carlo ncl primo anno di suo regno 
riľorniô i l eonsiglio di Trieste, in forza di quel polcrr 
di principe ehe Ferdinande I aveva senza opposiziono 
dei Triestini pronunicato nelľ npprovarc gl i statnii della 
cittl (Carlo V fu i l priuio dei principi ad appfovarli) 
— volendo pero cho a noi ed ai posteri e successori 
nostri, g l i arciduchi ď Austria resti sempře Hlva , ed 
esprcssaincnte n'servala la snprerna, c principál ( p r i n -
cipesea) autorita é podesta di inutare, corrcggerc, ed 
allcrare questi stessi s lu lu l i , leggi e decreti nostri in 
lutlo, owero in uno o piú articoli , come richicdeiii il 
bisogno dello cose, dei tempi, e ľ ulile di detla noslra 



ciltii , c come meglio pařeni a Noi ed ai poslcri noslri. 
Lo Btalulo di Trieste come era slalo niodiiioato da 

['"< rdinando I e d arciduca Carlo , c qucl medesimo cho 
duró integro fino ai tempi di Maria Tcrcsa, o cho can-
giato da lei per le cose di giustiziu civile continuô, 
>M( (línalo dnrantc i l governo francesc, lino alle r e -
centissime costituzioni austriache, in molte cose. Carlo 
mm alteio in parte aleuna ľ indole d e l comune, non 
řece congiamento chc nella mmposizionc del eonsiglio 
comunalc maggiorc diminucndolo lino al numero di 
224 consiglieri, ridotli poi da Ferdinando II nel 1613 
a 160. 

II regno dclľ arciduca Carlo 6 memorahile per gl i 
ordinniuenti di alto governo, ma lo stato suo non era 

vasto per formaro di Trieste, vasto emporio di mare, 
nô si polente per contenere i Veneti contro intempc-
ranza d i dominio dol lAdriat ico , c sehhene avesse legami 
familiari c o l c a p o di t l . i C a s a Austriaca, erano causa 
allora pinttosto di debotezza cho di forza. Ľ arciduca 
Carlo non era Carlo V , i Veneti tornarono sul punto 
del dominio d e l mare, e n e l 1578 dislrussero le šalino 
di T r i e s l e , dio dieevano ledero i l diritto l o r o , c o n c h e 
aprirono i l campo a quelle grandissimc questioni che 
poco staňte si misero in campo sotto Ferdinando II. 
Awcld io questo pr inc ipe , che riuni sotto lo stesso 
seeltro tutti gli stati della sua casa, potuto canginre le 
condi/.ioni di Trieste, e ťu principe di non comune 
eoltura; ma le cose di religione che .suseitarono la 
guerre civile in Germania, lo tennero sl gramlemcnh 



occupalo, lo .spirito suo era si potentemenle dirctio 
alle cose di chiesa, che gl i interessi di questo liloralo 
soffersero grandissimo prcgiudizin. Nelle guerre turche-
sche di Dalmazia molti crisliani ripararono sul terr i lo-
rio voneto, c sulľ austriaco specialmente in Scgna, c 
fecero proponimento di recare prcgiudízio ai Turchi 
con guerra di banditi e di filibusticri. A i rifugiati sulle 
terre austriachc, che stáváno allo slipendio delľ Austria, 
si unirono altri volonlar i che dicevansi Venlur in i , i 
quali nel corrcre poi mari nou rispettarono la pro
prietu degli stali amici delľ Austria piu che quella dei 
Turchi. L a barbarie l o r o , ľ arditezza fu grande; gli 
Isracli l i furono da loro posti al paro dei Turch i ; una 
eorvetla da guerra vencta fu d a cssi loro sorpresa 
ed arreslala e contro giustiziu ed umanitá a colpi 
ď aseta tagliarono il comandante, gl i officiali, non ncl 
calore delľazione, ma dopO giunta al porto ovc voliéro 
condurla, cd in momcnlo in cui hen allro chc eid era 
da attendersi. I cotnandanti auslriaci del litoralc croato 
ove questi filibuslieri, detti Uscochi avevano ricetlo 
erano in sospetto, c non a lorto, di averc parte nclle 
přede. Questa pirateria offendeva altamentc ľ amor di 
sé che avevano i Veneti, che pretendevano i l dominio 
delľ Adriatico , c pregiudicava i loro interessi sia di 
stato sia di privata proprietu; nacqucro dissapori for-
lissimi che si manifesturono in guerra formale, detta la 
guerra di Gradisca. La quale guerra e mcmorabile per 
le scorrerio e per le viccndevoli devastazioni nelľ Istria 
e nel Goriziano, per ľinutile assedio di Trieste, e piú 



per i generáli ehe vi prcscro parte, dei piú i l lustr idi 
quel tempo, meinorabilc per guerresche spedizinni. 
ferdinando si dispose a ľormarc ílotta anatrlaca nclľA-
driatico, e venne a Trieste nna nave spngnoln eoman-
data da eapilano inglese , ma cessô ogni cosa per la 
pacc abborraeeiata nel 1617, nella quale fu proniesso 
ľallonlanamonto dcgli Useoehi dalle spiaggio del mare 
e la loro dispersione, ma la questione del mare libero 
o soggetto, fu lasciata quasi come era, ed i Veneti 
ne rimasero dominatori. II piceolo commercio di mare 
durô ancora, a segno ehe si ricostrui nel 1620 i l porlo 
minorc di Trieste ; i l vicerô di Napoli Ferdinando 
d' Avalos rinnovava ai Tricstini gli antichi privi legi 
che avevano in quel rearnc, c navigavano i Tricstini 
a Venezia, ad Ancona , alla Pugl ia , recandovi ferro, 
'cgnaino, tele, traendone jtrodotli del mezzodi ; ma 
questo piceolo commercio era hen inferiore alle spe-
ranze ed alle nttitu<lini di Trieste , nô a ciô raggiun-
gerc bastarono le concessioni di Ferdinando 111 ncl 
1645 di una seconda Bera, oltra la consueta, e di un 
mercato settimanale, conceduto quasi in compenso di 
non poter aderire alle rimostranze fallc sulla liberta 
e sulla franchigia del mare. Le qnali speranze si rav-
vivarono, pero senza elľetto aleuno alla venula delľ i m -
peratore Leopoldo I in Trieste (1660) la quale fu piú 
di faslo chc di altro, occasionata dalla visita ehe Pece 
ľ inqicratorc ad un conte della Torre di Duino , ehe 
aveva per rnoglie una Gonzaga, alline delľ impcralrice. 
Pcrô il pensiero di alzare Trieste ad emporio, andava 



prcndcndo radiče ncgli štatisti, c veniva parzíalmcntc 
secondato da rinnovaziono dei privilegi di commercio 
con Napol i e colle Spagno, da opere per renderc sicuro 
i l porto di Trieste ncl 1684; i l conte Francesco della 
Torre, ambasciatore imperiále iri Venezia, nato si presso 
a Triesle, ministro di profondo sapere che voleva a p -
plicato alľ Austria , ncl 1695 seriveva alľ imperatore da 
Venez ia , moslrando le atlitudini di Trieste ai com-
tncrcl, c raccomandandola caldamcnte. Qualcosa pel 
commercio eravi in Trieste, poiche v i si teneva con-
sole per le provincie papali e napolitane, ma erano 
quelle cose che oggidi vediamo in porti austriaci di 
terzo rango nelľ Adriat ico. 

Migliore piega prcscro le cose durante ľ irnpero 
di (Jiuseppe I, principe di ingegiie apertó cd animoso; 
ma duró tempo trop p o breve. ha rclazionc chiesta da 
quelľJmperatore fra gl i anni 1705 e 1711 e data dal 
eonsiglio di Trieste sullc condizione della cittá, la 
presenla quale allora ella si era, e qui la si registra: — 

S A C R A C E S A R E A R E A L MAESTÄ S. S. E T P R E N C I P E 
N.™ C L E M . " 

" L a nostra pena non e capace di deseriuere apieno 
i l giubilo ch'apportô á tutto qucsla sua Fedclissima 
Cíltá la Clemcntissima Resolulionc delli 18 9bre anno 
prossimo passato, firmala con la prcliosa sottoserizione 
della Sac.a Ces.a Real M.sia V . r a , con la quale per 
sua imiala CIcmenza ci richiede i l stalo della medenia 
in qual forma in questo tempo si gouerni , quello si 



potesse inlrotlure per sua miglior salute eon quel piu, 
che dalľistessa Gratiosissima Hisolutione in A n p p a r e . 

" D a l che scorgendo quanto si cuore sij della Ms.tá 
V.ra i l heno, utile, coinodo di quesť aflita. Cittíi massiine 
in questi tempi in cui s'atroua in stato si calamitoso, 
c dopresso, né rendiamo perció genuílessi lo dovutc 
gratic alla Sac.a Ces.a ítcal iM.stá V . r a , supplicandola 
con 1'islessa Clemcnza risguardare con ocehio henigno 
questa n.ra hutnilo, et riuerenť espositione, et ä misura 
del nostro hisogno portarci quel solieuo, che p r o -
straťimploriamo. 

" E t per ohhcdire con tutťcsatczza i Gratiosi co-
mandi della Sac.a lYs .a Rcal . M.sta V . r a esponiamo, 
cho questa Cittä ô situata alle sponde dell 'Adriatico in 
un seno, che prende i l nome della incdcma cioc Golfo 
di Trieste, come si uede in tutte ľ anticho carlo Gco-
grafichfl (con tutto che presentemente in quelle si 
stampano in Venot ía non sapressimo per qual fine se 
non fosse per arrogars' unc ' i l dominio d i questo Golf o 
si lega Golfo di Venctia) ha per confine ľlstria Vcneta 
dalla parto di mezogiomo, c i Carsi da quclla di L e -
uante, c Setcntiione di territorio cosi ristretlo, chc apena 
urinu a tre Icggc di circuito, la maggior parte imii l to 
e sassoso, lo di de le i entratlo principáli e i l Vino che 
si racoglie da Vignaľ adiacenti per la coltura <le quali 
ui uole grossn spesa a causa di molti sassi, et ti causa, 
che l a maggior parte di detii Vignal i sono fabricalt 
sopra lo coste de monli , che la circojidano,fa qualclie 
pocco d 'ogl io , che serue a semplicc uso delPaese, et 



qualche purlionc di sale, má questa ů rendiť ineerta, 
et di poclii pnrticolari , ehe non toče'al uniuorsale, 
tanto piu chc hora il negotio di detti sali ô risernato 
solain.te a lľEcccIsa Camera dclľ Auslrľ Intcriore in 
uirlú di COntrattO falto tra essa, et l i Patróni delle 
Sal ine , quale prcscntciu.le uicniľ alleralo , come essi 
Patroni di Salině se ne rissCntono, cadcnďanco tal 
negotio solain.te riseruaľ al l 'Eccelsa Camera in graue 
darmo dol ľaese mciitrc aleuno puA negotiare , come 
laeeua con qualelľ ulile per i l passato, et a causa anco 
chc i l concorso ô interotlo, et non 6 cosi lYeqiienle, 
perchc done prima quelli della Carniola ueniuano con 
granni, ct altre mercantie á Trieste per comnmlarle 
con sale hora doucndo comprarlo á coiitanli r e s ť a r c -
nať il concorso, ct i Paesani nou hann' alcun*ulile. 

" G r a n n i non ui nascono, perche non iľ ha sitto 
[liáno per la loro semenision onďé necessitata pronc-
dersí nei ľacsi Vicini niassime ne Fr iu l i , Vcnetia, con 
grossa spesa, et á assai caro prezzo risgnarďil dis-
eapilo della monetta, et se non foss' i l cornodo del 
Porto non u 'ô dubio no sentirebbe molta pennría. 

"II Porto ô assai capacc , rmi pocco frequentalo 
rispclto il eornercio interotto c o m e dirassi. 

" L a Cittä per il suo sitto e di molta consequenza, 
má in pessima conatítucione, et rachíude da cinquc 
uiilľ Anime in eirea. 

" I n essa ui sono i l Collcggio de Padri della C o m -
pagnia di Giesů, et un Monasterio di Monache del 
Ordlne di S. Bencdcto, et fuori delle Porte della me-
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tlcma ni sono i Padri Capucini, i ľadri Minori l i i l i Fran
cesco, quelli della misorieordia di S. Giovanni di Dlo , 
chc usáno ľ Hospitalitá, stalagli eommcs.sa da questa 
Cittá, per la quale g l i furono consegnate rendite suf-
iicienti come in 15. 

" V i sono pure l i ľadri di S. Bcnedetto del Ordinc 
Cassincnso, chc hann' Ospitio assai capace per due 
Religiosi , che ordinariam.te dimorano con rendite di 
consequenza, et questi soli tra tutte le Rcl igioni sopra 
deseritte sono sudditi Veneti dipendenti dal monasterio 
d i S. Giorgio in Vcnctia. 

" V i e pure un monte di ľictá erretto da partřco-
lari sotto ť auspitij della Beatissima Verginc del Ss.tno 
Rosario gouernato da una Congregationc particolare di 
delti Fondatori con permissiono, ct approuatione de 
somini Pontefici , et ďAugustissimi Predccessori della 
Sacra Ccs.a Real M.stá V.ra ha di capitale proprio in 
circa fiorini uinti m i l l a , oltre cupitali , che prende da 
particolari per soucnirc la pouertá non solo di questa 
Cittá, má anco de Paesi circonuicini , chc ui coneorre. 

u Y i sono pure aleune scuolc, ô sicno confraterne, 
che hanno rendite proportionatc al bisogno delle Chicse, 
chc uengono gouernato da Cancpari , quali in uigor del 
Statuto si douerehhcro far in Publico Pallazo con 1'as-
sistenza de Giudici , come pure l i Giudici doucrcbbero 
assister alla rosa de C o n t i , chc si fa annualm.te, má 
non seprcssinio come tion ostaňte i l statuto nella r u -
brica particolare delle confraterne, ciô si pratica á 
crcar delti Cancpari nella chiesa anco alle uolle senz' i n -



teruenlo dol Magistráte, con ľ assistenza del solo Vicnrio 
del Monsig. Vescouo, come successe apunto qncsť Anno 
non ostaňte cho gľ hahhiarno impugnato et lutta uia 
impugtiiam. 

" La Cittá poi si gouerna nelľ istesso modo, et me
todo preseritoci nei stfttutl dalľ Augustissimi ľ rede-
cessori, et nelľistcssa maniera, che si goucrnaua 
nel tempo, che ancor non godeua ľalta ľatronanza 
ilelľAiigustissiina Casa, che aquistí) ľ anno 1382 dovc 
uolontariam.te ľ istessa Cittä si sottoposo al suauesuo 
dominio come in C et per quanto si ricaua d a l l a n -
tichi statuti restituitici da Vcnct i ad impulso delľlnui-
tissimo Carlo quinto di (iloriosissima memoria, che da 
medemi Veneti col Spoglio di questa Viccdoniincria ei 
furono c o n altre s c i i l t u r o l c u a l i . 

" V í e n n e poi gouernaln questa Citlá da un Conse-
glio delto maggiorc di cento, c sessanta ľersone tulte 
originaric, che non hanno s l ipendio , qual Cftnseglio 
ogni qualro mesi crea l i suoi Magistrali , come ordina-
laincnle dirassi, a 'qual i COmmette nella forma pres-
eritaci , nei statuli la dircl ionc di questo ľublico, es-
send 1 oltre questo Conscglio uno minoro chiamato di 
ľregadi e o n s i s l e n l o in 40 conseglieri del corpo dell i 
160 sud.(i ; nel qual Conscglio sono proposte, c t u c n -
tilate le cose neccessario, et hisogneuoli, ct poi queste 
passato che sono , et gia molto hen digierite si por-
tano nc l Conscglio Maggiore, nel quale o uengono 
approuate, o rcggietale secondo che questo giudiea i l 
megl io , e piu confaecuole alľutile ľubl ico , c buon 



seruitio di V.ra Sac.a Ccs.a Rcal M.stá, quali poi ucngono 
posťincscculionc dalli Magistrál! secondo sono incaricati. 

" Crea Prima tre con titolo d i Giudici , e l lettori , 
quali deuono esser ď esso gran Conscglio, maggiori di 
anni 30, di diuersa Famiglia , che durano 4 mesi, et sono 
sottoposti al sindicalo, et questi si creano per elletione, 
et halotatione tra nou e l l e t i , et ä chi tocca in sorte 
ľ elletione deue prestar in mano del Capitanio, ct Giudici 
Uechi solené giuram.to ď elleger person' habilc, et suf-
ficicnte come in D . essi Giudici poi auanti ch'enlrino 
nelľoffitio přestáno pure come sopra sollcne giuramento 
ď csscrcilar ľ Ofíilio loro in conlormitá delle leggi , et 
statuti di questa Cittá, et ďessere Fedeli a V.ra Sacra 
Ces.a Real M.stá con altre particolaritá come in E hanno 
<'i stipendio l iorini 13 k. 30, questi regono i l Publico 
nel politico et cconomico, con ordinaro le spese ncees-
sario, conuocaro á" suoi tempi, e secondo ľ occorrenze 
li Conseglí, d quali pressiedono col Capitanio di V.ra 
Sacra Ces.a Real M.stá, giudicando in causo preserit-
tegli dal statuto, e fanno in somma tutto quello stimano 
necessario per conseruatione di questa Cittá augmento 
della medema in huon seruitio del Sourano; hanno anco 
'1 titolo di Colonell i rispetto le Milit ie, et cernidc della 
Cittá, et Tcrri lorio rcgolato col suo Capitanio ; et Of-
fitianti suhaltcrni senza ucrun stipendio, (quali millitie 

tra la Cittá, ct Territorio ascendono á huomini ) 
s pirato i l qualrimestre questi Giudici , ct Rcttori entrano 
nelľ Ofíilio di Proueditori alla sanita, che csercilano 
Per allri 4 mesi senza stipendio. 



"P iú Crea i l sud.o Conseglio maggiore due con 
titolo di Proucdi tor i , quali deuono intervcnire á tutti 
l i Consegli per ouiare, cho non si proponga cos'alcuna 
contro i statuti, hanno particolar eura sopra le stradě 
puhbliehe, sopra le mercantie, per ouiar alle fraudi 
sopra le Carni , Grani, et altri comestibili, sopra Botte-
gar i , e Tauernari (per conseruar 1'abondanza, et simili) 
durano come l i Giudici 4 mesi, sono sottoposti al s i n -
dicalo, et hanno di salario F ior in i tře. 

" C r e a pure uno con titolo di ľroeurator GeneTale, 
quale dura come gľ altri 4 mesi , ha incombenza di 
riscuottere tutto ľentratto Puhbliehe, di pagar l i sala-
riati , et altre spese necesarie ordinatc dai Giudici , deuc 
15 giorni dopo finito 1'offitio nel Puhhlico Pallazo della 
Cittá render esato conlo della sua aministratione alla 
presenza del Capitanio, Giudic i , Provcdilori con pagare 
tutto quello restasse debitore sotto pena di soldi 5 per 
ogni l ira di debito, douendo prestar a talľcífetto ido-
nca segurtá in principio della sua aministratione, et 
ha di stipendio fiorini 3 k. 40, al quale pure si passa 
altri l iorini 15 ad arbitrio dei Giudici risguardo le 
fa tich e. 

" Questo Procuratore esige come s' é detto ľ en-
tratte Pubbliche prouenienti ďaflitti, Datij , sopra ľentratte 
pro]>rie de Pacsani, a 'qual i uolontariamcnte per so-
lieuo Pubblico si sottoposero, et tali Datij s'incanlano 
annualm.te alle uolte piú alle uolte meno secondo sono 
i concorrenli, ct perciô ľentratto sono incerte, cauan-
dosi in circa fiorini alľ anno, quali diuidonsi in tře 



qiialrimestri , con quali entratte, et Dannari si pagano 
in prima l i salariati, e poi col residuo si fanno lo spese, 
che giornalm.te occorono per Puhhlico bisogno, quali 
spcse uengon ordinate dalli G i u d i c i , . et i l Proeuratore 
fatta Poll iza delle med.e ľ csihisse a detli Giudic i , clie 
csaminatcle, et lansate sottoserivono detta Pol l iza , et i l 
Proeuratore prima di passarle ě tonuto nouam.te prc -
senturle al Capitanio di V.ra Maestá, che le riucde, 
et aproua, et si sottoseriuo come l i G i u d i c i , e non 
essendo cosi sotloscritte, et approvale non sono al 
Proeuratore honificate. D i tutta quesťentrata inccrla, et 
uscita čerta esihiamo un 1 estrato per mano dell i P u b -
hlici computisti qui in F . 

" P i l i crea uno con titolo di Fonticaro, quale dura 
come gľ altri 4 mesi, ha incombenza ď csitare l i F o r -
menti per bisogno del Paese, deue render conto d e l l ' A -
ministratione come i l Proeuratore, ed andando debitore 
resta privo del Conscglio per 10 anni , et casca nella 
sud.a pena di soldi 5 per Lira , et ne da le sigurta, ha 
di salario fiorini 7 k. 30. 

"Questo Fonlico ha di capitale presentcm.te in 
circa fiorini cinque milla compres' i crediti, quali s'inue-
stiscono in Formenli per procurar ľabondanza ncl 
grano per non star a deseritione de mercanl i , con 
quali formenli anco s'aiuta tutta questa Cittd, et Ter-
ritorio d peso pero , ct rischio del Font icaro , perchě 
mancando tal uno á pagarlo esso é tenuto á suplire 
col proprio, presentcm.te detto capitale non s'atroua 
tutťin essere, perche per i bisogni, et nccessitá ur -
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genti i l Pubblico trouandos' csausto si prcuale d e l F o n -
tico con precedente determinalione del Conseglio, quale 
Fontico poi si rimette con ľ altre enlratte puhbliehe, 
che cosi resta reintegrato, hora pero ô in quaiche 
parto sminuito i l capitale pred.o á causa, che questo 
Pubblico per sopire alle grosse spcse occorsegli per 
diffesa della Cittá contro gľattentati Francesi, se n 'é 
preualsuto, e per prouedcre i l necessario per 1'alloggio 
della Mil i t ia , che uiense in socorso prima Furlana, et 
poi Croata, mandata dalla M.stá Sua. 

" Ľ origine di questo Fontico non si sá con ueritá 
precisam.te; solam.te potiam'humilmente riferirc, chc 
sempře sij s taťab antiquo ultra hominum memoria 
trouandosi in un Statuto uecchio ancor delľ anno 1365, 
ch* alľ hora era anco i l Fontaco, i l gouerno del quale 
dipendcua dal Conseglio per mezo del Fonticaro, che 
parim.tc alľ hora lo creaua come al p.nte, ct si com-
prende, che u ' era un capitale assai opulente, come si 
uede dalle Rubricho dei med.o statuto vcechio, deil i 
Giudici , et Fonticaro, come in G. qual capitale s' e poi 
sminuito nclle lunghe guerre hauute doppo con la 
Republica Yencta, et altre publiche nccessitá. 

"P iú Crea due V i c c d o m i n i , che hanno eura del 
Publ i c 'Archiv io , i l loro offitio dura per un 'annodi st i 
pendio fiorini 11 k. 26 alľ anno, hora le seritturo dells 
detta Vicedominaria sono tutto sosopra in confuso, 
perchô al tempo, cho l i Francesi hanno bombardato 
questa Cittá si sono Icuate dalľ A r c h i u i o , che e nel 
cuore delia med.a , e trasportate in loco piú sicuro 



dalľ incendio, c non sono aucora poste alli suoi lochi 
dessegnati. 

" P i u Crca un Caneeliere, che scrivc ľalt i Ciui l i 
nel Foro de G i u d i c i , oltre i l Caneeliere Ce_areo, cho 
scriue nei Conscgl i , e ľ atti Vicer ia l i , et un Notaro al 
Tribunále Criniinalc, durano auilu 4 mesi , et hanno 
eiascun di salario fior.... i l Canceliero Ces.o poi ha di 
stipendio fiorini 45 dal Publico. 

" C r e a oltre tutti questi,altri offizij di minor conto 
secondo gli uien preseritto dal statuto, quali tutti hanno 
stipendio tenue. 

" A n c o la Giustitin Civi le o Criininale ě in mano 
della Cittá, la quale uienn'aministrata per mezo di 
due ForastieriDottori di L L . condoli dalla med.a Cittá 
in uigor del statuto, et Gratiose Cesaree Rcsolutioni, 
uno con titolo di Vicario , che giudica tutte le cause 
C i v i l i , ct ľaltro con titolo di Giudice de Malcfitij per 
tutti l i Cr iminal i , al qual a u b t e un proletore ogni 4 
mesi, eleto dal Conseglio, che fa ľofľitio di Fiscalc, 
quali ambi cioe Vie.o e Giudice de Malcfitij (per la 
eondotla de quali i l Conseglio Minore crea un'Oratoře, 
che sceglie da stati Iíereditarij delia Sac.a Ces.a Rcal 
M.stá V.ra ô de Prencipi aderenti con espress' esclu-
sione del stato ueneto) al quale l i uengono passati 
nl 45 k. 28 per tal suo incomodo, durano due anni, 
et d ciascheduno ď essi dal l 'Erar io Publico gl i uien 
corrisposto ogn'anno per loro tralenimcnto fiorini 294 
k. 40, et sono sottoposti ogn'anno al Sindicato com-
posto da 5 Sindici che si ereano nel gran Conseglio 



per riccuer tulte le querclc, et l ihc l l i , che da ciasche-
duno uenissero porretli contro li med.i, gimlioandoli d 
tenor dcll i sud.ti .statuti nella rubr. speciále de S i n 
dic i , al qual Sindicato pure sono sottoposti l i Giudici , 
et ľroueditori, et ogn'ultr'offitiante, chc ha salario del 
ľublico. 

" A tutti questi poi pressiede, et ha lasuprcnľin-
spetione i l Capitanio posloci da V.ra Sac. Ces.a Real 
M.stá, qual resta per ordinario in vita, et la Cittä gl i 
corrisponde ogni 4 mesi fiorini 311 k. 16 faun*alľ anno 
lior. 933 k. 45 oltre la paga, che ha dalla Sac.a Ces.a 
Real M.stá V . r a , chc ě di fiorini 432 alľ anno, ľ uli la 
che esige dclľOsleria del Castello, et altre regalie 
che csige de quali apunto la Cittá s' aggrava come nou 
doultegli eonforme si t o c e h e r á piu oltre. 

" V e anco uno con titolo di V. -Cap .o ct L o g o -
tenente Ces.o quale ha di stipendio annuo dalľ Eccelsa 
Camera fiorini 620, et e Forastiere di slaťalieno intro-
dotlo solain.te da 10 in 12 anni inqua, dovc mai altri 
prima in questa Cittá hcbbcro alcun stipendio per 
delta Caricha, tanto piu che presenť il Cap. O non ha 
alcun' incombenza, ó Giurisditione, et absenlandosi i l 
Cap.o chc succede di raro puô soslituire, cume pre-
serive i l statuto, ó ľEsa torc , ó i l Controscriuano u i l 
F isca le , ô altri Gentilluomini Pacsani , come tutti l i 
Capitanij antepassati hanno praticato, senza che V.ra 
Sacra Cos a Real M.stá, et ľ Eccelsa Camera habbia 
qucsťaggrauio, ct sposa nouamte introdotta, i l che 
per buon seruitio siamo obligati rapresentarc; potendo 



anche siipplire á questo i l Giudice piú vcchio della 
Cittá, come si pratica in tutti i dicastcri di V.rn Sac.a 
Ces.a M.stá doue in ahscnza del Presidente, o altri 
Supremi Rapresentanti suplisse il Consiglicre piú 
anziano. 

" I n questo modo adunque si govcrna sotto ľ alto 
Dominio delľ Augustissima Casa questa Cittá, ct T c r r i -
torio sopra la pura norma prescritaci nei statuti, C l c -
mentissime Resolut ioni , inveterate Consuctudini, et 
Gratiosissimi Pr iu i l l egg i , qual gouenio non u 1 e dubio 
sarebbe salutare, quando non uenisse di tempo in tempo 
pregiudicato, ct disturbato dalli Capitanij , e t V . - C a p . o 
che sono pro temporc, quali non contenti delle pre-
rogatiue impertitcgli nelle loro Inslrulioni, et Cesarcc 
Resolutioni cereano ogni strada ďnrrogarsi maggior 
autoriiá con preiuditio delle Publiehc raggioni , per 
diffcsa delle qual i , ct manutcntione la Cittá uien n c -
cessitata far molte spesc notabilm.te rissentendosi, come 
successc quasi con tutťi Capilanij passali, abenehe ne 
ri])ortassc questo Publico semprc vitoria, segn' cuidenlc, 
che i disturbi proucnghino, ct deriuino da cssi C a p i 
tanij , et non dalla Cittá, che mai ha tentato usurpare, 
ne ha usurpato cos'alcun' alľolT.o Capitaniale, sopra 
del che stimaressimo ľunico r i m e d i o , chc la Sac.a 
Ces.a Real M.stá V . r a seriosam to comettesse al Cap.o 
che si douesse contentare delia sua inspetione, etnon 
estendersi oltre della dispositionc dc l l i statuti, et G r a -
tiose Ces.e Resolutioni per non causare dispendio a 
questo P u b l i c o , i l che di raro succedercbbe quando 



questa Fcdclissimn Cittä uenisse gratiata, chc i l Capitanio 
non durass1 in vita, ma fosso nuitato di tempo in tempo 
come uiene praticato dalla Sac.a Ces.a Real M.stu V.ra 
in Gori l ia , c qui pure anticam.te si praticaua, come si 
puô uedcre dalli statuť antichi , perche per aquislarsi 
merilo aprcsso la M.stá V.ra et per esscre promosso 
ad altro posto si portarehhe nel gouerno con piú p i a -
ceuolezza di quello fanno con N o i , che per caggione 
della noslra poucrtá non fanno quclla stima, che doue-
rebhcro fare d'un Popolo cosi fedele hcnemcrito a l l ' A u -
gustissima Casa, che n'ha falto, et fa una pcculiar stima, 
come si puo uedcre in lanti Priui l lcggi , Prerogatiue, 
gratie, et indull i concessi con larga mano dalľAugu-
stissimi Predcccssori, á segno lale, che non ui fú Im-
pcra lore , ô Arciduca di Gloriosa meinoria, che non 
hauesse con particolar Priuilleggio riconosciuta la ľe-
deltá di questo Popolo, et insignita con qualche Gratia 
speciále, come tra tutti gľ altri, che sono in Gran N u 
mero, la Sacra Ces.a M.stá V.ra polrá Graliosamente 
discernere dall i due Priui l lcggi che in H . et I. docu-
menliamo, i l primo delľ Imperatore Federico, et ľ altro 
dell 'Augustissimo, e inuitíssimo Imperatore Leopoldo 
di sempre Gloriosa meinoria Padre della Sacra Ces.a 
Real M.stá V.ra spedito in Trieste l i 29 7,hre 1660 
alľ hora, che con la sua Augusta presenza felícitô questa 
Cittá, da quali si scorgo quanto, e qual amore hahhino. 
portato quei Augustissimi Monarchi á questa loro fede
lissima Cittá, e pure l i Capitanij et V.-Cap.o praticano 
con N o i con modo cosi duro , et austero, quasi cho 



fossimo imeriteuoli et in<Iegni della Cesarea Gralia, 
come coa memoriále scparato, che si fará da questa 
Cittá, la Sac.a Ces.a Real M.stá V . r a picnam.te com-
prenderá. 

"II spirituále poi vien diretto dal Vcscouo, che ha 
i l titolo di Conle di Trieste, questo uien nominato dalla 
Sac.a Ces.a Real M.stá V . ra , sempře rissiede in questa 
Cittá, ha ampla diocesi, giudica in realihus, et perso-
nalibus l i P r e t i ; contro quello si pralica da per tutto, 
doue fauno Yescoui solo i l personále, doucndo restare 
la giudicatura reále alli Tribunáli ordinarij della Cittá, 
ha rendita considerahile per i l Paese. Sotto di questo 
Vescouo u'ě i l Capitolo Catlcdrale consislente in 12 
Cnnonici nominati alternatiue cioě un mese dal Sommo 
Poňteflce principiando da Genaro, ľ altro dal Vescouo 
et i l terzo dali ' istesso Capitolo, et cosi successiuamentc 
ha ciascheduno di micsli Canonici fiorini 200 in circa 
di proucnto stabile oltre ľ incerti. 

" L i Padri Gesuiti sopra deseritti possedono molti 
Benni slabili di grossa rendi ta , et la Cittá gli cor-
risponde annualm.te liorini 340 per offitio di Macstri 
di geola insegnando le scoľ inferiori alla nostra Gío-
uentú, má questo riescono di pocco benefitio, perchc 
non u' č i l studio di Filosofia del tutto necessario in 
questa Cittá, non hauendo i poueri Paesani modo <li 
mandar á sludiare fuori del Paese i loro F i g l i o l i , per 
*1 che hanno consideralo di sommo ulile ľ introdutione 
de Padri Dominicani , desiderata ancor 1'anno 1382 
come si ricaua dal statuto vecehio sopra cituto chc 
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s'obligano inscgnarla gratis, quello ehe li Padri Gesuili 
abenche piú volte ricercati renuirono di fare, se non l i 
uoniua corrisposľ altro tratcniuiento oltre l i sud.i fi. 340, 
che gli uengono corrisposti di quatrimestre in quatrime-
slre, che pur pretendono douersegli per fondatione, 
hauendo carpito sopra di ciô inaudila Ciuilale Priuileggi 
dalľAugustissinii Predeccssori, doue rcahn.lc questa Cittá 
gl iel i corrispondc, come si puú uedcre dal libro ordinario 
dc l l i salariati setnplicem.tc per ľ oľfitio di Maestri di 
scola, e non per altro titolo come essi pretendono. 

"Voram.te i l studio della Filosofia, et niorale é 
di tutta necessitd in questa Cittá per diucrtimetito, et 
itnpiego della Giouentú assai numerosa che si iroua, 
che sta in eontinuo otio, che non ha atteso la pouertá 
del Paese alcun traten.mento proportionato alľ indole 
per altro capace ď ogni piú uirtuosa impressionc, conte 
abodantcm.te godono gľ altri Paesi, et Prouincie sog-
gelte alľ Auguslissiina Casa; per i l che restu suplicala 
la Sacra Ces.a Real M.stá V.ra pernietterci tal intro-
dutione de Padri Dotncnicani con obligo pero ď i n -
segnare gratis la F i losof ia , et morale coinc dicessimo 
di sopra, tanto necessaria. 

u Circa poi i Offitij, et Offitianti Mil l i tari , et Came-
ral i altri non ui sono, che nella Fortezza doppo i l 
Capitanio gia deseritto u'e i l Tenente o sji Castellano, 
et Alflero amhi stipendiáti da V.ra M.stá, quali hora 
sono paesani, et hano sotto d i se una compagnia per 
custodia della Fortezza di soldáti 43 ordinarij stipen
diáti, et pagali dalľEsatorato supremo di questa Cittá. 



Oltre qucsli ui sono il suprcm. Esatore, i l C o n l r o -
scriuano, c tFiscale , per ľ off.o della Muda, ľAgente, i l 
fonlroscr iuano, ct Puccliol lcr per ľ off.o dc sali tutti 
Forastieri , eccclto i l Controscriuano, ct Fiscale della 
Muda che sono Paesani. 

V i sono pure in questa Cittá alcunc Famíglie di 
Hchrei , che prima erano disperse per la Cittá, ethora 
sopra irnpulso della med.ma sono ridotte ad habitaro 
in una Conlratta separátu cliiainata i l Getto per comando 
delľ Auguslissimo Leopoldo di sempro Pia, et Gloriosa 
memoria Padre della Sacra Cesarca Real M.stá V . ra , 
ncl qual Getto per esser uicino alle Chicse, et in c o n 
lratta, oue ordinariam.te passano le Processioni si fer-
mano contro ľintenzione della medema Cittá, che 
desideraua fossero posti in Contratta piu remota, et 
Ion lana delle Chicse , auanti le quali con non pocca 
mortificatione de Christiani giornalm.te passano senz 'a l 
cun rispetlo. 

Questi possedono Benui stahili eonlro quello si 
pralica uniuersalm.te in tutti l i Paesi ouc sono intro-
dolti , massime nelľ Itália, con preiuditio de Christiani, 
negotiano lihcram.te come tuli i ľ altri mercanti, impre-
stano Dannari, et fidano merci in credenza alli Conta-
dini delle Vi l le , mostranďin aparenza farli henefitio, in 
assenza l i sono di gran danno, perche col tempo gl i 
leuano i Benni non ostaňte, chc quasi tutti i loro con-
tratii siano usuratiti j , sostenuti sopra Pr iui l l cggi , che 
s ' 'hretit ic , cl sub falše narrata carpirono dalľAuguslis-
sinii Predecessori in danno notabile. e total esterminio 



de poucri Contadíni, chc sol per ncccssitá contratano, 
cssendo costoro proteti ordinariam.te contro la dispo-
sitionc statutaria dalli Capitani, et V . -Cap .o che pre-
tendono liaucr sopra dc medemi (iiurisditionc, per esser 
stati nelľ erctiono del Getto dellegali Commissarji, 
senz' allra peculiarc incomhenza , b dellegalione j che 
derrogar potesse la giudicatura ordinaria di questa 
Cittä. 

" L i Negotij poi sono cosi tenui, e ristrctti, c h ' a -
|icna si troua un ncgotiante, che possa disporre del 
proprio ďun Migliara di F i o r i n i , douo per i l passato, 
erano cosl frequenti, cho non era casa in Trieste solto 
la quale non ui fosse stata la Bottega di diuersi sor-
tinienti , come giornalm.te si puô uedcre, má hora á 
causa delľAngaric, Datij , Regalic, et impedimento de 
Veneti, come qui sotto siamo per dimoslrare, questa 
Cittá, c distretto e del tutto destituta, non conseruando 
delľantico altro che i l Nome, et appena ui s'atrouano 
poche merci per hisogno quotidiano del Paese. 

" L a causa dunque principále s'ô chc laRepublion 
Veneta non ostaňte le conventioni seguite giá rapre-
sentatc á V.ra Sacra Ces.a Real M.stá in altra nostr 'hu-
mil informatione sopra aerec, et insussistenti pretese 
delľAmbasciatore Veneto in K. L . M . N . 0. documen-
tiamo c i impedisce la libera nauígatione, et comercio, 
non potendo partire aleuna Barca fuori di questo Porto 
(come fosse d Lei sottoposto) se prima il Patrone della 
med.a non uá a Capodistria, cittá veneta, á prender i l 
mandato di transito, altrimente trouata la barca senza 



tal maiidato dalla Fusta 6 sij BarchArniata , chc con-
t i t u i a i n . l t ; scorre questo Golľo uienne condotta nel piu 
uicino Porto Vencto, ct iv i destinate al Fisco tutte le 
merci, inccndiata la Barcha, ct per ordinario condan-
nata la ciurma alla Gallcra, c questo succede cosi fre-
quentem.te, chc sono pochi giorni, cho capitô in questo 
Porto Bastimento di Ragusi carico d i Sale grosso di 
Barletta per seruitio delľEccelsa Camera , i l quale fu 
l r*Utcnuto molti mesi in sequestro in Parenzo dalle 
f»allere Yenete , che poi fu rilasciato (doppo hauer 
patito molto danno) sopra lo prcmuros'inslanzc del S. 
ľrencipe Hcrcolani Ambascialore di V.ra Sac.a Ces.a 
Heal M.stá in Vcnetia. 

• Siiuil i proceduře , et strapazzi usati dall i Veneti 
contro le Conventioni, contro la liberta delle Genti, et 
libera nauigationo per questi M a r i , massimc all i legni 
che non sono de suoi sudditi sono la causa principále, 
che in questa Cittá , che pur dourebb' esser la scala 
per la Germania u 'e del lutto destituto, et interroťil 
negotio con gravc danno di questi Paesani, et de Datij 
Camerali redondando altresi ďutile d sudditi Veneti 
et loro Dat i j , mentrc, tutte le mercantie, che prima 
passauano per solo Trieste uerso la Germania, et per 
Plcz S tať Imperiále, hora passano per la Ponteba Stato 
Vencto, et doue primatutť i Dannari , ct u l i l i restauano 
«e StaťAustriaci, hora la Republica inosseruante delle 
passate conuentioni fá cho restino nc l suo stato; mas-
sima di gran conseguenza, et ponderalione senza ch'al-
euno gľ osl i , ct impugni. 
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" Ľ a l t r a cagiono poi per la quale sono cessatl l i 
negotij in questa Citta , e perche l i Datij son'acorc-
seiuti ,ct massime dalla Prouincia del Crngno, che esige 
un Mitteldinch permcssogli solain.te sopra l i s a l i F o r a -
slieri dalla M.stá di Ferdinando terzo di Gloriosa me
inoria ad tempus, ct sino che si riinhorsas.se di delta 
summa di denaro somrninistrato alla Camera Imperiále, 
má questa non ostaňte chc di gran lunga s' ahhia r i m -
horsata delta summa conlinua tutta uia ad esiger detto 
Mitteldinch quiui in Trieste (non solam.te sopra l i sali , 
má anco sopra le Fcrrerczze, ed altre merci), chc pur 
non e soggetto á detta Prouincia, et con ciô arrena i l 
negotio con sommo nostro preiudit io , essendo potis-
sima cagione, anco la rega l ia , che uien'esala ď Ogni 
mercantia , non solo dal Cap.o et V . - C a p . o , má anco 
dalľEsatorato, á quali mai per i l passato era corris-
posťalcuna regalia, cecetto quella del Pesce al Cap.o 
tre giorni alla settimana, e questa limitada secondo 
ľanticha consuetudine uerso un tenue pagamenlo, i l 
che non solo dislrahe i l concorso, má anco incarisec 
le Merci toccando a'poueri PacsaUi riľarc col proprio 
quello i mercanti contrihuiscono per la regalia ; irite-
pidisec pure i l concorso, et i l negotio l i strapaz/.i, ehe 
farmo ai Negolianti corti Iheraiteri tenuli sopra Ic Porte 
di questa Cittá da pochi anní in qnn da questo E s a -
torato della Muda. 

ttE anco una delle principáli cause i l permettere, 
che le Ferrarczze, et Telle, chc semprc passauauo per 
solo Trieste hora uadino per Fiume eontro la p r o i -
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blttane anco reccnte in P. ehe per solieuo di questo 
Publico In Sacra Ces.a Real M.stá V.ra resta humilin.te 
supplicata conlinnarla, et ordinar uenghi ad unguciu 
cseguita ä tenor di taňte Ccs.e Resolutioni, et P r i u i l 
lcggi speciální.te ut Q. et 11. come pure compiacersi 
seriosamente ordinare alli Deputati della Carinlhia, 
acciô che á tenore dc l l i Capitol i , et polti •tipulatí tra 
essi et la Cittá di Gorizia , e Trieste, ucnissero questi 
mantenuti, et osseruati non permcltcndo all i loro N c -
gotianti prouedersi in allro luocho, che ncll i Territorij 
di Gorizia, ct Trieste di Vino , come da essi Capitoli 
•n S appare coníirmati dalla Felicissima memoria del 
Serenissimo Arciduca Ferdinando, ut in T, ľosserua-
tione dc quali ě cosi nccessaria, che la Cittá non ha-
Uendo che la miserabile entratla de V i n i , et non poten-
do que*ť«*1tarli resta del tutto destituta, et sprouista, 
qual eosa hauendo prudentissimam.te eonosciuta la f«U-
eissiina memoria del sempro Augusto Ferdinando lanno 
1552 á proibito seriosam.le il negotiarsi con altri V i n i cho 
con questi di Trieste, ut V, et che non si possino i n -
trodure in St. Giovanni , ct Fiumiccllo V i n i nauigati 
sotto pena delia conliscatione, inherenda á questa R c -
solutionc con ampliíicatione ľ anno 1597 ut X sopra 
ľesempio delľ Arciduca Carlo di sempře Gloriosa inc-
'noria delľ anno 1590 ut in Z et sussegucntem.to la 
Camera prohibi espressám.te i l passaggio di detti V i n i 
per Vi les , ut A A anzi ľ inuilissinio Ferdinando Re de 
Romani ľAnno 1555 in tutto, ct per tutto inherendo 
alle sopracitate Clcmentissime determinationi, prohibi , 



che sotl' alcun pretcsto fosse permessa ľ introdulionc 
de V i n i nauigati dalla Marcha , cd altri in Fiumicello 
in preiuditio dell i V i n i di Trieste ut B B ; cosi anco 
i l Serenissimo Ferdinando ľ anno 1611, et 1635 ut 
C C et DD per manutentiono de quali P r i u i l l c g g i , et 
Clcnientissitnc dctcrminationi la Cittä di Trieste teneua 
l i suoi Agenti in Vi l lcs io per impcdire i l passaggio di 
detti Vin i prohi. a l l i Carintiani, i l che consla dalli due 
Docuinenti in E E et F F cho durô sino á nostri r icordi , 
má non ostaňte tanti Gratiosissimi P r i u i l l c g g i , saggic 
dispositioni, et rcciproche conucntioni, quantitá di V i n i 
sono trasporlati giornalm.tc dal Veneto al l i Porti di 
Fontanelle, Monfalcone, Fiuiuicello ct St. Giovanni di 
Duino , ouc l i Carinthiani scnz' osseruar l i patli stabi-
l i t i facendo pocco conto delle sopra citáte cosi seriose 
probibitioni uanno á proucdcrsi pretteriuetendo lo strado 
solíte, et i V i n i di questa Citlá con danno della M.stá 
V.ra Ces.a et nostro totale esterminio, menlre i l noslro 
Víno, che ě sostegno principále, et unieo del Paese, et 
fondamento del Publ ico , et priuato mantenimento non 
puô esitarsi, restando anco in tal tnodo esausti, et uuoti 
d i dennaro l i StaťAustriaci, et r ipicni i luochi Veneti, 
mentre tutli uanno, et corrono in essi per quella stradai. 
Ľ istesso praticano quelli del Ducato della Carniola, 
che uanno pure á prouedersi di Vino nelľ Istria Veneta 
assai piu lontana in loco di ucnir come douerebbero 
á Trieste. 

a N c deue tacersi ľ ínsoportahilo danno, che percio 
ne risscnle la Prouincia della Stiria per esser solita 



supeditar V i n i alla Car int ia , con tutto, che i l nostro 
danno sia maggiorc , mcntre le V i g n c , et Campi r e -
stáno inculti, non potendo senza ľ csito delľ enlratte far 
l i neccessarij lauori. 

u A l t r o pare grauissimo danno ne risentc questa 
pouera Cittá per i l quale anco notabilm.te gl i si lcua, 
et impedisce i l concorso, ct quello che piú c'agraua 
é che con r igor i non pralicati con altri ucnianm 
ristretti. 

" S o p r a i legnami lauorati, et particolarmente so
pra le Tauolo si paga in Fiume Datio tre quarti minore 
di quello si paga in Trieste; quiui non molto tempo 
fú accrcsciuto dalľErcelsa Camera, i l che priua questa 
Cittá anco di questo concorso islradandosi tutti per 
Fiume, doue i l Datio ú cosi tenue, e pure e certo, che 
questo ridonda in danno delľistesse rendite Camcral i , 
mcntre in Fiume per non csser P o r t o , má spiaggia 
aperta s i pono, anzi si cometono niollissiini contra-
bandi, i l che non puo succeder in ucrun modo in Trieste, 
loco chiuso, ct murato, oue tutto neccssariam.te deue 
enlrare, et uscire sotto ľ ocehio dclľ ofíilianli Camcrali , 
et imbarcarsi nel Porto dalla Cittá non u'essendo in 
altro sitto loco aleuno comodo ď imbarcare. 

" Non sono questi sol i i preiuditij Sac.a Ces.a 
Heal M.stá, chc risentc questo Publico, má acoio niente 
resti per destrugere inleram.te con amplissiino P r i u i l -
leggio della Felice memoria delľAiiguslissimoMassimi-
liano ľ anno 1517 correlatiuo ad altro delľAugustissimo 
Federico , confirmato poi dalľArciduca Ferdinando 
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dclľ Anno 1522 gia sopra doeuiuentati sopra ľ esompio 
delia Resolulionc del Gloringissimo Massimiliano del 
1496 quiui sub G G 6 t H H uicnnc prohibito ad ogn'uno, 
che uienne dal Cragno, ct Cnrso portarsi con robbe, 
et Vcttouaglic in Istria Veneta se prima non passino 
[icr Trieste non ostaňte qual si sia loro comodo, e 
pure quasi queste Clcmentissiuic Resolutioni ľossero da 
gíocco siamo frauduu di si spctial Gralie, et dobbiamo 
pcnuriare ď ogni cosa contro la pia mentc della Sacra 
Cesarca Rcal M.stá V . ra , ct suoi Gloriosi Predccessori 
in faccia di stato alieno, che abondantc ď ogni p r o u i -
gione se ne ride di N o i , et della Nostra caduta, et 
tulto ciô prouiene per qualche particolare ciuanzo, ehe 
fanno l 'Esator i di Clancz, Slareda, e F i f lnperghFi l ia l i 
delľ Esatorato di Trieste, inenlro lilieram.te permettono 
in derogatione delle Gratiosíssime Cesaree Resolutioni 
il transito ad ogni sorte di uetouaglie, abenche prima 
non sijno passale per Trieste, e con tulto che lappino 
la penuria, chc proua quesla Cillá. 

" Quando Sacra Cesarca Real M.stá fosse proue-
duto tcmpestiuam.tc á tutto ci í) , et ci fossero inuio-
labihn.te mantenuti i Priuil leggi bcnignam.te concess 
in premio della nostra fedeltá, et aquistati á costo del 
proprio sanguc de nostri maggiori non iľ ě dubio questa 
depressa Cittá risorgerebbe dalle presenti calamitá, et 
eultarebbe la ruina, che inlalibilm.te l i sourasta. 

"Ol t re tutti questi preiuditij ne riserite altresi i l 
Publico dalľolľ.o Capitaniale de non in fer ior i ; giache 
come rapresentassimo á V . S. Ces.a Real M stá eon 



allro N.ro liuniilissimo ricorso, cho qui replio.hiamo in 
II, restano dalľAnno 1678 ínqna con occasionc della 
Coiuinitiřiionc Depulata dalľAuguslissimo Leopoldo nclle 
controucrsie, che alľ hora ncrtiuano t r a . i l Capitanio, c 
la Cittá, qualro punti contentiosi indecisi, la decisiono 
de quali molto ei přeme, accioche uenghi leuato ogni 
pretesto alli Cápitanij di uiolare l i noslri Staluti , | ' r i -
u i l l egg i , et immiinilá, ct possiamo una uolta sotto l i 
Cloriosissimi Auspitij della Sacra Ces a Real M.stá V.ra 
godere la quiole, c pace chc godono tutti 1 'a l l r iFcdel i 
Sudditi delľ Angustissima Casa comettendo seriosamente 
ad esso Capitanio et successori, che ci dehha laseiare 
imperturhati con non preiudicarc al l i K . r i staluti, o n -
tiche eonsuctudini, et Graliosissime Ces.e Resolutioni. 

"Oltre l i 4 punli indecisi resta granátu la C l i l i 
dalľoír.o Capitanialc col preteso corrispondimento d un 
orna, et mezza ďoglio paesauo ogni 4 mesi , che ab 
antiípio non si daua allro, ehe Oglio 1'orastiere, che la 
Cittá rieauana dal Datio del Quaratite.iimo, quando 
vienne introdolo, ct si destrihuiua per regalia a C o n -
seglieri, ct alľ hora si daua anche alli Cápitanij Libre 
25, douendosi corrisponder bozi selte per L i r a , che 
tanto la Cittá corrispondeua alli Mercanti come K K . 
Vienne disposto dal Statuto, che li (iiudiei prncurinn, 
ehe i l Capitanio hahbia la Caccia, che pero eostumauasi 
far una Caccia de L c p r i , et anco la Caccia del Toro 
1'ultimo Giouedl di Carneuale, et queslo poi hnita la 
Caccia ueniua dalli Giudici in dono preseiitato al C a 
pitanio, con lutlo che non uenisse ciô ordinalo dalli 
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Statuti, cd a molť A n n i in qua č stato inlrodotlo dalľ olľ.o 
Capitanialc in pretcsa, chc questo ľublico gli corris-
ponda fiorini 22 carant. 40 per i l detto Torro abencho 
non facoia la Cacc ia , che fú dismessa per rcstringer 
le spese, come pure tal uolta s' omettono le altreFeste, 
Giostre, et Uecreationi ľubliche ordinato dal med.o 
statuto á solo fine ďeuitare le spese, dunque non fa-
cendosi la C a c c i a , non so l i dcue alcun corr ispon-
dim.to. 

"Haueressimo molť altro che aggiongerc per solieuo 
d i questo ľ u b l i c o , ma per non altediaro ulteriorm.te 
la Sacra Ces.a Real M.stá V.ra reslringeremo per hora 
questa nostr'humilissíuľinformatione, et diremo sem-
plicem.te, che molto coadiuuarebbe al solieuo di questa 
Cittá, quando come si pratica in tutto le Cittá, ct lochi 
soggctti al dolce Fmperio delia Sac.a Ces.a Real M.stá 
V.ra godessimo quci bencíitij, de quali persuasomma 
disgratia solo Trieste ne resta priuo nella distributiono 
delle Cariche si Camcrali , che Ecclesiastiche, nei Stati 
soggelti alľAugustissima Casa rarissime uolte 6 maí 
uengono preteriti i paesani, solo noi miserabili, et de-
stituli quasi imeriteuoli ne siamo semprc eselusi, uedendo 
in faccia nostra con somma mortiľicationo introdolti 
Forast ier i , ct persone anco ďalieno stato, e so ci 
uengono leuati tutť i mezi di poter adoprarsi in seruitio 
del nostro sig.e et Prencipe naturale, la noslr'altiuitá, 
ct sufficicnza nelľ esercitio delle Cariche non e cono-
sciuta , perche non adoperata, e pure ô cosi grande i l 
zello nostro animato da una fedeltá á ucriuľ altra infe-
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riore, cho in ogn' occasione, e sanguc, c sostanze con 
tulto giuhilo siamo pronti di spargero per i l noslro 
Augustissimo Sourano, come hanno ľatlo scmpre l i nostri 
maggior i , dal che ne serua per aulhentica la stima 
che fecero ľ Augustissimi Massimiliano, ct Carlo Impe
rátori di Gloriosissima recordatione come in L L . 
MM. N N . 

" P e r mantenimento di noi stessi dunque, delle 
nostre pouere, el numerose famiglie, con le piú focose 
íuppliche delľinterno humili imploriamo Clemcnlissi-
mam.te determinare, che dandosi i l caso non uenghino 
pretermessi i buoni c sufficienti pacsani nella promo-
tione delle Cariche, che di tempo in tempo si rendono 
uacanti in questa Cittä. 

u Cosi pure Gratiosam.le ordinare al Vescouo di 
Trieste, che annualm.le dispensa da 60 benehtij ollre 
le Pieui , cho dandosi nacnnza nella sua Diocesi debb'ac-
comodare á eaelntlooe de Forestieri prima l i sacer-
dotti Paesani, cho sono in gran numero , quali pure 
apportarcbbcro solieuo alle pouere, et derelitte famiglie 
de Cittadini ridotťin cstrema miseria , cosi pure G r a -
tiosam.te commettere al Capitolo di questa Cathcdralo 
di non douer per ľauenire sotť alcun titolo, pretesto, 
ó colore in caso di uacanza admetterc tra essi se non 
sacerdotti Nobil i di questa Cittá, et non giä persone di 
bassa conditione, come hanno praticalo sin hora, perche 
cosi si dará occasione alla Nobiltá di far studiarc alli 
loro figlioli, et á questi ď aceudire con spirito alli 
studij eon forma speranza ď essere promossi. 



" Cosi al presentc ci resta solo di rapresenlarc á 
V.ra Sacra Ces.a Real Msta come sia constituiln in 
questi tempi di Guerra questa Cittá, et suo distretto 
díniostrandoli, chc la Cittá ě cosi mal proueduta ďogni 
bisogncuole, cho ad ogni piciolo tentatiuo iniinico no-
tabilm.le si ressentirehhc con tulto che noi con la p r o -
pria uila non mancaressiino di far argine, giache le 
muraglie, che la circondano da per tutto niinaciano 
ruina, et senza qualche presto ristauro, et riparo in 
hreue non u'e duhio dirocaunno, come gia nella parte 
piú esposta sopra i l Porto eade una torre, chc la Cittá 
nou e in stato di rifarla. 

" D i monitioni poi da guerra la Cittá <i del tutto 
sprouista á causa dulľincendio del Palazzo pretoriate 
in cui era la sala del Armamci i lu , che ando ancor 
ľ anno lo90 tutť alľ aria senza chc alla Cittá nc re -
stasse pur un schiopo di poter alľ occorenze difendersi; 
e hen uero che ha alquanti pezzi di Canonc, má questi 
nella presentc guerra gl i furono leuati dal Comandante 
Conte di Jlerherstein, come tutta uolla do mcdeini ne 
restiamo priui con nostro non pocco ramarico, giache 
alľ occorenze non potiamo diiuostrare i l z e l l o , che 
c 'anima alla diffesa della Patr ia , et alla custodia di 
quesťanlemurnle Auslr iaco , e sij detto senza iatanza, 
quando hauessimo hauiilo le nostre Ariui in mano 
l i Francesi non hauerehhero homhardata for-fe questa 
Cittá con graue danno di rnolte pouerc famiglie, le di 
cui Case anche hoggidi restauo dirocate, spetacoio 
cotnpassioncuole del furoro nemico, o almeno hauereh-



bero riportato con loro discapito qunlche non piriola 
marcha del n.ro ualore, et fedellá 

La meinoria di ciô sopra le ruine di motta rase 
dirocatc, et del tulť inccndiate durará . per molťAnni 
atteia ľlmpotenza di rcstaurar le medcme risscntcn-
dosi molto, et i l ľublico, ct i l ľriualo dal graue dis-
pendio liauuto in questi tempi, et per i Danni de nemici, 
et per il mantenimento delle soldatcsche Forastiere in 
questa Cittá, et suo Territorio a segno tile, che non 
U'ô Famiglia alcuna, che anchora si sij rimcssa, nesi j 
•n stato di rimettcrsi. 

" E t acchioche nclľaucnire non cl succeda come 
per i l passato prostrati supplicliianio la Sacra Ces.a 
Real M.stíi V.ra ordinare, chc ci siano restituiti i 
nostri Canoni, ct che siamo prouisti di suľľicienti M o -
schetti, Polueri , ct altre monitioni necessarie, assicurando 
cosi la Sacra Ces.a Ueal 31 stá V.ra , chc non mancha-
remo a'n.ri doueri in ogn'occasione, che ci si rapprc-
sentará, massinie trattandosi per conseruarsi i l Gloi ioso 
titolo di ledeltá hereditato da nostri maggiori, et per 
conseruationc altresi di noi stessi F i g l i , et Benni, et 
deiľamata nostra Patria. 

"Sacra Cesarea Beal M.stá questo ô quanto hab-
biamo potuto nel stato in cui s'atlrouiamo brcuem.te 
inforniare; essendo priui di tutti quei lumi, che la M.stá 
V.ra richiede da N o i , massime in merito della R e p u -
blica Veneta, e conuentioni seco seguite , oltre le gia 
portatc per hauer questa nelľultimc guerre hautle 
•olIAugustissima Casa, come sopra motiuassimo leuate 



tutte loľublu ho scrilturc,che si conseruauano nc nosťAr-
chiuij, come dal qui annesso Documento DD si ricaua, 
non hauendo Noi alcun'altra ultcriore notit ia , i l che 
somum.tc ci rincresco per non poter pienain.tc esequirc 
la mentě, e Gratiosa uolontá della Sacra Ccsarea M.stá 
V.ra , quale huiuilm.te pros tra ti supplichiamo hcnignam.te 
riguardare questi nostri destuibi, et aggrauij con por-
tarci <piel solieuo, che imploriaino, ct la Sacra Cesarea 
Real M.stá V.ra nella sua Graliosissima Resolutione 
dell i 18 9.hre prossimo passato sopra citata ci assi-
c u r a ; speriumo adumpic nella Sua innata Clemenza 
rcstar pienam.te consolati nel presentc nostro petito, 
assccurundo la Sacra Ccsarea Real M.stá V.ra chc dal 
canlo nostro non inancharemo, e col proíluuio del 
nostro sangue, con le nostre pouere sostanze, et con 
la uita istessa di farsi in ogni tem])o conoscere come 
fussimo delľ Augustissimi Predecessori Fedclissimi sud
diti delľ Auguslissima Casa sotto l i Glorissimi a u s p i t i j 
et Patronanza della Sacra Cesarca Real M.stá V.ra, 
alla quale col piu intimo del cuorc auguriamo lunga 
serie ď anni, felici progrcssi contro suoi nemici, aug-
incnto delľ Imperio, et con tutto il r ispol to , et deuo-
tione prostrati alľ Augustissimo trono si sottoscriuiarno. „ 

" D e l l a Sacra Cesarea Real M.sta V . r a . _ 

Umilissiini devotissimi sudditi 
Li Giudici Itetlori e Comtiglio delta Vilta 

di Trieste. 



Salito al Irono Austriaco ľ imperatore Carlo V I , 
esso dalle Spagne e da Napoli , ovc era re, mentrc i l 
di lui fratello Giuseppe era imperatore, aveva come 
1 antecessore suo Carlo V cgnalmcnlc re di Spagna c 
di Napoli sentita la convenienza fosse pur mercantilc 
soltanto, di un contatto fra Austria cd altri stali attra-
verso ľA-lriatico ed i l Mcdilerranco ; esso aveva poi 
nel principe Eugenio di Savoja abilissimo consigliero, 
come era voloroso sul campo di battaglia, dotto nelle 
scienze c nelle a r t i ; ai consigli del principe Eugenio 
dcve Trieste quclla condizione di empor io , che poi 
raggiunse scbbene per vie diverse da quelle tracciate 
da lu i . Eugenio segui ľcsempio del commercio dei 
'i<lyí, degli Olandcsi, delle altre nazioni atlantiche, e 
pauso che in Trieste dovesse attivarsi un commercio 
ntondiale, anzi che regionario, un commercio non so l 
tanto colľ Oriente, e coi paesi intorno i l Meditcrranco. 
ma colle Indie, colle Ameriehe, colle nazioni piu r e -
mote del g l o b o ; commercio ehe doveVa essere soste-
nuto con potente armata di mare. A d attivarc questo 
commercio, si pensô ad una grandiosa Compagnia . 
fornita di amplissimi privi legi , chc dissero la Compagnia 
Orienta/e,\n quale stanziando in Vicnna, doveva sten-
dere le braccia pel Danuhio al mar Nero, per Trieste 
ed Ostcnda ai mari tutt i ; i porti franchi avrebbcro 
temperato i rigori dei privilegi della compagnia. 

L'esccuzione di quesln piano gramlioso assai, e 
" " n facile per le provincie tedesche ovc gl i elementi 
personali al traflico erano in basso assai, trovava dif-
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hrollá nel dominio (lei maře A d r i a t i c o , che i V c n e 
ziani tenevano, c che non sembravano disposti a r inun-
ciare. Ľ imperatore se ne sbarazzo faeilmente con un 
manifeste del 1717, erroneamente ritenulo per quello 
che avesse proclamato i l portofranco di Trieste; in 
quel manifeslo esso proclamô la liberta del navigare 
ai suoi porti dclľAdrialico , dichiarô di as úmerne la 
guarentigia contro qualunque polcntato, e di voler 
trallare quali corsari chi avesse traitermlo le n a v i ; 
la minaccia non era parola gcttala, perefaé Carlo aveva 
in suo poture Napoli cd i l Be lg io , che erano stati di 
marc. I Veneti, fatťe le protesle che erano del caso, 
B ' aequetarono; quello stato picgava per vecehiezza, 
e come e di vecehi, provvedcva piů a puntellarc sé 
medesimo, di quello che impegiiarsi in lotle pericolose 
al di i 'uori ; la navigazione non solo fu libera, ma i m -
inune da qualsiasi gabella. Con'crnporaneamentea questa 
dichiarazione, due navi austriache uscivano da Ostcnda 
per csplorare le condizioni mercautili delle Indie 
Oricntali . 

Non appena erasi aperto ľ Adriatico che Carlo 
facevasi sollecilo di slipulare trattato di commereio 
per terra e per mare colla Turehia, che fu anche se-
gnato ncl 1718 ed ha il nome di Passarovitz, base c 
fondamento dei commerci con quello stato che inallora 
era in basse condizioni di civiltá, e che per fisica po-
sizione ô ehiamato a prendere tanta parte nelle tran-
sizioni mercantili pel Meditcrraneo; poi vennero le 
questioni per sceglierc la cittá, la quale dovesse essere 



emporio Auslriaco nelľAdriatico. Nel 1717 erasi data 
•ttenzione proeipa alla rosta c r o a l a , ai dintorni di 
Buc 

cari e ľortore, c questa regione erasi lodata, 
quando si invitarono gli artisti, i negozianti a pren-
°ere stanza alla spiaggia del marc ; ma quclla regione 
ofleriva difficoltá. Entrarono in l izza per avere l a palma 
•antica A q u i l c j a , ed avrebbe in vcritá meritata la 
prďerenza, per la faoilitá dol navigarvi , pel comodo 
delle laguně, per la facilitá di restituirvi i l porto an-
tico sicurissimo contro venti e niarosi, per la feraoitá 
e d ampiczzn del territorio, per ľ abondanza delle ac-
que cbe potevano come in antieo riordinarsi a mczzo 
di cnniunicazinnc, per la faoilitá delľ accesso per le 
V l ( ' di terra, per ľantica e durevole fama ; la gr vitá 
delľaere poleva faeilmente togliersi ; come fu in an
tieo, c come ô oggidi . 31a contro Aquilc ja stáváno ; la 
proprieta delľ isola di Grado e delle laguně oho i V e 
neti nou volevano cedere , per cui ľaccesso ad A q u i 
lcja era cbiuso; la prossimitá di possidenze renetě dal 
lato di terra, a diritta e a sinistra per cui allra via di 
terra non rimaneva aperta che quella di Gorizia. I Veneti 
temevano lo ristabilimenlo delľ untico emporio delľA-
driatico, riguardavano inani gli sforzi chc si fossero 
latti per fondaro altta cittá. Ľumile S. Giovanni di 
t*uino ponevasi pure in concorrenza, ed aveva per se la 
lama delľ anlico porto , contro di sé la deficienza di 
porlo per navi, dacehe lo stesso canale del Timavo 
offre diflicoltá alľ accesso di navigli minori carichi 
Plame aveva molto per sé, cosi Buccari , cosi Por tere ; 



avevano conlro la prossimitn dclľ isola di Vcgl ia e 
d i Cherso che lasciavano slretti canali apcrti alla n a -
vigazione, attraverso terre venete. Assai operoso 
mostrossi i l comune di Trieste per ottenere la prefe-
renza, e fece ineidere pianla idrografica, cd invió a 
Yicnna Casimiro Donadoni, ed in Vienna teneva agente 
attivissimo nella persona di certo Alvarä col quale fu 
largo i l comune. Carlo VI risolse per Trieste e per 
Fiume contemporaneamento, arnbe dichiararululc porti 
f ranchi , nello stesso VDJL'm cui concedevansi i p r i 
vilegi alla Compagnia orientale , e decretavasi la ľor-
mazione di un navilio da guerra. Privi legi e portofranco 
semhrar devono inconciliahili cose a quelli che g i u -
dicano il portofranco secondo ciô chc fu posto in pratica 
alla fine del secolo passato, in sul prineipio del pre-
sente, inconcil iahil i colla fiera privilegiata detta di S. 
Lorcnzo che venne conceduta nel 1729; pure non 
v 'era conlraddizione a quel portofranco che Carlo VI 
volle accordato, come mezzo a ereare ľemporio; i l 
portofranco non era stalo accordato a perpetuitä; anzi 
era inente d i lui di formare cittä che fosse auslriaca 
non mercanlile soltanto. ma precipuamente industrialc, 
per fornire matéria al commercio. Le leggi di allora 
sottoponevano al dazio del quarentesimo le merci tutte 
che giungevano per la v ia di mare , tosto che fossero 
entrate nel porto ; facevano del commercio un' oceu-
pazione riservata a persone chc vi si dedicavano csclu-
sivamente; ľcstero che arrivava non potcva negoziare 
che o prendendo domic i l io , o servendosi dei merca-



tani i ; la měrce entrata in porto pafava i l dazio, anche 
s c con fosse smerciata, e dovcsse uscirne. Carlo VI fcce 
franco i l porto per cui le merci entravano e potevano an
che vendersi da navc a nave, senza pagare dazio ; polévá
no anche sharcarsi e depositarsi i magazzini che dicevano 
^ Portofranco ~ (cd erano cntro i l lazercto di S. Carlo) , 
v endersi cntro i l lazercto, esportarsi, senza pagare 
dazio; cntrati in cittá lo pagavano. l l negoziante estero 
r-he venisse colla měrce in Trieste, o v i mandasse suo 
Agente, poteva liberamcnte venderla senza interposi-
z ione di mcrcadantc Triestino. Godevano questi s icu-
r c z z a , esenzione di proceduře per delitti commcssi 
altrove, o per debiti dei quali non si fosse stipulato i l 
pagamento in Trieste. D i quesli privi legi non erano 
Partecipi altro che i ncgozianti a lľ ingrosso , non i 
minutami, non i fanbricatori, non i sensali , non altre 
classi di persone, non i ncgozianti medesimi che p i a n -
tassero in Trieste casa nicrcantile propria. Důra ancora 
i l detto che i l portofranco fosse una íiera continua. L a 
fiera di S. Lorcnzo era per gl i esteri come poi nazio-
l a l i , e questa ammise gli esteri alľoľficio di sensali 
durantc la fiera, come ammise chiunque duranlc questo 
t e ' ) ipo alľ esercizio di qnalche industria non mcrcanlilc. 
^oleasi tenere la fiera con grande solennitá, vi si i n -
v ' a v a un commissario aulico a prcsicdcrla, v i si des l i -
lavano g i u d i c i , i l luogo era lo stesso H . Arsenale, 
' apertura, la chiusa annunziatc con colpi di connonc, 
«* durata fatla lieta con opere e hal l i , e gioslre, cui 
concorrevano cittadini e oavalieri delle provincie c i r -



oostanti. La fiera fu nel 1736 conceduta in dne tempi 
delľ anno; poi fatti parteeipi i negozianti del benelizio 
della fiera per tulia la durata delľ anno. Ciô era per 
gli esteri; per ľ interno la Compagnia Orientale ebbe 
privilegi per la rostruzione di navi, di attrazzi in ferro, 
in rámo, in oanape, ed in taňte altre cose, per cui 
ľomporio era propriamente in mano della compagnia, 
che assorbi quei negozi che in antecedenza esistevano 
in Trieste ; la compagnia rappresentava propriamenle il 
commercio austria en. mcntre i l portofranco rappresentava 
i l commercio degli esteri. E fu agente dellacompagnia, 
Pandolfo Federico Oesterreicher, la cui ditla dura 
tuttora; ebbe inerito la compagnia di avere avviatc 
arti per costruzione di navi maggiori che prima erano 
non ignorate ma impossibili per dilfieienzn di mezzi ; 
ebbe i l torto di far tnalgradili per esorbitanza di pre-
tensioni i novcll i coloni. ľer formare la nuova cittä 
aveva Carlo V I comperalo le saline che v i erano 
prossime e soompartito i l tcrrcno a stradě ed a isole 
di fahbrica; ei diede queste ultime in enfiteusi verso 
adeale c mitissimo canonc. I novcll i abitanti non si 
tennero soggetli alle autorita locali , ně la nuova cittä 
ampliazione della vcechia, ma proprio e separato d i 
stretto, indipendente dal comune, sottoposto al tribunále 
mercantilo ed al capitano di Trieste, per modo chc 
due cittá diverse stáváno eontigue ľuna alľ altra. A l l o r -
quando si pense- di piantare la novella cittá, le menti 
s'occuparono molto , altre la volevano nel sito ove ě 
oggigiorno, altri con piů ardito pensiero volevano p ian-



tarla nella valle Broletto sulla riviera di S. Andrea, 
ovc oggidi si dispone 1'Arsenalc imperiále; prevalse 
lop in io t ie di aggiungere alľ esistente piuttosto che 
creare di nuovo. 

Carlo VI non diede ordinamenti di cittä alla nuova 
colonia mercantile; forse i l numero degli abilanti, le 
oceupazioni della vita, ľincerta dimora non pcrim-ttc-
vano che si componesse a comune; era quclla cittá 
un distrello soltoposto alle autorita imperiáli. Ncmmeno 
i negozianti . o le persone adatte alla manipolazioni 
del commercio, formaronsi in collegio o corpo od 
clibero soprastanza propria, gl i esteri erano individui 
isolati, i l commercio nazionale era in mano della C o m 
pagnia Oricntale. Quanto alla cittá vecehia nessuna 
osscnziale novazionc fu portata ně alľ indole del comune 
nů alle magistrature, ne a quelli cho si dicevano p r i 
vi legi della cittá, né ai dazi che dessa percepiva ; Carlo 
VI anzi confermô amplissanunte gli staluti di Trieste, 
che furono durante i l suo irnpero dati alle stampe nel 
1727 dopo proclamato i l portofranco di Trieste, prova 
questa che nou erano di impedimento aleuno a l ľ e m -
porio. Trieste era considerata talmente come uno degli 
stati auslr iac i , che al comune di Trieste chicse Carlo 
VI ľaccettazione della sanzione prammatica, che ebbe 
anche luogo ncl 17^0. 

Alľ avviamento del commercio e delle industrie 
provvide Carlo VI con leggi che diconsi del porto
franco, le quali regolava la capacitá al commerciare, 
i dazi , i l trattamento doganalc delle merc i ; colla c o n -



cessione della grande fiera privilegiata , colla puhhli -
raziono dcllo leggi di camhio e colľ ístiluzione del 
tribunále di connnercio e consolato dol marc che é del 
1722, del Tribunále nicreantile di appello cho é del 
1727, colla ooncessione di terreni a nuove costruzioni, 
colla costruzionc del Lazcreto che da lui ha i l nome 
di S. Carlo, e che serviva per deposito di portofranco. 
La prima industria introdolta in Trieste fu quella di 
una fabbrica di calze da seta, alla quale fu liberale 
ľ Imperatore, ma né questa, né altre prosperarono gran 
fatto. 

II commercio trattavasi durante ľimpero di Carlo 
V I da Ire categorio di persone, dagli antichi merca-
danti, dalla Compagnia Orientale, dagli estori. La com
pagnia austriaca delle Indie or ienta l i , formatasi nel 
1722 con dieci rnilioni di fiorini di capitale, fu pr ive -
Icgiata da Carlo VI ed apri stabilimenti alle Indie; pero 
questa nulla fece per Trieste, dacehé i l movimento 
di questa era per altri m a r i , che non i l Meditcrraneo 
riservato alla Compagnia Orientale; piu tardi, imperando 
Maria Tcrcsa, opere qualcosa. 

Gl i antichi mercatanti che tratlavano i l commercio 
prima dclľ apertura del portofranco, sopravissero alle 
instítuzioni di Carlo V I e di M a r i a , non nelle ditte, 
ma nel genero di loro traffico, e la piazzetta del 
Rosario, la via dietro alla casa del Comune, mostra 
ancora di quali generi , ed in quale módo trafficas-
sero; la fiera di Ognissanti tuttora viva era per loro ; 
i l contatlo pel di fuori era colle Romagne colla 



Pnglia, con Venezia, nelľ interno con Gorizia , col Carnio, 
ditta principále era la casa Codcl l i . 

La Compagnia Orientale apri commercio.in grande; 
nel 1719 comperô tcrrcno ora oceupato dal Tcrge-
steo, dal Teatro e dalle vie e piazze vicine, vi formo 
návale, costrui navi, la prima delle quali ebbe nome 
ľrimogenito, lo caricava con merci che spediva in 
Portogallo, nelle Spagne, piu oltre; ma ľiinpetuoso 
operarc rafľreddô faeilmente. Nel 1722 vendeva alľ Im
peratore i l návale, pni eedendo sempře p i u , trrmino 
col ľallire o c irca ; nel 1739 la Compagnia non operava 
piu. Ed appunlo nel 1730 apri vaši la prima liera franca, 
s' ani|)liavano grandomenle i privilegi , del portofranco, 
instituivansi le pese puhbliehe, instituivasi ľulfizio di 
consegna delle merci , e pensavasi seriamente alla for-
mti-ione oiatcoriale della nuova cittá. 

Gl i esteri, nel perioda di Carlo VI , frequentavano 
i l porto di Triesle , ma i piu erano navigli ponentesi 
dirct l i alla volta di Venezia ehe o non vendevano i l 
loro carico, od in parte soltanto in (mel portofranco, 
perché anche la Hepubbliea Veneta, come il Papa, a l 
vedere dichiarato portofranco Trieste, aprirono port i -
franchi in Venezia ed in Aneona. Al tr i navigli appro-
davano da Sicília, da Malta ; di questi ultimi é memoria 
che tratte in terra le piceolo n a v i , le convertissero 
quasi in botteghe, riprendendo il mare toslo chc s'crano 
sbarazzati delle merci. La fiera era lYequontala dagli 
esteri e dai nazionali o modellavasi quale la Scn.su \\. 
Venezia o dei nostri tempi quclla di Siuigaglia. 
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Ľ amiaineiil ilitave strite a ruorc di Carlo VI, 
e si accinse a ľormarlo, comperando innanzi tutto i l 
tiavale delia Compagnia Orientale nel 1722 che fu 
tosto convertito in rcgio arsenalc, sotto il comando di 
un GapitiAtlO. Formossi ben tosto navile non isprege-
voTe, parte costrutto in N a p o l i , parte in Trieste, del 
quale chhero il comando, dapprima ľ inglese Forbesa 
poi ľ inglese Deighmann, poi il genovese Parravicini . 
Della flotta diremo le poche cose sapute — tre erano 
i Vasccll i — I1& Carlo da 70 _= la S. FAisabctta da 60 
(e questa era ľammiraglia) — il & IMchele da 40; una 
fregata; tre galcre da 30 a 40, due navette od arnia-
nizze da 30, quatro galeotte, uno sciahecco, una fo-
lucca , pareccbic tartane e trabaccoli, cento pontoni ; 
ľ intera flotta contava piu che 500 cannoni, e da 8000 
pcrsone, fra le quali i l Reggiinento Marina. 

Ma la flotta durô poco ; le grandi polcnze marittiine 
ne ebbcro gelosia, e fu necessita dísinetterla. F u dap
prima posta in disarmo, e trasportali materiále e ciurme 
al Danubio, poi nel 1736 sciolta tolalmcnte. 

Carlo V I , lieto della opera sua che doveva por
tere tanto mutamento nelle condizioni industriali e 
mereantili dei suoi stati, ven n c in Triesle nel 1727, e 
v i fu accolto in gran festa dal comune che gl i erigeva 
statná in sulla piazza- In Trieste la repubblica V e 
neta gl i inviu atnbascieria, la quale provô ľanimo 
delľiinperatore; ma ľimperatore pcrsonalmente mostrossi 
determinato a non cedere punlo nelľ affare del dominio 
delľ Adriat ico. 



M tcrminarc delľ im pero di Carlo VI Trieste non 
dava grande segno di sua vitalita, anzi i l proponimrulo 
suo avrebbc potulo dirsi ľallilo ; ma il setne era gr t -
talo, migliore coiiosccnza delle condizioni .delľAdria-
tico e del Mediterraneo potevano mandare ad efietlo 
i l suo pensicro, e ľu ciô- riservato al regno di Maria 
Teresa, che cangiala indole a lľEmporio , lo vide sor-
gerc. ľorô i modi ereduti validi da Carlo V I , i l commercio 
niondíalc, le compagnie, i privi legi , ľ lndie e la China, 
s i rinnovarono piu tardi ed a piú riprese. 

Ľ impero di Maria Teresa duro r[uaranta anni, in 
sul linirc dei ipmli lo spirito del governo pubblico 
inclinava a quelle idee ehe svihipparonsj di poi. Maria 
Teresa altaeeala da taňte potenze, e dalla ľrussia 
spccialmente cho volevano sciolta la monarchia A u -
•striaea, ehhe nelľ Inghillerra fede'o allcato, e vuolsi 
che alle insi.sti ii/.e di questa rinunciasse al pensicro di 
tenore marina potento da guerra , ehe di ľalii ľu to 
tálni ento sciolla nel 1741, vendnti i legnl j ehe in 
ricambio avesse dalľ Inghilterra ottimi suggerimenti per 
ľemporio di Trieste. Difalti al sistcnia di privilegi , di 
compagnie, di ficre privilegiate, al commercio nion-
diale , ľu sostiiuiia l iberta , commercio del Levante, 
inslituzioni ehe giovassero al commercio, ordinamenli 
per ľemporio c per la cittä. Le leggi del portofranco 
emanatc da Carlo VI non vennero da lei abrogate, 
ma in queste nicdcsimc essendovi quanto bastava perchú 
portassero effetto ehe poi s i v ide , furonvi |gltj g l i 
impediinenti dei privi legi della Compagnia Orientale, 
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diseiolta e m o i t a ; non piu tenutá la fiera, che tutto i l 
tempo delľ anno era fiera; ma la vita pralica del 
portofranco identificatosi colľemporio, nou fu regolata 
dít leggi, ccccttuatono una del 1769. La quale mostra 
piuttosto quanto lo si volcs.se allargato, per cui venne 
grande incerlezza nelle condizioni di legge, mante-
nute piuttosto per consuetudinc e per politica del 
g iorno ; in questo secolo le leggi del portofranco 
erano si ignorate , chc volcndosclc ristamparc, se ne 
ristampó una soltanto, e questa una islruzione data ai 
custodi dei magazzini erariali che coslitnivano i l por 
tofranco, le altre erano spárite dalla memoria, come 
dalla vi la . D i questa politica duró e dura la credenza 
che sia ut i le , ritenendosi aneor oggiďi che vale assai 
meglio la imprecisiono e la incerlezza di quello cho 
fissazionc di precisi l i m i t i , od i l pronunciamento di 
principí. Queste incertezze che pero non erano della 
imperatrice, ma piuttosto dclľ nmminislrazione locale, 
ebhero poi a riverherare sulle condizioni comunali, o 
perlino sulla posiziono del comune nella monarchia e 
n e l ľ Kuropa. 

Maria Teresa cedendo allo istanze del comune di 
Trieste, che mal comportava la formazione di novella 
cittá sul territorio di quello senza sottostarvi alle 
giurisdizioni comunali, yendette per 20000 fi. al comune 
di Trieste le giurisdizioni suTIa cittä nuova, dimodoche 
emporio e eomuno furono una sola persona politica. 
Ció avvcniva ncl 1749, e vuolsi annoverato questi* 
avvenimento fra quelli che esercilarono maggiorc 
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influenza. I negozianti, gli a r l i e r i , i fabbricatori, non 
venncro da Maria Teresa uniti in eorporazione, la Bor ja v ^ i 

da lei instituita nel 1755 non fu col legio , ma sem-
plice luogo, presieduto c sorveglialo ove i nego
zianti ed i sensali concorrevano ad ora determinata 
per iraťare i loro af lar i , né puossi dire cho i l com
mercio avesse rappresentanza aleuna che fosse del 
corpo medesinio. La Borsa come corpo non ehho vita 
cho nel 1775, ma non fu gu\ rappresentanza del com
mercio e delľ industria, ma collegio di quaranta nc -
gozianti alľingrosso con capitali maggiori , aggregati 
dal corpo medesimo ed a vita, per modo che rappre-
sentavano sô medesimi, non i l commercio, non le 
industrie, non la marina mercanlile. 

La direzione del commercio venne poggiata a 
regio dicastero che fu intitolato intendenza commer-1* •' ' 
ciale, alla quale fu sottoposto il litoralo Austriaco di 
allora. Acjuili-ja cioé, staccata dalla contea di Gorizia, 
Trieste , Fiume e se non eriiemo Buccari e Portoré, 
intendenza che alle cose d i commercio abbinava le 
mansioni che erano prima dei capitani cesarei , senza 
toglierc ľ autopolilia dei comuni che v i stavano sotto-
posti. Ľ intendenza fu formata nel 1748 e risedeva in 
Trieste, negli al lr i luoghi eranvi vice-intendenti ; ľ i n 
tendenza estrádo le prime patenti Austriache di n a v i -
gaziono n<il 1749, mentre Carlo YI diede soltanto 
qualche lettera di marco ad armalori, e nel 1750 fu 
conceduto ľ uso della bandiera imperiále. A l governo 
degli interessi mercant i l i , furono ncl 1755 inslituiti i 
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iMpnsoli Austriaci nelle piazze estere o piuttosto re-
golati ed aumentati e sottoposti alľ intendenza c o m -
mcreialo di Trieste; dalľ intendenza dipendeva i l capi -
tanato del porto, iuslituilo fino dal 1744. Quale organo 
arnministrativo devesi considerare anche i l tnfijujiale 
morcanlile di Trieste , nou gi.l per ľ uimninistrativo 
contenzioso che fu a lui demandato siccomo giudice, 
ma per la parteoipazione a lui data nelľ ainminislrazione 
per ľ esercizio del conimercio, o nelle consullazioni su 
oggelti mercantili per ľ interesse puhhlico. Questo t r i 
bunále era stato instituito da Carlo VI lino dal 1722 
con giudici dati dalľ imperatore, ed i quali non erano 
delľordine dei mercadanti ; nel 1736 ľ amminislrazione 
della giustiziíi in C0S6 di eoinmercio era slutu dcitian-
data ai ncgozianti medesimi e vi fu presidente P a n -
dolfo Federico Renncr , giá agente della Compagnia 
Orientale, cioeché avveniva in quello stesso anno nel 
quale Carlo VI formava della nuova ci t ta , un corpo 
politico diverso dalla vcechia ; Maria Teresa riassunse la 
giudicatura, e rispetlando lo precedenze, costitui i l 
tribunále meno come foro di matéria, per le cose 
mercanti l i , di quello chc foro privilegiato personále 
per í ncgozianti autorizzati e pei sensali. 

Nel 1776 avvcnne cangiamento; ľ imperatrice 
per fare cosa grata agli Cnghcrcsi , distaccó Fiume 
dalľ Istria della quale si considerava part* geografiou 
e dalľ intendenza commerciale del litorale dalla quale 
politicamente dipendeva e la diede alla eorona U n -
gurica. 



I lregno di Maria Teresa fu piú che i l precedente 
di Carlo VI mcmorabile per gl i ordiiiamenti e per le 
leggi . E parlandó delle cose di mare dirassi che alle 
sommarie instruzioni date pel porto alľ atto dclľ i n -
stituzione del capitanatO, altra piú dettagliata nnmifi 
nel 1758 e provvcduto per la sicurezza e polizia del 
porto. Nel quale anno medesimo, fatte raceogliere nci 
paesi medesirni le ordinanze di Francia, di Ragusa, c 
J i Venezia si dettava lcgge per la inarina niereantile, 
che venne rifatta e stampala nel 1774 sotto titolo di 
editto polilico di mwigas&ione, i l quale vigc tuttora. 
Nel 1758 davasi i l regolamento del commercio e dei 
fa l l i t i ; nel 1752 i l regolamento pei sensali ; nel 1755 
la Borsa, e tratlavasi allora <Ii aprire hanca di prestito 
che ebbe effetto or sono pochi anni, non giä che non 

ne fosse bisogno, ma fu attraversata da mirc di 
privata speculazione. Ne l 1766 fu aperta la prima 
camera di assicurazione (nessuna leggc austriaca 
regolô talc matér ia ) ; nel 1765 rifattu la legge d i 
cambio del 1722. 

V estensione del portofranco a tutta la cittä d i 
Trieste, la collocazione di questa cittá e comune fuori 
del territorio doganale degli stati Austriaci furono 
preparáte dalle patent! di Carlo VI sul portofranco, 
con ciô che i benelizl della fiera furono diebiarati 
fruibili tutto i l corso delľ anno, e trasportate le riect-
torie doganali fuori della cittá (nel 1731); pcrô veden-
dosi ancor nel 1748 fissati i diritti per la stallia delle 
merci nei magazzini c r a r i a l i , conviene credere chc a 



questo tempo non fosse aneor data piena liberlá e 
franchigia di movimenlo e di uso delle merri estere. 

' Maria Teresa aveva nel 1766 abolita la patente di 
transito di Carlo V I delJL£31 e surrogatavi altra piú 
mi te , nella quale facendosi a confermare i privilegi 
del Portofranco di Trieste, csonerava da ogni dazio 
10 merci estere che da Fiume c Trieste movessero per 
1'cstero, anche oltre i l territorio Austr iaco , e conce-
deva fucilitazione; ncl 17(i9 Maria Teresa, estendeva 
11 privilegio delľ immuuilá dei dazi anche ai generi 
cho si volessero consumare cd usarc nel territorio di 
Trieste, pcrô non ad altro che a semplico uso e con-
sumo, ciů chc fa conchiudere che altrettanto fosse nella 
cittá, in conseguenza di interprelazione delle leggi dei 
portofranco, c dopo i l 1769 in Torza di ricognizionc 
del principe. Ciô ha conferma in altra dísposizionc della 
legge medesima, la quale alle materie primo tratte da 
altre provincie austriache ed ai manufatti delle fabbriche 
di Trieste, accordava i l diritto di nazionalitá scbbene 
poste le fabbriche nel portofranco, pero assoggettan-
dole al dazio di esportazione sc da Trieste passassero 
alľestero. Ciô quanto ai diritti r ca l i ; quanto ai personali 
Maria Teresa non volle che dei privilegi del portofranco 
fossero partecipi nô i ľabbricatori, nô gl i artisti, nô le 
persone che prendevano doinicilio slabile in Triesle ; 
essa intendeva seriamenle di faro di Trieste un empo
rio austriaco, quindi assoggcltava all'aequisizione della 
sudditanza austriaca quelli che pel tempo Batato dallc 
leggi vi tenevano domici l io , e durante questo tempo 



l i voleva trattati come incoli al pari dei sudditi. In 
quale proposito sono memorabili le parole di sua de-
cisionc in caso di persona estera, la quale reclamava 
ľimmunilä per delitti e debiti fatti a l trove, e che le 
autorita ritenevano dover andare immune — uno i l 
quale si stabilisce nel portofranco con animo di re-
starvi, non puó dirsi forcsliere ; ně pigliarsi per nego-
ziautc che esercita qualche mestiere ; ne ľ uno ně ľaitro 
pue- godere dei privilegi (personalľ) del portofranco n 
essere forestieri quelli che altrove hanno domicil io, ovc 
possono essere impeti t i ; essere forestieri quelli soltanto 
che v i si trovano come fieranti, non quelli che si fanno 
abitanti non avendo domicilio altrove; essere soggelti 
alle leggi ed autorita di Trieste, perché altrimenti si 
sottrarrebbcro ad ogni giurisdizione ~ i l portofranco 
di Trieste non essere ľasilo di debitori o m a l f a l l o r i ~ 
i l credito delľemporio soffrirc pregiudi/.io, 6e falliti e 
trulľalori v i trovassero domicilio e protcziorie. — Le 
quali massime ripetute in molti rescritli dei tempi 
posteriori c perlino rccenti prováno che le autorita 
considerassero ben altrimenti i l portofranco, e questa 
opinione mantenuta anche piu tardi diede occa
sione a volgari credenze ben loulane dalla mentě delle 
leggi. 

Gli ordinamcnli di comune non cangiarono gran 
fatto durante ľ irnpero di Maria Teresa, dacche la for-
mazione di fonnali tribunáli, c la novella procedura 
non possono dirsi ordinamcnli di comune, quanďanchc 
ľ csercizio della giudicatura fosse delegato dal p r i u -

• 



l i p e al comune. II corpo nuinicipale clurava come in 
precedenza, la cittádinanza non solľerse alterazione per 
le condizioni delľ emporio, gl i abitanti del quale col 
domicilio per tempo determinato divenivano cittadini. 

l.c leggi sanitarie sono tutlc Tcrcsiane, datano 
dal 1755, compilato dal eonsigliere Guadagnini sullo 
migliori d ' E u r o p a , sulle pratiche di Venezia, di L i -
vorno e di Marsiglia, alla quale lcggo sussegul quella 
del 1769, piú precisamente pel novcllo Lazareto da lei 
aperto in quesťanno. 

Memorabilii si é i l regno di Maria Teresa per le 
costruzioni fra le quali citeremo, i l molo di S. Carlo, 
i l braccio Teresiano, la dogana , il canale grande, i l 
palazzo del governo, i l lazarelo S .Teresa , ľospitaJe 
maggiore, poi alloggiatnenti di soldali . 

U commercio durante ľ impero di Maria Teresa prese 
quella direzione che e, naturale, e pel quale ľAdriatico 
sembra appositamente coníbrmalo, prese quel movimento 
che c i l piu prudente per giungcrc dalle cose piu prossime 
e piú facili c sicure,alle piú remote, piú ardue, meno certe. 
In Iuogo del commercio mondialc si avviô quello del L e 
vante, agevolato dalle oppressioni turche, nelle provincie 
dí Oriente. Qualche greco aveva frcquentato anche d u 
rante i l regno di Carlo VI i l porto di Trieste, anzi si 
ha memoria di capitano greco chc ebbe patente di 
armatore; imperante Maria Teresa vi vennero in mag
giore copia e vi si fissarono, e fu loro conceduto nel 
1751 di cosliluirsi in corpo religioso, fu accordato 
libero eserzizio di re l igione, e pubblica chiesa con 



dignita di archimandrita, o permcsso di contrarrema-
irímont con cattolici , e tali agevolezze che la stessa 
colonia greca di Venezia ebbe incitamento di mandare 
parccchi dei proprl . Piů tardi nel 1775 dopo ľinfelice 
insurrezione delia Morea c di altre provincie Turcbe, 
trattavasi di trasportare ncl Litorale, in Trieste cioé, in 
Aquilc ja , sulla costa croatica, tale quantitá che avreb-
bero fornito un iutcro reggiinento di soldát;, avrcbbcro 
avuto vescovo proprio cui si era conccduta la chiesa 
di S. Slefano in Aqui lc ja , ed avrcbbcro formato proprl 
comuni, con propne magistraturc, e giá si erano ac-
cordati amplissiini pr iv i leg i ; ma i l divisamento nou 
ebbe cíTetto che in piccola parte. Quasi contetnporanci 
ai Gréci vennero in Trieste, Grigioni c'.c íbrmarono 
i l nucleo della comunitá elvetica; Serhlici dalla B o s -
sina c dalla Erzegovina , che furono nucleo della co 
munitá i l l i r i ea ; la tolleranza ď allora non era pero 
giunta a concedere pubblico culto agli evangelíci. E 
ď ogni parte vennero commercianti, artisti, da Venezia, 
dalla Dalmazia , da N a p o l i , da S i c i l i a , da Genová, da 
L i v o r n o , da Lombardia , dal Canlon T i c i n o , da Ger
mania, ně al solo tralPieo attendevano, od alla n a v i -
ga/ione, ma alle fabbriche che furono molie c p r o -
sperose, ed alle a r t i ; Maria Teresa trovô Trieste con 
6000 abitanti, alla sua morte se ne numeravano 17000. 

In sul finire del regno di Maria Teresa nel 1775, 
menlre aveva a enrcggento i l figlio Giuseppc, i gran-
diosi ed arditi pensauienti dí questi fecer rivivere i 
pensieri di commercio inondialc. Formavasi allora la 
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compagnia detta delle Indie, e fu conceduto a questa 
di muoversi pel porto di Triesto, e per quello di 
Anversa che vi si associô. Alcune navi austriache 
uscile dal porto di LiVOTOO, allora austriaco, si diressero 
alle Indie orientali , e piatitnrono colonie in Dcllagoa 
alle coste de l l 'Afr i ca , nelle isole Nicobariche del B e n 
gál, e sulle coste del Malabar. 

Ľcducaziono pubblica non procedette di pari passo 
colľincreinento e colle inslituzioni delľ Emporio. S o p -
pressi nel 1773 i Gesuiti che in Trieste tenevano aperte 
scuole di grammatica , di belle Ictlere, di filosofia, c 
dopo i l 1753 scuole di mateinatica e nautica, colľor-
dine cessarono le scuole, meno quella di matemalicn 
e nautica, surrogato appena nel 1775 da due mescliine 
scuole popohni in l i rgua che non era quclla del p o 
polo. Rivisse piu tardi il ginnasio, piu per priváte s o l -
lecitudini ed a rimhalzi , ne v i fu restituito che ai tempi 
nostr i : si riteneva che i l commercio non abbisognasse 
piu che i l leggere, lo serivere ed i l conteggiarc; la 
scuola di nautica fu ľuniea , ma non sempře aveva 
frequentatori : si riteneva che le regole del marlologio 
valessero meglio che ogni dottrina, per cui ľeditto 
stesso di navigazione ammetteva che i capitani di lungo 
corso fossero ignari dello serivere. Nel 1775 Maria 
Teresa accolse in Triesto una colonia di monaci ar -
meni, che avevano vescovo, scniinario, stamperia, cd 
oltreché edueare i l clero per i l Levante c fornire 
stampe di opere sacre e letterarie, avrebbe potuto 
grandemente giovare pei commerci con quelle regioni . 



ma non no fu tratlo profitto ; al progresso intelletluale 
in Triesto non giovarono perche d i allra lingua quei 
monaci. 

Giuseppe [[ vollo riformarc lo stato ravvicinandone 
le parti ad unita , ponendo in azione clenienti o non 
avvcrtiti o comprcssi ; inspirnndo ponsicri di vita non 
pria usitata. Trieste non solo fu ravvicinata al c o m -
plesso dogli stati ehe dieevano ledoschi, coi quali 
formo un solo corpo sociále, ma negli scompartimcnti 
provinciali della contea di Gorizia e di Trieste si f e' 
un solo corpo sotto comune governatore c governo, 
dal che vennero grandi cangiainenli nel sistema nm-
ministrativo. Le instiluzioni e le l egg i , di quella che 
veramente potcva dirsi impero Austriaco, sehhcnc non 
ne avesse aneora il titolo, furono falte comuni a Trieste, 
non p c r ô le leggi doganali, delľ emporio c delle puh
bliehe imposizioni che rimasero le anlichej la quale 
eccezione alla inassinia generále |u-ovenne da I-onv in-
ciniento che ľemporio aveva duopo per erescere di 
quelle age\olezze ehe lo fccero nascerc. II comune 
non cangiô di indole , ně la municipalita ľu cangiala, 
ma scadde nel potere per la ereazione tlel capitanato 
circohxre t del governo provinciale, cui ľu sottoposta, 
-cadde nelľestiinazione, per ľavvowionc alle forme 
rappresentative ehe alle [irovincie vennero quasi tolte, 
scadde pel conseguente rilassamento degli o rdini . a 
segno che fu argomento di derisionc e scherno ľ essere 
del eonsiglio. 

Ma nelle nienti ď allora, proclivi a ragionare degli 



siati, ml anatomizzare la societa ciyile, nacque penliOTO 
dedolto dalle liberta mercantili che Maria Teresa c 
Carlo VI diedero alľ Emporio. II quale fn considerato 
siccomc colonia di persone tratlevi soltanto a tratlare 
gl i interessi mercantili, chc dieevano delľ Európa, anzi 
di buona parte del mondo posla eoiue č Trieste in fondo 
a via maritlimn del Mcdilerraneo e delľ Adriat ico , su 
terra dalla quale piú prossirnamento si passa nel centro 
ď Európa; fu considerato come piazza di tutte le 
genli , che vi godevano protezione e s icurozza, nul la -
menle conginnte fra loro per altri vincoli che quetli 
del mutuo mereanteggiare ; e ne traevano conseguenza 
che i l principe della terra era protettorc degli ab i -
lanl i . ľaulore dei loro commerei ehe si dieevano me-
ritare perlino propria bandiera. Ma questo pensicro di 
parecehi e ehe duró a lungo, non fu quello del p r i n 
cipe , il quale non solo considerô Tr ics lc , siecomo 
suddita e per la terra e per le persone, ma anzi nel 
1786 fu lasciata la bandiera imperiále, ed ordinaio 
ľ uso dclľ austriaca, ľiú tardi si volle trovare ragione 
dei desiderl e pensamenti per un emporio cosmopolitico, 
nclle vicemle storiche dei secoli passati. 

II commercio mondíale ebbe noovi ineilamenti 
durante ľ impero di (iiuseppc II; nel 1782 sette navi 
della Compagnia austriaca delle Indie partirono per 
avviare commercio colla China ; la spedizionc ebbe 
esito infausto, la Compagnia ľalii, le colonie iielľAfriea 
e nelľ Indie furono abbondonato; nel seguente anno si 
intraprese i l primo viaggio verso ľ America sctlen-



trionnle con niiglioro successo ; si avviarono commerci 
colla Russin tanto pel niar Noro, quanto anche pel Bianco 
ai porti di Odessn e di Arcangelo. 11 commercio dei 
Grcei ľu in questo periodo, floridissimo. L a costruziono 
di navigli ebbe belľ avanzamento per ľ opera dclľ in-
gegnere návale P a n l i l i ; le fabbriche prosperarono. 
<ii'isc|'pe II diede puhhlico i l culto agli evangelíci, 
tolse il ghetto, e feco abil i g l i israeliti alle cariche di 
horsa, non cosi a quelle del municipio. 

Ricorderemo come cosa memorabílc; nel 1789 
la horsa avanzava un progelto di codiee mariltiino, 
richiesto dalle nccessita della piazza , che pero non 
ottenne sanzione dal principe. 

A l regno hreve di Giuscppc II segnl nel 1790 
ľ altro aneor piu hreve di Leopoldo, memorabile per 
lo tojrlimento delle novazioni di Giuseppe II ; la p r o 
vincia di Trieste venne scomposta, la contea di Gorizia 
r ivisse; Triesto torno ad esistere da sě, separata pero 
da Aquilcja che nou piu appurlenno al litorale; per6 
durava i l capitanato cireolare cui nel 1792 ľu ahhinata 
la direzione di polizia, e ľautopolitia del comune aveva 
di giá avulo tale colpo da non potersi piu rimettere, 
uě nelľopinioiie, ně nel potere; lo gpirito autoeratico 
di Giuseppe l i duró anche poi , coonestato dai movi -
nienti rivoltosi partitisi dalla Francia. 

II commercio aveva preso la sua via durante 
ľimpero di Maria Teresa , gli slanci per dirigerlo a 
regioni femote, mancarono; questo c ľ industria con-
tinuarono durante ľimpero di Francesco allora II di 



Germania, poi I ď A u s t r i a , sempře acerescendo di es-
tensionc. Nel uiarzo 1797 bollcndo la guerra tra 
Francia cd Austr ia , cd essendo a questa sfavorcvoli 
le sorl i , le armale francesi oceuparono mililarmente e 
per breve tempo Trieste; i l quale avvenimento c me-
inorabile per la taglia di guerra imposta, per i generáli 
ebe allor visitarono la cilta, saliti poi a dignita regále, 
quali Napoleone Buonaparle poi imperatore dei F r a n 
cesi, Giovachino Mural poi re di Napol i , Giovanni B e r -
nadotte, poi re di Svczia. La citlti presentava a N a p o 
leone bellissimo cavallo bianco, da l ia l lagl ia , che fu 
anche usato dalľ imperatore; peru i l dono non fu nĎ 
per ammirnzinne al gran cupitáno, ne per aifezione, ma 
per blaudirln; [Napoleone aveva difall i ridotta la cifra 
della taglia. Nel giuguo 1797 caduta la licpubbUca 
Veuela, gli stati di questa in (talia lino alľAdige, ľlstria 
e la Dalmazia toccarono pel tratlato di Ľampoformjdo 
alľ Austria, la quale ebbe allresi quella parte di ílotta 
Veneta da guerra ehe i Francesi mm tolsero per se, 
alla quale fu incorporata la piecola squadriglía di 
guardaporti, ehe dieevano ílottiglia Triestina. Ben tni-, 
gliore aequisizione, per ľ ulile che ne venne a Trieste, 
fu i l navilio mercantile dei Lussini , della Dalmazia o 
delle Boi * lie di ťaltaro, che con paviglione Austriaco 
si díedc a faro capo nel porto di Trieste, e ad 
acerescerne grandetnente la marineria. Le provincie 
Vanete di mfovo aequisto, Intendiam dire ľlstria e la 
Dalmazia ehe per fisiea conligm -nzione c posizionc, per 
le oceupazioni della vita sembravano destinate ad 



essere unitě con Trieste; che gl i interessi niedesiini 
delľ iinpero chiamavano ad esservi congiunte, ed alle 
quali ben faeilmente poleva associarvisi Fiume che giá 
era Istria, cd i l Litorale Croato che giá erá appendice 
delľ Austria interiore, formando cosi lunghissimo litorale, 
che per comuni instituzioni, per comune interesse, per 
movimento partito da un solo centro, poleva sv i lup-
pare grandissime a tli vitá; le due provincie Istria c 
Dalmazia no furono unile a Trieste, né mantenute 
nelľ unione con Venezia. Allorquando nej,1804, le pro
vincie austriache furono alzate a dignita ď irnpero, 
ed i l divisamenlo di Giuseppo II avviavasi ad effelto, 
ľ Istria Htorale (senza le isole dalmate del Quarncro) 
venne unita a Trieste quasi eompenso della perdita di 
A q u i l c j a e di K i u n i c ; non pero vi fu compresa ľlstria 
a u s t r i a c a sebbene geograftcaniente unita a Trieste, 
dipendente in allora dal Carnio. Questa fu terza unione 
di Trieste con altri t o r r i t o r i , la quale muo\amenle fu 
prova come Trieste potesse c o u s e r v n r o la condizione 
di municipalita autopolilica sebbene parte di provincia 
non durô a lungo. In sul finire del 1805 lo armi N a -
poleoniclie conquislarono ľ ls tr ia voněla, la quale nella 
paee d i Pjnejburgo venne ceduta dalľ A u s t r i a ; Trieste 
che fu anche in quesľ epoca nceupata inilitarinente dai 
h'rancesi e tosto restituita alľ Austria, ritornó cntro i 
primieri conlini, i quali racehiudevano e municipalita e 
governo. 

Nel tempo corso tra il 1805 cd i l 1809 fu pensalo 
a riunovare i l reggiinento municipale autonomu o p iu i -
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tosto autopolitico ; i l eonsiglio munieipale, da molti 
anni non rinnovato ncllo vacauzo per morte, ridotto a 
poohi individui, piu ocoupati a ripartire tra loro lo cari -
ehe lucrose ehe ad altro, venne oompletato aggregandn 
i novelli , e fu anzi nel 1808 fatto progetto di riľorma 
dal Or. de Rossctt i ; scnnonehc le antiche forme scre-
ditate e malgradite trovavano gravi díflicolta per lo 
mal animo fra i vecehi originarl , cd i novelli ehe r c -
pentinamente indossavano ľ assisa di patrizi conceduta 
da Maria Teresa, rinnovata da l'ranocsro, ed ambivano 
la nohiltd mnnicipale che gl i altri pcnsavano essere 
cosa riscrvata. L e garc vennero presto troncate dalľ oc-
cupaziono francese del 1809, coi iveit i la per la pace di 
V i r 1111 a in dominio, la quale lolse affatlo ogni forma 
nobiliare di comune. 

Come la elasse dei patrizi e cittadini seadeva nei 
poteri e nelľ opinione, sorgeva la horsa , abbondanle 
di mezzi e di íidueia del governo, sebbene composta 
a congrega in forme non meno antiquate che i|nelle 
del comune. Incarieala delľ esercizio di pubblici poteri 
in qualche sebbene piccolissimo ramo, ebbe propria 
íinanza forinata da provventi per titolo jjubblico, dati a 
lei in amministrazione con obblighi uni t iv i ; e fu con-
sullrice del governo nelle cose di commercio, e pc i 
nuovi regolameuti. 

Qticsľe]>oea dal 1790 al 1809 fu di helia pro
sperit;! appunto per le guerre in ebe erano allora 
impegnato le potenzo tulto di Európa maggiori e m i -
nori, perche meno chc gli anni 1797, 1805 , Triesle 



nella frequenle chiusura dei tnari fu porto aperto a 
tutte le nazioni anche se nemiche fra loro. 

La pace di Vcnna del 1809 diede in dominio di 
Napoleone, metá di Carint ia , c quanta e terra fra la 
Sava c ľ Adriat ico ; con che da Villaco fino a Budua 
fu territorio francese, compresa Bngusa che ncl 1808 
perdetto la propria esistenza siccomc stato. A l t i pen-
sieri si avevano per queste provincie , alle quali do
vevano in progresso di tempo anirti lo Bonina e la 
Erzegovina ; ma fu credenza che le sorti rinianessero 
incerte per certo palto segreto, secondo i l quale si 
vociferava che restituendosi il regno di Polonia, ed 
nnendosi a questo la Cal l izia . ľAu.slria avrehho riavuto 
i l Litorale. N o u pertanto si proparô queato regno futuro 
che si diceva destinato a qualche forlunalo generále, 
e lo dissero ľrattanlo provincie Iltiriche dclľ íinpcro 
Francese; a queste furono unitě ľlstria e la Dalmazia 
staccato dal regno ď H a l i n . Le nuovc provincie erano 
Betle* ľlstria, la Dalmazia, Ragusa, la Carintia, la C a r -
niolia, la Croazia civile, poi la provincia mililare della 
Croazia con sei reggimenli; vi si dovevano aggiungcre 
altre quatlro provincie la Croazia T u r c a , la Bossina, 
ľ Erzegovina, i l Montenegro, ciô che poi non avvennc. 
Centro del governo si era il governalorť generále, con 
amplissimi poteri (dei quali governatori fra quattro un 
solo fu civile, militari g l i altri) ed un cp.usiglio quasi 
consulta di stato; gli intendenti generáli erano quasi 
ministri per queste provincie , ad ognuna delle quali 
presiedeva un intendenti pari ai prefetti di Francia . 
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Uniformi le leggi e le condizioni politiche per lutte le 
provincie, ľu di alta ineraviglia ľ amrninistrazione sem-
plice, pronin, pubbl ica ; ľoralilu reslituita nei giudizi 
c iv i l i e poňali, la sapienza delle leggi raccolte in pochi 
volurui abbraccianti tutte le eontingenze della v i t a ; la 
maestá" del culto reslituita ov'era scaduta sicconie 
fu di Trieste, ľeducazione del popolo nelle cose c le-
mentari, nelle cose di ginnasi, di l icei , di collegi aperti 
dappertullo; Lubiana ebbe studí pressochě univer-
si tarl ; le lingue del popolo rispettate, anzi la sláva 
alzata alla dignita di lingua seritta, o per la prima 
volta dacebe i tentativi fa tli nel secolo X V I inancarono 
di efletto. La corte di cassazione delľ iinpcro sarebbe 
stata anche per le provincie, ma essendovene una in 
Lubiana fino alľ importare di 100000 franchi , cd es-
sendo lecito ai litiganti di convenire che ľ importare 
della lite non era maggiore (senza pregiudizio del 
vero importo) o niuna o pochissime cause andarono 
a ľarigi. Ľ Illirio doveva avere navile da guerra, in 
Pola doveva formarsi arsenalc, e si parlô fino di aper
tura da tagliarsi un Istmo per faeilitare ľ uscita delle 
navi ; arsenalc erasi aperto in Trieste, ma i l tempo 
niflncô. 

Trieste perdette la propria autopolitia, fu unita 
colľ Istria Veneta e col Goriziano , fonnandosi ľintou-
denza che dissero di Triesle, rinnovando ed abbinando 
ciô che erasi fatlo da Giuscppe II col Goriziano, e da 
Francesco I colľIstria Veneta, Poco staňte vi fu unita 
anche ľ ls t r ia che dieevano Austriaca, ed ě verosimile 



che v i avrebbero unito anche altre frazioni che natu-
ralmente vi appartengono. II comune ebbe cangiamento, 
col toglicr la differenza politica ÍVa cittadini e distret-
tua l i , colľ ammettcre la partecipazionc ai diritti d i 
comunista, qualunque v i riscdosse da un anno, con 
che fu di assai allargata quella facilitá che le antiche 
leggi concedevano alľ acquisizione della cittadinanza, 
fissandone i l tempo a cinque od a dieci anni ; variô 
poi in ciô chc le antiche leggi attribuivano la citta
dinanza Austriaca insieme colla Triestina che ne era 
inseparabile ; mentrc la legge Francese, csigeva la cit
tadinanza dello stato per esercitare i l diritto di comunista. 
Pero i nuovi ordinaiuenti nou eompensavano lo scema-
mento del commercio e la gravezza dclľ imposizione 
reále insol i ta ; i l depauperamento per ľ esorbitante taglia 
di guerra di venti milioni di (iorini imposta alla cittá, 
quasi a castigo. Impereiocchô come nelle precedenti 
guerre del 1797 e del lt<05, cosi nel 1809 ľavversione al 
nome Francese era stala accompagnata da atti di fa-
natismo; ed aveva i l comune armato due battaglioni 
ľ uno di urbani, ľ altro di rustici chc prcscro parte alle 
operazioni di guerra, con csilo avverso, pero con lode, 
armamento che fu dal nemico male veduto. E come 
avviene nei trambusti, la taglia toccô piu il pacifico 
cittadino che niuna o minor parte aveva preso agli 
atti odiosi. 

L o leggi francesi tolsero la horsa cui sostituirono 
una camera di commercio, a r l i , e manilatiure, eletta 
dagli esercenti; tolse i favori del portofranco esteso 



alla c i t la , cui fu soslituito un cntrepňy, pcrô diede 
favori al conuncrcio dei cotoni chc fu csclusivo per 
quelli diretti in Francia cd Itália, e per altre vie cercô 
di rialzarc la cittá con improvvido eonsiglio depressa. 
Ma la guerra di marc durava, g l i Inglesi tenevano 
Malta nel Meditcrranco, Lissa ncl l 'Adriat ico , i B r i o n i 
nelľlstria ; ogni lentativo di riouporare i l dominio del 
mare falto dai Francesi falll nella battaglia di Lissa ; 
i tentativi di rannodarc flotta sulla spiaggia istriana 
fallirono interamcnle; corsari csploravano ogni movi -
montc di vele ; la navigazione se non fu nulla, andô 
pero congiunta a pericoli e gravi perdile. 

Tomate avverse a Napoleone le sorti di guerra 
nella Russia nel 1812, c trasportato i l campo di hatta
glia nella Germania, ľ Austria mosse guerra, ed un 
corpo di armata passata la Sáva allora confine dei 
due stati, nelľautunno del 1813; mosse verso i l L i to 
rale dalla parte della Croazia. Comandavano gli Austriaci, 
LaUcrinann, Miller, Nugent;comandavano i Francesi i l více 
rc ď Itália Bcauliarnais, i l generále Fres ia ; aveva i l co
mando di Trieste il colonncllo Rabic ; i l piano dei Francesi 
era di cederc a lento passo ferrnando i l grosso dell ar -
mataal la linea delľ Isonzo, tenendo prcsidiale le cittá 
fortilicate; niun fallo ďarmi di rilievo entro ľ I l l ir io, 
poiche quello di Lippa non merita nome di battaglia. 
Un corpo Francese mosso da Rovigno e da Pola doveva 
tentare se non di ricuperare Fiume, almeno di tenero 
in freno ľ Istria interna ; circondato nella valíc di Yermo 
dagli insorti, sostenuti da poca truppa scesa dal Monte 



maggiore, guidati dal innggiore oř generále Lazaricb, 
dovette posare le arini , per cui tulta la penisola venne 
in potere degli Austriaci. Rabiô tenne rermo nella for
tezza di Trieste, assediata e catinonata da Inglesi , da 
Austriaci , da S i c i l i a n i ; e proso ď assalto i l forte di S. 
Vito , stretlo assai davvicino, olfcrsc capitolazione, qual-
ora, come le sue istruzioni portavano, ľ armata del 
vicerô avesso passato i l Mincio. II che vcrilicato, la 
fortezza si arrese, sorli la colonna ridotta a 700 u o -
mini con handiere, armi, c suoni, nou prigioniera, ma 
inviata a raggiungore ľ armata Francese. Ciô avveniva 
ncl novembre 1813. 

Rioccupatc dall 'Austria le provincie i l l i r i c h e , e 
prepoštovi un governatoro generále militaro residente 
in Lubiana, i l reggimento civile incerto fra i propo-
nimenti del governo, ed i desidcrl degli avversi ad 
ogni riľorma che fosse venuta dai Francesi, soffrl altc-
razione. Gorizia voleva ricomporsi a contea, e si tenne 
ahhinala al Carnio, com' era nel 1R09; ľlstria si 
biparti in Veneta ed imperiále; Trieste come le altre 
parti ripristinô le condizioni Austriache, non quali 
erano alľora nelľ irnpero, ma quali erano in Trieste 
in sulla fine del 1809; quindi aboliti furono codici , 
processure pubbliche, municipalita, ritornô in vita lo 
statuto, ed i l eonsiglio di patrizi, questo pero di nome; 
TÍVÍSSC i l portofranco, rivisse la borsa; chiuso i l c o l 
legio imperiále, chiuso il ginnasio, chiuse le scuolo 
popolari, ritornata un uniea seuola elemenlare in lingua 
tedesca; delľ irnpero Francese non rimasero in vita, 



cho lo iniposizioni r ca l i , lo scompartimento a comuni, 
i l modo di stazzaturn dei bastimcnti, c la Minerva, 
societa1 questa che nata ncl 1810 o circa surrogando 
ľaceademia arcade-sonziaca , divenne puiltosto gabi -
netto di lettura. 

Ma questo stato doveva essere transilorio, 1'antico 
non poteva durare , nel 1815 venne pubblieato i l co-
dice civi le , riordinato i l reggimento su novella base. 
Trieste aveva duralo in unione aiuministraliva colľ Istria 
Veneta, perí) poco men che i iominale; del Goriziano, di 
Trieste, delľ Istria, delľisole Qtiarnero, di Fiume e di 
Carlstadt si formo novella provinc ia , che intitolossi 
come quella minore di Maria Teresa, i l litorale A u 
striaco; qualche anno piíi lardi nel 1821 Fiume e 
Carlstadt vennero sta cca ti, 

Ľ organizzatore del litorale conte Saurau, colľau-
toritá del governatore generále Lattermann aveva data 
per Trieste e per ľlstria, una cosi delta costitusione. 
Seconda questa i comuni dovevano formare ľultimo 
corpo poli l ico, c questi comuni dovevano essere quelli 
formati del governo Francese ; coi comuni formavansi 
i distretti governali da commissarí, coi distretti i c i r -
condari, cui cifcondarl i circoli , coi circoli la provin
c i a ; dei circoli se ne formarono in origine quattro di 
Gorizia, di Trieste, di Fiume, di Carlstadt, i l circolo di 
Trieste ťormavasi dalľ Istria e dal F r i u l i l i torale; pcrô 
la cittá d i Trieste, in memoria delľantica sua condi
zione, ebbe magistrálo immedialamcnto sottoposlo al 
governo provinciale, come si pralicava con altre cittá 



capitali dello antiehe provincie. I diritti pubblici dei 
' baroni, abboliti dal governo francese rivissero, eppero 

si vide ľamministraziono politica e giudiziaria in 
parccchi distretti ridonata ai baroni , noiT~peřo a 
cadauno, ma al preoipuo, in un distretto. L a voce co 
mune fu piuttosto dcsignazioiic del territorio, che per
sona moralc ; niuna leggc che íissasse la condizione di 
comunista, o la clezione di deputati , nissun corpo 
che rapprcsentasse i l comune, alla těsta dei comuni un 
podesta nomiuato dal commissario, c due delegáti. Ad 
acerescere le incertezze vennero ad infrapporsi i sotto 
comuni, le frazioni comunali, cho vennero parificate ai 
comuni ; ně ai c i r c o l i , ne alla provincia data rappre
sentanza aleuna. Hen e vero ehe nelľ anno .1817 ľ i m 
peratore Francesco I aveva in mento di dare al l i to 
rale la costiluziono del regno Lomhardo-Venclo , con 
comuni rcgolati, con congregazioai municipali , circolari 
e provinc ia l i , e Furono in Trieste, come in capitale, 
convocati aleuni nolahili per udire , piuttosto 1'assenso 
che al tro ; ma mostralisi quelli del tutto contrarl , e 
chiedendo lo ristabilimento del patriziato e degli stati, 
la costiltizionc a congregazioni non fit attivata, i l p a 
triziato pcrpctiianieute abolito cd il comune dalo in 
reggiinento a magistrálo nominalo dal governo p r o 
vinciale. Appena nel 1825 fu ripigliato ľ argomento di 
una mppresenlanza, e posla insicme una provvisoria 
e nominale ; pero ncl 1838 Ferdinando I restituiva i l 
reggiinento a comune, con rcgolare rappresentanza, 
eletla per la prima volta dal governo provinciale, poi 



dul corpo íucdesimo dei rappresenlanti confermain dal 
governo ; e ques'a durô fino al 1847. La condizione 
di citladino comunista rimase im-cria, come altre p a -
reechie del dirilto pubblico interno, per la credenza 
invalsa che antiche leggi ľossero in dissuctudine, e p r o -
pendevano le menti piuttosto a niuna leggc, che alle 
antiche. 

L a condizione di capitale del litorale di tanto 
maggiore che non ľ unlica, fe' Trieste centro delle a u 
torita provinciali secondo generále sistema adottato 
per le altro provincie ; cioeche gŕandemente giovó ad 
uniro anche pei vincoli di comune amininistrazione, 
la p e n i s o l a ď Istria a Trieste. 

II nuovo governo Austriaco r c s i i i u i l e leggi del 
portofranco e sulľ emporio, |)crô n o n rivisse i l diritto 
di nazionalitii che avevano le fabbriche triestine, per 
cui non poterono rivivere cessando quasi del tutto 
ogni industria manufatturiera ; ľ introduzione delle merci 
fu libera nella cittä e nelle contrade esterne, limitata 
al solo bisoguo di consuino nelle v i l l e ; ľ ls tr ia tutta 
diehiarata portofranco senza limitazione ně per ľ uso, 
ně per g l i arl icoli che in T r i e s t e f u r o n o sempře 
esclusi, ferro cioě, mercurio, speechi. 

Col la reslituzione di Trieste rinacque i l commercio 
che tento d i rinuovo le antiche vie ; una corvetta da 
guerra fu spedita alla China ncl 1S17 per annodare 
commercio, in Canton fu posto console generále au
striaco, ma come a l trevol lc , gl i effotti manearono. I 
Greci ripigliarono la via di Trieste e Trieste fu ancora 



luogo di rifttgio per essi loro, quando le rivoluzioni e 
la sevizie dei Turchi U costrinsero ad emigrarc; pero 
La formazione di un regno di loro nazione scemó 
la colonia di Triesle, col togliere patle degli i inpcllcnti 
a cercare patria fuori delia loro ierra.-4-Gre«i di Trieste 
non s'erano eonfínati alle proprie individualitu od ai 
bisogni mercantili della co lonia , ma a loro dispendio 
e con belVproponimcnto intesero convertire la loro 
Bcttola che era fino dalla sua origine hen piu che 
scuola popolarc, in un'accademia per i Greci di L e 
vante, e v i fu condotto alli stipendi i l celehratissimo 
grecista C o r a i , ma la morte repentina di questo, e 
ľ instiinzione del collegio di Smirne, poi le scuole di 
Atcne, impedirono ehe Triesle divenisse luogo di alta 
educazione sociále pel Greci. 

La. colonia scrhlíca di Trieste non crebbe gran 
fatto dopo la reslituzione del 1814, ed a lode di lei 
deve registrami clie per liberalitá di Giovanni Miletics 
da Sarajevo nella Bossinu ebbe dal 1787 la prima 
scuola in lingua serblica, chc conlassero li slavi me-
ridionali , o che dura tuttora, pero non estesa oltre le 
cose di elementare instiluzionc. 

Colla cessazione del sominario armeno, del nov i -
ziato, del convenlo c della slanqicria, cessô quel mezzo 
che sarebbe stato polentissimo a tenore vive le re la -
zioni colľ oriente cd a diľľondervi la civiltá medtante 
la rel igione; la colonia armena di Trieste col cessare 
del convento, fu poco piú chc nome. 

La colonia inglese íbrmossi dopo i l 18I4 ma ě 



piccola, ed Incerta; maggiore e piú slabile si ě la co
lonia svizzera, la quale al páro dei Greci non attesc 
soltanto al commercio maggiore, ma altresi al minore 
ed alle industrie alitnentarie. 

La colonia dei tedcschi della confedcrazione pre-
valse meno pel numero, di quello che per intelligenza, 
e per ampli pensieri sul commercio, i quali per fermezza 
e perseveranza vidersi attivuli a di lei p^reoipuo i m -
pulso. Queste ultimc tre colonie fondarono a loro spese, 
scuola comune per le confessioni religiose evangeliche. 
U i altre nazioni nou si terra parola , perche essendo 
delľ irnpero, hanno comuni col popolo di Trieste le 
instituzione tutte, ed o si fondono, o sono per fondersi 
con questo. 

La dcfioieriza <li ordinamenti civil i per le cose d i 
comune c di provincia, ľincertezza di leggi, o la de-
ficienza totale su vitali condizioni, non furono di ostn-
colo al movimento mercantile , che anzi divenute 
queste od indiflerenti o non curato, miiea meta fu i l 
lucro materiále, al quale il puhhlico reggiraOBtO n ( l " 
pose ostacolo, anzi favori. E cosi avvenne che tra i l 
1814 ed il 1836 i l commercio grandemente prosperasse 
per quelle vie che erano piuttosto individuali e per 
ľeseogitazione e pei mezzi di mandarlo ad eífetto; 
neglclte o non curalc le condizioni ciltadine che uscis-
sero dagli immediati e piú prossimi interessi mer
cant i l i ; 1'unica scuola maggiore che fu in questo 
frattempo aperta si fu ľ accademia di commercio, dacehé 
la scuola di Nautica non era che la continuaziono di 



quella fondata dai gesuiti. La porta alla nuova via fu 
aperta nel 1833 dalle camcre di assicurazione che si 
proposero di diftbnderc per tutto i l mondo commcr-
eiale le notizic marittime e mercanti l i , per mezzo di 
giornal i , c di puhhl icazioni , per cui sorsc i l L l o y d ; 
inczzi questi chc dai seguaci del vecchio , considera-
vansi pcrniciosi agli interessi mcdesimi del connncrcio. 
Poco staňte nel 183fi formossi la societa di naviga-
zione a vapore , proponimento della quale si fu di 
avviare a Trieste quasi in centro i l inovimento delľA-
driatico e delľ Egeo ; Itália, Dalmazia , E l lade , Mace
dónia, Trácia, Natolia, Soria , Egitto, furono cosi tratte 
a fare capo in Trieste, in Trieste in cui dovevano fare 
capo le vie a inovimento accclerato delľ Európa cen
trále. Un alto pensiero di direzione comune del com
mercio, surrogavasi cosi e per la prima volta, agľ iso-
lati pensieri di p r i m a ; e pcrché saggio c suífragato 
dalľescrnpio delľanlichitá, c promettitore di immanchc-
vol i elfetti. 

Questo pensicro mostrô come nelľ attivazione do
veva essere suiľragato dal puhhlico governo, e lo f u ; 
mostrava come il modo di esccuzíone non fosse suffi-
ciente , senza che ľazione direttrice del puhhlico g o 
verno non si mostrasse operosa , e ciô pure avvenne 
colľ istituzione del governo centrále mariltimo, chc é 
di questi ultimi a n n i ; svelô poi la convenienza di 
dottrina mcrcanlilc , alla quale provvide i l L loyd coi 
g i o r n a l i , colla t ipografia , ed in quesťultimo anno 
colľ istituziono di una sezione artistico-leltcraria, la 



quale bella ncl divisamento, svelcrebbe meglio il pen-
siero sotľ altro nome. 

Cosi aprivasi la via a nuova v i l a , la quale i po-
atcri noslri vedranno spiegata; perelie oggidl ně le 
meiili sono tulte persuase del progresso, né i modi 
di eíľettunzionc sono a tutti graditi ně egualmente g i u -
dicat i ; ma nou ě ancor i l tempo in cui le stcsse v e 
dutě individuali di quelli che adottano quel prineipio 
sappiano subordinarsi al principio. 

Altro pensicro sorgeva, il quale nel inovimento 
incrcantile chc accoinuna le nazioni, calcolava trovaro 
grandissimo giovamcnto per promuovcre gli interessi 
c iv i l i , i l pensiero di veder sorgero un'Aiistria marittima 
dal Timavo alle Bocche di Cattaro, solto comune r e g 
giinento provinciale , con clementi omogenei di fisica 
configurazinrie, di abitudini di vita, di lingua, di mului 
co n ta t l i ; sorgeva il pensiero ehe Trieste come nci 
traffici cosi nelle altre noocssita della vi la dovesse 
porsi in quclla posizionc che a lei ô di debito per la 
preponderanza di mezzi materiali, per la gid seguita 
centralizzazione di interessi mercantil i , ai quali dove
vano camminare di pari passo quelli delle ar t i , delle 
industrie, della civiltä. Nel 1838 Ferdinando restituivu 
a Trieste i l reggiinento a comune, poi lo dava a Go
r iz ia , ncl 184G eslendevasi a tulto il l i torale; ed aveasi 
speranza di rappresentanza provinciale col reggimento 
a comune restituivasi il ginnasio a Trieste, v'era spe
ranza di l icco e di Universita; aprivansi altre institu-
zioni la cui attivitu mostravasi giá fuori dei coniini 



uYI municipio ; gli interessi loeali non avrcbbcro d o -
vuio eseJudere gli interessi provincial i ; i l propooiraento 
esigeva per avere ellVtto, mozzi grandi. 

Cangiato nelľ irnpero tutto i l principio di governo 
nel 1848, le condizioni di Trieste furono cangiate; le 
cose c iv i l i presero altra via chc le cose mercanti l i ; 
mentre i l sistema di concentrazione fu pienamente 
altivato per queste; per quelle altro principio prevalse; 
Trieste venne staccata dalla provincia del litorale e 
fatta provincia da sé cntro Hmiti territoriali assai m i -
nori di quelli con cui ncl 1382 si die alla Casa d ' A u -
stria; cosi chc mcntre qualche anno prima sctnbrava 
ristretto i l territorio dcIľAussa a S. Pietro dei Nembi 
nel Quamaro, e non sufliciente elcmento mezzo milione 
di popolo a cittä ehe s'avanza in numero di abitanti 
cd in hisogni di civillá, non parvero troppi HO00O 
soltanto. 

Nel 1850 ebbe statuto municipale che cangia le 
condizioni precedentemente durate e per secol i ; i l 
comune da lihero consorzio di abitanti, divenne corpo 
chiuso cui st apparlienc per aggregazione e per ere-
dit : i . la cittadinanza cessata in chi ľ aveva, conceduta 
soltanto a chi nato nella cittá avesse insieme altra 
condizione o di possidenza o di professione; altre eose 

o furono o sono per cangiarsi, ma non sembrando 
stabili, ně tulte concordi fra loro, non 6 oggidi i l tempo 
di discorrerne, piů che dicendo essere Trieste oggidi 
emporio dei Mediterranco, ed avviato a destini arn-
p l i s s i m i ; essere municipio non ampio, immediatamente 



soltopostn alľ irnpero, senza frapposizionc di distretto, 
di circolo, d i provincia, provincia esso medesimo; dis • 
porsi a divenirc arsenalo miliiare delľ impero. Ma 
della storia dclľultiiuo t rcnlcnnio , dicano quelli che 
verranno. 

Serie dei sovrani di Trieste 
dalla dedizione in poi . 

1382. Leopoldo duca ď Austria. 
1386. Alberto III duca ď Austria . 
1406. BrneitO duoa ďAustria. 
1424. Federico III imperatore. 
1495. Massirniliano I imperatore. 
1508. Leonardo Loredan dogo di Venezia. 
1509. Massirniliano I di rinuovo. 
1521. Carlo V imperatore. 
1523. Ferdinando I re dei Romani, poi imperatore, 
1564. Carlo arciduca del rámo di Stiria. 

a. 
1589. Ferdinando II imperatore. 
1637. Ferdinando I!I imperatore. 
1657. Leopoldo I imperatore. 
1705. (iiuBoppe I imperatore. 

1711- Carlo VI Imperatore. 
1740. Maria Teresa, regina, poi imperatrice. 
1780. (iiuseppc II imperatore. 
1790. Leopoldo II imperatore. 
1792. Francesco II imperatore, poi I ďAustria. 



1809. Napoleone imperatore dei Francesi. 
1814. Francesco í di rinuovo. 
1834. Ferdinando I imperatore. 
1848. Francesco Giuseppe 1 imperatore. 

Serie dei capilani intendenti e governatori 
di Trieste 

d a l 1 & 3 2- i m po i . 

Capilani in luogo di Podestu. 

1382. Ugone di Duino. 
1383. Popolin di Vertenstein Vicar io . 
1395. Rodolfo di Vulsa. 
1401. Giacomo de Trapp per la prima volta ( l ) . 
1405. Corrado de Li inz, burgravio della Hiama (1). 
1400. Giacomo de Trapp (II). 
1410. Giovanni de Trottenberg. 
1411. Ulrico Senek de Ostrovich. 
1412. Corrado de Liinz (II) o de Foraminc. 
1415. Pancrazio Burgravio de Liinz e duLlalliama (I). 
1416. Corrado de Liinz (III). 
1420. Pancrazio de Liinz (II). 
1427. Corrado de Liinz (IV), 
1429. Giovanni de Vclscgger. 
1435. Giovanni Bluscher de Bluschemberg. 
1436. Francesco Strassoldo. 
1439. Giovanni Feliecher. 
1440. Bernardo Taystainer, 



1449. Gunáre di Monteľalcone. 
1449. Giovanni Breda. 
1452. Gaspare barone Lamberg. 
1456. Sigismondo Spaucr. 
1461.. Gaspare Tsohernembl. 
1464. Lodovico Cosiacher (I). 
1464. Giorgio Hcrberstein. 
1465. Lodovico Cosiacher (II). 
1466. Alberto Diirer. 
1468. Nicolô di Lueg. 
1470. Giorgio di Tschcrncmbl (I). 
1478. Nicolô Rauber. 
1483. Gasparo Rauber. 
1486. Baldassare de Diirer. 
1490. Simone Ungerspach. 
1493. Gaspare Rauber. 
1497. Baldassare de Diirer. 
1499. Erasmo Brasca. 
1501. Giorgio Moyses. 
1508. Francesco Capcllo (per i Veneti). 
1509. Nicolô Rauber. 
1621. Giovanni Bartolomeo Riccioni conte della 

Deciana. 
1524. Nicolô Rauber barone in Plankeustein. 
1537, Leonardo conte Nogarola. 
1546. Giovanni de Hoyos. 
1559. Antonio barone delia Torre e Croce. 
1570. Cristoforo Sigis. Riimcr deiMarez. 
1576. Vito barone de Doriinberg. 

# 



1591. Giorgio conte Nogarola. 
1610. Aseanio conto Valmarana. 
1623. Fríinccsco Febo conte delia Torre. 
1631. Benvenuto barone Petazsi. 
1635. Giov. Giorgio barono Barbo. 
1637, Gio. Giorgio barono Ifcrbcrstein. 
1652. Francesco Gaspare de 13rcnncr. 
1659. Nicolô conto ľclazzi . 
1665. Gio. Giaeoino barono de Raunicher. 
1666. Carlo conte delia Torre ľopaita. 
1G67. Gio. Vine. barone Coronini . 
1674. Gio. F i l ippo barone Cobentzl. 
1598. Vito conte Strassoldo. 
1707. Marzio conte Strassoldo. 
1723. Andrea barone de F i n , soslituto. 
1736. Francesco conte de Finnían. 
1740. Sigismondo barone de líohenberg. 
1741. Giovanni Sigifredo conte Herberstein. 
1746. Antonio Barono Marenzi, soslituto. 

Presidenti. 

1747. Cristoforo barone de Flacbenfeld. 
1748. Francesco barone de Weissenhuttcn. 
1750. Nicolô conte Hamilton. 
1774. Giovanni Carlo conto de Lichnowskv. 
1765. Enrico Conte de Auersborg. 
1773. Adolíb conte de Vťagcnsberg. 
1774. Francesco Adamo conte Lamberg. 



(rovernatori. 

1776. Carlo conto de Zinzendorf e ľottendorf. 
1782. Pompeo conte de Brigido. 
1803, Sigismondo conte de Lovasz. 
1808. Pietro conte de Goess. 
1809. Bcrnardo barone de Kossctti (I). 
1810. Duca di Bagusa (Marmont). 
1811. Ccnerale conte Bcrtrand. 
1812. Duca di Abrantes (Junot). 
1813. Duca di Olranto (Foucbés) . 
1813. Barone Latterniann. 4 

1815. Bernardo barono de Rossetti (II). 
1815. Antonio barone de Spicgelfeld. 
1817. Carlo conte di Choteck. 
1819. Antonio barone di Spiegelfeld (II). 
1823. Alfonso principe di Porcia. 
1835. Giuseppo de Weingartcn. 
1841. Francesco conte di Stadion. 
1847. Boberto Al lgravio di Salin. 
1848. Francesco conte Gyulai anche comandante 

militare. 
1849. Francesco conte Wimpffen anche comandante 

militare. 
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V1CENDE DELLA CHIESA TERGESTINA. 
•4 

mtf** 

Cominciata la predicazione della fede cristiana nella 
Giudea non tardô a propagarsi per tutlo ľ orbe r o 
mano, ed a prendere stanza in Roma, scelta da S . Pietro 
a centro e matrice. Ľ evangelista S. Marco ebbe inca-
rico dal principe degli apostoli, S. Pictro, di recarsi, 
in Aqui lc ja , emporio allora delle nazioni fra i l D a -
nubio o ľ Adr ia t i co , e v i ordinô primo vescovo santo 
Ermagora ; i l quale intorno i l 50 inviava alla citlá di 
Trieste un presbitero ed un diacono a bandirvi i l v a n -
gelo ed a formare una congregazione o chiesa di c r i -
stiani. La tradizionc vuole che questo primo prisbitero 
avesse nome Giacinto, c ricorda come S. Primo fosse 
i l primo martire, presbitero esso pure, u tempi di A d r i a 
no al principio del secolo secondo, e vivessero p e r -
seguitati e nascosti M a r c o , Giasone e Ceiiano che 



stanno in ľama di santitá, comunquc non registrati fra 
quelli cui la chiesa tergestina tributava pubblico culto. 
Ě a credersi che la novella congregazione come in 
altre cittä, cosi in Triesto cominciasse nella cittä pie
bea fra le mura ed i l mare ; i v i difatti v i aveva anti-. 
chissima chiesa, lo cui memoric appena spariseono 
dopo i l 1000, dedicata a santo Stefano, che fu i l p r o -
tomartire dei eristiani. 

Gl i atti dei m a r l i r i , giunti fino a noi o chc per 
indubbi caralteri intrinseci , dcbbonsi dire redatti i n -
torno i l V secolo, narrano che nella perseeuzione mossa 
in Triesto nel 1*12, imperante Antonino, v i era presbi
tero, o diacono, e eristiani, i quali , a guisa di bestie 
cacciate, vivevano per i mont i , cd ebbe allora palma 
d i martire santo Apol l inare . D i altra perseeuzione del 
151 s i narra che venuto i l presidc ľompco, si fece a 
chiedere se nella plcbo v i fossero erist iani , o fece 
comparirsi dinanzi i l magistrálo di questa p lebe , dal 
che puô irarsi non aversi avuto per anco sospicione 
che i cittadini fossero dědili al culto eristiano, che 
queslo non fosse per anco pcnclrato nella cittä; e che 
la ciltu piebea avesso proprio magistrato, cioo un pre-
fetto dato dalla colonia. Lazaro ebbe i l martirio ncl 
151 ; i l suo corpo venne raccolto da pia donna, che 
si dico d i famiglia di clarissimi, titolo ciť era proprio 
dei senátori románi. Ne ciô deve fare meraviglia, dac-
che durante ľimpero dello stesso Antonino si ha un 
tricstino cho venne ammesso al senato di Roma. 

I cristianesimo non era stranicro alle classi piu 



distintc di Trieste, di che si ha altro esempio del 256, 
nelľ impero di Valcriano e di Gallieno. Duo vergini 
triestinc, santa Eufctnia c santa Tecla, giovanette an
cora, sostennero i l martir io; della loro madre si dicc 
cho era illusfrissinia fcemina, al padre loro si dá i l 
l i tolo ilfustrissimus vir; i l giovano che chledefa in 
isposa una di queste era dovizioso, ed amico del Pre -
side Questilione. Yuole tradizione che ľ ahitazione d i 
queste sante fosse ove poi sorse la chiesa di S. Sil— 
vestro, e che fosse quello i l primo tempio dei e r i 
stiani ; inserizione apposta nel 1672 ciô ricorda. D o 
cent'anni dopo la prima predicazione del vangelo, i 
eristiani erano giA nella co lonia , o v i avevano luogo 
sacro, sebbene secreto; fanc.iullc di illustre famiglia 
vantavano di essere eristianc dalla nascita. E molto 
s' accrebbe i l numero dei fedeli nella provincia per le 
parole e le opere d i santo Ilario vescovo di Aquilc ja 
nelľ anno 276. D i santo Servolo nnrrano gl i atii del 
martirio che giovanetto frequentava assiduamente la 
chiesa, cd allorquando fu trascinato alľingiusto sup-
plizio della strozza nel 283 fu necessitá tli farlo scor-
tare da moltitudinc di soldáti per terna clic i l popolo, 
nel quale v i erano assai eristiani, non volesse fare 
impedimento. Allorquando santa Giustina soflerse il 
martirio, si associô a lei Zenone, i l quale era i l primo 
dclľ officio dello stesso preside. S. Giusto, ullimo dei 
martiri t r ics t ini , non veniva martirizzato nel campo 
delle giustizic, ma getlalo nel mare aperto, fuori del 
porto. II santo Sergio, annoverato fra i santi tricstini, 



• 
martirizzato in Persia nel 303, Primicerio della scuola 
dei soldáti, amico di Massimiano imperatore, era t r i 
buno dei militi in Trieste, non nativo tli questa cittá; 
si fe'eristiano probabilmcnte in Tr ieste , ove aveva 
molti amici, ai quali promise di mandare un segno, se 
avesse sostenuto i l martirio, siccome i l suo compagno 
Bacco Secondicerio, prováno che fra le milizie stesse 
in Trieste v ' erano er i s t iani , e fra persone costituite 
in dignita. 

Dei quali martiri soffersero il taglio della tesla 
Eufemia e Tecja, Apol l inare , Lazzaro, Giustina, Z c n o -
ne, Sergio e Bacco ; solľri la strozza Servolo, ľ s i fo-
gnmento Giusto, prova nei primi di loro nobile con
dizione, 

S. Giusto fu scpolto alla ripa del m a r e , ove i l 
corpo fu geltato ; gli altri vennere sepolti nella neero-
poli piú prossiina alla cittá, che fu quella che prese i l 
nome dei Santi Martiri . D i S, Lazaro , di quello che 
venne cercato fra la plebe, si dice che fu sepolto ín 
/oco, ubi Domino placuit, i l cho intenderemmo nelle 
tombe, ovc fu gradito al S ignore, accennandosi che 
alle tombe dei martiri (cd in quclla nccropoli fu n a _ 
scostamente scpolto santo Apoll inare) come altrove, cosi 
in Trieste, solessero i eristiani convenire. 

L a nccropoli polo venire riconosciuta da tasti di 
terreno in sulla fine del secolo decorso o nel presente. 
Abbracciava un'area di 5000 passi romani quadrati 
alľincirca, e v 'avevano bellissime s tanze mortuarie di 
buoni tempi, messe a stucco con decorazioni gentili , 



anche flora t e , con pavimenti a inosaico di graziosi 
disegni, e sarcofaghi di piú forme collocati nelle stanze 
stesse, ed antiche leggende; v i si vedcyano altri sar
cofaghi di rozzo intaglio, altri composti da cmbrici d i 
tempi scadenti, nelle tombe visibil i traccie di sopra-
posizione di cadaveri, ed armi ed arnesí, e depositori 
grandi riempiuti di ossa che scmbrano essere stati 
c o m u n i ; rinnovalo le tombe in molti tempi. E d ě v e r a 
la voce corsa allora, che fossersi ritrovati teschi umani 
con segni di palite violcnze. La chiesetta piú volte 
rifatta era giá in istato di crollo ncl secolo X I , e v i 
si vedeva lino alla sua soppressione, un ipogeo di 
marmo che dava adito quasi a stanza sotterranca nella 
quale 6i credeva riposassero lo ossa dei mart i r i , e 
questo che dieevano i l pozzo era entro la chiesa, 
quasi la chiesa fossesi costrutta sopra come b anche 
verisimile. Grande eura cbbesi nei sccoli di mezzo d e l 
la conservazione di queste tombe che intitolavansi loca 
Sanctorum Martyrům. 

Nel 313 Coslantino diede fine alle preseeuzioni, 
concedette al eristianesimo libero cul to ; pcrô i pagani 
avevano ancora tcmpli e dirit t i . E noto delľlstria che 
S. Donato veniva nel 297 chiamato dalle sante chiese 
istriane per disperdere colla lucc della veritá le insidie 
dei pagani. Le stolte sollecitudini delľ apostata Giuliano 
accelerarono i l trionfo del eristianesimo, Gioviano io 
restituiva, anzi dichiarava i pagani inabili alle cariche 
puhbliehe, Tcodosio accordava ai eristiani i templi del 
gentilesimo. 



E d ě in questi tempi, che ľulbcro della croce, 
piantato nulľurnilo chieselta di S. Stefane, e sullc tombe 
della necropoli, irrigato dal sangue dei martiri, posatosl 
per qualche pezzo nella casa delle vergini Tccla ed 
Eufcmia, trapiantavasi glorioso e trionľale ncl campi
doglio, sullc mura medesime del tempio di falši numi, 
sullc quali sta ancora dopo i l volgere di quattordici 
lecel i , Nel V secolo disfatta o crollata parte del tem
pio delle divinitá capitoline, novella basilica venne 
aizata dai eristiani, alla quale facevano portico le c o -
lonne del tempio, o culmine un acroterio sul quale veg-
gonsi ancora gli emblemi di Giove, di (Jiunone e di M i 
nerva .Fu disposta a chiesa vescovile, ma uou ebbe allora 
vescovi proprl. Vescovi non furono quelli ehe fígurano 
come presbiteri, titolo non proprio di vescovi, ně dia-
coni, bensi arcidiaconi furono i ministri dei vescovi ; 
nelle perseeuzioni, nessun vescovo figura fra i martiri 
come a l t rove ; nel 276 ě i l vescovo tli Aquilcja che 
viene a confortarc i fedeli ed a difľoridcre il vangelo ; 
nel 297, allorquando S. Donato recavasl aelľlatria, 
unico vescovo in tutta la provincia si era quello di 
Aqui le ja ; ncgl i atti de'martiri nessuna menzione di 
vescovo; nessun vescovo istriano intervenuto ai c o n -
ci l i i prima del V I secolo ; poi fígurano cosluntcmcnte. 
Eranvi chicse, congregazioni di fedeli, le qnali sejguendo 
le condizioni politiche ď a l lora , si composero in Ogni 
comune, maggiori o minori secondo la eslensione di 
queste, si disposero a futuri episcopati; ma non eb-
bero pastori nc i quali risedesse o polizia di chiesa o 



potere delľordinc, o di qnci sacramcnti i l cui cscrcizio 
era riservato allora ai Yescovi. Nella provincia aqui-
lejese vidiino piu tardi accordati a quelli che si dis-
sero arcidiaconí, e prcposi t i , o corepiscopi , poteri di 
polizia e di ordine, pero subordinaii o ristrctti, né i n -
dipendenti gl i arcidiaconi o prcpositi dal vescovo. 

I vescovati non furono rostituiti nelľ Istria ed anche 
in Trieste prima del 524, rognando Tcodorico ro dei 
Goti, a sollecitazione delľ imperatore Giuslino, per opera 
di papa Giovanni, né pensiamo chc tosto prendessero 
pieno sviluppo questi ordinamcnli, sibbene sotto ľ im
pero dei B i z a n t i n i , ai quali fu assoggettata Trieste 
poco dopo. 

F u in questo tempo cho iissalc lo diocesi, furono 
anche composti i capi lo l i , calcolati nella deciina parte 
del numero dei decurioni soli l i nella cittá per cui 10 
fu i l numero nostro, come 50 quello di Aquilc ja , perchô 
forse quel eonsiglio dccurionalc ne conlava 500 ad 
imitazionc del senato romano. Cosi parve a noi di tro-
vare concordanza tra ľantico numero di canoníci colľ 
antico numero dei componenti i l eonsiglio di un comune. 
Ogni comune ebbe capitolo, e ciô dá ragione perchô 
tanti se ne conservassero nella provincia lino a' noslri 
giorni, e quantunquc piii capitoli fossero solto un mc-
desimo vescovo; perché la giurisdizione dei capitoli, 
anzi che quclla dei vescovi, segni fra noi ľestensione 
degli anliehi comuni. 

Nei comuni chc erano colonie, o municipl di pieno 
diritto, v'ebbero vescovi ; la giurisdizione di questi 



s1 estesc sempro, oTírechô sulľ agro proprio delia co 
lonia, esulľagro attributo (se imtnedcsimato col p r o 
prio) , anche sulľ agro di quei comuni che sebbene 
esistenti da se , stáváno sotto giurisdizione della cittá 
dominante; spesso o per povertá o per altre cause lo 
stesso vescovo ebbe due comuni ecclesiastiche o piů, 
abbinando cosi piú beneficl, o per ragione divic inato 
o per concessione superiore. Cosi a mo 'ď esempio 
Albona che avrebbo avuto diritto, siccome comune l i -
bero c fornilo di duumviri , a proprio episcopato, ebbe 
con Pola comune i l vescovo ; pero ľurono due capitoli 
del tutto distinti, ed ognuno ebbe il proprio arcidiacono, 
siccome prímariu persona del elero ; cosi Rovigno con 
Parenzo; ma ció ú avvenuto in progresso di tempo. 
In originc, alla regolazionc del governo di chiesa nel 
524, ogni comune libero ebbe proprio capitolo, i l quale 
come i decurioni nelľordine civile, rappresentavano i l 
comune ecclesiaslico, non tutti pero eguali di c o n d i 
zione o di diritto. I comuni nobiliari ebbcro tutti v e 
scovo, Trieste,Capodistria, Cittanova, Parenzo, P o l a ; i 
comuni l iberi non tutti ľot tennero , ľ ebbe Pcdena, 
ľ ebbe R o v i g n o ; g l i altri ritenuti bensi vescovati non 
ebbero vescovi od ebbero corepiscopi, dei quali vi ha 
memoria nella provincia gradense ancor nel secolo IX-
U comune ecclesiastico- di Trieste, che fu il precipuo 
e piú nobile della diocesi, oltre la cittá e ľ a gro m u -
nicipale proprio, abbracciô ciú che piú tardi furono le 
parocebic di Povier, Tomai, Cossana, Ternová, Jelschana, 
Senoseza, Dolina, Hrcnoviza, Gruschiza, Bresovizza, 



Slavína; la eura dí anime in tutto questo territorio fu 
dai vescovi data in secoli piů tardi al capitolo di 
Trieste, c nci riparti fatti , alľ arcidiacono toccô S l a 
vína. Tanta era la giurisdizione del capitolo cntro questo 
territorio che senza lieenza sua nessuno poteva ordi -
narsi, e questo territorio era formato dal proprio della 
colonia e da quello dei Cala l i . 

Altro territorio v i aveva, che fu quello degli an
tichi Suhocrini , del quale era Rozzo, fornito di capi
tolo ; soppresso poi a causa delle scorrcríc dei Turchi 
nel 1483. Non sapreinmo per quali vicende venisse 
Rozzo dato al vescovo di Triesle, mcntre i Suhocrini 
non furono, come pare, assoggettati alla colonia ; Pín-
guente ebbe pure capitolo , c sembra avere formato 
comune da se; Muggia egualmente; le tradizioni por-
tano pero cho slôsse giá sotto la giurisdizione di 
Trieste. 

II territorio di Dumo era soggetto al vescovo ter-
gestino, o la presenza antiea di arcidiacono é indizio 
che facesse comune da se, nessuna traccia poi di ca 
pitolo proprio. Cosi i l vescovato di Trieste comprendeva 
forse sino dalla prima sua instituzionc piú comuni ce-
clesiastici di condizione diversa, i quali comuni uniti 
sotto i l vincolo di comune pastore, erano poi distinti e 
separati. Imperciocché i l capitolo tergestino csercitava 
esso solo i l diritto di eleggere i l VCSCOYO, ne vi par-
tecipavano i capitoli di Muggia, di Rozzo, o quello di 
Umago; la giurisdizione del capitolo non si estendeva 
ad altri comuni , i quali avevano proprie dignita od 



officl. E cosi facilmentfl poleva avvenire, come suc-
cesse dclľ arcidiacónato di Dulno- che venisse tolio al 
vescovo di Trieste, senza ehe ciô fosse smembrazione 
di diocesi, contraria allo spirito del governo di chiesa, 
o venisse dato novello comune a vescovo, senza che 
per ciô fosse aggregazione, e senza osservare quelle 
formo chc a siífatle operazioni si addieono. Nel secolo 
X I I vedesi e per lungo tempo la chiesa episcopalé di 
Capodistria priva cl £ proprl pastori, governata dai ve
scovi di Trieste ; i quali nelle carle si dicono vescovi 
di Trieste senz'altra indicazione che accenni al diritto 
d i governo cho avevano su quella diocesi, quasi fosse 
incorporata a l l a diocesi tergestina; pure i l capitolo di 
Capodistria esercitô sua giurisdizione, como nou fosse 
vedova la chiesa; e non appenn Capodistria pole as-
segnare ai proprl vescovi novella dotazionc, l i ricbbe 
atleiuleiido la morle o rinuncia di quel vescovo terge-
stino chc allora sedeva; indizio questo, che i l governo 
di quella diocesi nou fosse dato provvisionalmcnle ai 
tergesliiii. 

Cosi fissati i territort, i l governo di chiesa si com-
pose su basi obe ebbero a durarc lungamente. II e a p i -

tolo fu di dicc i , corpo chiuso nel quale si enlrava per 
aggregazione del collegio medesimo ; capo dei dieci i l 
decano e h e ô dignita capitolarc. Prima dignita d i chiesa 
dopo i l vescovo nel comune pel quale eravi capitolo, 
si fu ľ arcidiacono, il quale aveva giurisdizione s p i r i 
tuále e di polizia ecclesiastica, dapprima per auloriUi 
vicaria, in progresso di tempo, per autoritu propr ia ; 



ľarciprete ora dignita di cftiesa, non di capilolo, i n -
feriore in rango alľ arcidiacono. 

Ľ elezinnc dei vescovi era di diritto dol capitolo, 
c del eonsiglio decurionalc, per leggc di Giustiniano 
(IVovclla 123) non giá per quel diritto che poi ai disse 
di patronato, ma per diritto di governo ; questo diritto 
gj vede, per ciô ehe riguarda i capi itiľcriori di chiesa, 
ed i capitolari , esoroitato talvolta dai soli coinuni; il 
diritto di elezione fu poi dei soli capitoli c durô gc-
ncralinente Uno ai tempi di Bonifazjn V I I I c di Clemcnte 
\|j in Triesle fino ai tempi di ľ io II. 

II capitolo, il vescovo, vennero dotali colla decima 
dei prodolti di čerta categnria nelľ agro proprio della 
cittá, colla quarta parte della decima negli agri sog-
getti a trihuto, i quali corrispondevano la decima per 
tutta imposla, o al prieipe diretlamente, o ad altri cui 
il principe ľ avesse data per qualsiasi titolo. Ľescmpio 
di Parenzo, del qualo per eredibile documento si vede 
sancita questa dntaziono dalľ autorita del principe, au-
torizza a ritenere altreltanlo di Trieste, nel quale so 
ignota ô ľorigine, si videro eguali gli ciretti. 

Ordinato eosi i l governo di chiesa, pote Frugiľero. 
primo vescovo, pensare al materiále edifizio, tratto forse 
dalľesempio di Eufrasio parentino, che alzô magnilicdfť 
tempio epiaoepale, e di Maasimiano Ravcnnate che co-
strusse in Póla ricea chiesa di divozione; c ľ alzô in 
pro.ssimitá al duomo per raceogliervi le spoglie dei 
santi martiri Giusto e Servolo , Lazaro ed Apol l inare , 
tratte dai saceelli ove riposavano. Forse nella stessa 



chiesa dei Santi Giusto e Servolo, si collocarono nelle 
due braccia della croce le tombe di Giustina e di Z e -
none, di Eulcmia e di Teela, raeeogliendo cosi nc l 
nuovo tempio quanto di piu preziose testimonianze 
della fedo vi avevano nella neeropoli ed in quei d i n -
t o r n i , ai quali rimase la memoria santa dei patroni, 
o g l i avanzi di altri martiri . 

Al le instituzioni di chiesa appartcngono anche i 
cenobt e le ubbazie, frequenti assai nelľ Istria, non 
pcrô altrettanto nella diocesi tcrgeslina, per cause che 
non sapremmo ravvisarc ; e costumaronsi alzare o nelľ 
interno della cittá od almcno non discosto; di un unico 
munasU'ľii giun.se notizia , di quello di S. Maria l o u 
dalo dal patriarca di Grado, MassLmo- e di questo m o -
nastero non puô assegnarsi con certezza il sito ; ď altri 
v i ha memoria, pcrô sl vaga da non poterne trarre 
certezza. , , 

Regolata la chiesa tergestina nel principiare del 
sesto secolo, due grandi questioni oceuparono le menti 
per lungo tempo, i tre capitoli (oosl delt i ) , e la sede 
metropolitiea, ľ uno e ľultro in islrctlissima relazione. 
Ľ argomento dei tre ca|)iloli e assai noto per avere 
d'uopo di parlarne [> i Ti che per gli efletti che porlô 

Win queste parti. I vescovi istriani insieme alľaquile-
jese tennero pel partito abbracciato dalľ imperatore 
bizantino, contro i l parere della chiesa latina e del 
sommo pontefice, c tolta la coniuniono colla madre-
chiesa romana, caddero nello scisma facendo capo nel 
prelato aquilejcse, chc dissero patriarca. Ma poco staňte 
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i Longohardi cahirono in Itália e fcoero loro provincia 
i l Fr iu l i cd Aquilcja ; Grado, e ľlstria, compreso Trieste, 
rimasero in potcre delľ imperatore bizantino. 11 patr i 
arca aquilejese rieoverô a Grado; e fisšatisi i Longo
hardi nella terra ferma, i patriarchi presero dimora 
stahile In Grado e v i eressero chiesa, mcntre in A q u i -
leja deputavasi novello prelato. E l i a , palriarca gradense 
o della nuova Aquilc ja , persislé piú che inai nello s c i -
sma, e tenne sinodo in Grado per dichiarla metropoli 
ccclcsiaslica dclľ Istria; i l dominio polil ico fu causa 
di divisione nella provincia ccclcsiaslica, come per vie 
rogolari lo fu milleduecento anui piú lardi. Tempi di 
sventure e di violeuze furono questi; vescovi i m p r i -
gionali, aceusati, beni delle chicse manomessi. Firinino, 
vescovo di Trieste, ritornava alla unita cal lol ica, nella 
quale i suoi successori tulii perseverarono; i l patriarca 
di Grado ed i sulfraganei suoi dclľ Istria fecero poco 
dopo altrettanto. Ľ Aquilc ja terreslre ossia quella p r o 
vincia ecelcsiastica che era sulle terre dei Longohardi 
rientrú nella comunione con Roma assai piú tardi, es-
sendo papa Scrgio , cd i po-ntefici riconobhero ľ esi-
slenza dcllo due metropoli , secondo la condizione 
politica delle diocesi suflYaganee. 

Scinbra che alla eatledra ])atriarcale di Grado dac-
che fu stacealo, venisscro promossi i vescovi suíľra-
ganci d o T l s l r i u , sia perehě nella divisione della grande 
provincia ecelcsiastica Aquile jese, i vescovi istriani 
fossero da principio i soli che dipendessero da quel 
patriarca ; sia cho a quel primo tempo il luogo di 
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Grado c quel clero fossero si meschini , ehe il rloro 
i.Mrhmo prevalesso ; sia per allro rauše ehe nou sa-
prelumo indagare. Certo si é che molti istriani vcnnrre 
nel setlimo secolo assunti a quella chiesa, e fra questi 
anche preláti; certo si e chc un vescovo di ľola pro
tesá di suo diritto il salire alla vacanle catlcdra m c -
tropolitica, come si 6 certo che la chiesa gradrnse 
aveva non pocho relazioni e possidenze nelľ Istria. 

Ba ě altrettanto certo che i l patriarca di Grado ve
niva elelto, come lo attestano piů storiei, dai vescovi, 
dal elero e dal popolo, sudditi d c l ľ imperatore bizan
tino. E d ě forse da oiů, che formando ľlstria la parte 
precipua e piu nobile del patriareatO di Grado ( rmlla 
cssondn la diocesi propria dei Gradensi perchě ristretli 
alla sola isola), ed il palriarca capo piuttosto dei v e 
scovi ď Istriu, che vescovo di propria diocesi; e metro
polita degli a l t r i , la provincia ccclcsiaslica si dicesse 
istriuna. V i fu tempo in cui i vescovi d ' Istria pensa-
rono poter consaerare i novelli eletti per propria au
tori ta , senza che fosse necessaria la consaerazione 
dalle máni del metropolita; tanto si riteneva formare 
provincia ccclcsiaslica. 

Nel 7«!l avvenne grandissimo cangiamento; ľlstria 
passó in dominio di Carlo Magno i l quale aveva con-
qsíitato i l regno lengobardico, ed i vescovi di 
questa provincia sulfraganei di Grado passarono sotto 
iinpcro diverso da quello cui obbediva i l loro metro
poli ta , divennero sudditi di quello stesso principe cui 
obbediva ľanlica mclropoli , cioé Aquilc ja . I ldesiderio 



cho rivivessero gl i antichi diritti eranaturale; erasi giá 
rnaiiilV.stato q u a n d o i h o n g o b a r d i orrupurono perbreve 
tempo ľ l s t r ia , c »i;i i l ('oncilio di Jlantova resliluiva 
ľ ls t r ia ad Aquileja, disposizionc che Lodovico impe
ratore solennemento rinnovava. 

Koma fedele sempře al principio di non faře novitá, 
cd osservatrice dei palti, sostenne le ragioni di Grado, 
per cui e papa Gregorio inlerdiva qualsiasi congiamento 
od i Conci l i i románi del 1027, del 1043 o del 1053 
pHM UQciarono essere Grado la metropoli istriana; ma 
inulilnienle, ehe ľlstria era di altro principato che nou 
Grado e facile si era di mandarc a vuoto Ic decisioni. 
Finaliuciitc nel 1180 le questioni furono comj)oste me-
dianle amicbcvolo componimeiilo tra i due patriarehi. 
quello ď Aquileja ebbe ľ ls tr ia , con quanto dipende
va dagľ imperátori, Grado ebbe i veseovati nelle isole 
dell isluario Venelo, giá Ibnuatesi a repubblica, i n d i -
peodente dai princip! di Germania c ď Itália. 

Le vicende di questa grave discussiono non sono 
ibbastaiua chiari le , che dclľ autenticita e del tenore 
delle earte assai si dubitô, cd ai due lit iganli si a p -
posero violenzo ed inven/.ione di dorunienti; sembra 
pcrô eerlo che nel X secolo i vescovi di Triesle r ieo-
noscessero a loro metropolita ľ aquilejese, e cer la-
mente ncl secolo %l ncl quale tutti i vescovi della 
penisola intervennero alla consaerazione della nuova 
basilira dei Sauli Ermagora e Fortunato, compiuta dal 
palriarca ľopone, Vuolsi che i l patriarca ľopone otte-
nesse da papa Giovanni solenne conferma e r ieogm-
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zione dei diritti motropolitiei di Aquileja. Gl i Istriani 
(meno Trieste e Pedcna) ritornarono ottocento anni piů 
lardi sotto il metropolita venelo suceesso nl gradensc. 

Questo cangiamotilo fu di grandi conscguenze, e 
per moll i seeoli. Le masstme del governo cui era sog-
getto Grado, non coneedivanu al patriarca maggiorc 
giurisdizione che la ecelcsiastica, e tennero lontano i l 
clero da ogni ingerenza nelle cose tcmporali ; saggi 
quci governanti, maturo il popolo a reggiinento dei 
tutto la ico ; come i l metropolita, cosi i suffraganci tutti 
attesero alle cose di Dio soltanto, e mantennero quella 
forma di reggiinento collegiale. che era stata data in 
origine alle chicse di queste parti, e che si manteneva 
nel governo civile. INon erano il principe ed il governo 
avari colle ehiese e col c l e r o , anzi fornirono loro 
mezzi di soslenerne i l decoro e l i arriechirono, ma di 
quelle riechezze sollanlo eherano proprie di ogni cit— 
tadino, non di quelle clľ erano del pubblico governo 
o che avrcbbcro dalo occasione a t i to lo , a potenza 
terrena. 

Nelle provincie di terra a lľ incontro , c special-
mentc nel Fr iul i e contermini rcgioni alpíne, le v i o -
lenze dei Longohardi , che avevano in gran parte 
rovesciate le antiche instituzioni ed impoveriti o řidottj 
a niun potero i ninggiorenti ; i l reggimenlo feudalc da 
questi introdotto, o mantenuto dai re Franchi e dai 
loro successori ; la rozzezza del popolo e dei mag
g i o r i ; la prepoten/.a tonuta in luogo di ragione, co -
strinsero i principi a trarre profillo dal sapere e dalla 



Tede del clero negli ordinameuti c iv i l i , e furono larghi 
di concessioni che diedero potenza cd occasione a 
d o m i n i o poli l ico. 

Ľ Istria non era, invcro, ncl caso del F r i u l i , e g l i 
antichi ordinameuti vennero conservati sotto ľimpero 
bizantino; le forme feudáli volutesi introdurre dal duca 
preposto al governo della provincia da Carlo Magno 
furono malgradite, e giá Carlo Magno, e meglio L o d o -
vico imperatore cenfermavano agli Istriani il diritto di go-
vernarsi nelľantica foggia, c perfino il diritto di eleggere 
i patriarchi di Grado; ma questa conferma non poleva 
certamente arrestare i l torrente delle opinioni, ně impe-
dirc che |)er altre vie non si giungesse lá ove si giunse. 

I preláti istriani collocati sotto il metropolita aqui
lejese, non piú procedettero alľelezione del patriarca, 
la quale spel ta v a in vece ad altre persone; non piú 
preláti istriani salirono alla cattedra di S. Ermagora, ma 
anzi i l piú dei preláti dello diocesi prosíime ad A q u i 
leja, quali Trieste, Emonia e piú tardi Giustinopoli, 
furono oceupate da canonici aquilcjesi, o di Cividale, 
ed i vescovi di queste sedi erano insieme canonici di 
Aquileja, e davano decoro a quel capilolo ed a quelľaula. 
Imperciocché i patriarchi seguendo ció che pralicavasi 
dal sommo ponleíice e dai maggiori metropoliti, ama-
rono vedersi eircondati frequentemente ed in epoche 
ricorrenti dai suffraganci piú prossimi, quasi fossero 
vescovi suburbicarl , ed aflidare loro incombenze o 
temporanec o spesso durevoli , non di chiesa soltanto, 
ma piú tardi anche di governo civi le . 



I preláti tcrgcstini divcnnero baroni ; i r cďl ta l ia , 
gľ imperátori accordarono loro giurisdizioni non so l 
tanto cntro la loro diocesi , ma altresi 1'uori per tutta 
la provincia, diritti che accrcsciuli per la pace di Co~ 
stanza vennero csercitati fin quasi al finire del secolo 
drriinol--I-/.0. Questi diritti secolari non furono per6 
titolo a giurisdizioni ccclesiastiche , le quali per altra 
via mentre s i aumenlarono da un lato, si diminuirono 
dalľ altro. 

Abbiamo giá" indicato come la diocesi propria di 
Tergeato comprendesse ľ agro munícipale , cd i terr i -
tor l dei Carni Catali fino al vallo che separava ľlstr ia 
dalla Giapidia, o per parlare nvlľodierno linguaggio, 
abbracclava, oltre i l territorio di Trieste, i distretti di 
Scsana, di Castelnovo, di Scnosccchia , di Prcm e di 
Adelsberg, di S. Daniele c frazioni di Duino , nella 
superficie di leghe austriache quadrale 31. Allorquando 
ncl medio tempo tutto questo ngro venne ripartito in 
paroechic, cd assegnate ai capitolari, Slavina fu delľ ar
cidiacono, Dollina, Totnai, Ilrenovizza, Cossana, Jelshane, 
l l russ : zza, Ternová, Poveria, Scnosccchia, Ospo, Lonche 
furono le altre, appunto quanto i capitolari colle d i 
gnita di arcidiacono e di docano, ně in tutta questa 
regione assai estesa v i fu traccia di altro dignita di 
chiesa o traccia di capi tol i ; i l solo di Trieste abbrac-
ciava tutto. 

Fra questo agro ed i l Timavo v i aveva territorio 
della superficie di leghe 3, 3, giá arcidiacono proprio, 
territorio della diocesi di Trieste. Quando vi fosse 



unito , come venisse staccato, e ignorato del tutto. 
V aveva gia insigno Abbazia di monaci benedettini 
che si vuole fondata fino dal principio del secolo VII, 
e clie era in pessimo stato ed in mana di laici nel 
secolo XI . Nel 1085 i l patriarca Ulrico la diede ai mo
naci delia I íc l igna, pcrô in questo tempo ancora si 
hanno traccie della giurisdizione tr iesl ina, andate poi 
perdute. , 

E d egualmcnte ignoto ô i l modo pel quale Í ter-
ritor! di Muggia e di ľingucnte vennero aggregati alla 
diocesi trieslina. Certo si ě che Muggia ebbe proprio 
capitolo, che i l capitolo di Muggia pretesc di prendere 
parte alľelezionc dei vescovi di Trieste, o ricusů t a l -
volta g l i c l e t l i , ed ô certo che i l capitolo di Triesto 
non esercilava giurisdizione su Muggia. E d e altret-
tanto certo che Rozzo ebbe proprio capitolo antico, ed 
appena nel 1177 per volontá di papa Sisto V era stata 
assoggeltata completamcnte a Trieste. 

Umago figura in questi Tempi appartenente alla 
diocesi tergestina, c sarebbe singolarc fenomeno i l ve 
dere parte di territorio di diocesi affatlo staccata, e 
dal corpo principále, circondato anzi da diocesi stra-
niere, se del modo non si avesse notizia certa, e con 
ciô spiegazione di altre condizioni antiche delle chicse 
istriane. 

Ě indubbio cho Umago fosse luogo abitato da 
antico assai, comune da se, noto al tempo dei Romani, 
o nc i primi secoli di nostra Ôra, propizio alle naviga-
zioni periodicite, in contatto di Aquileja. 11 Patriarca 



d i firado, Epifanio, elctto nel 612, era nativo da Umago. 
Umago vanta proprio santo, S. 1'ellcgrino diacono, i l 
quale per la f ede diede i l proprio sangue; di lui so l 
tanto si ha nolizía e pubblico culto, niuna del pres
bitero cui era addetto. La chiesa d 'Umago , che lo 
scelse a protettore, celebra da tempi remolissimi con 
particolare culto la sua festu la quale cade i l di 23 
inaggio, e la chiesa tergestina come accolse nel p r o 
prio calendario i sanli protettori di Capodistria, di P a 
renzo, accolse anche S. 1'ellegrino. Ogni dilligenza per 
rintracciare la leggehda ď esso santo torno inutile; la 
c h i e s a Utnaghese non la conserva; i l breviario terge-
stino n o n la registra. Raccoglieinmo so l tnnto chc pati 
n e l l a persecu/.ione i l i D i e i l e z i a u o , che ťn marlirizzato 

alla spiaggia del mare , nel síto ove ancor sorge la 
cappella sua, e per opera di pagani, chc noi supponiamo 
quelli del prossitno predio che giá era della famiglia 
imperiále dei F lavt , e cho poleva essere di Dioc le -
ziano, siccome spettanto al flsco imperiále. Nel 6ecolo 
IX una banda d ' I l l i r i c i slaví fece scorrería n e l l ' A d r i a -
tioo distruggendo citlá, e sembra che per opera di 
eotesti venisscro distrutti Rovigno c Sipar, chc si pros-
gimo ad Umago, formava con questo quasi una sola 
borgala, siccome per le visibil i traccic si rironosce. 

Da diplome del 929 di Ugone re ďltalia appren-
diamo chc Sipar e d Umago formassero vescovato da 
s ě ; pero i l vescovo di Trieste reclamava questo vesco
vato per essere stato altra volta pievc delľepiscopato 
lergestino, cioé a d i r c , non giá paroechia nel senso 



odierno, sibbenc chiesa fornitu di fonte battesimale, ed 
avente i l proprio corepiscopo. Per quale avvenimento 
avesse la chiesa di Trieste i l rango di matrice, e ignoto; 
pero le espressioni che accennano a vaga condizione, 
non a fatlo origitie di diri lto, non dänno base sicura. 
Anche dopo ľ aggregazione al vescovo trieslino, i l c a 
pitolo di Trieste non esercitô mai giurisdizione su 
Umago, che aveva proprio capitolo , anzi Umago fu 
taltnente ritenuto distinto, cho i l vescovo v i aveva pro
pria casa di residenza, detta tuttora ľepiseopato, o 
nelle collisioni del vescovo Marino col capitolo di 
Trieste, per cui handl censure e scomuniche ricusando 
di entrarc nella sua diocesi , si tratteneva in Umago 
come in luogo stranioro alle questioni ď allora. 

L e scarse notizie che potemmo raceogliere sul 
duomo anlico di Umago ci nvverlnno che fosse giá 
dedicato alla Beata Vergine assunta in c i e l o , titolo 
che sc e antichissimo e proprio delle chicse voseo-
v i l i , era in quella forma che accenna a tempi luza n -
tini , al periodo nel quale si costrusse i l piu dei duomi 
i s t r ian i ; aveva chiesa apposita separata dal duomo 
sebbene prossima, dedicata a S. Giovanni Ľatlista, la 
quale era antico batlistero, come ľ ebbero soltanto le 
chiesc vescovili o quasi vescovi l i ; ncl porlo stesso 
d'Umago sorgeva monastero, la di cui chiesa tuttora 
in parte sussistente, e opera del secolo VII . I quali 
indizí porlano a conchiudere che fosse chiesa episco-
pale siccome re Ugo la qualifica. Del 929 il vescovato 
siparienso venne unito al vescovato trlcstino. e v i r i -



mase ad onta delle ripetute l i t i mosse dai Vescovi 
Emouicnsi che lo volevano avvocato a se. E verosi -
mile chc ridotta la chiesa Sipariense a poveria per le 
seorrerie degli S lavi , fosse necessitu, di unirla ad altra 
quasi in commenda. I corepiscopi (se corepiscopo fu 
come sembra quello di Sipar) avevano poteri inferiori 
a quelli dei vescovi. uou intervenivano a concill . Carlo 
M agu o l i victava,peró durarono lino al 950 e nelľ Oriente 
e nelľOccidente. Non erano nuovi nella provincia G r a -
densc, mcntre il patriarca Fortunalo fa menzione ďuno nel 
suo testamento. Ľ unione del vescovato rurale di S i 
par e di Umago a quello di Trieste fu esceuzione piut
tosto delle provvidenze generáli di puhhlico governo; 
i l patriarca vi aderiva, dacehé si vede piu tardi lo 
stesso patriarca ľopone intercedere dalľ imperatore la 
conferina della donazione di Umago. 

A l l r o aumento s' ebbe la giurisdizione dei vescovi 
di Trieste. Allorquando ľ imperatore Carlo Magno con-
quistq ľ Istria, Capodistria era r imasta dei Greci j posta 
coiiľeTfl ed í; in isola, ľ agro fu facile předa del v i n -
citore, e nelle irruzioni di allora, nelľ inlrodursi degli 
slavi dal duca Giovanni, ľ episcopato venne privato di 
sue rendite. Certo si ô che non fígurano vescovi di 
questa chiesa ncl I X , nel X e nelľ X I secolo. Sembra 
che ricuperalo dai patriarchi di Aquileja i l diritto me-
tropolitico sulľIstria, i l che calcoliamo sia avvcnuto 
intorno i l 1030, la chiesa di Capodistria venisse data 
in governo ai vescovi di Trieste, ed i l primo del quale 
si sappia che abbia rétto quel ľ episcopato si fu A d a l -



gero del 1031. E durante questa unione vediamo i l 
solo capitolo di Triesle esereitare il diritto diolezione 
del vescovo, non prendervi ingerenza aleuna il capi -
tolo di Capodistria; c ď altro canlo niuna ingerenza 
prendero i l capitolo di Triesto su quelle cose che r i -
guardavano quclla diocesi , o cho sono di conipetenza 
capitolarc, il che vuolsi dcllo per inigliorc intclligenza 
delle condizioni svariate delle Yarie part! <li territorio 
sotloposle al vescovo di Trieste. Inlorno i l 1000 i l 
vescovato di Triesto aveva un territorio complessivo 
della superficie di 34 leghe tedesche, maggiore dl Pa
renzo cho ne aveva 19, di 1'ola cho ne aveva 2,1, di 
Capodistria che no aveva 5, 2, il quale vescovalo non 
ě compreso ncl calcolo di Triesle. 

A l cadere del secolo XII Giustinopoli riaveva i 
propr l preláti. Ne il servizio di chiesa e di corte che 
chiamava spesso i vescovi di Triesle in Aquileja, ně la 
dominazione temporalo di cui erano rivesliti, operarono 
s\ che le cose della chiesa tergestina scadessoro; ehe 
anzi dul secolo X al secolo XII due instituzioni pre-
sero sviluppo, le paroechie, ed i l capitolo. 

In nessun diplomu cho sia anteriore al secolo X I 
figurano la chicse parocchiali nel signilicato che loro 
oggidi si attrihuisce; bensi in diploina del 974 si men-
zionano le eccleaifv baplismalex, le quali non sono gia 
le parocchiali, bensi le episcopali, o quelle che essendo 
state erette in comuni Ubere od affrancate, non pero 
di rango municipale, avevano i l dirilto del sacro fonte, 
o di rinnovarlo rul di del Sabbato Santo colľintervento 



dei proti dol distretto, chiese questo che giá avevano 
i corepiscopi o che erano disposte ad episcopato. In 
questo diploma le chiese vescovili si dicono plebes 
fivimiť, i l cho coincide col titolo di plebs vel episco-
patus dato ad Umago nel 929. Sembra anzi chc la 
voce di plťbs venisse in progresso data a chiese che 
TKUI fossero hattesimali, dacehé in diploma di nostro 
vescovo del 1082, si parla di čerta chiesa dicendola 
plebanatum, ma ussolutamente lo si ricusa i l diritto 
del Fonte battesimale, e della eonfirmazionc, dichiarando 
ehe anche in futuro dovrannosi rccare i battezznndi o 
eoiflirmandi alla chiesa caltedrale. Se potessimo pre-
stare iudtibbia fede a certe indieazioni che abbiamo 
veduto, lo chicse parocchiali della parte di diocesi 
aquilejese a noi vicina daterebbero del 1184 e del 
1188; la paroechia piú antica del Carnio sarebbe del 
1138. Certo si e cho ncl secolo XIII le parocehie fígu
rano nelle nostrc carte, mcntre invano si desiderano 
dei tempi anteriori, ed in questo secolo XIII fígurano 
come veri beneficl. Non gid che pria di questo tempo 
mancasse i l culto rcligioso nelľagro soggetlo a i co 
muni, ma altrimenti v i si provvedeva, ed alle chiese 
caltedrali doveva aversi ricorso per čerti sacramenti, 
od atti, di che si videro durare le testimonianzo in 
luoghi non lontani řino quasi ai nostri giorni. Nella 
etessa collazione delle parocehie si vede preservato i l 
diritto caltedrale e delľ arcidiaconato. 

V instituzione dei capitoli o collegi del clero per 
I itilero comune ecclesiastico l i riteniarao di fondazione 
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ben piú antica, chc non il secolo X I I ; pure in questo 
secolo ebbero suffragio dai preláti, che soccorsero la 
scarsezza dei inezzi con doni di parto di quelle de-
cime che costituivano la dotazione dei preláti mede-
siaii . A l collegio dei canonici si dava anche i l nome 
di congregazione; i l d^oano era la prima dignita, se
conda ľ arcidiacono, i l quale sebbene fosse di chiesa, 
s i vede aseritlo al capitolo, terza dignita lo scolastico; 
fra i capitolari, v'avevano sacerdoti diaconi aggregati 
al collegio per voto del capitolo modesimo; abitavano, 
vivevano in comune quasi fossero cenohiti , in prossi-
milá alľ episcopato cd alla catlcdralc. Essi intendevano 
propriamentc alla eura parocchiale cumulativamento, e 
per la cittá e per ľ a g r o ; c nella cittá (alla quale 
erano unitě lo contradc prossirae) si ripartivano le 
cappelle sparse,senza percio mancare alle orede leoro 
nel duomo; novelle costituzioni davansi appunto nel 
secolo XIII al capitolo. A queste due instituzioni se-
guirono le fraglie, o confraterne, delle quali si con-
tavaiio quelle di S. Ser^io, di S. Giusto, di S. ľaolo, 
di S. C r o c e , di S. Pietro , di S. Nicolň maggiore, di 
Santa Maria del M a r e , di S. L o r c n z o , di S. Marco c 
quella del Santissimo Corpo di Gcsú (Kristo la quale 
veniva formata nel 121G. 

Lo instituzioni monastiche, si frequenti nella pe
nisola di Istria, c sl antiche, non lasciarono traccia di 
BĎ in Trieste, unica memoria avendosi di un monastero 
di S. Maria fondato dal patriarca Massimo di Grado 
che dovrebbe dirsi di donne se fu monaca di Trieste 



quella M a r i a , AnciUa Dei che nelľH50 i'e' dono di 
oliveto in Trieste al monnstero di Scsto ncl F r i u l i ; 
i l monastero di S. Giovanni di Tuba al Timavo non 
puô volersi della diocesi propria di Trieste ; siccome 
nemmono quel Prioralo di S. CIcmente chc era nel 
territorio di Muggia, I Benedettini stanziati ai Santi 
Martiri non íbrmavano gi*t congregazione religiosa 
propria, ma cadute in dechinázione per ingiurie delľ 
ctä la chiesa e le lombe dei m a r t i r i , ně valendo 
i l capitolo, cui incomhcva, a mantenerli nelh stalo 
conveniente, venne questa chiesa data in custódia e 
eura ai monaci delľinsigne monastero di S. Giorgio 
maggiore di Venezia, i quali tenevano in Trieste aleuni 
religiosi pel servigio dei lunghi saeri , ed Ospizio. | 
Templart non vi furono stranieri nelľagro, ma si l e g -
geri traceie lasciarono, che appena rimaso (e fino n 
giorni nostri) čerta eorrisponsione ai Teutonici. Ne l 
secolo XIII altro ordinc religioso erasi fondato, pro-
fessando princip! diversi da quelli che erano proprl 
degli istituti monacali frequenti in Istria; imperciocché 
mcntre questi non rieusavano i beni temporali a loro 
dotazione, ei giunsero anche a dovizia ; mentre r i c o -
noscevano di loro debito di darsi alle lcltcre ed nllo 
studio, i . f rat i minori viverc voliéro in cslrema povertá, 
c delle liheralitá a l t rui , e fu desiderato che non sa-
pessero di lettere, quantunquo non fosse loro victato 
di colt ivarle, come ľesperienza dei secoli succcssivi 
ebbe a mostrare. 

Nella prima meta del secolo XIII i Trati minori 



preo.deT.ano stanza in Trieste, c propriarnente in quella 
parte di cittá che fu la prima ad abhracciare i l er i 
stianesimo, e presso a quci luoghi che furono bagnati 
del sanguo dei martiri nostri. Corre eredenza, e non 
é inverosimilc, che Santo Antonio da ľadová venisse 
in Trieste e fondasse i l Convcnto di S. Francesco. Certo 
ě cho in grande eslimazione s'ebbe a tener q n c l ľ o r -
dine non dalla pleho soltanto, ma dalla nobiltá di 
allora e dagli stessi ecelesiastici, imperciocché pii pre
láti ed illustri ľamiglie scelsero in quella chiesa ľ u l -
tima stanza, ed antiche famiglie fondavano congre
gazione chiusa, per privata lor divozione , e tanta si 
fu la fede in quelľordine, cho i l vollero depositario 
di insliluzione diretta a preseryarc quelľ ordine antioo 
di nobiltá dceurionale, che lo instituzioni civil i non 
guarentivano contro novazioni. A l chiudero dcllo slesso 
secolo, formavasi entro le mura della cittä, convenlo 
di santo femmine, chc nel secolo X V I adottô la c lnu-
sura, unico convento di donne, i l quale, abbfa mal 
esistito in Trieste. 

1 Preláti t r i cs t in i , padroni di moltc baronie nella 
penisola ď Istria, signoři di Trieste, accrehbcro i loro 
poteri tcmporali, per le concessioni fatte dalľ Impera
tore Federico nella pacc di Coslanza, c pel dominio 
temporale cui giunscro i patriarchi di Aqui le ja , d i -
vcnuli padroni del F r i u l i , delľ Istria, e di altre regioni. 
La condizione di baroni, di signoři del secolo, le re la-
zioni strette coi patriarchi di Aquilc ja, i quali egualmente 
dovettero provvedere alle bisogna terrenc, trascinarono 
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i nostri preláti in contatti con polonii- chc tornarono 
di pregiudizio ni beni della chiesa e dclľ episcopalo, 
porlarono i nostri preláti a guerre anche lontanc nelle 
quali nou ricusarono di porsi alla těsta delle truppe. 
I rovesci assai facili in siflatte spedizioni l i depaupe-
rarono a segno che dovetlero alienare al comune di 
Trieste i piu dei dir i l t i che tenevano sulla cittá e 
sulľ ngro v ic ino ; alicnazioni consumatc dal vescovo 
Brissa di Toppo nel 1295, cagioni di spiacevoli avve-
nirnenli. Imperciocché parve a qualeuno dei vescovi 
successori del Toppo che le alienazioni non tenessero; 
ne fccero dimoslrazionc assumendo i l titolo di Conti 
di Trieste, avviarono l i t ig l dinanzi al sommo Pontcfice, 
c vennero a contatti coi patriarchi , i quali pensavano 
avero bnoni diritti sulla ciť.;i. 

La fortunata dediziono dcila cittá di Triesle alla 
Scronissima Casa ďAustria diede fine a silľatte o s c i l -
l az ion i ; e tolta di mezzo ogni dubhiezza sulla domi-
nazione o dei vescovi o dei patriarchi, proparň la via 

la due grandi cangiamenti, nella elezione dei vescovi 
e nella supremazia dei patriarchi. Venne di poi il d i 
ritto di palronato delle parocehie situate nella parte 
piú inontana della diocesi , non per volonlá del 
principe o per generáli disposizioni, ma per falto dei 
feudalarb 

Allorquando nel seltcmbro 1383 la cittá di Trieste 
passava in dominio della Scronissima Casa ďAustria, 
la sede tergestina era vacantc per la morte ď Angelo 
di Chiozza ; i l duca Leopoldo annunciava al capitolo 



' . . # * • ** > facqnisizionc del dominio, col dispaccio del 1.° o t lo-
bro 1382 chc diaino per inlero. 

Leopotdus Dei griitia Auslrie ete, Venerabiles 
dilectissimique fideles. Deeane Archidiacone atque ca-
futtdum Ecrfesie Tergestine. Assumpti et -vocati per 
honestos et priidťiites Votestatem Comune et Comilium 
Civitatis Tergestine in eornm dominům naluratem. 
Dignum arbitramur et expediens talem ibi esse pon-
tificem qui lerarum nostrarum notitiam habeat et qui 
nobis et noslris fidelibus sit placibilis in omnibus et 
acceptus. Vacante igitur ecelesia vestra predicta hone-
státem e t prúdení i nm vestram attentissime deprecamur 
studiis virlute q vacationis predicte vobis comiltimus 
seriose quatenus in ipsa ecelesia vestra nullttm pra>ler 
nostram volunlatem assumatis vel admittalis pontificem 
sen ipsius aliquem nunlium vel quemlibet provisorem. 
Inlendimus enim vobiscum de tali concordare persona 
qtKP nostro et aliorum principům cl amicorum nostrum 

fulla presidio poteril ecelesiam in spiritualibtis 
et temporalibus utililer gubernnre. Datum in Gre* die 
prima mensis Odobria LXXXll. 

Venerabilibus et pitis. Decano Archidiacono et Ca-
pitnlo EcclesitB Tergestinw devotis noslris sincere 
dilectis. 

Dal quale dispaccio ravvísasí non giä ľinlenzione 
di cangiare il modo di elezione dei vescovi (elezionc chc 
spettava al capitolo cattedrale), sitíbene ľinlcuzione di 
esercitare quel diritto clie ô naluralo cici principato, d i 
non avere a vescovo persona malo accetta. D i fatti 
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veniva [-oco slaňte cletto a vescovo Enrico de W i l -
denstein di distinta nobil i ; ! della Carintia, caro ai 
duchi ďAustria , e quando nel 1406 traltuvasi di pro-
muovere ii vescovo Saltarelli a maggiore dignita, 
Enieslo duca ďAustria ingiungeva al capitolo di Trieste 
di non nominarc vescovo senza di lui licenza e volontá, 
" E r n c s l y s Dei gratia dux Austriae etc. ~ Vcnerabilibus 
„etdeY-otis fidelibus noslris dilectis, Decano, et Capitulo 
„ čanOnicórum EcclesiaeTergestine ~ Porccpimus qual i -
„ ter Reverendus Pater amicus noster earissinius, Dominus 
„ Episoopus tergestinus nunc existens in romana curia 
„ a d alltorem dignitalcm debeal promoveri .\crum quia 
„nobis non loret gratom quod ibidem aliquis inlroduoc-
„ r e t u r in Episcopum cl pastorem practor noätram l i c e n -

„ liaiu et voluntatem. Vestras igitur devoliones horlamnr 
„attcntesimul et percipiendo mandamus.qualenus nullum 
„ in Episcopum tergestenum assumatur praeter nostrain 
„licentiam speciálem. Datum Viennae XVIII dio mensis 
„ J u l i i Anno J ICCCC sexto ~ Dominus Dux per Albertům 
„ Ottenstcin,,. 

Quantunque non si abbiano notizie certe delľ in-
gcrcnza dei prineipi austriaci nelľclcziono dei pre
láti, nppena d a dubitarsi ehe ľesercitassero coslan-
temente íino a che i l diritto di elezionc venne so len-
nemente accordato alla sorenissima Casa ďAustria, 
togliondolo onninamente al capitolo. Le elezioui davano 
troppo speslo occasione ad inconvenienti gravissimi, 
imperciocché non bene concordi parteggiatono spesso 
i canonici or per ľ uno or per ľ a l l r o , e vidersi, piu 
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spesso ehe non oonvenivn, doppie oleziuni, ed i dne 
elctti questionare della validita colla insistenzu di l i l i -
ganti, ed omanarsi senlenze, caginni sempře di m a l -
contonto per uno almcno dei camliilati o del partiu' 
elettori. G i t papa Eugenio IV concedevá nel 1446 a 
Federico III imperatore di nominare fino a chc ľosse 
in vita i vescovi di Trieste e di ľodena. Papa Pio II, 
che era stato vescovo di Trieste, non appena assunto 
al trono pontiíicio, di autorita apostolica conferiva ai 
Principi austriaci i l diritto di nominare i vescovi di 
Trieste, dirilto chc vige tuttora. Kel lo stesso tempo 
papa Pio II limitava il diritto del capitolo di eleggere 
i proprí in modo, che per le vacanze avveuibili duranto 
i l primo mese speltasse la nomina al papa , per le 
vacanzo del secondo mese al vescovo, per le vacanze 
del terzo mese al capitolo, e cosl avvicendassero; di 
rincontro concedeva ai capitolari, tra g l i altri ľ onore 
di portare ľ almuzia o inozzol.ta. 

Coi patriarchi d ' A q u i l c j a , metropoliti di Trieste, 
nacquero collisioni e hen faeilmente. I principi austriaci 
non furono sempře in pacc colla rcpubhlica d i V e n c z i a , 
la quale mirava ad impadronirsi delľintcra penisola 
delľ I s t r ia ; proľessando dessa i l principio (nel X I V 
secolo) di aceogliere sotlo i l di lei dominio i comuni 
che togliersi volevano al dominio o del patriarca o dei 
conti d'Istria, contempornnenmonte signoři di Trieste, 
era quello stato un vicino alquanto pericoloso, e contro 
'1 quale doveva starni in guardia. Durante le tempo-
ľanee oceupazioni venete di Trieste erasi falto per 
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modo chc vcnissero eletti preláti veneti c tra questi 
ľ Antonio N e g r i , elic sp'iegô wdontu di ricuperare gl i 
antichi diritt i temporali dei vescovi, I veneti lentavuno 
di spodestaro i l patriarca ď Aquileja d 'ogni diritto 
sovrano ; oecuparono di fatti niililarnientc nel 1410 lo 
stato ď Aqui le ja , trasportarono slabilmente in lUIinc 
la sede del palriareato ; al patriarealo vennero [)OÍ scelti 
patrizi veneti delle miglíori famiglie, e si volte che i 
vassalli delia chiesa aquilejese, anchc quelli che ave-
vauo terre non oecnpatc dai Venet i , riconoscessero i 
ľeudi, non giä dal Patriarca, che piú non fu gran feu-
datario, sihhene dalla Rcpubblira che si f c ' s o v r a n a d i 
tutto quello stato; un eonlc di Gorizia aveva anche 
piegato. U capitolo stesso d'Aqiiilc.ju ľu argomento di 
quesl ioni , poiohe i principi austriaci succeduti ai 
conti di Gorizia erano bensi canonici d'Aquileja, certo 
numero dei canonici doveva essere di soggetti austriaci, 
ma avveniva troppo di frequente i l contrario, V era 
di piú: i preláti di quci secoli esercitavano polere pe
nále per reati ccelesiaslici , o che si attribuivauo alla 
giurisdizione ecelcsiastica; le pene erano temporali, 
severe, galéra di molti anni, in vita, ed avveniva cosl 
chc sudditi austriaci passassero sui legni veneti a v o -
gare. Nato diľľulenze, non per causa di chiesa, ma per 
ragioni di stato, i principi austriaci interdissero ai p a 
triarchi veneti ľentraro sulle terre auslriache, e vole
vano che lo visíte canoniche si facessero per v icar l 
sudditi austriaci, c di rado si conccssc cecezione. Ciô 
riguardava piú direttamente Gorizia, i l Carnio e buona 



parte di Carintia, ehe erano della diocesi aquilejese, 
meno Trieste che formava diocesi da sô , suIIVaganea 
pcrô d'Aquileja. La convenienza di stacearc queste 
frazioni sul territorio austriaco da ogni relazione coi 
preláti Aquilejcsi si fe 'sentire ; Ljubiana ebbe propri 
vescovi nel secolo X V , in Gorizia pure si volova for
mare episcopato, ed assai si trattô nel secolo X V I ; la cosa 
non venne a capo se non UeH751 in cui il patriarcato 
fu tolto, e formáte due arcidiocesi, ľ una per le terre au-
striache colla sede in^Gorlzia, ľaltra per le venete c o l l a 
sede in Udine; divisione ehe ugitô assai lo menli o che 
pareva impossihilc, tanto era ferma la eredenza che le 
antiche instiluzioni di chiesa potessero venire alterate. 

Durante questo stato di col l i s ioni , di traltative, 
il capitolo di Aquileja non pote essere piú i l seminario 
dei Vescovi tricstini; nô i l patriarca quegli che potcva 
csercitare direttamente ingerenza ncl caso di devolu-
zione a lui del dirilto di H e z i o i i o , o di reelamo, nô 
indirettamente per quella deferenza ehe ô naturale verso 
metropolita; i preláti tricstini, divenuti di nomina del 
principe, vennero scelti fra altro clero che non i capi 
tolari di Aquile ja . 

Al t ra innovazione avvenno per opera di baroni 
potenti, dei signoři di Walse , i quali avevano i l domi
nio temporale della parte piú montana della diocesi 
di quelľagro chc giá era dei Catali . Essi pretesero, 
sebbene l a i c i , di nominare a quelle chiese, non giá 
per quel diritto di ingerenza che puô competere per 
oggetto di buon governo polit ico, ma per diritto quasi 



civne, logliondo cosi al capitolo, al vescovo, cd al 
clero i diritti che aveano. I imlil i furono i rcclami, le 
decisioni ecclcsiastichc; com' essi fecero per S. G i o 
vanni di Duino , fecero allresi per queste parocehie ; 
procedettero ad atti di forza , ai quali i l capitolo di 
Trieste non potendo opporro altrettanto, dovette scen-
derc a patt i , c nella perdita delle chicse medesime, 
salvare alincno annuo pensioni in danaro. Queste chiese 
furono allora costituite in vero parocehie, si vide a l 
lora consaerato un diritto detto poi dipatronato a t l r i -
buito a persone laiche nelle parocehie di Ternová, 
Cossana, Senosezza, Tomai e Jelschane; diritto che 
piu. tardi si vide i u l r o d o t t o non solo in altre parti di 
diocesi, ma fatto quasi condizione di ogni edifizio, di 
ogni benefizio. 

Le misure adoltate dai principi austriaci per r i 
guardo al prelato Aquilejese cho era vencto, fecero si 
cho altrettanto si facesse dalla repubblioa per riguardo 
alle frazíoni della chiesa tergestina che stáváno cntro 
il territorio veneto, sebbene non con tanto rigore 
dacche ne austriaci né vcncti furono si guardinghi 
contro i vescovi, ai quali le visitě non vennero inter-
dette nel territorio dclľ altro stato. Si desiderarono 
bensi meno frequenti cd accompagnate da Commissario 
governalivo, afíinche i diritto di infliggere pene non 
ridondasse in vantaggio dello stato cui i l vescovo 
apparteneva. Non pertanto si esigette cho i vescovi 
lenessero vicar l per le frazioni di territorio di altro 
potentato, con poteri suffícienti [pei casi piú frequenti 



di giurisdizione episcopnle, e con polerc di poliziu di 
chiesa; senza pero alcimo chc si riľerisse alľordiiic. 
I vescovi di Trieste solevano dclcgarc in loro vicari 
i l pievano di Pingucntc, o quello di Umag-.o per tutta 
la parte di diocesi sottoposta al dominio veneto. 

La riforma ecelcsiastica, che tanto oceupô le m e n t i w - i s * 
ncl secolo X V I , nella Germania, non penetrô in Trieste, 
ed ě falso i l sospetto i l quale corse in a l lora , e che 
fu ripeluto in tempi posteriori senza fondamento aleuno 
di veritii. Vennero puhblieate in Trieste le leggi che 
proihivano le novelle dottrine, ma queste non emana-
rono per Trieste, bensi furono generáli per tutti g l i 
stati Austriaci . Primus Truber , i l quale passô poi alla 
riforma, fu predieatore slávo i Trieste, ma le ninne 
novitii succedutc autorizzano a ritenere chc in allora 
non proTessassc quelle massime che manifestu in G o r i 
zia e nel Wiirtcmberghc.se. Nessun indizio v 'ha che i l 
clero od i l popolo dechinasse dalla credonza e dal 
culto dei padri, o propendesse a nuovc cose. 

L a chiesa tergestina aveva conservato i l proprio 
.rituále, che fu quello della chiesa Aquilejese, i l quale 
dilferenziava dal rituále romano in nioltc cose, come 
altre chiese si videro paťticare. Nel secolqJ íVLla chiesa 
tergestina, per quella reverenza ehe ô dovuta alla madre, 
adolto i l rituále romano, essendo vescovo Nicolô de 
Coret, c lo conserva tuttora. 

Nel tempo corso fra la cessione data ai principi 
austriaci di eleggere i vescovi di Trieste c ľ anno 
1752, i vescovi furono commedevoli assai per pieta e 
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per doltrina. JVuovi ordini religiosi vcnivano in l rodot l i ; 
i padri delia misericordia per ľassístonza degli infermi, 
i padri cappuccini per ľeducaziono del popolo, i padri 
della compagnia di Gesú per ľ educazione dei giovani 
ncllc letlcre o nella religione, e per ľ educazione del 
giovanc clero. 

L a compagnia di tt**u proso stanza in Trieste (e 
fu ľuníca casa in tutta la penisola d'Istria) non per 
volontá dclľordine, uč per chiamata dei cittadini, ma 
per elľetto di circostanze. Le rivolte della Boemia ave
vano ľallo si chc i padri venissero cacciati da quel 
regno, c capilatine due di passaggio in Trieste, ebbero 
iuvito a ťondarvi collegio. 11 principe Eggenberg conte 
sovrano di Gradisca fu tra i principáli henefattori; fu 
alzato tempio, sontuoso so alle ristrettezze della cittä 
si riguardi, furono aperte scuole di umanitä, di filosofia, 
e piu tardi di nautica, fu aperto seminario di prel i detto 
di S. Francesco Saverio. 

Al la metu del secolo X V I I I cominciano a can-
giarsi le esterne relazioni di Trieste, preludio dei can-
giamenti che dovevano seguire per efTetto dei tempi 
cangiati. Da lungo tempo agitavasi la questione dei 
patriarcato ď Aqui lc ja che si voleya soppresso ; invano 
s'era ereduto mezzo conciliatorio di ereare un vicario 
patriarcalc per lo terre delľimpcro con suľíicicnti 
poter i ; Roma non potcva determinarsi a togliere la 
seconda sede delľ occidente, di romperc la serie di 
quei preláti chc tenevano i l primo posto in occidente 
dopo i l ponteiice, né Urbano VIII, no i tre Clemen-



t i X, XI, XII potcrono determinarvisi ; i l celelire Bene-
detto X I V , cui sláva assai a cuore il governo di questa 
parte di diocesi posta sullc torre dclľ irnpero, assunse 
di trattare persnnalmente ľ aíľare, e solennemente p r o -
clamava la soppressionc del patriarcato ď Aquileja, e la 
divisione tanto per la diocesi propria chc delia metro-
politica in due arcivescovati, di Gorizia e di Udinc. 
Alľ areivescovato di Gorizia furono suffraganci i ve 
scovi di Trieste, di Pedena, di Trento e di Oomo nella 
Lonibardiu. Le ragioni cho valsero a dividere ľ a r e i -
diocesi di Aquilc ja non vennero npplicate alle singole 
diocesi, e Trieste ed anche Pedena conservarono le 
loro giurisdizioni sullc parti compreso nello stato ve-
neto come i vescovi di Parenzo e di Pola le conser
varono enlro i l territorio degli stati austriaci. Cosi 
dopo i l volgerc di inille e settecento anni, quella chiesa 
metropoli che fondnvano S. Marco e S. Ermagora , si 
Irovava divisa in tre provincie m e i r o p n l i f i c h o , Venezia. 
nella quale fu trasportato i l patriarcato di Grado; Udine, 
in cui passô i l patriarcato ď Aqui le ja , mulato titolo e 
rango ; Gorizia, formata novellamente con parte della 
diocesi Aquilejese. 

Altro cangiamento portarono ncllc condizioni ec-
clesiastiche la soppressione del collegio dei padri 
gesuiti, imperante Maria Teresa, la cessazione del semi-
nario, e le riforiue operatesi dalľ imperatore Giuseppc 
' L Cessarono dapprima le ľraglic, cd i conventi, alľ i n -
fuori di quello di S. Cipriano delle niadri henedettinc; 
indi si proclamô il principio di non tollerarc ginr isdi -



zionc di esteri preláti. S i trattava nel tempo inedesimo 
di togliere i vescovati d i Trieste, di ľedena, e ľ a r c i -
diocesi d i Gorizia per comporne nunvo vescovati) ehe 
doveva nverc centro in Gradisea. S i tolsero al vesco
vato di Trieste il distretto di Umago cho venne incor-
porato alla diocesi di C iUnnnva ; i distretti di Muggia 
e Lonchc che passarono al vescovato di Capodistria, 
c distretti di Pinguente e Rozzo che passarono alla 
diocesi di Parenzo; si tolse a Pedena la vil la di G r i -
inalda che passô al vescovato di Parenzo. E di r icam-
bio vennero tolti al vascovato di Parenzo : Pisino, Ge-
niino, A n t i n i a n a , Vermo, Caschierga; al vescovato di 
Pola , Chersano, Sumbcrg, IJogliuno, B e l l a i , Moschie-
nizze, Lovrana, Volosca, Caslua e Clana; Fiume tolto 
a Pola passů alla diocesi di Segna. Composta cosi la 
diocesi, alle antiche r iparl izioni basate alľ esistenza 
di comuni románi, alľ antica ragione di episcopato 
desii; la da primazia di comune, nobiliare o lihero, da 
suhordinazione di comune rurale a comune inbano di 
rango superiore, venne soslituito i l principio di rego-
lare le diocesi secondo la dominazione politica di s u -
prema sovranit i i , c di comporle secondo un numero 
certo di abitanti ; pr incip! che guidarono poi a can-
giamenti ulteriori per formare diocesi piu vasle ancora 
con sede in cittd, nella quale non si ccrco come a l 
trove la condizione di centrálo pel governo politico. 
Lo ragioni storiche cedettero alle ragioni d i stato com-
binate a ragioni di convenienza ; pero le ragioni slo-
riche di questi tempi medesitni ebbero cinquanťansi 

• 



piú tardi prevalciiza ne] ricomporre la diocesi terge
stina. La chiesa tergeslina, per lo staccarsi delle í ra -
zioni passate a Capodistria ed a Cittanova, rimase con 
unico capitolo , qucllo cioô di Trieste nelle parti di 
quá del Monte Maggiore; gl i altri capitoli vennero 
tutti levati cd anche nci luoglii ovo vc n'avevano v e n 
nero instituite Ic parocehie; in Trieste inedesíma íino 
dal 1777 erasi tolta al capitolo la eura delle anirae, 
alla quale queí capitolari inlcndcvano con ripartizione 
della cittä e delľagro, o con promiscuo dehito e diritlo ; 
nel 1777 duo parocehie venivano ereate per la cittä, 
ľuiia del duomo colla residenza nella chiesa di S. M a 
ria maggiore, ľaltra delia ci t tá Teresiana colla res i 
denza nella chiesa íino allora přivála di S. Antonio 
nuovo. 

Poco staňte vennero levate le diocesi di Trieste, 
di Pedena, ľareidiocesi di Gor iz ia , ed i l capitolo di 
Trieste, e formala la diocesi di Grndisca., Francesco 
Fi l ippo dei conti di Inzaghi chindeva La serie dei ve 
scovi di Trieste, comineiala da Frugifero e durata per 
ben milleducento scssantaqualtro a n n i ; la has i l icaan-
tiehissiina di Santa Maria, per tanti secoli chiesa ca l -
tedralo, veniva ridotta a chiesa di privata diYOzione, 
dacehô la parocehialo risedeva in S. Maria maggiore. 
L a diocesi di Trieste si divise in due decanati c i rco-
lar i , ľ uno di Trieste senza suddivisione di decanati 
ruruli , ed ahhracciava lo due parocehie urbane, e le 
rurali di Oprhiena, Poveria, R o d i g ; ľ altro di Hreno-
viz, al quale sotlostavano i decanati rurali *If Dollina 



e tli Jelsliano. In Pisino venne conservata la prepos i -
turn, unica dignita ehe rimase delle antiche condizioni ; 
ľu formato decanato c ircolarc . cui sottostavano i de
canati rurali di Pedena, Chcrsano e Lovrana. La nuova 
chiesa Gradiseana chhe dignita quali usavansi nelle 
provincia vicine, preposito e decano; ehhe un custode, 
quattro canonici, sci vicarl cora l i ; ľu sotloposta alla 
chiesa di Luhiana ľatta arcivescovile. Salito al trono 
imperiále Leopoldo II, decretavasi la restituzione delľ 
episcopato Iriestino e del capitolo, ľ antichissima b a -
silica di S. Maria ritornava cattedrale, o la diocesi 
componcvnsi delľ antica con pil i i l vescovato di Pedena, 
e le frazioni lolto ai vescovati di ľola e di Parenzo 
perchô siluate su territorio austriaco. L a novella d i o 
cesi aveva di superficie trentaduo leghe austriache, e 
fu sottoposia glľarcivcscovato di Luh.ia.ua. Pochi anni 
piu tardi Trieste fu acefala, immediatarnente sottoposta 
al sommo pontefice, 

Inlorno i l 1821 la soppressiono del vescovato di 
Trieste fu di nuovo nrgontonto di trattazioni. Un ca
pitolo collegiale doveva risedere nella chiesa di S. M a 
ria maggiore con alla těsta dignita di chiesa ; pero non 
ehhe effelto, e ľ episcopato venue manlenuto, anzi poco 
staňte ampliato. 

Imperciocché fu stanziato che la diocesi di Gorizia 
tornasse mclropolit ica e lo fosse di tutto il regno i l l i -
TÍco; cessasse la serie dei vescovi di Capodistria, e 
quella diocesi fosse in perpetuo unita alla tergestina; 
venisse soppressa la diocesi di Cittanova, ed incorpo-
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rata a Trieste ; venissc restituíto a Trieste i l distretto 
di Pinguonte; — fu slanziato che i l confine della p r o 
vincia politica fosse per Trieste i l confino della diocesi 
verso i l Carnio, per cui passarono alla diocesi di L u -
Itiana i decanati di Adclsberg e di Feistrilz colle p a 
rocehie di Slavína, di í l renoYi / . , di Senoshezh, di 
Adclsberg, di Ternová, di Cossana, di Vrení, c di G r a -
ľeuhrun colle tredici cappellanic cotnprcso in essi de
canati. ľ r o s e c c o , chc era della diocesi di Gorizia, 
passô a quella di Trieste; i conľini verso Pola e P a -
renzo rimasero quali erano dopo il 1784, i confini 
eioé de l ľ lmpero , allorquando esisteva la repubblica 
Veneta. 

Oggidi due sono le diocesi canonicamcnle ed in 
perpetuo unite ; la Giustinopolitana entro gli anfichis-
simi suoi conlini , con quelle frazioni d e l ľ antica terge
stina chc nel 1784 slavano entro gl i stati delta repub
blica Veneta ; la tergestina forrnata d a l ľ a n l i e a diocesi, 
meno i decanati passati a Lubiana nel 1830; dalla 
Emonicnse integra; dalla Petenate integra; dalle fra
zioni della diocesi di Parenzo e di Pola che nel 1784 
erano sulle terre austriache; cioô le parocehie paren-
tine di P is ino , Pisino vecehio , Gemino, S. Pictro in 
Sc lve , Coridico, Antiniana, Trevisio, Verino, Caschierga, 
Gherdosella, Zmnasco, e le parocehie polensi d i C h e r -
sano, Sninberg, Cosl iaco, Susgneviza, Pas, Bogliuno, 
Vragna, Uolegnavas, Clana, Castua, Volosca, Veprinaz, 
Lovrana, Moschienizza, Ber sec. 

Nella diocesi propria di Trieste v i ha i l capitolo 



cattcdrnle colle dignita di prepc-siio, decano, c sco-
lastico, e quattro canonici ; i l capitolo di Cittanova, di 
Ire capitolari , per6 incaricato della eura d' anime, e 
conservato per riverenza della chiesa altro volte e p i -
BCQpale. Tišino conserva il titolo e rango di preposi-
tiirn, pero non ô piú cho pnroechia. Tutta intera la 
diocesi di Triesto o provveduta pel governo delle anime 
da paroehi o cappcllani indipendenti, sciolti i capitoli 
cho avevano durato ncl lato orientale del Monte M a g 
giore fino a tempi recenti, od in altre parti aggregale 
alla diocesi sia in tempi piú remoti o piu prossimi. 

I i governo di chiesa oltreche al vescovo nel quale 
risiede per proprio dirilto, 6 poggiato a decani O v i -
carl foranei in cose di minore polizia ecelcsiastica, e 
di questi decanati so ne noverano 10 cioe ; Trieste 
cui sottoslanno le parocehie Urbane di S. Maria e S. 
Giusto, di S. Maria maggiore, di S. Antonio, di S. M a 
ria del soccorso; le suhiirhanc di Opchiena, Tomai, 
Poveria ; Poltina o &• Odorico colle parocehie Rodig , 
Urcsovizza ; Jetskane con IIrusehizza, Clana; Caslua 
eou Volosca, Veprinaz, Lo vrana, Moschicnizza, Bersez; 
Pisino con Pisíno vcechio; Gemino, S- Pietro in Sclve 
Coridíco, Antiniana, Tcrvisio, Vcr ino, Caschierga, Gher-
dosella, Zumasco ; Pedena con Gallignana, S. Giovanni, 
Lindaro, JVovaco, Gollogoriza, Cherbunc; Chersano con 
Suniherg, Cosliaco , Cepich , B c r d o , Susgneviza, Pas, 
Rugliuno, Vragna, Dolegnavas; Phignente con L a n i -
schie, Rozzo, Colmo, Grimalda, Draguch, Verb, S o v i -
gnacco, Sdrcgna ; Porlote con Picmonte, Castagna, 



v a t , " / A . 
Momiano, Cisterna ; Umago con S. Lorcnzo, Cittanova, 
Vertcneglio, Vi l lanova, Grisignana, Buje. 

L a diocesi propria di Trieste conta da 200,000 
anime, ripartite su 32,339 leghe quadrate da 15 al 
grado; quclla unita di Capodistria 40,000 sopra 7', 78 
leghe. 

Nella massima estensione della diocesi tergestina 
comprendendo ľ arcidinconato di Duino, ebbe 34 leghe 
quadrate; perdelte in tempi ignoti Duino chc misura 
3, 3 ; perdette nel 1784 Ospo, Lonche; Muggia pnssala 
a Capodistria 2, 5 ; Umago passato a Cittanova 0, 72; 
Pingucnte e Rozzo passali a Parenzo 5 , 6 ; perdette 
ncl 1830 Adclsberg c Feistriz circa 10, ebbe poi la 
diocesi Pedena con 3 , 7, da Parenzo ebbe 6 , 3 , da 
Pola, 7, 5 ; ebbe tutta la diocesi di Cittanova con 4 , 9 . 

Serie dei vescovi di Trieste. 
(ANNI noro G. C.) 

524. Frugifcro Protocpi- 788. FortunalodcgliAnt.cn. 
scopo. 804. Lcone. 

568. Geniiniano. 909. Taurino. 
579. Severo. 929. Radaldo. 
602. Firmino. 948. Giovanni. 
680. Gaudenzio. 957 

* 731. Giovanni. 990. Pictro. 
v 759. Giovanni degli A n - 1006. Ricolfo. 

tenorei, 1031. Adalgero. 
766. Maurizio. 1080. Eriberto. 
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1106. Er inic io . 1396. 
1115. Ar lu ico . 1408. 
1134. DielÍinoro,oDietmar.l409. 
1148. Bcrnardo. 1417 .̂ 
1186. Enr ico . 1424. 
1188. Lui to ldo. 1441. 
1190. Voscalco. 1447. 
1200. Enrico Ravizza. 
1203. Gebardo.' 1450. 
1212. Corrado Bojani de l - 1451. 

la Pertica. 1487. 
1232. Loonardo. 1501. 
1235. Giovanni. 1501. 
1238. Volr ico de Portis. 1547. 
1255. Givardo Arangone. '15-19. 
1260. Leonardo. 1 i60. 
1262. Arlongo de Visgoni . 1560. 
1282. Ulvino de Portis. 1574. 
1286. Brissa di Toppo. 1576. 
1299. Giovanni de Turris. 1595. 
1302. Rodolío ľedra/./.ani. 1598. 
1923. Grcgorio. 1621. 
1328í Guglielrao. 1631. 
1330. F i a PacedaVedano-
1342. Francesco Ame'rino. 1616. 
1317. Lodovico della Torre. 1663. 
135Q)| Antonio Negri . 
1370. Angelo da Chiozza. 1672. 
1383. Enrico de Vi ldcnslc in . 

Simone Saltarelii . 
Giovanni. 
Fra Nicolô deCarturis. 
Fra Giacomo Arrigonľ. 
Marino de Cernotis. 
Nicolô de Aldegardis. 
Enea Silvto P icco lo-
mini poi papa Pio U. 
Lodovico della Torre. 
Antonio de Goppo. 
Aeaeio de Solmach. 
Luca contedeRinaldi . 
Pietro de Bonomo. L 

Francesco.(osopich. 

Aiiionio ľ e r e g u e z . ŕ 

Giovanni de Belta.* ' 
Andrea Rapicio. 
Giacinto Frangipani . 
Nicolô Coret. ľ 
Giovanni Bogarino. 
Ursino de Bertis. l -
Ridaldo Scarlichio. 
Pompco liarono C o r o -
nini. 

Antonio dei Marenzi. 
Franc. Masaimiliano 
Vaccano. 

Giacomo Ferdinando 
Gorizzutti. 



1692. Giov. F r a n c Mil ler . 1788. Viene soppresso i l v e -
1721. Giuseppe Antonio scovato di Trieste c 

barone Delinestri. che dopo due anni 
1724. Luca Sartorio barone rivive. 

Delmestri. 1791. Sigismondo Antonio 
1740. Giuseppe Antonio •* conte de lloebenwart. 

Anib . co. dei ľetazzi. 1796. Ignazio Gaetano de 
1761. Antonio Ferdinando Busct diFaistenberg. 

conte de Herberstein. 1821. Antonio Leonardis. 
1775. Francesco F i l ip po 18.'íl. Matteo Baunicher. 

conte dc Inzaghi- 1846. Bartolonieo Legat. 

Condiziooi íisiche del territorio di Trieste. 

L 1 odierno agro trieslino non ha che la superficie 
di diciasette miglia italiane quadrate, pari ad una lega 
ed un ottavo, o si stende lungo i l mare che ha nome 
Golfo di Trieste, dal Pont*; sulla Lussandra di Zaule 
fino alle prossiiuitil di Sesliana ; dai mare stesso fino 
alla strada che corre lungo i l lilone cd al di hi delle 
cimc dei monti cho slanno sopra Trieste ; allargandosi 
sul carso nella parte di Levante. La forma delľagro 
fu assomigliata a quclla di un liuto. Ľagro e propria-
meuto collocato sulla linea ove la calcare della Carsia 
ehe scende verso ľ l s o n z o , in contatto colľarenaria 
ehe é delľ Istria fino a Pirano c nelľ interno; i l territorio 
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di Triesle ě esteso pařle sulla calcarc, e parte suli ' 
arenaria. D e l l ' i n d o l e di questi terreni, che yernmenle 
sono quelli d i grande raggio intorno Trieste, nou pos 
siaino far meglio clie ripetere quanto vediamo seritto 
nel giornale ľlstria Nro 61-02 dclľanno 1847, dal 
sig. Adolfu de Morlot . t* 

" N e l ľ I s t r ia , c o m e nelle parti prossime dei circoli 
d i Gorizia c di Adclsberg, s i riconoscono tre p r i n c i 
páli formazioni di m o n t i ; ľuna si ô la calcarc con 
entro petrificazioni p i u o meno frequenti, fra le quali 
ligurano in p r i m o r a n g o i nummoliti (corpi lentieolari 
del diametro f r a dne lince cd un poll icc , i quali nella 
spc/.zalura traversale moslrano una spirále suddivsa 
in piu camerette). Oltre ai nummoliti v i s o n o altri 
c o r p i s i m i l i d i piccola camerazíone, finora confusi coi 
primi, e che i l sig. Freier di Luhiana riconohbc per 
foraminiferi del genere dcimeloniti ed alveolinc. Questa 
c a l c a r c e per lo piu di e o l o r e lucido, biancastro,spesso 
emauante odore pretlo di bilumo nelle spezzaturc re-
cehti. Forma slrati visihili paralleli , che tavolla possono 
avere lo spessore di 500 piedi. i n altri paesi, ovc ě 

frequente, la si e l i ia c a l c a r c nuiiiniolil irn, p e n l i č i n 

questa unicainente si rinvengono i numinoliti ; noi la 
chiameremo anche caleare carsica superiore. 

" N e i circoli anzidetti comparisce anche un'altra 
ealcare, similo alla nummolitica per colore e forma 
esterna, distinta pero in ció che solitamente non con-
liene petrificazioni, talvolta alla superficie logorata dal 
tempo s i ravvisano c o r a l l i ; piu raramenie si r iscon-



Iru no conchiglie bivnlvi (probabilmente cardio). I num-
ítioliti c foraminifcri , che si ravvisano quasi dappcr-
tulto nella caleare carsica superiore e ehe ľ attffVer-
sano in ogni senso, non si hanno nella caleare seconda; 
la massa é talvolfa inolto hituininosa, talvolta in grado 
leggerissimo ; alľ inconlro 6 friobile, si spczza sotto i l 
inarlello conie fns.se v e l n i , o risnona forte e chiara-
mcntc; qualitá, questo due , che spcsso si riseontrano 
nelle parli inferiori della carsica superiore. Questa se
conda caleare forma eonsidcrevoli slrati dcllo spessore 
veiisiinile di 8 0 0 o piú piedi. Chiamcremo questa 
caleare carsica inferiore. 

"Divcrsa dalle due calcari o la massa assai gran-
diosa di marné argillose o sabhiose, attraversate da 
slrati di pietro arenarie, le quali spesso sono prova
lenu e lengono luogo degli slrati marnosi. Questa 
massa i generalmente grigia o celeste-grigia, frequen-
teincntc a strati esil i , e poco consistente. In questa non 
si riscontrarono petrificazioni,soltanto si veggono qna 
e li i piccoli frammenti <li sostanza vegetabile carbo-
nizzata. La massa inlera ó sinule assai alla cosi detta 
arenaria viennese, e cosi anebo si intitola da molti. in 
Istria parta i l nome volgare di masěpni appiccato alla 
sostanza ilma pietrosa, nome indubbiamente tratto da 
generieo italiano niaeigno. Tassello o crostcllo si d i -
cono le soslanze dissolvihili e tonere, ma noi preferi-
remo di dare il nome di tassello a tutta inlera la 
massa. 

u l ) a questa tře formazioni oioě dalla calcarc carsica 
12* 
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superiore, dalla inľeriore e dal tassello si compone 
lul la la provincia , le montagne piú alte come le rc 
gioni piú depresse. Talvolla tutte e tre prossime l u n a 
alľ altra come presso Pinguente; talvolta g l i stratí 
continuali di una coprono grandi tratli dclľ altra. Cosi 
a levante-mezzogiorno di Trieste i l tassello forma ampio 
territorio; cosi sulla sjiiaggia fra Pola e Rovigno si 
veggono soltanto gl i slrati uniľormi della caleare i n -
feriore, mcntre la caleare superiore si eslende molto 
enlro terra. Quanto alla posizionc progressiva di queste 
tre ľormazioni, la nummolitica o superiore, quiudi di 
formazione pili recente delle a l l re ; i di lei slrati stanno 
visihiliiícntc eulloeati sopra quelli della caleare inľe
r iore , spesso per6 giacciono sopra quelli del tassello. 
Resla ora a vedersi come stia la caleare inľeriore al 
tassello, se sia cioô sovrapposta o sottoposta, ehe é 
quanto diro se sia anteriore in tempo o posteriore. 
Questo primo od importanle quesilo non e si facilc a 
risolversi per ľ lstr ia . Le singolari condizioni dei monti 
in questa regione seducono a eredere che la calcarc 
carsica inľeriore continui sotto i l tassello , anzi che i l 
tassello stia spesso sopra la caleare nummolitica. Se 
non che astraendo dalle regioni nelle quali cbbero 
luogo alterazioni rilevanti negli stratí , e visitando 
luoghi propizl di esplorazione ove i massi strateiformi 
giacciono alľinpirca come originariamento si sono 
oollocali , no risulla con verosimiglianza', che i l tas
sello formi base la piů profonda sul quale s i collocô 
la caleare inferiore; e se questo manca, la caleare 



carsica superiore sta sovra i l tassello inunediafameiiic ; 
e se matica anche la calcarc superiore i l tassello r i -
mnne a giorno e forma la superficie montuosa copertíi 
soltanto da terriccio e vegetazionc. Lá dove appar i -
scono collocazioní diverse, devesi por mente alla poa-
sihilita di alterazioni essenziali negli stratí, di grandi 
scuotimcnti sussultuanti (per modo che gli stratí oria-
zontali spezzali in direzione per|»endicolare mcntre 
pria stáváno in linea continuata, da un lato della spez-
zatura riescono in l ivello piů alto di quello chc dalľ 
altra) e perlino di rovcsciainenli ; la di cui inlelligenza 
non e facile senza unire disegni, per lo chc deve d i -
ferirsi di parlarne ad altra occasione. Sopra Trieste, 
alla strada verso Opehiena , si veggono apertamente 
gl i stratí della calcarc superiore correre sotto quelli 
delľ arcnaria ; ma non soltanto sono gli slrati oolloeati 
assai v e r l i c a l i , quindi dislooali dalla naturale pos i 
zionc, ma in m o l i e pari i delia strada nioslrano r i v o l -
giincnti assai momorahili ; r ivolgiinenli i quali non 
lasciano dubhiezza delle rilcvíinli alterazioni soíferte 
dagli stratí ehe originnriamcnlc erano colloeali or iz -
zontali nel ľondo del mare. E d ě da c i6 , che salvo 
migl iori risultati da invcstigazioní piú esalte, si puô 
frattanto rilcnero che gli slrati sieno stati non soltanto 
sollevati, ma rovesciali , per modo che quelli origina
riamento piú proľondi del tassello eompariscano o g 
gidi presso c sopra gl i slrati della calcarc. In qualcho 
situnziouc gl i slrati possono essere stati alzati ľ uno 
sopra ľaltro al loro conline, per cui cgualmcnle l i g u -



ra ľinferiore posto allalo o sopra ľ inľeriore, opinionc 
che viene confermata dalla collocazione degli strati 
presso S. Servolo e Bogliunz nella direzione di levantc-
uiczzodi; imperciocché in questa regione la calcarc, 
che ô identica con quclla di Opchiena, ô visibilmcnte 
posta sopra ľarenaria. Nella regione di Pinguente che 
inolto olTre di maraviglioso e ď istruttivo, gli scaglioni 
d i caleare spesso r i p e t u l i , ai di cui piedi vedesi i l 
tassello, portano alla credenza di ripetute rilevanti, 
abbastanza parallele, dislocazionl delle inasse moutuose 
collocatc a slrati or izzonla l i ; cd in concordanza a cié, 
di esaminare in sito specialmeuto propizio , i l con-
tatto immedinto delle masse orizzonlali della caleare 
c del tassello, esame che viene in questo caso a com-
provare ľesattezza della ipolcsí. Le apariscenze snno 
poi cosi coinplieatc, che nessun' altra ípotesi sarebbe 
niigliorc di quclla di <lue awícendaniciiti di caleare 
carsica superiore col tassello, cosi cho dalľ alto 
al basso si riscontra dapprima tassello, poi caleare 
nummoli l ica , poi altra massa di tassello, ed inľeriore 
a questa una seconda massa di caleare nummolitica; 
indi appena la calcarc carsica inferiore, cd inľeriore a 
questa per la terza volta i l tassello. Conviene pero non 
lasciarsi illudere dalle appariscense ; si dobiti ove ě 
mai possibile , si altenga pero tanto piů ferino ai r i -
sultati di esplorazioni certe ed inconlrovcr t ib i l i , ed 
esplorando per tal modo con diligenza la verila si fara 
manifesla. 

" Ľ i p o t c s j di inovinienli sussultuanti, i quali natu-



ralmenlc vanno uniti a contemporanei divel l imrnli . 
darebbero indizio pel primitivo rnceoglimento di acqne 
BOtterranee. Inoltro la caleare carsica inferiore, nella 
regione meridionale di 1'inguente contiene qmiutitd di 
niasse irrcgolari di minera , che si riduce ad allume, 
e che quindi contiene molta argilla oltre pirite. Ľaria 
o ľacqna le sciolgono sollccitamcnto in massa tenera 
e lángoša. Aperta che sia stata la via alľacqua c con 
ciô al l 'ar ia attraverso gl i interstizi. ed alle laeerazioni 
degli strati, faeilmente potcva sciogliersi la minera, ed 
il vacuo rimasto faeilmente poleva allargarsi a eaverna 
collo sgrettolarsi dal masso pielroso. La presenza di 
innumeraliili caverno sembra essere piuttosto propria 
della caleare inľeriore, menlre le apertuře ad imbuto 
sulla superficie dei m o n i i , fermatě probabilmente dal 
crollo di volte naturali, compariscono egualmente nella 
caleare carsica superiore. Sembra altresl che stia con 
cio in relaziono la terra rossa, speoialmenlc estesa 
nella caleare inferiorc. Sopra i l tassello non la si r i -
Bcontra m a i ; c sulla nummolitica non cosi marcata 
come sulla caleare al mezzogiorno diMontona fino alla 
spiaggia del mare. II colore rosso é dovuto alľossido 
di ferro i l quale non polrchbe spiegarsi come sia in 
tanta quanlilá, se non venisse dalla risoluzionc delle 
minere di allume , poichu la calcarc bianea lueida ne 
contiene sl poco che pnu ripularsí nulla ; in ogni faso 
meno che i l tassello i l di cui eolore grigio celeste 
proviene in parte dal ferro. Parlano per ľesattezzadi 
siílalte conchiusioui la comparsa di quclla stessa p ichu 



singolarc e carattcristiea, che presso Pingucntc circonda 
la minera di allume nella caleare inferiore sulla strada 
da Caroiba a Pisino, in distanza di dieci minuti dal 
primo luogo alľ orlo di un abbassamento nella caleare 
carsica inľeriore, in mezzo alla regione delia terra 
rossa. Ě questa una massa caleare impura , macchiata 
rosso, con piccoli globuli bruno-oscuri impastativi e 
rieorda certe minere di f'erro pisolitico del monte Jura , 
le di cui cavěrne sembrano staré in istretln relazione 
colla formazione dolľossido di ferro, e delľargilla, e 
che in ciô mostra assai somiglianza colľ Istria. A ciô 
s1 aggiungo che la stessa calcarc inľeriore somiglia alla 
formazione jural ica. La caverna di Adelsberg p. e. ô 
nella calcarc inľeriore, c nella sua prossimita vcggonsi 
tratli di terra rossa. 

"Quanto al confronto delle formazioni istriane con 
altre, la calcarc carsica superiore apparticnc alla no-
tissima formazione nummolitica, che alline dopo lungo 
questionare fu riconosciuta come veramente la piú a n 
tica terziaria, come formazione Kocena, ľresso JVugla, 
in vicinanza a Pingucnte si rinvengono buone petri 
ficazioni, fra le altre i l C/ypeaslcr conoideus, i l quale 
é si ľrequente nella calcaro nummolitica presso Salis-
burgo. Lo si rinviene anche presso Pisino. Tutta la 
caleare carsica superiore sembra appartenere alla for
mazione nummolitica, e di risolversi in piu suddivisioni, 
ľ iiifima delle quali potrebhc ascriversi alla creta se 
le foraminifere, che si rivengono negli slrati superioři 
jiisieuie ai nummoliti, non si riscontrassero anche nella 



inferiore .sebbene piu frcquentemente, mentre qui i num
moliti spnriscono. A l confine delia oalcare superiore, 
e posti sovra alla calcnre inferiore, si mostrano in 
molti síti stratí rilevanti da 6 oneie a 2 piedi di car-
bone ehe da buon coak. ľresso Aibona lo slrato puô 
ulili/.zarsi, non cosi quello presso Pingueiite. Esso e 
coperlo con caleare f'osca assai bituminosa ripiena d i 
ľoraminifere presso ľinguentc, ed alľineontro ripiene di 
conchiglie presso Albona che sembrano essere marine 
piuttosto ebe di acqua dolce. La calcarc carsica infe
riore ha molta analógia petrografica colla calcarc j u -
ra t i ca ; pero secondo le pocho petrificazioni note p o -
trebbe corrispondere alla ereta od alľ arenaria verde. 
Ippuriti, tra i quali i l cornu raccinum, sonosi r inve-
nuti p. e. presso P o l a , Opcbiena, al Nanos presso 
Prewald ed in altri l u o g h i ; e secondo Heckcl i pesci 
negli stratí hituminosi di Comen sono assai simili a 
quelli nella eretu. 11 tassello ha la maggior somiglianza 
colľ arenaria viennese, colla quale polrebbo concordare 
del tutto, mancano soltanto le fucoidi non peranco 
rinvcntite; i l suo vero collocamento nella serie delle 
ľorniazioni deve pcrcío tenersi ancor piu dubbioso 
(ho delľ arenaria viennese, della quale non si ha con-
tezza. Siccome questa, per quanto alcuni ne pensano, e 
collocala sotto la caleare alpina, c contiene piante del 
keuper, si potrebbe congelturare che i l tassello appar-
tengii anche alla trias. 

"Nessuna traccia si e finora mostrata nelľ Istria di 
ľormazioni terziarie delle mioceno e pliocene, come 
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nenmicno del diluvii) piu antico; di diluvio erratico 
non vnrrá cercarsi testimonianza. 

" D a l ch« tulto ne \iene che Je condizioni goolo-
gieho delľ Istria sono abhastanza scmplici avcndosi 
soltanto tre formazioni assai preciso e distinte e chc 
1c maggiori difficoltä vengono dalle frequenti altera
zioni negli stratí. Qualora per prccise osservazioni M 
giungesse a dcterminarc la posizionc succcssiva delle 
formazioni , la geológia delľ Istria facilmenie si por-
rehbe in chiaro, e gl i esami dettaglíati potrehbersi 
svilupparo senza gravi diľlicoltá,,. 

11 suolo delľagro di Trieste č tutto montuoso, la 
parte di calcarc e la pio. alta non soltanto per le soni-
initá, ma pel piano medesimo dal suolo stesso. il quale se 
nel complcsso mostra una vallata fra i l ľilone che sovrasta 
c Trieste, ed altro filone piu a settentrione, somiglia 
nclle partieolaritä a terreno formalosi quasi per sussullo, 
la parte arenaria ha qualche soi itä chc eguaglia ľ a l 
tipiano del ť a r s o , ma é disposta a íiloni regolari ehe 
diinno apertura a vallate, ristrette perchô hreve i l loro 
tratto. Terreni di alluvione non sono in qualche esten-
sione cho nella vallata di Z a u l c , opera del torrenle 
Lussandra; di alluvione si ô pure i l tcrrcno sul quale 
sorgo la cittá nuova, e qualche altro minore, che non 
val la pena di indicaro. 

Singolare comparsa fa un isolotto oggidl coperto 
da hatleric e dalla hanterna che addita i l porto ; iso
lotto giá Del tempi antichi unito a terra per opera 
artifiziale. Quesť isolotto non ô giá di ossatura caleare 
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come quelli delle terme di Monfalcone o di Isola, ně 
misto come quello di Capodistria, DM di ossatnra are
nar ia ; diamo escinpio su questo litorale istriano. 

Delle altezze nelľ agro triestino ed anche nei d i n -
t o r n i , diamo un prospetto cominciando coi monti piu 
alti della Giogaja A l p i n a . 

Altezze di monti in piedi viennesi. 
Tricorno o T c r g l o u , punto piu alto o principio 

delľ A l p i Giulio 9036 
Ncvoso o Schneeberg allro nodo delle A l p i 

Giulie sopra Fiume 5332 
Monte Maggiore ď Istria 4410 
Monte Re o Nanos 4093 
Monte Tajano o Slaunik 3239 
Gaber di Scnosccchia . . . 3237 
Gencada di Castelnovo 2802 
Monte Cavallo presso Popecchio 2526 
Traunik presso Senoscchia 2384 
Czuk di Rodig 2369 
Kokos di Basovizza • 2103 
Zapadá di Povier . . . . 2054 
Glavizza di Golaz 1878 
Stcrmcz di Corgnale 1861 
Reva di Clanez 1851 
Siedaunik di Sesana . 1810 
Cebulozza di Divazza 1800 
II fiume la Pinka ove si sprofonda . • . . 1740 
Holiverk di Basovizza 1498 



Medvejah presso Opcliiena 1494 
Malikres presso Dolina 1439 
S. Servolo castello 13H9 
Hnbrochrit di Basovizza 1269 
Monte di Opcliiena 1246 
Ingres.so nella grotta di Corniale . . . . . 1230 
Aii l ignano campaiiilc . . . . . . . . . 1159 
Lubiana cima del canipanilo 1152 
Stuarna Bcrdo di Sosana 1142 
Opcliiena cima del campanile 1077 
rondo della grotta di Corniale 900 
S. ľrimo di S. Croce 872 
Castellicr di Muggia 772 
II tiume la Beka ove si profonda . . . . . 764 
Buje 696 
Sorgcnto di Dolina, la superiore 396 
Sorgente di Bagnoli o Bollunz . . . . . . 312 
Sorgente dell 'odierno Acqucdotto di Trieste . 290 
Sommilá delia casa che e nel Castello di Triesle 

fu orologio 273 
Castello 273 
Sorgcnto del Bisano 250 
Pantaleone presso Servola 240 
Specchio delľacqua nel Gloriet delľ Acqucdotto 

di Trieste 82 
Base delľospilale di Trieste 4H 
Acqua nella caverna di Trebích . . . . . . 48 
Scrbalojo delľ Acqucdotto di Trieste . . . . 33 



Dľlli) condizioni agricolc del territorio di Trieste, 
appena merita farsene cenno piu cho per dire g iun-
gero hi produzione del vino alle 50000 orne, e g l i 
altri prodotti baslarc appena per un mese al consuruo 
della cittä, tanto i l territorio e insufliciente. Néi secoli 
decorsi <]iiando il territorio era anche agro aliincntario, 
i l v i n o , ľ o l i o , i l sa le , le frulta secehe, le seta, la 
pesca davano prodotto eccedente i l hisogno degli 
abitanti. 

Ileggimcnio provinciale e comunale. 
Leggo nuova del 1850 ha formato di Trieste, co 

mune autonomo chc in so concentra i poteri assegnati 
dalla lcgge generále delľimpero alle provincie, o come 
le dicono ai paesi della corona. A l reggimento del 
comune intende un eonsiglio munieipale di cinquanla-
qualtro persone, eletto da quattro corpi elettorali in 
cui sono ripartiti gli urhani ammessi al voto secondo 
varič loro condizioni, e da sci distretti delia campagna. 
II eonsiglio si radima in eonsiglio maggiore per le 
cose di maggior importanza , cd in eonsiglio miaore 
di dieci per le cose di dettaglio. L'esecuzionc 1 |n>g-
giata a magistratura civica da rcgolursi. Capo del 
comune del eonsiglio c della magistratura si ô i l p o 
desta eletto dal eonsiglio, c che ľ imperatore conferma, 
»e gradito ; due vicepresidenti suppliscono i l podestä; 
'a magistratura non ha pero altri poteri ehe quelli d i 
comune. 



11 municipio sottostá al govcrnatorc che insiemc 
c luogotenente del Litorale, ed aile allre mngistratnre 
poliliehe e eanicrali, le quali sono comuni al litorale 
ed a Trieste. 

Fino dal 1814 Trieste e cittá del tutto popolare, 
dacehě allora fu oholila dalľ imperatore Francesco la 
nohiltá triostina che dieevano i l patriziato ; la conta-
dinanzn era da lungo libera propriclaria dei torreni 
e fino dai tempi napoleonici incorporata con parita di 
dir i l t i al comune; la rittadinanza medesima fu per la 
leggc re cente lúnitata a podi i individui , i l piu sono in 
condizione di incoli sol lanlo, cho dicono pcr l incnt i ; 
g l i esteri di certe categorio sono equiparati ai citta
d i n i ; pero le cose sono in istato di incipiento ordí-
namento. 

Per le cose di giustizia, Trieste forma col Litorale 
una sola provincia soggetta a corte superiore, tre corti 
sonovi. ľ una in Trieste, in Rovigno ľ altra, la terza in 
G o r i z i a ; Trieste ha due giudizl di sezione, secondo 
materie, la campagna un giudizio di circondario. 

L e ipoteche sono regolato col sistema delle tavolc 
provinciali , nelle quali sono inscri l l i i l possesso e le 
ipoteche. 

Per la finanza e per le scuole Trieste forma provin
cia insiemc al Litorale ed alla Dalmazia ; per le cose 
militari , col Litorale, dípendendo dal comando generále 
ď Itália. 

L a campagna di Trieste che dicono i l territorio, 
il quale oggidi comprendo anche lo contradc esterne. 



deve foni i rc un haltaglionc di cacciatori forte di mille 
uomini, chc porta le inscgne imperiáli, e presta ser-
YÍZÍO per la sieurezza cd ordine nella oittá e nella 
campagna ed occorrendo anche servigi di guarnigionc. 
í-'ono militi a domicilio convocati quando il servigio lo 
richiede, dipendenti dal militare quando přestáno ser
vig i militari . I militi devono essere possidenti, ľo f f i -
cialitíi e cittadina proposta dal corpo degli officiali 
mediante commissione, nominata dal governo pro
vinciale. II capo del hatlaglionc ha rango di maggiore. 

La campagna come la citta non e soggetta a r c -
erutamento militare. 

Portofranco. 
II portofranco di Trieste diversifica mollo da a l t r i ; 

altrove i l portofranco non indica chc un' esonzione 
dalle Icg^i doganali pei dazi di entrata e di uscita; 
in Trieste oltre quesťesenzione esprlme ľillimitata 
liberta d i traflico data anche agli esteri, e leesenzioni 
e privilegi dali alle persone chc intendono alla mer-
calura , privilegi e eoncessioni chc non meglio pos
sono indicarsi che colľ antico detto ZZ trovarsi Trieste 
in condizione di fiera eoulinua ~ locche é anche e-
satto. II diritto di nazionalila accordato da Maria Te
resa ai manufatti tr icstini , non rivisse nel 1814, per 
eui Triesle e fuori del territorio doganale Austriaco. 
Pcrô a dilľeren/.a di altri portifranchi, non tutti gli 
Irt icol i di commercio sono l i b e r i ; oltre i uionopoll 
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dello stato, sono vietati, mcrcurio, e spcochi; ern v ie -
tato i l forro estero, ora pcrô viene ammesso. II porto
franco ebbe nel 1850 altro allargamento venendo 
eonceduta ľillimitata liberta alle a r t i , che pria erano 
dalla leggc vincolate a pernicsso ed a disciplině. 

II commercio ed i l portofranco formano corpo 
proprio, che ha rappresentanza ed organi nella horsa. 

Popolo (li Trieste. 
L a campagna di Trieste ô popolala pressoche 

tutta da SlOVeni, che nelle parti montane hanno stanza 
fino dagli ullimi tempi del regno Longobardico, au-
inentatisi nc l secolo X V , e d Hatali nelle contrade; 
ľ antica loro condizione di mandriani ô ancora con-
servata da voce volgare che cosi l i indica. Quell i di 
Servola sono cremonesi che in progresso di tempo 
adottarono lingua e coslumi slavi. La cittä popolata 
da i l a l i a n i , non perdette questo t ipo , ně i l dialetto, 
che anzi fece comune ai novell i abitanti venuti da 
tutte parti. L a religione ha conservato gl i dementi 
nazionali, per cui greci, i l l i r i c i , protestanti, elvetici 
formando proprl corpi di comunitá, conservano proprie 
istituzioni e lingue. I cattolici chc formano i l maggior 
numero non vanno separati per comunitu secotida 
lingua e nazione; la grande rnaggioranza degli israe-
l i t i é italiana. ľerô gl i elementi novelli si riconoscono 
in mezzo alla massa, la quale non ô peranco ginnta 
a fondersi in un solo corpo omogeneo, nô avvcrni di 



lei si faeilmente, per le condizioni appunlo di , empo
rio di ogni gentc. 

Per lo passato era i l comuno diviso in cttté, c o n -
trade esterne appendici della cittá, c v i l l c ; chě lo c o n -
trade esterne, i possidenti nelle quali sono pr^ssochft 
tutti urbani, non si considerarono v i l l o ; ma in ciô Je 
oscillazioni sono grandi, e grande la varieta t t i v i v $ i 
rami di amministrazionc. 

v í i 
1 

y "s. 

Contrado esterne sono: V i l l o : 
di Chiarbola superiore. S. Croce, 

„ inferiore. Prosecco. 
S. Maria Mag. superiore. Contovclo. 

w inferiore. Opcliiena. 
R o z z o l . Bane. 
Chiadino. Padriciano. 
Guardiela. Gropada 
Cologna. 
R oj ano. 
Gretta. 
Barcola . 

Movimcnto della popolazionc di Trieste 
(cittá) nel secolo passato e nel presentc. 

j j r t 
Trebiciano. 
Basovizza. 
Longera. 
Servola. 

1705. . . . 5,000 1786. . . . 20,300 
1717. . . . 5,000 1789. . . . 21,900 
1758. . . . 6 ,000" 1791. . . . 24,500 
1785. . 27,000 
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1790. , . . 27,300 1837. . 51,900 
1797. . . . 27,200 1838. . 53,400 
1798. . . . 30,200 54,900 
1799. . . . 27,300 1840. . 56,000 
1701. . . . 31,500 1841. . 56,400 
1802. . . . 27,000 1842. . 54,000 
1803. . . . 29,000 1843. . 53,500 
1808. . . . 33,200 1844. . 56,000 
1809. . . . 30,000 1845. . 60,000 
1811. , . . 24,000 1846. . 54,900 
1815. . . . 24,000 55,000 
1820. . . . 33,000 1848. . 55,800 
1825. . . . 40,500 1849. . 55,600 
1830. . . . 44,200 Campagna a 26,600 
1835. . . . 50,200 -*V. 
1836. . . . 51,300 Totale . 82,200 

Latitudinc di Trieste (fu orologio 
45° 38 ' 5 0 " 

Longitudine 11" 26' 17" 
Massima lompcratura di Reaumur f 26° 68 
1 n (i JI i a „ » . . . — 4,* 2'7 
Media » . . . i 11, 75 
Media di pioggia su ďun piedc • V i e n . 3 " V" 63 



Duo ni o, 

Darassi principio, fra lc cose che i l forcstiero puô 
visitare, col duomo, collocalo in sulla sommilá del 
colle, sul quale ô disposta la cittá vecchia, e cbe a n -
cor continua ad essere i l centro intorno a cui la no
vella cittá si va dislribucndo j colle riechissimo di 
memorie delľ antica co lonia , c della cittá dei tempi 
di mezzo. 

Su questo colle sorse nssai verosimilmcnte quella 
cittá che i Traci venuti dalle foci dclľ Istro piantarono 
nelľintimo seno delľ Adriat ico, c ehe dissero Tergeste, 
volendo forse in loro lingua indii are la cittä del mon-
tone, come Capodistria dissero cittä della Capra. A l l o r 
quando i Romani chhero conquislalo ľ l s t r ia , e con-
doita poi colonia in Trieste, la sommitá del colle fu 
aduttata a forlalizio o campidoglia tutto ointo di mura 



di forma chc inclina a piramide, delle quali mura e 
dcllo torri rimangono ancora gl i avanzi. Entro i l cam
pidoglio stáváno tcmpli di divinitá pagane e pubhlici 
cdifizt, ai quali ncl tempo in cui fu data pace alla 
chiesa erisliana e lihero culto, subcnlľô hasilica. 

L a hasilica, cho c duomo, ha i i titolo da S. Maria 
o da S. Giusto perchô formátu da duc chiese diverse 
per tempo di costruzione, p iu tardi r i u n i t e ; volgar-
mente ha i l nome di S. Giusto, dal santo martirc tr ies l i -
no, precipuo prolcltorc della cittíi. 

L a hasilica ha oggigiorno cinquc navate con d i 
piů le cappelle aggiunte ai fianchi in varič epoche 
meno antiche. La naváta, chc tuttora ô a mano manca 
della principále e che s'intitola del Ss. Sacramento, 
era la prcoipua dclľantichissima hasilica di S. Maria, 
primo duomo di Trieste, costrtitta in sul l inire del 
quarto od in sul principio del quinlo secolo; le co -
lonne, le muraglic longitudinali , ľahsido dclľ altaro 
sono di primitiva costruzione Ľ altra navála, che ô a 
mano destra della principále e chc s'intitola d i S. 
Giusto, era la prccipua di altra chiesa in onore d i 
questo santo, eretta dal protoepiscopo Fmgiťcro intorno 
gl i anni 530 , e della qualo rimangono in gran parte 
le due muraglio che la cingevano, la trulla o cupola, 
e ľ abside dclľ altare. Mcntre la prima chiesa, cioé di 
S. Maria, ricordava colla sua dislrilmzioue le antiche 
hasilicho romane a tre n a v i ; la seconda di S. Giusto 
sentiva dei tempi giustinianei colla forma a croce c 
colla cupola stiacciata. Verso i l 1300 le due chiese 



c l i ' erano prossime furono riunite in una sola, tolte le mu-
raglie che le cliiutlevano dal lato ch'crano piu prossime; 
ed utili/.zoto lo spazio fra le due navi principáli per 
naváta centrále, ne sorli hasilica novella a ciuquc navi , 
disparata e varia per diinensioni e distrihužioni, come 
ancor oggigiorno si vede. La prima hasilica di S. Maria 
venne erclta ncl silo giá oceupata dal lenipio di Giove, 
di Giunone e di M i n e r v a , facendo uso degli antichi 
materiali ed anche in parle di antiche muraglic, c d i -
stinata a publico culto; la chiesa di S. Giusto a l ľ in -
contro fu costrutta per divozionc e culto al snnto 
protettore, ambedue cntro i l rccinto dclľ antico c a m 
pidoglio romano i l quale, non piu riservato agli a n 
tichi usi, per una metá venne dato al duomo cd alľ 
episcopio, mantenuta ľ altra agli usi d i guerra. 

Nelľ interno della chiesa rimangono delle opere 
antiche degne da osservarsi, i mosaici dei duo absidi, 
a tesselli di vetro , in uno dei quali si rappresenta la 
B . V . col hamhino in atlo di benedire, collocata fra 
due arcangeli, ed al di sotto i dodici apostoli col S a l 
vátore in ine/./.o, nelľ altro la figura del Bedcnlore 
che calpesta un basilisco, col libro della vita in mano, 
cd ai lati i due santi Giusto e Servolo, ambi tricstini 
o martiri. La parte inferiore della prima absido manca 
del tutto: quclla della seconda ô decorata a colonne 
d i marmi ehe lasciano apcrl i cinque scompartimenti, 
nci quali fino da antico raffiguravansi a pittura le ge
sta del santo protctlore, rinovatc con alľresehi nel se
colo X V . Gli alľresehi non hanno grande merilo di 



arte, sono pcrô memorabili c degni a vedersi, perchô 
scrvono a testimonianza dcllo gesta del canto, come 
raccolte nelle loggcndc e memorie; e dcllo stato della 
pítturn fra noi. Questi affreschi furono in quesťanno 
1850 ristaurati. L a parte postica delľ altare di S. Giusto, 
nella quale si custodiseono l i stromenti di martirio, ô 
coperta da tavola di marmo nella quale vedesi rozza-
menle intagliata e ripetuta la eolomba che heve da un 
vaso, simbolo degli antichi eristiani. 

II coro atlualo della chiesa ô opera del tutto 
nuova, frutto delle largizioni del prelato, del munic i 
pio , e di devoti. L i cinque quadri appesi alle pareti 
sono del Panza, e coprivano giá g l i affreschi n e l ľ a b -
side dclľ altare di S. Giusto. 

Dcgno di memoria si ô i l grande ocehio che dalla 
facciata manda la luce, tutto a traforo, di genere g o -
tico, e dcgno di memoria pur anco i l soflilto della n a 
váta principále, che giá era tutto di legno con iscom-
partimenti cho diconsi a ducale, e di forma non fre-
quente. 

Fra le cose osservabili si ô una tavoletta in legno 
con figuře di Santi, ch'era giá delľ altare maggiore e 
che si vuole opera del Giottino; la chiesa stessa era 
nella naváta maggiore dipinta a freseht di qualche 
pregio che da lunghi anni ccdeltcro al tempo ed a i 
ristauri; la cappella di S. Giuseppe e dipinta alľ affresco 
dal Q u a g l i a , la pala di S. Giuseppe, si vuole anche 
quclla di S. Martino. Alľ altare di S. Nicolô v i sono 
due piccoli dipinti pregcvoli . 



II tesoro della chiesa, ricco di insigni reliquie, non 
lo e altrettanto di apparatl; pure fra questi d i s l i n -
guesi ľostensorio che i l re di Francia Luígi XVIII donô 
alla chiesa in memoria della cuslodia avutadcl lc salmo 
delle due profughe principesse rcal i Adclaidc c Vittoria , 
morte in Triesle ncl 1800 c Irasportate nel 1814 nelle 
tombe reáli di S. Dionigi . Ľostensorio e di grandezza. 
e peso tale che ô fatica i l portarlo. Ľostensorio di bel— 
lissima manifattura parigina ha ncl pcdcstallo inseri -
zione che ricorda i l dono del r e , i l quale alla fami-
glia de Burlo fe' dono di bel vaso di porcellana a 
miniatuře, in grato aniino delľ uso della tomba di 
quella famiglia patrizia conceduto per le salmo delle 
principesse reali . Nel tesoro della chiesa si custodisce 
u n faciale di seta íigurato che copriva la tesla di 
S. Servolo, ricuperato quando or non sono moll i anni 
fu aperto i l suo sepolcro. Ľarchivio capilolare custo
disce carto e diplomi dal secolo XIV impoi , anche 
aleunc di secoli piu antichi; da questo nrohivio custo-
divansi copie di Icggcndc della passione dei nostri 
sanli martiri , i l cui těsto genuino del IV o V secolo, 
venne recentemente pubblieato per le slampe. 

Dei l ibri di chiesa dirassi che quello dei ballezzali 
fu cominciato nel 1527 ed i l primo registrato ô i l n i -
pote del vescovo Fie lro Bonomo, baltezzato dal pro
prio avo ; i l quale prima di abbracciare lo stalo eccle-
sialieo ehhe moglie e figlio. 

L a facciata esterna del duomo, oltre ľoceh iosud-
detto, mostra di osservabile la memoria in marmo posta 



ín onorc di papa Pio II ( i l celehre Enca Silvio P icco-
lomini) chc fu qui vescovo ncl 1448; lo lapidi di ve 
scovi raccolte quando il selcialo della chiesa venne 
r i fa l to ; e gl i stipiti della porta maggiore i quali uniti 
formavano i l monumento funchre di una famiglia r o 
mana Barbia di Trieste. 

II cauipanile per molli riguardi e rimarcabile. 
Costrutto fino dal 1000 circa con unica muraglia sopra 
g l i avanzi di un colonnato romano, i l quale giá ser-
viva di atrio e ďingresso alla hasilica prima di S. 
Maria, venno fra i l 1337 ed i l 1343 rivestito di altra 
solida muraglia , praticate nel vano fra l i due rnuri 
le scale. 

In questa rivostitura si fece uso di materiali ďan-
ticho fabbriche romane, disposti stoltamente su ďuna 
facc iata , e ťrcgi o corn ic i , ed attici con trofei di 
guerra scul t i ; a štípit! della porta ďingresso serv i -
rono due piedistalli che giá sorrcggevano statue nel 
campidoglio, ľ uno quella di Coslantino imperatore 
alzata dal comune di Trieste , in luogo di quclla di 
Lic inio , ľ altro quella di un Vario Papirio illustre per 
cariche cittadine; inserta stava nella muraglia těsta in 
marmo di figura colossalc. Volgare eredenza altribuiva 
questi rimasugli ad areo trionfale; aleuni tasti opera-
tisi nel 1814 diedero a risultato un piccolo bassorílievo 
rappresentante donna sorpresa da satiro, or riparato 
al museo, ed i l sospelto che vi si nascondesse la cella 
di antico tempio. Nel 1842 fu impresa maggiore esplo-
razione, e forata la muraglia tulia che forma fronte 
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al campanile, o si ebbe convincimcnto dalle cose avute 
che questo si era ľatrio di una delle celle del trino 
tempio di Giove, di Ciunono e di Minerva, ossia delle 
divinilä capi lol ine; e propriamente della cella laterale 
a diritta. Le esplorazioni mostrarono intalte sullc loro 
basi cinque colonne scanalate dí ordine corintio, di 
bellissimo lavoro, sorrcggenti un cornicione sul quale 
posava un attico, di massi ciclopici di ottinio lavoro 
e Ira gľ interstizl delle colonne, e dinanzi a queste, 
si rinvenuero le basi di monumenti equestri ad illustri 
personaggi, lo basi di statue, fra le quali una a Giulia 
Augusta che essere doveva di bronzo, e leggende inc-
morabili per 1'importanza slorica delle persone, F u in 
tale incontro ricuperata ľ inserizione, obe tenevasi per-
duta, di qucgli che alzô i l tempio, e ehe ô delľ Aru 
neroniana, ricuperato un aeroterio coi simboli delle tre 
divinitä, e le teste colossali di queste, assai maltrat-
tate per incendio. 

II terreno tastato alľingiro lia dalo altri felici 
risultati. 

II campanile era giä coperto da guglia acuminíila, 
alta rivestita di mattoni piani, e sormontata da melóne 
di pietra con alľingiro inserizione, e sopra ľalabarda, 
6temma della ciltä. Golpita da fulmine ed incenerita nel 
1422, i l mellono venne posto sul parapetto del piaz-
zalc. Memorabile era dinanzi la chiesa, grandlssímo 
cd antico codogno (celtis australis), i l quale sotto la 
sua fronda accoglieva i l campanile, i l piazzale dinanzi 
la chiesa, c metd delia salila. Venne toho ncl 1813 



dai Francesi , perchô impedimento alle operazioni di 
guerra. » 

S. Michele del Caniale. 
In lianro al duomo vi ô cappclla intitolata a S. 

Michele, la cui facciala venne recentemento decorata 
neilo stile cho dicono gotico. Delia quale ô memora-
bile soltanto che sotto la eappella vi ha uno slan/.ono, 
corrispondente a questa, sotterraneo, a volto, che altra 
volta per l p i r a g i i aveva comunlcazione col piazzalc, 
e vi si deponováno le ossa di defanti , tratte dalle 
scpollurc dintorno al duomo, o piuttosto serviva a 
tombá comune di persono povere cho non avevano 
propria sépoltura. Da cui la cappclla sovrapposta aveva 
nome di S. Michele del Carnale. 

S. Giovanni al fonte. 
Dal lato di levante del duomo, v i ha cappclla i n 

titolata a S. Giovanni i l baitczzatorc, la quale ô con-
gionta al corpo della chiesa per amhulacro coperto. 
In questa cappclla che fu rifatta, vedesi pero ďantico 
una vasca esagona di marmo greco con gradini interní 
cd esterni, la quale giá seriva agli antichi eristiani 
per i l battezzo mediantc immersione ; i l quale modo 
fu conservato come sembra lino al secolo X I V , ve -
dcmlosi nella stessa cappclla i l vaso per aspersione, 
cho ô opera di questi tempi. Nella cappclla vi e a n -



CO r a anlica pozzo colľ ipogco tli pietra calcarc, dal 
quale cstraevasi ľacqua , che iiiedianle tuhi si facevu 
passare nella vasea. La primitiva cappclla in c u i s l a i a 
la vasea era otlagona certanicnte, ma ncssúna traccia 
si Irovo nei tasti del terreno. 

Coloiina delľ Aquila. 
Sul piazzale del duomo s'erge la colonna detta 

dclľaquila la quale giu stava in sulla piazza maggiore 
fino dal 1560, poi lolta nel dl 30 aprile 1783 perchô 
di imharazzo al cresciuto inovimento, venne ncl 1843 
ristahilita ove ora s' attrova. F u eretta in onoro delľ 
imperatore Ferdinando 1, i l quale ncl 1550 confermô 
i l nuovo tcslo di staluti municipali . Lcggcsi sul p i e -
dislallo : 

N l ľ M I N K SI II N O S T H O ľ K l . l ľ ľ . S V I V I T K íiKNTES 
A l i l t l T R l I VESTRl QUDQUll) IIAHKTIS BRIT. 

A . JK. ÍU. F. I. It I. lv ľ 

cioě ad a-lernam memoriam Ferdinandi prinii Itoma-
norum Itnpcratoris erecta fuit. 

11 distico ô leggera varianle da quello che nel 
1508 i Veneti incidevano in Fiume sulla colonna di 
S. M a r c o : 

M MIM-: s u t NOSTRO TI'TI Ol IKSCITIO f I V K S 
ARBITRU VESTRl QUIDQTJID H M I K T I S BRIT 

Castello, 
Sulla sommitíi del colle che domina la cittá tutta, 

in prossimitá al duomo, ed entro il recinto dclľanlico 



campidoglio v i crn una IOCCB , guasta assai per lo 
guerre palitc ed inclta a vigorosa difesa; nel 1470 
capitanando Giorgio di Tsehernembl vcnnc deliberato 
di costruiro un castello regolare per torna delle scor-
rerie turcho c delle sorprese dei V e n e t i ; ma prccipua 
diiíicoltá olľcriva la proprieta del tcrrcno ch' era oceu-
pato dalľ episeopio, dal convento della cella e dalľ 
ospitale. Federico III no ordinava la costruzione, la 
quale cominciô ruandarsi ad clletlo durante ľoceupa-
zione veneta del 1508 per opera del comandante Alvise 
Zeno, e del provveditore Francesco Cappel lo ; oltre la 
rotonda maggiore, altra torre ed importanti fortiíica-
zioni v i furono fatte, II bastiono che guarda i l levante 
ha ancora i l nome Venevia. 11 castello fu poi assai 
avanzato sotto i l capitanato del conte Giovanni de 
Hoyos fra i l 1546 ed i l 1558, e portato a totale com-
pimento nel 1680, insieme al forte S. Vito sopra la 
vicína collina cominciato ncl 1627. Durô a lungo e 
důra tuttora credenza cho vie sotterranee pongano in 
comunicazionc i l castello colla cittä e col forte di S. 
Vito ; di che e a dubitarsi . ' La porta ď ingresso non 
era giá in quella parto ovc oggidi b collocata, ma dal 
lato settentrionale dello stesso vestibolo, e v i si c n -
trava per ponte levatoio. A l t r a porticina v i era, detta 
del soccorso nel lato di levante, 

Nel castello avevano ahitazione i capilani e pre
sidenti di Trieste fino al 1770 circa, c stanza v i ave
vano comoda fornita di cappclla, e di ampio giardino 
fra i l duomo e la via di S. Michele, V i erano i quartieri 



dei soldáti, gli nrresti per cose di stato, la torre delle 
polvcr i , t d nnipli.s.simi sottcrranei che luttor si conser-
vano; ed ě opera nou isprogevole se pongasi mento 
alla condizione della cittá nei tempi nci quali fu eretto. 

Oltre gl i assedl fatli dai Venet i , vigorosamento 
sostcnuti, in sulla fine del 1813 sofferi forte cannnna-
mento dagli Austriaci cd Inglosi n l loal i , rhe eostrin-
sero i l presidio francese di 700 uomini alla rcsa ; pure 
non fu aperta breeeia, lanlo le opere sono solido. 

D i questo castello darassi la relazionc scrilta or 
corrono duesccoli allorquando fu portalo a compimcnto. 
" S t a questo situato dalla parte di levante delia cittä, 
mirabilmcnlc da esso con i l porto dominante, cinto 
da quattro haluardi reali : il primo di figura rotonda 
addiaiandato Leopoldo, i l qual pure domina il porto, 
c la porta di Rihorgo, fahhricato anticamentc dai V e 
neti quando distrussero i l vescovato. 11 seeotido a mano 
dOStrá di f o r m a quadrangolare, nomato i l Filippo, che 
domina la stessa porta, c parto della eitttl verso greco. 
II terzo assai piu grande di ciascun a l l r o , di figura 
triangolaro, situato verso levante, in cui erano molte 
casette, nelle quali alloggiavano i soldáti, e chiama-
vasi (non so per qual motivo) Venevia, nome ora 
cangiato in Ferdinando. 11 quarto ô i l Vkinich pur 
triangolare, i l quale riguarda ľ orto ed i l monte d i 
S. Vito , dominato da un eminente cavalierc: tutti sono 
altissimi, e di muraglia fuori delia scalata, c piantati 
sopra vivo scoglio, e solo di essi i l Ferdinanda ě ter-
rapienato, cssendo gl i altri v u o t i , come e anche la 
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piazza, e tutto II castello. Nelľ íntervallo Jal Leopoldo 
al Filippo vi e una falsa braga eoperla, che continua 
anche da questo al Ferdinando, i l qual serve di tran
sitů, chc cangiato poi in una strada copertu eonduee 
da esso per la corlina al C Mnich, e da questo per 
altra simile alla sala del castello. II suo cireuilo sara 
un quarlo di miglio, o poco piú, reso riguardevolc c 
forte dal sito, e dalľ essere niunito con 40 cannoni d i 
hronzo, cd altre anni ď ogni sortc. 8c la vicinnnza del 
Monte san Vito, o della campagna del barone de F i n 
non desse qualche adilo ai nemici d' espugnurlo, sa
rebbe assai piú ľorle, e quasi incspugiiabilc. Serve 
questo di residenza al cupitáno assc&nato dalľ impera
tore eeinprc a persone di gran mořilo. Nel corpo del 
castello medesimo una spaziosissima piazza di forma 
Iriangolare, attorniata dai quarlieri de 1 soldáti, c difesa 
da iiiľanliehissima torre, dicesi essere stata fabbricata 
dai Veneti . Nel fianeo del bastione Leopoldo e la sua 
entrala, qual con tutta la cortina vien difesa dal ba-
luardo Chinich, come tutte le altre corlino sono difese 
dagli altri baluardi. (juesta fahbriea die motivo ai 
cittadini di Trieste d a g g i u n g c r v i sotto ľantica iseri-
l i o n c ď Augusto Césare addotla dal l * . Ireneo, la qual 
lnpide al senlire del Grutcro ľu trasľerita a Venezia 
(che io direi circa ľ anno 1507) quando quella repub-
blica s' impadroiO ľultirna volta di Trieste. „ 

Nelle muraglie veggonsi pareechi stcmini, ed in-
(H rizioni che ricordano i varí tempi di costruzione. 



Miiseo di antichila, monumento al 
AViiíťkelmanii. 

II terreno sul quale ě collocato i l museo di a n -
tichitá, era giardino di una dignita capitolare, poi 
ciinitero cattolico quando le ordinanze di Giuseppe II 
vietarono la tumulazione nelle chiese, e le nuove co -
struzioni pcrsuascro ľ abbandono del ciinitero pel 
pnpolo alla Madonna del Marc. Aperlo nuovo ciinitero 
in 8. Anna nel 1825, venne quello di S. Giusto abhan-
donato, ed i l terreno in parte dcstinalo al monumento 
funebre al Winckclmann, pel rimanente, deslinato alle 
memorie di illustri decessi, i v i scpolti . 

Nel 1K:U) il eavaliere I)r. Domcnico de Rossctti, 
con danaro oblato da tutta Európa, e rou proprio, 
eolloeava i l monumento funebre del principe degli 
ant iquari , delľillustre Giovanni W i n c k c l m a n n , che, 
seonoscinto e di passaggio in Trieste, ebbe m O rte p r o -
ditoria nel di 8 giugno del 1 7 6 K p t r mano di certo 
Arcangeli pistoiesc, cuoco poi servo di professione, 
uomo di malo affarc, giá per delitti punito , il quale 
di passaggio pure in Trieste cd in cerca di ven-
ture, albergato nella ste.s.sa loeanda grande in sulla 
p iazza , contrasse diiucstichczza col Winckclmann, e 
dalla vista di antiche medaglie fu indotlo alľ omicidio 
per cupiditä, morto poi di morte infante in sulla motá 
ipiaranla giomi dopo il commesso delítto. 

II monumento al Winckclmann volevasi dapprima 
collocare nella chiesa di 8. Giusto, poi nel eiiniloro, 



ma colla faccia chc guardasse la salita alla cattcdrale; 
i l terreno troppo soffico, perchô di proťonda immuni-
zione noi concesse. La scoltura e del veneto Antonio 
Bosa, la leggenda delľepigrafista aulico cavalierc Dr . 
Labus di Miláno, siccome di lu i e pure ľiserizione 
posta a tergo del monumento. Sullc pareti della cella 
sono registrati i nomi degli ohlatori. II monumento 
ranne dal cavaliere de Rossctti illustrato in apposita 
opera. 

Fino da quando i l de Rossettí collocava i l monumento 
al Winckelmann, ebbe i l desiderio di disporvi alľintoruo 
g l i antichi monnmenti románi di Trieste, desiderio che per 
eura del municipio ebbe cíľctto nel 1842, suiľragata la spesa 
da pr iváte lurgizioni . Disposto i l teiTeno dei museo a 
giardino, lo tavole seritte sono inserite nel muro che 
sostieno i l terrapieno dinanzi íl duomo, le cose sculte 
nel muro delia cella del Wincke lmann, in massi che 
rimaner devono isolati , sparsi pel terreno. II museo 
raceoglie i monnmenti soltanto che si rinvennero nella 
cittd c nelľ antico territorio romano di Trieste, monu-
ínenti eristiani, lapidi seritte di tempi di mezzo, o che 
sieno risultalo di scavi, o che vengano donati o c o m -
perat i ; e la raccolta č gia talo per numero e per i m -
portanza di monnmenti da fornire matcrialí allo studio 
delle antiche cose e della patria storia. F r a i monu-
menti rimarchevoli v ' h a n n o , ľínsigno decrelo della 
colonia di Trieste in onorc di Fabio Severo , impor-
tantissimo per i l modo accennato di acquisire la citta-
dinanza romana; ľiserizione in onorc di Calpotano, 



personaggio oonsolarc non conosciuto, distintissimo 
per cariche puhbliehe ; le iriserizioni in onore di A u 
gusto e di Giulia ; altra che rilcrisce sentenza prole-
rita da un legato di Claudio imperatore, per questioni 
di v i e ; altra che era giá sulla porta del tempio delle 
divinitá capitoline; altra, e forse di tutte piu antica, che 
accenna un tempio di Minerva ; un cippo militare, senza 
numerare le tanlc funebri od onorario od altre in cui 
di carichc, di l cg ioni , di nuovo genti si fa memoria. 

Fra le cose scelte degne di osservazione sono due 
frammenti di hassorilievo in marmo rappresentanti 
combattiinenti delle A m a z z o n i , ľacroterio del tempio 
delle divinitá capitol ine, i l trofeo per la Giapidia d u 
m a l a sebbene ďimperfetto lavoro, una těsta di Gio ve, 
altra colossale d'imperatore. 

D i cotti letterati molti furono raccol t i , con nomi 
di famiglie non piú letti. 

D museo ha pure una raccolta incipiente di mo
netě cd altre coserolle cho altrove si custodisco, insiemc 
a l ibri e manoseritti che si vanno raceogliendo; dacehé 
d ď istituto del museo di promuovere gl i studi della 
storia della cittá, raceogliendone i materiali che sono 
di uso pubblico. 

II museo e municipalc. 

Antico Episcopio. 
Allorquando venne costrutto il castello, ed i v e 

scovi dovettero abbandonare ľ antichissima loro res i -
14 



denzn, altra nuova surse non lontann dalľanlica per 
libernlitíi dei preláti mcdc.simi, Ira i quali primo in 
tempo e preoipno si fu ľietro Bonomo del 1523; poi 
Nicolô Oorct nel 1589 che vi airgiun.se i l ginrdino. Come 
palazzo di non riechi preláti, fu ahhaslante, a modo 
ehe v i poterono prenderc stan/.a gli angusli Leopoldo 
I e Carlo VI e tenervi loro corte. Nella sala maggiore 
eranvi dipinli i rilratti ed i nomi di tutti i vescovi, che 
andarono poi coperti di ralre. I vescovi avevano 
entro i l palazzo, cappclla domcsliea, altra v i era con-
tigua allo stesso e puhhlicn, ora magazzino. 

Nel 1785 trasportato altrove ľepiscopio , venne 
ľedifizio convertito in ospedale d'arnmalati, c quando 
questi passarono nel nuovo ediíi/.io ľ anno 1841, venne 
destinato a casa dei pazzi. La quale in tempi recen-
tissimi, adotlati modi hlandi ed umani nel trattamento 
degľ inľeliei, ed ahhandonate le asprezze cd i r igori , di 
molto contrihuisce alla loro guarigiono od alleviamcnto. 
II manieomio destinato per tutta la provincia del L i t o 
rale , ô sotto la direzione del Cav. Dr . Ureer, ed a 
spese del Tesoro imperiále. 

Convento di Benedetttae. Chiesa di 
S. Cipriano. 

Lc instituzioni monastiche furono contemporanee 
in questa provincia ecelcsiastica di Aquileja, alla pace 
e Liberta data da Costantino alla chiesa nel 313; pro-
sperarono grandeinenle in quella eittsl nel secolo V ; 
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seosse poi nel loro centro dalle distruzioni di A l l i l a 
nel 453; non pero egualiticnte nella provincia. A ' Icrnpi 
del patriarca S. Nicota conteiuporaneo di A t l i l a , e che 
giunse a sottrarsi alla distruzione della grande cittá, 
gl i inslit i i l i di santo donne che presero i l velo per 
dedicarsi a Dio, erano in Bore; delľ850 si ha memoria 
di una Maria ancilla D e i , trieslina che donava terre 
ad un monastero di Concordia , ma appuuto questo 
dono mcntre fa čerta la condizione di trieslina in quella 
santa donna, fa certo altresi che non fosse di monastero 
tricslino. La prima nolizia cerla di congregazionc di 
Kante donne in Trieste ě del 1266, c fu la congrega
zionc detla la cellu della donne; i l monastero, se cosi 
puô dirsi era inlitolato a S. Maria , e posto entro i l 
campidoglio di Triesle, presso al Duomo ed alľ cpisco-
pio, preeisamente ncl silo ove ľu alzala ľodierna r o -
tonda del castello. IVcl 1278 i l vescovo di Trieste A r -
longo la dichiari) cella chiusa, la escnlô dalla giuris
dizione vescovile, concedetlo di eleggere hadessa, 
ľ uso di ahito bianco o nero, e per la eura religiosa, 
consorvô al capitolo chc era unico paroco nella citlá, 
le naturali sue allr ibuzioui. 

Nel 1282 si vedono le donne della cella professare 
la regola di S. Chiara e papa Mariino IV le raoeo-
inandava caldamenle al decano della chiesa vescovile 
di Concordia, contro la malevolenza degli iniqui. Pas- Ľ 
sarono poi sollo la direzione spirituále dei Krancescani 
di Trieste, segiiemlo la pratica generále dei tempi, cho 
non solo concedeva c i o , ma perlino convenli doppi, 



di ľrali o di suorc, non giä sotto lo stossO tollo, ně a 
comunione di v i v c r e ; ma colla chiesa stessa che ser-
viva contemporanenmente ai duo conventi, siccome era 
in Capodistria. II governo spirituále dato ai Franccscani 
diede occasione a reclami del vescovo Enrico di allora, 
cho tento ricuperare la giurisdizione episcopale e la 
eura, pero inutilmento dacehč papa Bonifazio VIII pro-
nunciô in favorc dei Franccscani. Non avevano le donno 
della cella voti perpetui; cd erano di duo categorie, 
altre intrinsechc, non pero astreltc, come seinhra, 
da voto perpetuo; altre eslrinseche, afíiliate al con-
vento; tutte p o i , come sembra, pinzoechere piuttosto 
che monache. 

Correndo ľ anno 13(>8, i Veneti, assediata di rinuovo 
Trieste, cho erasi data al patriarca Marquardo di A q u i 
lcja, presa la rocca , smantellarono i l palazzo vesco
vile ed i l monastero della c e l l a , per cui , costretto 
quello monache a cercare nuova stanza, s i fissarono 
inlorno la chiesa di S . Cipriano, in contiguitu alla nuova 
residenza dei vescovi. Sisto V con Bolla del 20 maggio 
1420 ehbe a confermarc i l convento, al quale ncl 1466 
i l canonico Pietro Preiu di Trieste legava la metá della 
vil la di S. Croce ; al possesso della v i l la Federico III 
imperatore univa nel 1478 i l diritto di eleggerc ogni 
anno i l capovilla di S. Croce. Sisto V aveva nel 1467 
incorporato al convento della cella la paroechia di S. 
Giovanni di Lonche alle sorgenti del Risano , per cui 
anche al di ďoggi gode i l diritto di nominare i parochi. 

L a clausura delle monache come oggidi si costuma, 



vedne pel convento di Triesto ordiiuita nel 1545 dal 
concilio di Trento, o non sembra in sulle primo essere 
s tul i l gradita. Dieci anni piíi tardi nel 1555 gravc 
scissura scoppiô fra le madr i , per cui otťo uscirono 
dal convento, riparate in casa Caló sotto protezione 
del comune. Convien eredere che le condizioni ccono-
iniche del convento in questi tempi fossero criticlic, 
se nel 1556 ricorsero per sussidio al comune, che poi 
non le suffragô. La clausura onlinata dal concilio di 
Trento, sulla quale insistetto i l vescovo Castilegio, cho 
da papa ľio V fu ordinala per tutti i conventi di 
donne, non sembra fosse severaniente osservata in 
Trieste, se ľ arciduca Carlo , sovrano delľ Austria intc-
riore, insisteva nel 1575 che venisse osservata. 

II vescovo Ursino de Bertis, che sede in Trieste 
fra i l 1600 cd i l 1620, diede alle monache di S. C i -
priano la regola della congregazione benedettina Cas-
sinensc che tuttodl osservano, e fissô a triennio la 
durata della carica di badessa. 

Del 1702 avvcnno che hollendo guerra tra F r a n 
cia ed Austria per la successione spagnuola , e pre-
sentatosi dinanzi a Triesto il cavaliere Forbin con flotta 
gallo-ispana per bombardarla , lo monache lasciarono 
i l convento e ripararono in Sagrado ncl palazzo dei Coul i 
della Torre ove rimasero sei mesi ; ľabbadessa era una 
contessa della Torre, o moři in Sagrado durante quel 
tempo, scpolta in Duino. Cosi dol 1797 p e r t i m o r o d e i 
Francesi le monache ripararono in Capodistria in quel 
convento di Clarisse ove si trattennero aleune settimanc. 



DuTCvole ô la fáma della santitá di quelle pie 
madri, mantenutasi illibata in tutti i templ. Kino alle 
rifonne di Giuseppe II e dal 1550 inipoi, nel convento 
riparavnno nou solo patrízie d l Trieste, ma anche i l l u -
slri dame della prossima contea di Gorizia ; e vi atten-
devano alla preghicra ed alla educazione cntro le mura 
di giovani donzello. A l l a fine del secolo passato f u 
rono iucaricate delle puhbliehe scuole per fanciulle, 
secondo i l sistema generále ; dura pero ľcducandalo, 
ľedilizio del quale, o piuttosto ľ ala destinatavi fu 
costrulta nelľ anno 1085. 

II numero dello madri é ď intorno a vent i , chc 
ristretlamente vivono da provenli di proprl bcni , e da 
sus.sidi del fondo di religione. Piceola ô la ebiesa, pero 
assai docente e hen tenata ; piccolo i l convento, ser-
vendo parte degli edili/.l ad uso delle scuole; piccolo 
i l giardino. Nelľ interno del chiostro v i ha eappella 
chc serve alle devo/.ioni priváte, ed alle radunanze 
in capitolo, e nella quale si scppellivano le monache, 
alle quali ě or assegnato sito determinato nella nccro
poli generále. II governo interno della íainiglia r c l i -
giosa ě poggiato ad una Badessa, suppli j^la da Y i -
caria ; alle cose di religione provvede un conľessore 
ordinario, ed un eappellano, alľcconomia un proeuratore. 

D i questo convento dirassi essere ľunico di donne 
nella penisola istriana che superó le vicende dei tempi 
e le riduzioni di Giuseppe II e di Napoleone; alla fine 
del secolo passato v'erano convcnli di donne in Pola, 
dne in Capodistria. 



S. Maria Maggiore un tempo della 
Compagnia di Gesíi. 

L a Compagnia di (lesu, fondata giá da S.Ignazio 
Lôjold, erasi difľusa nelľ Austria, nella residenza impe
riále di Ferdinando 1, in Vienna per ľ opera dei padri 
Laynez e Bobadilla, ed era venuta si gradita ai p r i n -
eipi che fu loro aľfidatn ľ educazione di quel F e r d i 
nando di Stiria, che salito al trono imperiále sotto nota 
d i II tu cclehralo per le vieendo che segnarono il suo 
impero, ben altro cho tranquilio. I (tesnili, consiglicri 
del principe non meno nelle cose di religione che di 
slato, dovettero partecipare alle vicende che accom-
pagnano le cose temporali. Nella Bocmia gl i stati t u -
multuavano, e prendevano a motivo di loro pretesc le 
condizioni politiche e rcl igiose; venuti ad aperta r i -
hcllionc chiamavano a re ľelettore Federico ľalatino, 
protestante di religione, inetto a comandare batlaglio 
cd a dirigere consigli di stato, abile nssai a regolarc 
feste da ballo e conviti in tutla pompa; cľfiinero r i -
volgiincnto che ebbe termine con una sola haltaglia 
sulle alturo di ľ raga , e che portô sventure a quel 
rcame. 

Banditi da quel regno i Padri della compagnia, 
due di quci tapini passarono per Trieste ľ anno 1,-619 i 
il padre Giuseppe Metzler svevo, ed il padrc Gregorio 
Salateo goriziano, i quali andavano a stabilirsi in Itá
l ia . Accolt i ospitalmento nella easa del Dr . Annibalc 
de Botloni , la loro presenza risvegliô nnlico deside-



rio di avero in Trieste scuole migliori che non ln grarn-
matica e le belie letlere (laline s' intende) ; fe' rieordare 
come aneora nel 1382 erasi desiderato di vedere t ra-
piantarsi in Trieste ľordine di S. Domenico per le 
scuole di i i loso i ia ; e trattasi la cosa nel eonsiglio dei 
quaranta fu stanziato di pregare i padri a fissarsi in 
Trieste e d i aprirvi collegio. II eonsiglio medesimo 
assegnava ai padri, comiiieiaudo dal primo luglio 1620, 
la casa pubbliea delle scuole; quegli annui fini. 200 
che aveva i l pubblico precettore; annui fini. 200 che 
si davano a' Triestini studenti in Padova od in B o 
l o g n a ; la cappellania di S. Pietro in piazza che r e n -
deva da 100 fini.; 3000 fini. per una volia l a n l o ; e 
provvisoľiainctilc bi rasa del pubblico bombardierc o 
200 fini. tolti alla cappellania di S. Pietro, cioô a dire 
500 fini. di annualitd, e casa per uso della scuola ; 
abitazione e sussidio temporaneo per i pr imordi , 
3000 fini. per avviare i l collegio. 

La deliberazione del eonsiglio fu accettata dai 
padri , sancita dalľ imperatore, i l quale fece per dono 
di capo-iľanno (primo gennaio 1621) ľassegnazione 
di una rendita perpetua di annui fini. 600. Lo stabi-
limento gesuitico ebbe tosto vita negli anni 1620 o 
di 1621, e v i fu superiore Giovanni Battista Posa-
r e l l i ; la fondazione del collegio e dovuta alle s o l -
lecitudioi del padre Giacomo Bampoll i di illustro 
famiglia da Pisino, il quale divenuto reítore ne l 1522 
seppe tnaneggiarsi per modo che i padri nalíči (oosl 
l i chinmavnno) persuadcssero i l principe Udalrico 



di Eggenberg duca di Krumlau, favorito dclľ impe
ratore , ad essere fondatore del collegio. Era questi 
presidente del eonsiglio aulico, luogotenentc della Wti-
ria, della Carinzia, o del C a r n i o ; cavaliere del toson 
ď o r o ; la famiglia divenne poi so vrana di tutto lo 
stato cosi allora detto di Gradisca (tutto i l piano del 
Fr iu l i austriaco) per comprita fatta nel 1647 dallo 
stesso Ferdinando I I , stato che ritornô per dirilto d i 
devoluziono alla serenissima casa ďAustria nel 1716 
alla morte delľultimo di quella casa , del giovanetto 
intisichito principe Giovanni Crisliano Antonio. 

A merito del nostro comproviňcialo padre Kampcl l i , 
i l principe Eggcnbcrg donô 50000 fini. di Augusta, dei 
quali 20000 nel 1622; i l residuo nel 1624 cedendó un 
suo credito ipotecario, per cui In aignoria di Ka l t cn-
brunn presso Lubiana venne in dominio del collegio 
gesuitico di Trieste. (hiesta dotazione venne dal p r i n 
cipe assegnata al col legio, alla chiesa ed alle scuole, 
per cui ebbe titolo di fondatore, del collegio di Trieste. 
Ferdinando I arriechi tosto i l collegio di grazie e di 
esenzioni, o la liberalitá di priváte persone venne 
in soccorso. 

S i die tosto mano alla costruzione della chiesa, 
comperando le case, convenendo col pubblico per le 
vie tolte o girate, e si procede per modo che ncl 1627 
nel di 10 ottobrc potô porsi la prima pietra dal ve 
scovo Rinaldo Scarlichio. Pero non fu compiuta nci 
muri principáli e nel coperto che nel 1682; difatti per 
quaranta anni continui vedonei ancora assegnazioni 



ď annui fi. 500 falte dul ľ imperatore. A l l r e opere par-
ziali sono di cpoca piu larda , alcune non potcrono 
elľettuarsi ne al cessare della sociolá, tni piú lardí. I.a 
chiesa venne progcttata dal padre ľozzo; ľ esectizionc 
venne poggiala al padre (iiaeoino Briani da Modena, 
noti anihedue per opere arehiteltuniehe assai lodate. 
La memoria della prima fondazioue verme segnala su 
tavolctta di piombo rinvcnuta poi dielro ľ altare della 
Madonna. 

La consaerazione fu fatta dal vescovo Gorizutti 
nel di 11 otlobre A^etô£ e dnró la fuhbrica 55 anni. 

(JiiarauU- •gjrjrňi piu t a r d i , nel d l 21 novembra 
- 1682, i l jjuOco scoppiato in torehio ď olio prossimo, 

s fpropagô alla chiesa, ed arse la cupola , insiemc al 
tetto sopra ľ altare maggiore; in tempo di dodici ginmi 
i l tetto veniva reslitnito per eura del padre Schende-
r i c h ; la cupola non venne rifalta chc nci tempi nostri 
ed in altra forma. 

II padre Michele Stella trieslino fu i l primo a ce-
lebrare met la , ed altresi i l primo ad csservi sepoldo. 

Ľ interna decorazione delia chiesa ô dovuta in 
gran parte a privata divozione. 

IYel 1659 i l conte Nicolô- Petazzí, capitano o go-
vornatore di Trieste, c la contessa Beatriee sua mo-
glie nata baronessa di Dornherg , quello di antica 
illuslrc famiglia trieslina, uno della quale, il conte G i o 
v a n n i , mořiva sui campi di Lipsia ncl 1610 tenente 
colonnello di un reggiinento di corazze; questa di fa 
miglia illustre goriziana non ignota a Trieste, alzarono 



I altare di san Francesco Saverio cd ornarono il brac-
cio di nnvala nel quale trovasi oollocato. 

In due piedestáli) di fianeo alľ altare nicdcsiino si 
leggono i caratteri dorati sopra inarino di paragone 
le inserizioni che li ricordano. 

Nel 1689 ľi l luslre famiglia dei C o n t i , la quale 
diede hencmeriti personaggi alle magistrature, alla rni -
l iz ia , alla chiesa, alľ online L o j o l e o , e fu propensa a 
questo, alzava a suo spese ľ altare di S, Ignazio che 
é nel braccio a diritta della naváta traversale. 

Questi due altri ehe stanno ľ uno dirimpetto alľ 
altro sono invero grandiosi perchô in proporzione ai 
bracci della navála traversale cntro cui sono collocati, 
e per la rioohozza dei marmi, testimonio della pictá o 
delľopulenza dei donátoři. 

11 santo vescovo Giovanni Miller chc sede dal 
1692 al 1720, alzô a proprio spese i due altari late-
rali al maggiore, ľ uno dediealo al Ss. Crocelisso, 
ľ altro alla Ijeata Vergiue della Salute, simil i amhedue 
di marnio. Ľ imagine della B . V . si vuole del íSas.so-
ferrato, ed in pregio. 

Ľ altare della Madonna sembra essersi ľ.illo dal 
comune; sulla lela si veggono i nostri santi prolettori. 

Ca famiglia Calô alzô ľ altare del Santo Angelo 
Custode. 

Sembra che appena alla meta del secolo passato, 
abbandonata la speranza di poter prossimamente man-
dare ad esceuziono ľabside delľ altare maggiore, si 
facesse questo nel modo che le cireostanze permette-



vano. Nul muro cho chiudeva la navála Iongiludinale, 
fu dipinlo a frcsco ľ altare maggiore quale si aveva 
in aniino di eseguirlo, della forma assai usilala nelle 
chiese dei gesuiti, e fu opera di Antonio Weries del 
1753. 

A l cessarc della societa gesuitica nel 1773, i l 
tempio non era compiuto, ne per ciô che riguarda la 
costruzione, nô per ciô ehe riguarda le decorazioni. 

La naváta longitmlinale doveva misurarc tanto dal 
cenlro della cupola verso la porta ďingresso, quanto 
verso la muraglia che avrebhc chiuso il nicehione, per 
modo che la cupola sarebbesi collocata nel centro della 
chiesa (se non prendiamo equivoco nel giudicare dalla 
pianta). II nicehione per ľ altare maggiore sarebbe 
stalo in pianta, quadrilatero; nella parte superiore 
sarebbe stato aperto alla luce in semicerchio quanto ô 
Ľampiezza della volta. Ľ altare sarebbesi oollocato 
fuori del terreno oceupato oggidi dal santuario; perchô 
ad cseguire questo conveniva estendere la chiesa sullc 
casc che stanno nella parte postica. 

La decorazione sovra ľ altare maggiorc doveva 
essere grandiosa nelle dimensioni, arrivando a r iem-
piete tutta ľarcata , sontuosa nei marmi, c doveva r i -
partirsi in due scompartimenli ; ľinferiore figurando 
ordine di colonne eorintie diposte quasi a nicehia, in 
mezzo a cui la Bcala Vergilie conoetta senza peccalo, 
i n atto di g l o r i a ; lo scomparlimeiilo superiore che 
rastremando essere doveva i l eonipimento delľ inferiore, 
avrebbe accolto la sacra Triade. 



L a cupola si era inccndiala nel 1682; pcrô sia 
lecito i l dubitare chc fosse in allora costrulta in pietra, 
dacche avrebbc resislito alľineendio non tale da c a l -
cinare muraglic, e meno poi da distriiggcro.mattoni ; 
la nolizia giunla a noi accenna piuttosto il silo d e s l i -
nato a cupola coperta da telto inccndiato. La dis t r i -
buzione della cupola sarebbesi fatta cos i : Sulla oerohia 
sostcnuta dai pennelli doveva alzarsi un ordine di co
lonne binate corintio sostencnti una cornice #11' ÍBgirO j 
su questa cornice sarebbesi alzato il calino, su questo 
i l lanternino; fra i colonnati dovevano aprirsi íinestre 
ample, quadrate, corniciate. 

IVelľ interno del tempio, i l solo braccio delľ altare 
di 8. Francesco Saverio era stato completo nella dc -
corazione, ma con talo sovracarico di stuechi c di gusto 
si eccedente da dubitare se tutto i l tempio dovesse 
farsi cosi. I capite l l i , meno che in questo braccio ed 
in quello delľ altare maggiore, non erano lavorat i ; v i 
si vedeva ssgnato soltanto il timpa.no : nelle frequenti 
nicehie fra i pilastri dovevano collocarsi statue, e ve 
ne avevano parcechie tagliate in contorno su lavola 
e dipinle. O non v' era organo, o piccolo o prov-
visorio. 

Quanto alľesterno, i lavori trovansi ben meglio 
progredit i ; la facciata in pietra bianca per ciô che ô 
ril ievo era completa ; i l diflicilissimo quesilo dei cam-
panili sembra avere esercitato ľ ingegno dclľarchi-
tet lo ; si dispose di farli sulla facciata della chiesa e 
a due, ad uso tedesco; poi abbandonata ľ idea, si 
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Mňsú di collocarli nella parte postica, c sene fece un 
solo, in silo cho non ô si lacilmento visibile, o con 
niuna eura maggiorc di quella di faro una semplicis-
sima torre campanaria, ne alta ne decorata. 

La chiesa di S. Maria Maggiore, quale ľhanno l a -
sciala i padri della compagnia, se lascia desiderl nello 
slile delle decorazioni, accenna nella pianta, nelľ esc-
ouzione assai sapienza di architettnra eristiana e di 
arte cdilioatoria. Nella decorazione interna non piaee, 
a dir vero, quella soverchií quantitá di membraturc 
nelle cornici , quel fraslagliato; nelľ esterno quel r o m -
pero di lince, o quel pesaute che sembra piuttosto 
destinato a vedersi da lontano; pero ciô vuolsi dcllo 
del deitaglio di ornamenti, che altrettanto non puô 
dirsi delle forme di parti maggior i , cho anzi sono 
conimendoYoli. 

L a pianta non ô quclla di antica hasilica quale la 
ebbero i primi eristiani allorquando fu dato pubblico 
culto ; ne di templi chc si voliéro su tipo chc dissesi 
bizanlino, ma piuttosto su quel tipo chc seguito al b i -
zantino fu piú prediletto perchô segnava la forma di 
croce, e fu quasi essenziale caratteristiea delle chicse 
italiaue nella rislaurazionc delľ arte. U tipo della p ian
ta si vede traspirare in gran parte nella dislribuzione 
del Banco della chiesa verso i l largo di S. Silvestro, 
e meglio ancora mcntre le muraglie erano in istalo 
grezzo. 

L a distrihu/.ione a croce tolse la contiiikítä ň'dYtw 
naváto laleral i , le quali anzi sono converlile pint" 



in sei sacclli , ad ognuno dej quali sembra essere stalo 
in prigine destinato un altare. E cio bene si combina 
colla distruzionc nelľ alzalo essendosi diposti sni sa 
ccl l i praticabili quasi cor i , che hanno prospetto nella 
chiesa. Diremo poi ehe ľ online architcttonico di i n 
terna docoruzione discorda dalľ online della facciata, 
e che segna quel canone di perfezione che lc menti 
ď allora avevano adottato. 

E quanto a costruzione diremo essere solidissima, 
presso che tutta di laterizi appositainonte colti nel 
Fr iu l i vicino, sebbene ľ arenaria abbondi in Trieste. 

Aggiungcrcmo cosa che nou ci sembra general-
mente nota. Ogni chiesa delľordine Lojoleo avova se
gno mistico preso dalľarte edificatoria, i di c u i s i g n i -
íicati ci sono del tutto ignoli ; questi segni applicavansi 
o nella facciata o nel nicehione delľ altare maggiore in 
sito ne appariscente no difficile a rintraceiarsi. Questa 
chiesa di Trieste ha il martello inserito nella ferrata a 
mczzaluiia della porta maggiore, quasi a vezzo di or -
nato, sebbene le inlrecciature non lo esigano no sem-
lirino ainmetterlo. 

Allorquando nel 1772 ľ online Lojoleo veniva a 
cessare in tutto ľ orbo eatlolico, grande si ľu ľafllizione 
di questo popolo triostino, il quale vedova nei Gesuiti 
g l i eduentori della giovcnlú, i consiglieri della virilitá, 
vedeva nelľordinc la sapienza unita alla religione. A 
lungo durô i l detto; " m a i piú bene dopo la soppres-
sione dei Gesuiti,,. E le imputazioni che si davano a 
questi erano di cose alľatto sconoseiute ed iinpratica-



bi l i in piccola cittá conť era allora Trieste ; e quei 
padri instituivano la giovcntň non solo nei costmni e 
nelle lettere umane, ma altresl nelle scienze matema-
tichc e nautiche, cd erano in fama grandissima per 
sapere. Si pensô e si disse che la regione ne avrcbbe 
soirerto, e ccrcavascne conferma nelle forme novelle 
che s i davano poco staňte al culto, nelle dottrinc che 
poco dopo prevalsero; si pensava che quelľedifizio, 
alzalo con lanta eura dai p a d r i , e che appena col 
decorrerc di secoli sarebbe stato portalo a compimento 
per la perseverantc pieta anche dei Triestini, dovesse 
rimanerc in quello stato ove i Gesuiti ľavrebbero 
lasciato, da che né persona avrebbe piú avuto animo 
di farlo, o la sorgente delle largizioni lenuta fino allora 
viva sarebbesi diseccata. 

Cosi non f u ; anche dopo la cessazione di quelľ 
ordine le volte ne risuonarono delle lodi di Dio nella 
sontuositá delľ antico r i to ; i l Barbaro, i l Rado, i l B a r -
bieri per tacero di tanti altri insigni oratoři salirono 
i l pergame in cui ebbero palme i Gesuiti. Ancor set-
tanť anni piú tardi coslumasi di renderc grazie solenni 
a Dio nel di ultimo delľ anno come i Gesuiti primi 
introdussero in Trieste ; ancor quel tempio o dei půl 
ins igni , piů frequentati della cittá, che triplicó per 
numero di popolo. Per le euro del defunto paroco D . 
Giuseppe M i l l a n i c h , per le liberalitá sue e dei devoti 
costruivasi in pietra la cupola, si compiva la decora-
ziono dei capitclli , si dipingovano dal Bisson nci quattro 
pennelli g l i Evangel is t i ; poi si collocavano novelle 
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campane, poi novello organo di cccellonte lavoro del 
Callido da Venezia. — II paroco 1). Bartolomeo Legat, 
fattosi eseculore di pia Yolontá , riľaceva ľnl tar mag
giore in nuova forma, costruiva ľabsidc per ľal larc 
la cui parete interna veniva dipinta a fresco dal v e -
neto S a u l i ; per priváte e sne liberalitá ristaurava l ' e -
sterno tutto, lo forniva di belle e nuove suppelleLtili. 
U n ' iniagine di rilievo del Ss. Crocefisso in avorio, o 
bellissima cosa; bcllo e di insigne pcnnello il quadretto 
di N . S . che i l deíunto Dr . Domenico de Rossetti do
nava alla chiesa in segno di sua dcvozione riavutosi 
da pericolosa malattia che ľ aveva tratto alľ orlo della 
tomba; societa di divoti promosse ad ogni poter suo 
i l pubblico culto. 

Cosi la chiesa di S. Maria Maggiorc ě testimonio 
della religione dei nostri padri, ma lo é allresi della 
religione dei viventi ; non nella materialilíi delle opere 
soltanto, ma nella assiduitá e decenza del culto. Le 
trepidazioni che ebbe i l secolo passato non hanno 
avuto compimento ; anzi ľintenzione pia pel principe 
Uldarico de Eggenberg nelľalzare la chiesa, non fu 
priva di eíľetti, anche dopo tanti r ivolgimenti , anche 
dopo ľestinzione della sua casa , anche dopo chc i l 
suo nome passô in dimenticanza. 

S. Silvestro, chiesa degli Svizzeii. 
Fama tutť ora durevole racconla chc sul terreno 

ove oggi sorgc la chiesa degli Svizzeri professanti la 
confessionc di Calvino, stasse giá la casa di abitazionc 



di due sante vergini tricstine, di šuntu Tccla o di santa 
Eufcmia, lo quali nelľ anno 256 d i nostra era, mentre 
impcravano Valeriano e Gullieiio, diedero teslhnonianza 
per la lede col loro sangue. Lcggenda eonmiovenlissiiua 
narra i casi di quelle fanciulletto, delle quali Tccla 
contava nppcna il duodccimo anno di c tá , tpiattordici 
ľ altra, ainbcdue di stirpe nobilissima, liglie di Demelrio 
e di Epifania eristiani ainbcduc, tralle dinanzi a Que-
stilionc preside delia provincia, per vendetta di certo 
Alessandro, cui Eufemia aveva negato la mano di 
sposa; unicho liglie di madre vedova c riechissima 
che le accompagno alľ immeritato supplicio della 
spadá, c raccolse il loro sangue in quelle vesti con 
che si coprivano i battezzandi. Narra la tradizione che 
nella casa delle sante vergini si raccoglicsscro nasco-
stamento i eristiani per ľ orazione e le salmodie. Data 
la pace e la liberta alla chiesa eristiana ncl 311 vuolsi 
che sul terreno ove stava la casa delle vergini, s' a l -
zasse i l primo tempio pubblico cntro lo mura della 
c i l t a , intitolato a S. Silvestro papa , che fu ai tempi 
delľ imperatore Costantino. Nel 380, allorquando per 
editto di Teodosio i témpli pagani ormai abbandonali 
vennero conceduti ai eristiani, la chiesa principále di 
Trieste fu nel campidoglio, quella di S. Silvestro rimase 
secondaria. Non crediatuo per altro che questa prima 
chiesa dei criatiani fosse intitolata. a S. Silvestro, ma 
che lo fosse a Santa M a r i a , come fu pratica dei e r i 
stiani, c che i l nome di S. Maria Maggiorc, attribuíto 
alla chiesa dei gesuiti la quale veramenle c intitolata 



alla Concctta, sia stato proprio di S. Silvestro, od i n -
dicasse chiesa di rango maggiorc e prccipua; prevalso 
poi nella bocra del volgo qaello di S. Silvestro, come 
pel duomo prevalso quello di S. Giusto. Sembra che 
i l titolo di S. S i l v e s t r o sia stalo d a l o dal vescovo Fra 

Pace da Vedano nel 1332. 
Narra i l Manarulta chc a ' suoi tempi (1700) 

nella casa rontigua vi fosso pietra colla leggenda 
E V P I I H M I A ' ET*• TlíEťLA la quale sembra propria di 
sareofago, Torso mnrato, ed udimmo di solterraneo nella 
chiesa slcssa di S. Silvestro , i l quale acccnnerebbe a 
eripta o confessione, e sarebbe prova čerta di anti-
chissima e precipua chiesa ; ma tali cangiamenti ha 
sofTerlo quelľediíizio, cho appena puô farsene con-
gettura delľantica condizione. Nel duomo non v i sono 
le tombe di queste santo EuCcmia e Tecla, ma soltanto 
aleune rcliquio nel tesoro ; Ď verosimile che come gl i 
altri corpi santi dei martiri nostri , furono tratti dalla 
necropoli per collocarli nelle chiese, quelli delle santo 
fossero riposti in S. Si lvestro, in sotterraneo entro 
tomha comune, della quale sopravanzava la l e g 
genda. 

N c l 1332 la chiesa venne riTatta dal vescovo Pra 
Pace da Vedano e consaerata; fu disposta a tre navi , 
separáte da colonnato, in forma di hasilica con tale 
osservanza della direzione prcscritla alle chicse e r i -
stiane dalle leggi canoniche, chc la porta ďingresso 
si collocô in ristretto v i c o l o , purchú fosse la porta 
rivolta a ponente, 



In questa chiesa venne fbndata la fialerna del 
Rosario, dai domenicani di Capodistr ia , trasferita poi 
altrove. Nel 1619 passô ai padri gesuiti, i quali la r i -
slaurarono ncl 1672 e la convertirono in oratorio 
della Beala Vergine immacolata. Sopprcssí i gesuiti , 
duró la confraterna e la chiesa; pero nel 1784 fu com-
presa nella riduzione delle chiese di Trieste e profa-
nala. Due anni piu tardi, posta a vendila, fu comperata 
dalla comunitíi elvetica per duemila cento e qualche 
íiorini, venne dedicata a Cristo Salvátore, e fatta p a -
rocchiale di quella comunita che ebhe principio fino 
dal 1751. 

Areo romano, detto volgarmente diKiccardo. 
L a via che melte direttamente dalla parte posticn 

della chiesa di S. Maria Maggiore alla piazzetta delta 
di Ľarbacan, o piú esattamente alla valle di S. M i 
chele, per ľantica porta di citta, dinanzi alla quale 
stava a difesa un dony tone o harhacane, b traversata 
da un areo, che volgarmente dicesi di Biocardo, in 
altri tempi di re Carlo ; associandosi al primo nome 
la memoria di Riccardo re ďlnghilterra che reducc da 
Palestina fosse fatto prigione in Trieste dal duca ďAu
s t r ia ; al secondo la memoria di Carlo Magno, vitto-
rioso nella Liburnia, onorato di areo trioufalc. Quanto 
a Biccardo Cuor di Leoně, ě cerlo per le storie chc 
nel 1192 ritornando da Palestina, approdó i n S i c i l i a , e 
temendo toccare le spiaggie di Francia, navigc- per 



quelle delľAdriatico. Assalito nelľ Adriatico da piráti, 
si hatte con loro, poi si collegô, c su ď una loro galea 
upprodfr a Zara, ovc sbarcô, in compagnia.di l ialdovino 
d i Bethune, dei cappcllani M . Fi l ippo cd Ansehno, di 
aleuni templáři e di p o d i i servi. Avuto in Zara salvo-
condotto dal signore di Dalmazia, stretlo parenie del 
duca di Monferrato, parti libero e dopo faticioso viaggio 
giunse in Víenna, ove scoperto, fu fatto prigione. 
Trieste ncl 1192 non era poranco in dominio dei duchi 
d ' Austria, per cui se v i fosse approdato non avrebbe 
corso pericolo di vedersi imprigionato; ma non toccô 
Trieste. I tempi di Carlo Magno non erano da archi 
di irionfo ; ne la prigione iv i prossima, di cui si fa 
menzione in carte antiche, desunse i l nome dal re Carlo, 
ma piuttosto da llicario, voce con cui indicavasi la 
magistratura provinciale che esercitava i l diritto di 
punire i de l i t l i , magistratura che dicevasi anche Ga-
staldo, cd ancho Giudice provinciale. 

L 1 areo si manifesta da se siccomc opera romana 
de ' tempi scadenti del III secolo, ed a giudicarnc, piů 
che le parti docoralive chc in cittä piccola c provin
ciale erano condizione inľeriore, giova ľ opera della 
muratura che e a massi maggiori, c ľ arte di connotterli 
la quale é perfetta. Non era altrimenti areo di trionfo, 
o porta di cittá, ma semplice fornice a decorazione 
di v ia , non destinato a staro isolato , sibbcno a p o g -
giare su cdifizl che forma vano la via . Le duefacciate 
sono eguali, due pílastri sranncllati con capitelli sovrap-
posti di ordine composito sorreggono un cornicione, 



nel quale non si veggono intagli ornamcntali sia nel 
frcgio, sia nella cornice propria. Sulla cornice corre 
un basám ento massiccio ; nessun indizio cho porlasse 
statuo; nessunn Icggcnda che indicosse il costruttore o 
ľ occasione. Mernorabilo si ô chc i l grosso del můro 
non ě r i p i c n o , ina lasciatevi Iacunc a risparmio di 
materiále, ed a leggcrezza di opera. K e l 1814 fu de-
nudato fino alla base , c riconosciuto in tutta la sua 
integrita, cd eravi desiderio di toglierlo al transito dei 
carri , che gli recano pregiudizio. 

II materiále e pietra calcarc delle cavc di Sestiana; i l 
vano dclľ areo ha di larghezza 9', 6 " misura Viennese, di 
a l t c z z a l 3 ' , 6" : tutto ľarco ô alto piedi 22, largo 16' 6". 

Chiesa Angličana. 
L a nazione inglese e poco numerosa in Trieste, e 

per d i piů mobile, per cui i l numero degli abitanti v a -
ria dai cento ai duecento. Non pertanto valendosi del 
privilegio che concedo in Triesto ai non cattolici di 
unirsi in corpo, anebo se i l loro numero non arriva a 
500 ind iv idui , od a cento famiglie, gli anglicani si 
costituirono comunita religiosa con proprio paroco ed 
alzarono chiesa non grande per dimensioni, ma decente 
per ľornato. L a comunitá religiosa anglicana e pro-
priamente della chiesa episcopalc dominante nel regno 
unito. Ha proprio cimitero, assegnato dal comune in 
contiguitá al cimitero dei protestanti presso la nccro
poli generále. Le spese del culto vengono portate per 



meta dalla rcgina d'Inghiltcrra, per metá dagli addctli 
alla comunitá religiosa, la quale e sottoposla al vesi nvo 
anglicano di Gibilterra. Non ba la comunitá propne 

Nella via cho ha i l nome dalla B. V. del iritre, 
stava giá una chiesa intitolata alla Madrc di D i o , la 
quale a congelturare da p o d i i monumenti sopravanzati 
rimontava ai tempi bizantini, era chiesa plebanale per 
la parte di cittá che stava fuori le mura, ove era 
ľ e m p o r i o ; era chiesa con titolo arcipresbiterale. A n 
tichi avanzi scoprironsi o vedevansi interno e nelľ an
tica chiesa. mosaico con lcggenda, pietrc seritte e 
scullc, sareofaghi. Bipanniata dalli diroccamenti nelle 
guerre del medio c v o , rimase isolata in mezzo a r o 
vine, conservala da fraglia di contadini ; intorno v ' era 
cimitero che duró tale fino al 1783. La chiesa era 
antictimcnte a tre n a v i , indizio di rango maggiore. 
Arsa per caso nel 1655 venne ricostruita in forma piů 
inudesta ncl segucnle 56. Compresa nelľabolizionc di 
chiese che si ritennero superilue, venne ncl 1786 ven-
duta a Bernardo Curti cho la convcrtl in abitazionc. 

Una statua delia B. V. fu posta da privato in 
menroria delľ antico culto. 

11 comune di Triesto costruiva ncl 1726 casa ďar -
resti, in luogo delle antiche carceri sulla piazza troppo 
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rístrette, e v i univa un'opera pia detta Ergastolo de-
stinata a raccogliere gl i sľaccedati per pravé abítudini, 
c pericolosi alla societa, per rícondurli a miglior vita 
mediante ľabitudinc del lavoro in qualche mestiere, 
e mediante ľistruzionc religiosa, al che provvedevano 
apposito cappellano, e maestri d'arte. I rinchiusi v i 
stáváno a tempo indeterminato, e lino a manifesla 
emendazione. 

Quesľ opera pia venne poi concentrata nel 1846 
colľ ergastolo di Gor iz ia , poi separata da quello. Gli 
efľctti morali non corrisposero interamento a quanto 
era stato proposto. 

Seminario di Chierici. 
Soppresso nel 1773 i l seminario di S. Francesco 

Saverio, e quello di Fiume che tenevano i gesuiti in 
Trieste ed in quella cittä per la parte austriaca delľ 
Istria, ogni educazione del clero fu lasciata a eura 
privata dei vescovi , che la poggiavano a singoli s a -
ccnlot i in via privata; poi al tempo di Giuseppe II 
venne assegnata la cittä di Graz nella Stiria pel clero 
istriano ; i Tricstini non avevano, come fu dei Goriziani, 
aceoglienza nel collegio germanico di Roma od in 
quello di Pávia, ríservati a quelli che si comprendevano 
nelľimpcro germanico; quelli della diocesi triestina 
girarono dalľ uno alľ al tro, causa precipua della de-
ficienza di clero proprio. Fondato nelľ 1819 i l seminario 
generále di Gorizia secondo le norme e nello spirito 
di Giuseppe II, v i vennero assegnate le diocesi tutte 



dclľIstria, tolta ogni educazione privata, difficoltata la 
ľrequentazione di seminári ehe non fossero quelli di 
Lubiana, e la facoltá teologica di V i e n n a ; dal che 
ne venne delicienza di c l e r o , mancania di clero 
proprio. 

Monsignor Bartolomeo Legát, vescovo di Trieste, 
appena assunto alla cattedra triestina, diede opera 
indeľessa per lo ristabilimento se non del seminario 
Triestino, almeno della classe iiltima di teológia, afflnchô 
gli aliiimi solto la sua sorveglianza compiano lo studio 
tcologico, o si preparino ad entrare in eura di anime. 

II numero degli alunni ô íissato inlorno a dieci , 
provveduti di professori lolti fra il c lero; v i si dispone 
biblioteca, di cui ô nucleo, i l legato fatto da mons. 
Matteo Raunicher giá vescovo di Trieste, e da doni 
di pr iva t i ; rifaeendosi cosi quanto la šanta providenza 
dei nostri maggiori aveva instituito, o cho per le v i -
cende dei tempi andô distrutto. 

Questo seminario ô interinalmcntc colloeato non 
lontano dalla chiesa di S. Maria del Soccorso, sul colle, 
in edifizin pel quale i l comune si é fatto spontanea-
mente conlrihuentc. 

Santa Maria del Soccorso. 
Episcopio moderno. 

Narra la tradizionc cho Santo Antonio da Padova 
venuto in queste rcgioni nel 1225, fondasse di persona 
i conventi di Gorizia, d i Pola , e di Parenzo, e chc nel 



1226 pussando per Triesle dormisse in luogo che poi 
fu convertito nella chiesa detta di S. Francesco e S. 
Antonio or sopprcssa. Certo si é che intorno questo 
tempo, nel 1229, si stava costruendo iu Trieste convento 
di Franccscani , fuori lo mura della cittá, tra porta 
cavana, e le tombe dei SS. M a r t i r i , su quel terreno 
che oggi é pinzza Lipsia. Nel 1234 ľcdiíizio della 
chiesa era giá compiuto, c fu consaeralo dal vescovo 
di Trieste, i l di cui stemma dicesi che fosse dipinto 
sulla facciata della chiesa, e che vuolsi si chiamasse 
Givardo, di che e a dubilarsi. La fonda/iuue del con
vento, o la venuta di S. Antonio cadrebhe nel tempo 
iu cui era vescovo Corrado Bojani della ľert ica, pre-
lato morto in eoncetto di sanliiň. 

Ľ ordine dei Francescani fondato da S. Francesco, 
approvato a viva voce nel 1210 da papa Innocenzo III 
e nel 1219 da Onorio III con Bol la apposita, si era in 
hreve tempo tanto dilluso, che ncl 1219 al capitolo di 
Assisi erano comparsi 5000 frati. Ľ ordine franeescano 
che sottostava a ministro generále, aveva scomparti-
incnli che dieevano provincie, queste erano suddivise 
in custodic , sotto le quali eranvi lo guardianerio. A 
quale provincia appartenessero i conventi ď Istria nella 
prima istiluzione delľ ordine, noi soppiamo, intorno ai 
1440 appartenevano alla provincia Bossinese-Dalma-
tina che giungeva fino alla Dravá; nel 1474 si formo 
la provincia propria di Dalmazia, detta di S. Girolamo 
alla quale fu unita ľ lstr ia . Ľ l s t r i a formava propria 
custodia, e vi ha indizio che i l custode residesse in 
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Tr ies le ; nel 1668 i l convento di Triesto venne aggrc-
gato alla provincia della Stiria. 

La famiglia francescana fu assai gradita al popolo 
di Trieste: specialmenle alla nobilta, la quale concorso 
alla costruzione del convento, v i fece le proprie tombe, 
e dodici anni dopo compiuta la chiesa v i fondava con-
fraterna di antichi nobili , alla quale non potevano ar-
rolarsi chc nobili nati da legittimo matrimonio da 
padre e madre nobi l i , e discendenti da quelle tredici 
famiglie che fondarono prime la confraterna, inai in 
numero maggiore di quaranta confratclli, e con divicto 
di essere aseritti ad altra fraglia. La congregazione 
venne fondata colľ intervento del ministro provinciale 
ľ. Pel legrino, che era triestino. Lo tredici famiglie 
erano Del l 'Argcnto , Baseggio, B e l l i , Bonomo, Burlo , 
C igot t i , G i u l i a n i , Leo, Padovini , Pellegrini , Pctazzi , 
Stella, Tol lani , ora pel maggior numero cslinte. L a 
confraterna rinovossi nel 1465, nel 1588 cd anche piú 
tardi, e fu travolla nella generále soppressione delle 
fraglio avvenuta nel 1783. 

L a chiesa primitiva non duró oltre i l 1560, nel , 
qual tempo fu ricostruila in forma piú ampla e fallo 
il companile. D e l l ' antica chiesa non altre memorie 
giunscro a noi se non, che v i avessero tomba e monu
mento un nobile Morosini di Venezia, i l vescovo Nicolô 
de Carturis morlo nel 1416, i l quale era stato custode 
iu questo convento medesimo, della provincia ď Istria; 
e quel íiugliclmo Franchi ľrancescano, chc pontcíieando 
démante V ľu missionario e vescovo in Tarlaria, fatto 



- 23tí -

nel 1323 vescovo Sagoncnse in Corsica, trasľerito nel 
1327 a Trieste ove mori nel 1330, benclicando i l con
vento nella cui chiesa volle avere tomba. 

L a nuova chiesa důra tuttogiorno, giaorhe nel 
1774 venne párzialmente riľatta; sebbene novel la-
mcnte consacrnta. In questa chiesa avevano proprie 
tombe, g l i Argenlo , i F r a n c o l , i Marchesetti, i P i c -
cardi, i Barbo, i B u r l o , i Baseggio, i Pellegrini , i P a -
dovin i , i B e l l o , i P e l a z z i , i Tof lani , i Giuliani, i Leo, 
i Cigott i , g l i Stella, i Kapiel , i Conti , i Kupfersehein; 
per modo chc i l suolo raccoglie gl i avanzi delle illustri 
famiglie di Trieste. 

L a chiesa era intitolata alla B . Vergine del soc-
corso ed a S. Francesco: questo secondo nonio pre-
valse, nella DOtica del volgo, fino agli ultimi tempi nei 
quali fu piú frequente quello di S. Antonio detto i l 
vcechio per distingucrlo da a l t ro , e come sembra dal 
1667 i m p o i , nel qual tempo fu S. Antonio seelto fra 
i proteltori della cilt i i . Degli a l tar i , i l maggiore fu dono 
del barone Lodovico Marcnzi intorno la meta del secolo 
X V I I ; i l tabernacolo su questo e ľorgano furono dono 
dei conti Petazzi. Lorcnzo Bonomo eresse nel 1146 
quello delľAnnunciata, i Burlo quello della Concetla, 
gli Argenlo quello di S. Francesco, i Marchesetti quelli 
d e l S s . Crocifisso e della Madonna de! C a r m i n e ; quello 
di Antonio fu fatto in legno da Domenico Baseggio, 
rifalto in marmo da Andrea C i v r a n i ; quello delľ A n 
gelo Custodo dai F r a n c o l ; quello di S. Uioncchinn e 
di S. Francesco dalla Congregazione delle famiglie 
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nobi l i , gli stemmi delle quali veggonsi inoisi. La chiesa 
odierna é testimonio della pieta dei patrizi. 

Del convento altro non possiamo dire, se non che 
fosse congiunto alla chiesa dal lato destro di essa. 
11 coro pci frati era nella cantoria sopra la porta mag
giore ad uso di Germania, cio negli ultiini tempi. 

Přel 1774 rifaeevasi in parte la chiesa, e r inno-
vavasi intemarnente, riponendovi gli altari antichi; pero 
le pictre seritte andarono tutte distrutte, conservate 
quasi furlivamentc e per caso aleune leggende. Pochi 
anni dopo, nel 178!?, i l convento veniva tolto lascinla la 
chiesa che ě di proprieta del fondo di religione, al culto 
pubblico, non giá per riverenza a luogo di taňte meuiorie, 
ma per hisogno di quella parte di cittá che andava p o -
polandosi. Ed ě porciô chc poco staňte al lato destro d e l 
la chiesa, aprivasi strada diroccando parte del convento. 

Nel 1813 ľ intendente della provincia d'Istria 
barone Angelo C a l a f a l i , abbelli la chiesa e la volle 
provveduta di fonte batlesimale; i l residuo del con
vento venne atterrato o formata piazza che allor si 
disso di Lulzen, la cui facciata dirimpetto alla chiesa 
doveva essere decorata di cdiíizio pubblico, dietro 
disegno delľ ingegnere in capo ď allora P. Nobile, del 
quale ediíizio si erano anche geltate le fondamenta. 
L a piazza fu abbellita di alberi e di statná di HelpO-
mene, mutilata po i , e tolta. 

Nel 1847 la chiesa della Beata Vergine del soc-
corso venne alzata a parocchiale, assegnatolc un d i 
stretto di oltre 4000 anime. » 



Dinanzi alla chiesa della 15. Vergine del soccorso-
e ľopiseopio ehe giá era easa privata, furnito di ve -
nusta cappclla dietro disegno del Dr, Valentino Presani. 

Biblioleca civica. 
Nessuna bihlioteca di uso puhhlico esisteva in Trieste 

nci tempi addietro, od alrncno di nessuna giunsc a noi 
eoulezza, sc non fosse stata quella dei Padri della 
compagnia che non sappiamo come sia andata a ter-
minarc. Due societa lelterarie eransi in duo tempi d i 
versi piantate in Triesto, una delle quali ebbe anche 
Capitali p r o p r l , ma di loro appena il tioine b noto, 
nullo ľoperare, ned ô questa ialtura, perchč giá limitatead 
i 11< • (• 11 s i vieetidevoli, o ad ire j>er ([ualebe sonetlo bene 
o malo riuscito, chc indiirerente era ai presenti ed ai 
posteri. 

Non é pcrô che maneassero libri ; i sacerdoti, i 
laureáti o per propria collura, o per ostentazione for-
mavansi piecole lihrerío a proprio uso, non ispregcvoli 
pero, sebbene piecole, perche sarebbe stata mancanza i l 
non avero i classici, nelle parole dei quali si giurava, 
qualunque poi fosse il ra ino di seibile; ed era allora piú 
ľacilc i l trovarne piú esemplari i l i qualcuno meno ovvio, 
di quello che oggidi un solo. 

Nel 1783 le contee principeschc di Gorizia e G r a -
disca vennero nnite a Trieste aeeroscendo ľ ambito 
nel governo del Litorale, ed erano allora di sistema lo 
concentrazioni. Gorizia andava distinta per coltura d i 
quei envalieri e di quel clero, educati dal gesuiti d nel 



rollegio germanico di Romu, od in insigni universita. 
Nel 1780, poclii anni dopo la soppresslone della com
pagnia di Gesu, cui face vano capo i dotli ď allora, 
formavasi in Gorizia la ralonia Sonziaca degli Areadi 
di Roma, promolori i l conte Gnido'ualdo de Coblonz, il 
conte Raimondo della Torre clio ebbe educazione in 
Bologna ; c ad impulso di certo Giuseppe do Collotti , 
toscano, militare austriaco, 1'ondavasi per priváte l ibe-
ralitá una bibliotéce* 

Levato a Gorizia i l governo provinciale ed unita 
quella contea a Trieste, la colonia Arcado-Sonziaca 
riscntl gli cffetti dei nuovi pensamenti dei tempi av-
versi a siflatle inst i tuzioni ; la bililioteca non pote 
rcggcrsi per maneanza di dotazione. 

Nel 1793 la colonia Arcadlca ahhandonó le spondo 
del Sonzio, ove di giorno in giorno venivano sempře 
piú stranieri c dileggiati i concenti pastorali, e si tras
porto alle rive delľ A d r i a t i c o , sperando trovarvi no-
vcllo boseo jtarrasio, ed un serbaíoio trnnquillo. 

Reggeva allora le cose di Trieste il conto ľompco 
Břigido, uoruo che alle dottrine sode della veceliia 
scuola univa rara sperienza e maluro giudicare dei 
tempi moderni. 1/Arcadia fece capo in questo suo p o 
tenie mecenáte, cd avviata la bibliolcca nci port ir i del 
palazzo vecehio, accrcsciuta per doni di spontanei ob-
latori di l ibri e di danaro, veniva nel 1793 oíferta in 
dono al municipio di Trieste affinchě lenutala aperta 
al pubblico, no fosse garantita ľ esistenza e ľ aumento. 
II quale divisamento era otlimo perchô le melodie dei 
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paslorcll i ď Arcadia sarebbero state soprafatte dal f r a -
stuono di un emporio, e la colonia sonziaca sarebbesi 
fusa i niezzo a popolo mercantile; la bililioteca avrebbo 
pointo durarc ad essere di vantaggio alľemporio me-
desiino. 

U municipio nelľ acceltare i l dono, nelľ obbligarsi 
di procvedere perpetuamente la bibliolcca, e dipreporvi 
intelligente e suf/icienle personále, congruatnente ri-
compensalo, dichiarava che lo scopo di questa biblio-
teca ed il futuro aequisto di libri debbann essere 
principalmente diretti a formare ľintelletlo della gio-
venlu nello stalo mercantile ed a procurargli aiuti per 
ľ estensione di quelle cogni<sioni che conducono alť 
ingrandimento delľ induslria. 

Questa disposizionc fu i l testamento d e l l A r c a d i a , 
mundato ad eseeuzione vivente i l testatore, i l <[uale 
sopravisse ancora qualche anno eassistěaiproprtfunerali. 

Approvata la disposizione datla sovrana autorita, 
venne la biblioteca trasferita nel quartiere della casa 
vicariale ovc oggidi ě ľ arsenale della milizia territo-
r iale ; Col le l l i fu bibliotecario gratuito lino al 1R05, in 
ricompensa di che ebbe nel 1803 la media medaglia 
aurea, nel 1808 i l titolo di segretario magislr.ituale. 

Sulla facciata esterna della casa vicariale Iu allora 
posta epigrafe ini marmo nero colle insegne ďArcadia 
sovraposte, una zampogna, due cani, cd il motto 1'ANDEM. 
F u poi trasportata nelľatrio delľ odierna biblioteca. 

L a biblioteca alľatto della consegua aveva 2735 
opere in 4905 volumi . 



Nel 1805 fu data base alla biblioteca; i l bibliote-
cario ebbe 400 l i . , 200 ne ebbo un servente: 600 f u 
rono deslinati alle spese ed alľaoquisto di |jl, rj. 

In questo torno di tempo inauguravansi nella b i 
blioteca con straordinarie solennitii i l busto del gover-
natore conte Brigido ed i ritratti dei fondatori, fra i 
quali figurava quello del marchese G. P. Polesini da 
Parenzo; si adornavano le stanze, cho fu stile dei se-
col i passati essere modesti nelle priváte abitazioni, non 
cosi nei luoghi p u b b l i c i ; v i si raceoglievano a d i l i -
genza del Colletti aleune anticaglie di tempi remoti e 
del medio cvo, pero con irnprovvido pensamento dac-
che gl i oggetti erano tutti stranieri a Tr ies le ; e con 
molta assennatezza leggi provinciali chc allora corre-
vano volanti od erano rare ; e cose di pratica imme-
diata utilita, c procedette la biblioteca con vantaggio 
e decoro univcrsale fino al survenire del governo 
francese nel 1809. 

I tempi allora cangiaronsi ; quel governo che pure 
promoveva gl i studí fu indilfercnte, anzi avverso alla 
bibl ioteca, sia che avesse in mentě altro piano, sia 
che desse troppo faoile ascolto a quelli che cercano 
nascondere la propria ignoranza colľ altribuirla ad altri 
ed alla generalita; la dotazione fu scemata, lo stesso 
localc vagheggialo per altro n s o , ne mancô perfino 
proposizione di togliere la biblioteca alľ uso pubblico 
per daria a privata societa, forruatasi appunto nel 1810 
con grande apparato. L a fermezza del Colletti fu mag
giore di quello che potcva attandersi da persona che 
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era straniera : tollerô con rassegnazione la riduzionc 
delia paga á pochj franchi, la cessazionc della dota-
zione ; pcrô lo avvcrsioni contro la biblioteca non ces-
sarono sl tosto. Fu trasportata al num. 575, nella ca-
serma di pol izia , poi , ridonato quello stabile alľantica 
destiuazione, ncl primo piano del num.752. Nelľocca-
sione del primo traslocaniento , le seolture di martno 
passarono nel magazzino dei sali in Cavana e vi furono 
ricuperate appena nel 1821 a somma ľatica ed in quello 
stato e numero che ognuno puô imaginare ; nel secondo 
trasloco, per insufficienza del locale , gran parte dei 
l ibr i venne riposta nella sala comune del vecehio 
palazzo, da dove poteronsi ritrarre appena nel 
1823. 

A l riordinarsi del governo austriaco in queste pro
vincie veniva rimessa nel 1815 la dotazione primitiva, 
pero i tempi cransi cangiati, ed i l pensare degli u o -
mini propendeva ad altro che agli studí. II governo 
francese aveva fatto trasportare in Trieste le librerie 
dei Domenicani sopprcssi di Capodistria e di Parenzo, 
per unirle alla biblioteca civica, e non avrcbbcro do-
vuto essere cattiva acquisizione so fossero state i n -
tegre; questo librerie erano esse pure depositate nella 
sala del palazzo vecehio ; nel 1819 passarono al semi
nario di Gorizia ; per modo chc la biblioteca di Trieste 
non ebbe alcun aumento dalla soppressione di con-
venti , ně di quelli che vennero tolti dal governo i t a -
lico nelľ Istria giá veneta nel 1806, nô di quelli c h c 
vennero tolti da Giuseppe II nelľ Istria austriaca, nella 



quale era i l ricco e celchre cenobio di S. Pietro iu 
Selve, giá appartenente alla diocesi di Parenzo. 

Prima che Trieste cadcsse in poterc dei Francesi 
ncl 1809, era desiderio generále di vedere attivata 
un'academia di commercio per educare la gioventú 
nelle scienze mercantili e nella nautica, ed il p r i n 
cipe avevane anche sancita 1'erezione. Nel 1814 si 
rinnovô i l desiderio, e colľ ottobre 1814 cessô i l g i n -
nasio ed i l liceo cui dovevasi surrogaro un'academia 
di commercio, di nautica e di architettura. Nel 1818 
fu aoconsentita la riunionc della biblioteca colľ aca
demia, conservata nel comune la proprieta dei l ibri ed 
i l carico delia dolazione ; ľofľicio di bibliotecario sa 
rebbe stato poggiato ad individuo del corpo academico 
insegnante, e questo provvedimento venne sancito so-
vranamenle ncl 1820. Nel 1821 passó difatli nel se 
condo piano del civico edifízio delľ academia, e v i 
assegnarono tre sale pei l i b r i , una di lettura, un g a -
binetto pel bibl iotecario, fornite lo sale e stanze d i 
nuovc belle mobiglie. La dotazione per aequisto di 
l ibr i fu rimessa alla cifra di annui fini. 600; nel 1823 
vi furono trasportuti i l ibri dal vecehio palazzo, o nel 
1824 compiuti i cataloghi cho segnavano 9300 volumi. 
Nello stesso tempo riunivasi alla biblioteca civica la 
raccolta dei l ibri di nautica, 700 fra volumi e carte, 
di ragione del l 'Erar io imperiále; o si detlava i l rego
lamento per la biblioteca che fa parte del regolamento 
per ľ academia. 

La biblioteca, che in origine era destinata per 
16* 



pcrsono di lettere, chc ncl 1793 si volova dcstinata 
a formare ľintellctto della gioventíi ncllo slalo mer
cantile, aveva nel 1820 precipua destinazione, e di 
giovare alla gioventu educauda e di fornire al corpo 
insegnante modo di conoscere i l progresso delle scienz.e 
e delle arti, per cui fu preseritto che 1'acquisto dei 
l ibr i per la biblioteca seguisse ď intelligenza del per 
sonále academico. 

II I)r. Domenico do Rossett i , beneruerito della 
patria e delle lettere, dava belľesempio di patria ca-
ritá. Aveva desso in vita fatto raccolta di piú opere 
per suo studio e per sollievo delľ animo, che si r i íe-
rissero a belle lettere, filosofia, diritto, storia, e ľan-
dava di mano in mano aumentando. Ncgli ozl suoi 
durante i l governo straniero aveva cominciato a rac-
cogliere quante edizioni poté avere delle opere di 
Francesco Pctrarca, delle latine come delle ilaliane, e 
dagli stampati aveva esteso le premure ai manuseritti, 
da questi alle opere tutte chc illuslravano quel sommo 
ingcgno, ai ritratti di lui , ad incisioni, a pitturc, a p l a -
stiche che o raffigurassero i l poeta, o rappresenlassero 
gl i argomenti che ci prese a canlare. Pensô qualeuno 
chc i l Rossetti avesse posta insieme questa raccolta 
per fasto soltanto; ma cosi non f u ; olťegli anzi scor-
geva ncllo opere del Pctrarca men note, assai sapere 
non valutato come i l si conveniva , eurô un'edizione 
esatta delle poesie m i n o r i , voltate in italiano da va-
lentissimi poeti, ed allro volgeva in mente, e ľavrebbe 
portalo a maturitu di frutt i , se chiamato ad imprese 



piú gravi, non avesse dovuto diferirc ľadempimento 
ď un voto, che non pote poi soddisfare. 

Quasi conteinporaneamento alle raccqlte del P e -
trarca, comincio la raccolta delle opere a slampa e 
tnanoseritte del Piccoloinini , di quell 'Enea Silvio che 
letterato, ministro, vescovo, pontefiee, Iu sempro in 
grandissima estimazionc. Noi pensiamo che i l Rossetti 
fosse tratto a faro raccolta delle sne opere non solo 
dalla fáma grandissima, ma altrcsl dalla circostaoza 
cho Enea Silvio fu per quattro anni vescovo di 
Trieste. 

II Rossetti era stato scelto a relatore del Codice 
di commercio c di marina, nella commissione aulicn 
di legislazione in V i e n n a , c per corrispondere con 
picnezza di eognizione alla fiducia in lu i riposta dalľ 
imperatore; aveva fatto raccolta di quanto mai leggi 
marittimc di ogni stato potě r invenire. 

II Rossetti legava in m o r t c questo raccolte alla 
sua patria tanto diletta, con ciů che la sua l ibreria 
fosse incorporata alla pubbl ica ; le collczioni Petrar-
chesca e Piccolominca venisscro proseguite, dacehě 
sebbene pochissimo edizioni mancassero, voleva che 
le opere su questi due autori e presenti o futura v e 
nisscro aequistate in tutti i tempi avvenire. II munic i 
pio accettava con grato animo i l frutto delle diuturnc, 
diligentissime cure delľottimo citladino, ed assegnava 
alla ľetrarchesca ed alla ľiecolominea ľ aiinua dota-
zione perpetua di cento fiorini, come i l Rossetti aveva 
desiderato. 



Per questo legato uumentava il numero dei volumi 
della biblioteca di 7000, sicohô oggidi ne centa oltre 
10000. 

Academia, Ginnasio, Scuola Normále 
imperiále. 

L e piú antiche memorie di instituzioni scolastiche 
in Trieste risalgono al 1382, nel quale tempo il comune 
voleva introdotti i dominicaní, per avere scuole d i 
filosofia e di morale, da aggiungere a (juella destinata 
ailo studio della lingua latina cui poi si aggiunse la 
greca, studio aflidato a rettoro stipendiato dal comune; 
che no ebbe di valenli, quali ttaläcle Zovenzoni poeta 
latino insigne, Ambrogio Febco. 

Contemporaneamento a queste scuole i padri di 
S. Francesco davano istruzione nelle materie di g i n 
nasio, e ncgli esercizi cavallcreschi, vietati questi u l -
tímí da Ferdinando I nel 1550, ma non sembra che 
avessero durato. 

Ľ anno 1619 regnó nuova epoca per ľintroduzionc 
dei padri della compagnia di Gcsú che aprirono g i n 
nasio dapprima in tre c lass i , poi ve ne nggiunscro 
altre tre per modo che j iel 16B7 i l ginnasio eracom-
pleto. Nel 1706 venne aperta scuola di filosofia in 
due anni. Nel 1753 i gesuiti aprirono scuola di mato-
malica e nautica con corso bienne, cui fu preposto i l 
celebre P. L u i g i Orlandi liumano. 

Insieme alle scuole gesuitiche duravano le scuole 
del comune, pcrô ridolte piuttosto e scuole popolari. 



Soppressa nelľanno 1773 la compagnia dl Cosň, 
continuô la scuola di nautica sotto i l padro Alois io 
Capuano, sccolarizzato \ il liceo, i l ginnasio, la scuola 
popolare vennero lolte, per modo che ogni istruzionc 
fu privata. Due anni dopo si deeretava scuola normále 
in lingua tedesca, nel 1788 di duc scuole popolari i ta-
liane che durarono poco. 

Nel 1777 per le sollecitudini del govcrnalorc conto 
de Zinzcndorf vennero riaperti ginnasio c liceo, unito 
alla scuola normále, ma cessarono perchô non fre-
quentati. 

Nel 1792 i l ginnasio venne riaperto e durft fino 
al governo francese, che lo ampliô a liceo c collegio 
imperiále, create poi allora quattro scuole popolari 
nelle lingue del popolo. 

Ma ripristinato i l governo austriaco, le scuole tutte 
vennero tolte, e costituilavi una sola scuola normále 
tedesca; la scuola di matematica o nautica duró. 

Giá nelľ anno 1807 trattavasi di abolire quel g i n 
nasio che per la terza volta fu aperto, c di sostituirvi 
un'academia reále, ciô che allora non ebbe luogo. 
Nel 1816 fu aperto in tre sezioni, commercio, nautica, 
architettura, con corso di cinque anni per cadauna; 
alľ academia fu addetta la bililioteca civica. Museo di 
storia naturalc, di chimica e di modelli di costruzioni 
naváli. Or sono pochi anni venne tolta la sezione d i 
architettura.Ľacadernia ha casa assegnatale dal comune 

ltinnovatosi piů vollo i l desiderio di riavero il g i n 
nasio, nel 1842 venne trasportato quello di Capodistria, 



cui ľu aggiunla la scttima o primo corso di iilosofiu. 
II ginnasio e collocato in casa privata data dal comune. 

11̂  comune costruiva in prossimita alľ academia 
rcale un edifizio per la capo-scuola normále, chc ô di 
dotuzione imperiále. V i ha altra scuola normále, e p a -
recchie popolari dotate tutte dal comune. 

Santi Martiri. 
Delľ antichissima chiesa, delle tombe dei santi 

martiri non rimanc oggidi chc i l solo nome attribuito 
ad una via che fa capo alla piazza Lipsia, e sul terreno 
che accolse gl i avanzi terreni dei nostri santi, e per 
lunghi secoli fu cimitero, sorge casa privata nella quale 
e collocato i l ginnasio. 

Dalle rovine vedutě allorquando si costrul quella 
casa non rimanc dubbiezza che una nccropoli del tempo 
romano ahbracciasse non solo tutta quelľisola di 
caseggiato, ma le vie che la circondano e buona parte 
del l i fondi che v i stanno diriinpelto. Tutto quel tratto 
di terreno di 5000 passi romani quadrati era coperto 
di stanze sepolcrali pavimentate a mosaico, messe a 
decorazioni di stucco, ed a dipinti entro alle stanze, ed 
alľ aperto sareofaghi di ogni specie, aleuni a mattoni, 
lcggendc funerario; stanze comuni ove in cumulo si 
ponevano i cadaver i ; anticaglie in bronzo, in vetro 
furono rinvenute in quantilá. Prossimo alla nccropoli 
era i l campo delle giustizie, sul quale pressochě tutti 
i nostri santi diedero nei primi tre seco l i , i l sangue 
per la fede, e furono deposti nella nocropoli ; la quale 
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perciô ebbe nome di loca Sanctorum Martyrům cioô 
sepolcri dei santi martiri . 

I quali furono in numero Len maggiore che quelli 
trasferiti nel sesto secolo al duomo, se da queste tombe 
pote trarsene qiiaranta corpi santi quando nel 568 rimase 
Trieste diroccala dai Longohardi ; se lino al 1810 mo-
stravasi nella chiesetta un ipogeo che faceva apertura 
a stanza delta dei santi martiri ed innocenti, per la 
tradizionc che i v i fossero dcposli . 

L a necropoli ľu luogo di riunione a preghiero dei 
primi eristiani, e convien eredere che ncl sesto secolo 
si alzasse chiesa o cappella che ebbe i l tilolo dai Santi 
Mart ir i . Ma peggiorate le condizioni di Trieste, e sca-
duto i l luogo, giä nc l 1115 veniva dato colle terre 
alľ intorno ai monaci di S. Giorgio di Venezia, che v i 
tenevano priorato ed aleuni monaci. N c l 1736 Carlo 
VI comperô i l luogo c le terre dal monastero di S. 
Giorgio, pcrô la chiesa ha continuato ad esserc dcdí-
cata al cullo, anzi venne assunta in amministrazione 
dal capitolo cattedrale. I beni vennero poi donali in 
gran parte al barono de R i c c i , da Maria Teresa in 
premio de'suoi servigt. 

N c l 1775 la chiesa, i l convento, ed i beni del 
R i c c i vennero in potere della nazione armena di C o -
slantinopoli, che v i piantô convento, vescovato, semi
nario e stamperia nelle lingue orientali. 

N e l 1810 per dobiti della nazione armena di C o -
stantinopoli, fu espropriato i l convento di Trieste, r i -
tenuto solidariamente risponsabilc colla nazione, i 
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beni vcnduli alľ as ta , la chiesa chc aveva prcso i l 
titolo di S. Lucia , profanata; i padri ricoverarono in 
Vienna ove ancor ilurn la famiglia religiosa. Qualclie 
desiderio di vcderla ripristinata si manifestů ma senza 
Cffetto. 

Fatebenefratelli. Cappuccini. 
D'intorno alla piazza Lipsia v 'erano altri due con-

venti , ľ uno di fatebenefratelli chc tencva ospitale, 
detto dell'Annunciata, chiamativi nel 1625, allontanati 
ncl 1785; ľ altro dei cappuccini presso la porta Cavana 
ove un caíľe ne conserva i l nome. I cappuccini vennero 
nel 1618, e durarono in talo dilezionc del popolo che 
ehe nel 1785 alla loro sopprcssione la popolazione 
caldissiinamente supplic6 p e r l a loro conservazione, of-
ferendo di fabhricare loro convento in altro sito, e di 
al imentarl i ; lanta era ľ opera loro proficua c desiderata. 
La soppressione ľu cseguita. 

Coloiina in onorc di Carlo VI sulla 
piazza maggiorc. 

II comune di Triesle non moslrossi sconoseento 
dei henelicl che Carlo VI nvcvalo portalo col farla 
emporio delle provincie austriache, col fare lihero i l 
mare Adr ia t i co , colľ aprirc i l porto a tutte le nazioni 
dichiarandolo non solo immunc, ma accordando ai 
forestieri cha ľ avrcbbcro visitato parcechi privilegi-



Nel 1728 Cnrlo VI venne in Trieste a vedere ľ opera 
sua; ad insistere sulla liliertíl dei mari, dinanzi ai V c 
neziani cho gli avevano inviato splendida ahibasciata. 
Sulla piazza v i era gi;i colonna con sovrapposta statua 
in onore di Leopoldo suo padre, dirimpetto a questa, 
i l comune fece erigere altra colla statua delľ imperatore 
che doveva essere di bronzo. Scnnonche mancando i l 
tempo fu per ľarrivo delľ imperatore sovrapposta sta
tua di legno dorata, alla quale venne poi sostituita 
quella di marmo cho si vede. Nella leggenda i l eon
siglio cd i l popolo di Trieste ricordando ľ occasione 
danno magnilici titoli alľ imperatore, massimo fra i 
i grandi, tri o n fa tore dei Turchi , pacificatore del mondo 
intero per costanza e fermezza, reslitutoro od aumen-
talore dei commerci di terra e di mare. 

Ncl lo scavare le fondamenta si rinvenno quantita 
di mercurio, eaduto probahilmente per le fessure del 
iclciato. 

Fontána sulla piazza maggiorc. 
L a fontána sulla piazza grande ř> posta al termine 

delľacqua Teresiana, condotta a Spese erariali dalľ i m -
peratricc Maria Teresa nel ÍT'SO. 11 comune abbelll 
gli cmissari di fontána a statue di marmo, delle quali 
una sulla piazza del ponte rosso raffigurante gonl che 
gettano acqua in conche, ľ altra sulla piazza della horsa 
I rnpprescnta Ncttuno col tridente in mano, c ircon-
dato da cavalli m a r i n i , la terza e la principále si 
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nerosta al modo piu naturale di decoraro Toulané, ad 
una rnpc eioě, posta insiemc con massi di pietrc del 
Carso naturalmcnte foggiate. La rupe fu decorata di 
statue in marmo, quattro che stanno agli angoli del 
hacino entro cui ô posta la r u p e , rappresentano le 
quattro parti del mondo, tra lo quali 1'ATrica, ha in 
marmo nero, ciô che in persona viva sarebbe carne. 
A i lati della rupe stanno statue sdrajate rappresentanti 
řiunii, sulla eommita ô figurato i l commercio, la cittá 
d i Trieste sormontata da Fáma che sparge pel mondo 
la nuova della formazione delľ emporio ; ciô che d i -
fatti si verificô. 11 disegno della fontána ô del M a z -
zolcni . 

D e l l ' a c q u a Teresiana regístrercino quanto trovasi 
seritto nelľ/sŕrta I, p. 322. — " L a valle S. Giovanni, 
fino dai tempi piú remoti la piu prossima a Trieste, 
tributava le acque da naturali sorgenti chc sernbravano 
garantiro i bisogni della popolazione. 

" In essa si rinvengono costruzioni idrauliche ďan-
tichitá remota, de' tempi a noi piú vicini , di recenti e 
di quelle ancora in costruzione, fra le quali, una parte 
soltanto serve agli attuali bisogni del pubblico, le altre 
essendo o del tulto sconosciute, o dimenticate, o 
distrutte. 

" P r i m a di esaminare gl i aequedotti attivi, gioverá 
far procedero aleuno osservazioni sni terreni che c i r -
oondano Trieste. Sono questi un agglomerato di c o l -
l inc, delle quali alíerrando quclla piú orientale che in 
Forma di promontorio prolende nel marc a S Andrea, 



la si vede dirigersi per Montebello c mettcre le radiči 
sul Carso al monte Klutsch. 

u Da questo punto tutta la montagna caleare ele-
vata in media , 800 tesu sopra i l l ivello del maře, 
scorre in direzione non interrotta da oriente ad o c c i 
dente aceogliendo tulto quelle collinelle di nátura 
eguale a quella di S. Andrea, che circondano i l bacino 
di Trieste. 

"11 terreno, per quanto fin ora csplorato, s i n i o -
stra dappertutto disposto a stratificazioni piú o meno 
regolari, varinmente inclinate alľorizzonte ed in grandi 
estensioni di andamento ondulato c sussultaneo. 

" G l i element! predominanti di queste masse strati-
formi sono: silice, argil la, calce, carbonico, ossidi me-
talliei r iuniti in proporzioni variabil i in modo chp v i 
hanno tutte le transizioni dalľ argilla scmplice agli 
schisti silicei durissimi. 

" L a dis|)osizione dei fdari piú regolari si manifesta 
in valle S. Giovanni, 1'inclinazione dei quali ,parallela 
alla calcarea cui sta aderente, va sempře piú r a d d o l -
cendo fino sotto al l ivello del mare in profonditá non 
esplorate. In luogo piú discosto dalla calcarc si scon-
trano delle stratificazioni della massima regolaritá, 
pressocho perfetlamento orizzontali nel bosco del sig. 
Napoli in Cliiadino, da dove venne estratta la maggior 
Parte del materiále di costruzione pel nuovo ospitale 
c i v i c o . 

L a giacitura di questi terreni a ridosso della c a l -
c »re in tutta quelľ estensione da Bagnoli a Duino chc 
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Formano argine continuato ed intercetfano i l passaggio 
delle acque racchiusc o scorrenti nelle viscere del 
Carso, la mancanza di pioggic pcriodiche, di nevi , d i 
ghiacci, di scrbatoi d'acqua supcrliciali ed elevati, ehe 
se anche esistesscro non polrehhero irrompere,spiegano 
perchô il territorio di Trieste manchi del tutto di iiumi 
o di sorgcnti inaltcrabi l i , quando ľuori di esso si r i -
scontrano appunlo nei luoghi dove ľ arenaria sparisco 
e la calcarc puô emottere quelle acque assorbite alla 
sua superficie raccolto nelle profonde e recondite suc 
cavernositá ad un livello oramai conosciuto. 

" L a deficienza di dovizioso acque perenni obbligô 
pertanto g ľ ingegneri delia metá del secolo scorso a 
cercare i l mezzo di supplirvi con artifiziosi escavi 
aumentati mano a mano a seconda del erescente b i -
sogno. 

"Stimando fosse troppo insufficienle i l ripristina-
mento sulle identiche lince del pii i antico acquedotto 
romano diretto a Trieste per questa vallata di S. G i o 
vanni, o troppo dispendioso quello delľ altro acque
dotto romano da Bagnoli , adoltarono parzial i escava-
zioni c h e , sotto cerli rapporli, avrebbero oltenuto 
ľ esito i l pii i felice e che, quali essi siano , devono 
riconoscersi per giudiziosissimi. Eccone i principi che 
furono a guida. 

" L e acquo di pioggia non tutte scorrono super-
íicialmenle ai punti piú depressi, huona parte penetra 
i l terriccio superliziale, s 'inliltra quindi lentamente fra 
le stratificazioni delia pietra arenaria e discende len-
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lametile in qualche idroíilaceo formatosi nelle violcnlí 
rivoluzioni della terra, visibili nei loro eíTelti, a l ľ a s -
petto cstcrno delle eolline di Trieste, ai lianehi lacerati 
di quelle eolline entro a l le . quali venne condotta la 
nuova strada coininereiale-postale della Germania, ai 
hurroni ed agli seoseendiinenli nella pietra caleare in 
Yal le sopra Montecavo, al Klutsch, presso Contovello 
ed innanzi. 

" U n canale a fior di terra che si eslcndesse in 
linea longiludinale nella direzione delle nostro collijie 
arenarie con regoluto pendio non avrebhc altro scopo 
che quello di raecoglicre le acque superioři in tempo 
di pioggia e trasportarle in determinato sito. Cessala 
la p ioggia , ed i l canale non sussidiato da altro sor -
genti, sarebbesi diseccato ben tosto. Non sani cosi 
quando oltre a questo canale o parlendo da esso v e n -
gano praticate in opportuni ÍS i ti delle perlorazioni in 
l inea perpcndicolure alle stratificazioni; perchô essen-
dovi fra ľuno c i l prossimo stralo inipcrineabile, uno 
inlcrmedio che lascia filtrare lo acque di pioggia, queste 
vengono richiamate in gocce, in i i lc t l i , in zampilli nelle 
galleric forate, da queste eondotte al canale e dal canale al 
sito determinato. Questa permcahilitu delle slratilicazioni 
diede luogo a degli sdrucciolamenli di terreni su vista 
superlieic, fra i quali fu rimarcabilo quello avvenuto 
nella campagna del signor Chiozza or son pochi anni 
in cui tutta una pendice di pi i i di 30 teso in l u n -
ghezza si staccó dalla strada comunalc di Gretta per 
8 piedi conservando nella sua perpendieolarita i muri 



della casa che venne trascinata unitamentc al terreno, 
come sopra una slitta. 

" L a quantita U'acque ottenihílo mediante una 
similo opcrazione stará in .proporzione delia maggiore 
o minore permeabilitá delle stratificazioni infrapposte 
a quelle compatte arenarie, e dal numero della loro 
pcrľorazione per modo che teorelicamente si mostra 
ogni ľacilitá di ottenere una capiosa conduttura d'acqua, 
di qualitá cccellente perche filtrata quasi per forza di 
capillaritä attraverso terreni poco solubil i . 

"Tale fu i l sistema di conduttura adottato per som-
ministrare ľacqua alla popolaziono di Trieste, della 
quale pero non trovasi ora in attivitä che quella p r o -
priamente detta d i S. Giovanni, essendo state ahban-
donatc le diverse diramazioni lungo i l torrente Stare-
brech alla radicc di Temignano, la conduttura parziale 
detta Sussnek presso i l piazzale del Boschctlo c ľaltra 
parziale detta Step ncl bosco Marchcsetli siccomc sog-
getle forse ad essiccamento o forse giammai portato a 
perfetta ultitnazionc, 

" L a conduttura S. Giovanni ha i l suo principio 
presso la chicsetta dcllo stesso nome. Sulla porta della 
caselta al capofonte venne collocala una lapide che 
indica i l ripristinamento delia romana conduttura. 

w N c l locale ďingresso v ' c un filtro per depura-
zione delle acque raccolte nella gii l leria. Siccome ad 
evenienza di pioggia queste sortono imbrattate forte-
mente da una parte del filtro havvi uno sfioratore per 
scaricare una sovrabbondanza ď acque nel mentre da 



niť altra puo regolarscne ľuscita per introdurla nelle 
doccie e nei tubi per alla cittá. Da questo filtro si puô 
cílili m i n are per una galleria praticabile a lume di can-
dela per una lunghezza di 72 tese, dalla quale diver-
gono a sinistra duo diramazioni, una della lunghezza 
di 44, ed una di 10 tese che assieme formano 126 
tese di galleria perforata in roccia arenaria, parte della 
quale murata a vôlto e parte senza aleuna rivestitura, 
essendosi dimostrate 1c pareti di soliditu safficiente a 
sorreggersi senza crollo. Nella lunghezza di questa 
escavaziono si possono faeilmente scorgerc stratifica
zioni del terreno, le infiltrazioni delľ acqua e ľ i n c a n a -
Iamento di quella raccolta e scorrente sotto a' piedi , 
in una regolare lapido a doccie coperte pure di 
pietro per una lunghezza di 95 tese e la rimauenza 
fino al fine delľ escavaziono sopra i l suolo natu
rele rinvenuto o soltanto appianato. II capofonte 
sta ad un 1 elevatezza di 290 piedi sopra i l l ivello del 
marc. 

" D a l I capofonte al II ľ acqua raccolta prosegue a 
scorrere le doccie di pietra lungo la via puhhlica o 
siccome sopra una lunghezza di 200 tese ottiene la 
'^rte pendenza di 107 piedi, cosi vennero diminui t i la 
vclo>it u cd i perniciosi elfetti per mezzo di salti con-
"ttuati inde contcmporancamciite esporre al massimo 
'ontatto dclľ aria atmosferica tutte le molecolo delľ 
°qoa e perfezionare la sua qualitä. 

"Le doccie sono poste a poca profonditá sotto i l 
t c r r c n o naturale contornato da apposito canale, lungo 
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il quale sonovi collocati dei visitatori prattcabili 
con coperchio tli pietra in tutli i liioghi dei salti 
d ' acqua. 

" D a l II capofonte al IV é condotta ľ acqua per 
tubi di colto, inverniciati nelle parti interne, lutati alle 
loro congiunzioni, per una lunghezza di 100 tese sopra 
una pendenza di 2 6 p i e d i . 

"Questo piccolo tratto di conduttura altraversa fondi 
přiváli posti a coltura, c sebbene racehiusa in tubi e 
circondati da un canalctto, ciô non di meno riescono 
malagevoli i ristauri che devono intraprendersi, parte 
perchô ľ acqua non ô del tutto depurata c rlepositata 
sullc pareti dei tubi delle inerostazioni ealcaro-argillose 
che ne diminuiscono la lezione, parte perchô ad onta 
di tulte le diligenze impiegate nel lutarc i tubi c nel 
racchiudcrli ermeticamente col canale d' invi luppo,non 
fu possibile di tener lontane le abbarbicazioni del'e 
radiči delle piante, le quali avidamente vanno in trac
cia dei piů fini pertugi , s'internano nel canale e nei 
tubi e si sviluppano in modo sorprcndelite fino ad oc-
ctipare parocehie tese in lunghezza cd ostruire ogni 
passaggio alľncqua. Questi due inconvenienti obbligano 
a smuovere i l terreno, distniggere i l canale ed i t u i ' 
finchě si giunga a trovarne ľ origine per mettervi i l 
conveniente riparo. 

" D a l l a galleria S. Giovanni fino al capofonte IV 
v" ô una continuala linea di conduttura nella quale 
havvi la possibilitíi di misurare la quantitíi ď acqua 
alľ or igine , al capofonte I , e di riscontrarla al capo-
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Toňte IV per riconoscere se nulla vada dispcrso in 
questo tratto. 

" A l eapoľonte IV pcrô v i si congiunge un allro 
siissidio di acqua porlata dalle altre parziali condutlure 
seguenti. 

" I n direzione pressoehô parallcla colla strada S. 
Giovanni lungo la campagna fu Griot, ora Stecher, e 
prccisamente sul prato Eredi de Burlo, venne escavata 
una galleria praticabile conosciuta sotto i l nome di 
galleria Seker dal nome di un Adalberto Seker, i m -
piegato delľ i . r. direzione delle pubblichc costruzioni. 
Ě fornita di muri e di volt i , c fu destinala a r i r h i a -
niare, con quesť opera traversale alla v a l l e , tulte le 
acque ď infiltrazione al punto piů basso ncllo speco 
di questa galleria. In direzione pcrpendicolare poi 
furono scavate due diramazioni verso la montagna, la 
prima verso i l mezzo della casa domenicale nella cam
pagna Stecher, la seconda poco discosta dalla pros-
sima strada a sinistra cho condure alle campagne 
superioři in fianco alla stessa campagna Stecher. 

" L a galleria longitudinale misura . . . 42 tese 
"Le due diramazioni misurano: la prima 22 „ 

la seconda 110 „ 
"Tutte tre concorrono quindi per cunicolo 

comune al capofonte IV 80 „ 

"Eras i divisato di prolungarc la traversale ancora 
per altre 40 tese c se ne vede ľ opera intcrrotla da 
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un pozzo chc fu cominciato per estrarro i l materiále 
uel punto piú lonlano, i l quale venne sospeso ; cosi 
pure vedesi dalľaltru estrernitá della traversale un c a 
nale di sfioratura per le acque soYrahhondanti che le 
scarica ncl torrcnte ivi presso. 

" L e due diramazioni sommentovate furono p r o -
Jungate appena questi scorsi anni, e particolarmentc la 
seconda di 110 tese del tulto nuova (alla quale noa 
venne dato peranco nessun nome) e murata ncllo s i -
tuazíoni dove i l tcrrcno non prometlava garanzia, l i -
bera in tutte le altre e regolata nel suo pondio con 
doccie d i terra cotta, mcntre la traversale ha il euni -
colo di pietra od in quella comune sono disposti tubi 
di terra cotta fino al capofonte IV. V i si discende allo 
speco della nuova galleria da 2 pozzi inlermedl con 
dello scale di pietra a chiocc iola , cscavali e per 
estrarro i l materiále e per ventila/.ione durante il l a 
voro e per visitatori onde poterc a piacimento riscon-
trare la quanlilä ď a c q u a raccolla. 

" A l capofoule IV sono quindi íntrodotte lo acque 
della galleria S. Giovanni, quelle d e l l a galleria Seker 
e quella della nuova galleria, dove riunite in doccie 
di pietra arenaria poste in apposito canale non p r a 
ticabile, ma munilo di frequenti visitatori, passano 
nella massima loro lunghezza sotto terreni p r i v a " c 
collivati sino al ponte acqucdollo sul torrcnte Starc-
brech presso i l boschetto o si scarieano al capofonte 
V presso la casa ďabilaziono del fontanicre al bo
schetto, si íiltrano ancora c possono nuovamente m i -



surarsi c riscontrare se in tulia questa lunghezza di 
254 tese non ne vada dispersa qualche porzionc. Anche 
a questo capofonte ritrovasi uno sfioraloré lateral-
inente alla vasea per scaricare nel torrente ogni csu-
beranza alla portata della susseguente condultura. 

" L a pendenza di questo rámo ďacquedotto dal 
IV a l V e di piedi 20 

B L * ulteriore Iratto scorre sotlo i l pubblico passeg-
gio del Boschctto lino al serbatoio conosciuto sotto i l 
nome del Gloriet c contrassegnato col N . X X V I I . L a 
conduttura continua a scorrere in doccie di pietra are
naria a poca profonditá sotto i l terreno e con una 
dilferenza di l ivello di piedi 48 per una lunghezza di 
592 tese, ed in sostituzione delľ impratieabilitä v i sup-
pliscono diversi visitatori . II serbatoio e un edifizio 
rotondo coperto a volta del diametro dei 19 piedi e 
capace di contenere circa 1100 ornt: d'acqua, meschina 
quantitá che dovrebbe servire per alimentare le puh
bliehe fontáne durante i l tempo d' improvvise r ipara-
zioni delle condutturc superioři. 

"Questo serbatoio, semplicissimo nella sua costru
zione, fu ainpliato nel 1820 per obbligare ľ acqua a 
varí salti ed erogazioni attraverso 3 vašeho ripiene di 
gMaia, ognuna suddivisa in due cameretto afftne di 
spogliare ľ acqua possibilmente delle residue particclle 
terrose che lione sospese ancora ed impregnácia delľ 
aria atmoslenca prima cho venga immessa nella con
duttura susseguente. Anche da questo serbatoio díparte 
uno sfioratore chc in tempi di abboudanza zampilla 



una fonlanetta alla bocca di lcone sotto i l Gloriet sulla 
strada di passcggio. 

" É rimarcabilo pero in qucsť edificio ľ apertura di 
alciini fori nella vôlta, per i quali devesi supporre 
essere stata in tempi piu remoti introdotta ed erogata 
ľ acqua in direzione diversa da quella che prende o g 
gidi , circostanza che fa supporre averc avuto una piu 
antica destinazione. 

"Se le sorgenti raccolte fossero in tutti i tempi di 
coslante portata, esse potrebbcro direttamente condursi 
alle puhbliehe fontáne della citta con tubi chiusi i m -
mediatamente da questo serbatoio che sarebbe i l luogo 
della distribazione posto ad un'elevatezza di 82 piedi 
sopra i l livello del mare, ma nella circostanza che le 
sorgenti diminuiscono in proporzione della durata dello 
siccitá, cd essendo questa elevatezza piú chc sufficiente 
per otlenere la pressione da far sgorgare le acque 
sullc puhbliehe piazze ; cosi vengono queste condotte 
dal serbatoio X X V I I al capofonte X X V I I I con tubi di 
terra cotta per una lunghezza di 57 tese. 

" E in questo sito che sin pochi giorni fa esisteva 
i l castello ď acqua al fine del viale delľacquedotlo, 
ora sostituito con un'ingente copertura di pietra are
naria grossa 15 pol l ic i , tutta di un pezzo, in larghezza 
di T1/, e lunghezza 81/, piedi, munita di 4 boccaporte 
a coperchi levabili per esaminare alľ occorrenza 
ľultimo sottoposto filtro c la quantitá ď acqua tradotla 
e verificarc se nulla di essa vada disperso in confronto 
colle misurazioni che possono farsi al Gloriet N . X X V I I , 



al N . V , al IV, alla sorgcnte N . I, nella galleria Seker 
ed in quella nuova. In tal guisa é vero che viene d i -
niinuita la pressionc per quello che puo iníluirvi la 
dilTercnza di livello fra i l Gloriet e ľ acqnedotto, che 
e di 49 piedi ; ma dalľ altro canto convicne osservare 
che tale riduzione e tuttora sufficiente per lo scopo, 
che essa fu adottata per aumentare la quantitá di acqua 
data da S. Giovanni con quella della galleria e con
duttura (íiuliani, di cui sta ^per farsene menziono, la 
quale viene qui riunita. 

"Sul fondo Giuliani al molino detto dcllo seoglio e 
presso quel muraglione ď antichissiina costruzione, che 
tal uno voleva sostegno d u n Lacino d'acqua ad uso di 
naumachie, fu escavato un tratto di galleria lunga 10 
lese, prolungata nei tempi rccenti per altre 3, onde 
raceogliere le acque ďuna piccola sorgente altiva in 
questo sito ad ogni stagionc. Gli escavi fatti inostrarono 
un terreno a quando sembra di disposizioni fangosc 
con frammenti ď assi di legno e quindi instabile, per 
cui la galleria venne murata tutta alľ intorno, Le in f i l -
trazioni non aurnentarono perché non vennero perforati 
slrati ď arenaria e quindi vennero sempliecmente rac-
colte quelle acque probabilmcnte dceubitate dal pros-
símo adiacente rigngnolo ed in tubi di cotto portate 
alľ idiimo castello ď acqua sovraindicalo N. X X V I I I , 
percorrendo una lunghezza sotterranea di 462 tese 
attraverso campagne priváte e fondi pubblici con p i c 
cola pendenza. 

" Iliunite ora tulte queste acque della galleria S. 



Giovanni colle sue 2 diramazioni, della galleria Šeker 
con lo altre 2 diramazioni , quindi questa di Giuliani 
alľ ultimo castello soppresso N . X X V I I I , vengono qui 
introdotto in tubi di ferro fuso ad ececzionc della 
sfioratura di ogni sovrabbondanza e distribuite, me
diante! rcgolatori , allo 3 puhbliehe fontáne della cittá, 
la prima sulla piazza del ponte rosao, la seconda sulla 
piazza della Borsa, la terza sulla piazza grande; oltre 
di che mediante parziali diramazioni anche nelľ cíli
li/io Carc io t t i , in quello alľalhcrgo Metternich, in 
quello contiguo Samengo e Zamparo, in quello della 
Comunitá greca , in quello Castagna, nel Tergesteo, 
nelľedifizio giá Stratí, alľ i . r. governo, allo locanda 
grande e linalmente si lascia scorrere durante tutta 
la notte per alimcntare i l fontanone dietro ľ edifizio 
delľ i . r. academia di commercio e nautica ed in tempo 
di abhondanza da quei due mascheroni di pietra alla 
intestatura dal canal grande. 

w L a lunghezza della condutlura che serve per uso 
pubblico i) d i tesc 850, e la dilľercnza di l ivello fra 
i l N . X X V I I I e ľ ultimo sboceo delia fontána in piazza 
grande é di 34 piedi . Quesť altezza c suľiiciente non 
solo per far scaturiro ľacqua allo sboceo delle puh
bliehe fontáne, le quali in tempo dl abbondanza sprur-
zano oltre alle vasche, ma anche dalla cima del tri— 
dente di Ncttuno in piazza della Borsa, dalle conche 
dei 4 fiumi personificati in piazza grande, e dalla spina 
della fontána in 2.do piano delľedifizio delľ i . r . go
verno. 



u Riassumcndo gl i dementi mimcrici spnrsi nella 
prcscnte relazione si ottengono i risultati complcssivi 
segucnti : 

"Galleric ďacqua praticabili cscavate sottor-
raneamente in pietra e stratificazioni arenarie tese 293 

"Canal i di conduttura con doccie c tubi, 
non compresi quelli nelle gallerie insieme . „ 1633 

"Conduttura di ghisa per la cittá . . „ 850 

Insieme tese 2876 — 

"Alassima clcvaziouc delle sorgenti sulla me
dia marea a S. Giovanni piedi 290 

"Elevazione al congiungimento delle sor
genti S . Giovanni e delle inferiori dalle g a l 
lerie Seker c galleria nuova „ 263'/. 

"Elevazione d i delte acque al Gloriet . „ 82 
"Elevazione di tulte le acque riunitc nelľ 

cslrcmitá del viale delľ aequedotto. . . . „ 33 
"Elevazione dello sbocco della sorgenlc 

alla fontána in piazza . . . . . . . . . 11 
La quanlilá media delle acque sorgive con-

dotte in cittá aminonla in 24 ore di tempo 
" D a S. Giovanni j 
" D a l l a galleria S c k c r e n u o v a í insieme5000picdi n -
"Dti quella Giuliani . . . ) 

Cusa del Comune. 
Sulla piazza grande sorge la casa del comune, 

formela di tre c o i p i . Residenta del Magistrátů, e degli 



offici di manipolazionc come dicono, della cassa, delľ 
arrh iv io ; edifizio coslrutto in sulla fine del secolo pas
sato, diroccando altro edifizio chc stava giíi sopra 
arcate, e ncl cui esterno v i erano pitture a fresco, d i 
qualche pregio, se la fama ô sincera. Nel pianterra e 
eollocata la gran guardia. Altro edifizio sulla stessa 
ľronlc c residenza dclľ edilato civico, del comando e 
delľ arscnale della guardia c iv ica , del commissariato 
per g l i alloggiamenti mil i tar i ; in addietro arscnale, 
poi hiblioteca, poi residenza del magistrato quando 
ľ edifizio principále serviva pci tribunáli. 

Serve di comunicazione ai due edifizl un cavalcavia, 
detto la loggia, cho e sala unica, respiciente da un 

lato sulla piazza maggiore, dalľ altro sulla piccola, 
costrutta in legno ncl 1426, in pietra nel 1686, nello 
stesso anno in cui Buda veniva ricuperata sul Tnrco, 
i l quale avvcnimcnto b ricordato sulla chiave delľ 
areo in apposita Ieggcnda. Questa sala serviva alle 
pubhlicazioni cd agli incant i , poi a radunanze del 
eonsiglio municipale. 

Non era per6 questo i l vero palazzo i l qualo 
sorgeva di rimpetto dalľ altro lato della piazza verso 
i l maře, coslrutto sul terreno che giá era oceupato da 
altro palazzo piú antico, arso per caso nel 1690. 

Questo secondo palazzo, che b dovuto alle s o l -
lecitudini cd alle anticipazioni in danaro del patrizio 
Andrea Civrani , formava un edifizio i l cui pianterra 
ad areále di pietra caleare offeriva comodo porticato; 
i l piano superiore non aveva che una stanza d' i n -



gresso largo assai, che melteva ad una sala ampia di 
hen 88 lese viennesi in quudratura, alla a propor-
£Íonc. Le dimensioni scmbrano piultosto destinate a 
sala di puhbliehe feslivitá, anziché a radunanza di 
150 patrizi , composti a eonsiglio, 

Era 1'csterno ornato di sufficiente orchitettura, 
quale niai piú si vide in Trieste, grandiosa, espriniente 
čerta magnificenza che i nostri attingevano nelle pro
vincie vencte; ľediľizio intero era «li lusso, poco pro-
íitto dando quelle hutteghe solto i port ic i , destinate a 
cafte e (con rossore i l confessiamo) a hische d i ozioso 
giuoco. La curia criminale, le carcer i , ľalloggio dei 
birri erano nella parte postica del palazzo, pcrô sc-
parati ; le magistrature erano nelľ odierno edifizio; la 
sala sulla loggia era la stuba del comune, destinata 
agli incanli , ed alle l i l i minori chc verbaluiente dec i -
devansi, ed inappellabilmente, dagli assessori. Nella 
dislribuzionc della piazza erasi conscrvaia ľ imilazione 
di Venez ia ; v ' e r a i l palazzo, di radunanza soltanto, 
v'erano le prigioni attigue, v 1 era la torre delľ oro-
logio coi mori che hattevano, v'era la cappclla del 
eonsiglio, v' erano perlino le due colonne con sopra 
S. Giusto e ľ aquila ; la piazza , i l palazzo erano i l 
luogo di piacevolc riunionc della parte migliore di cittá. 

Ľ ingrandimento della quale esigendo luogo di 
pubbliei spettacoli, fu la sala scelta a teatro di opere, 
e ad imilazione di Venezia, che i nomi dei leatri prese 
dalle ehiese piú prossime, si disse teatro di 8. Pietro 
e v i si diedero spettacoli veramenle maravigliosi di 



canto, di ballo, di moreache. Convcrtito il palazzo in 
teatro slabilo con palchi e scéna, duró fino al principio 
del secolo presentc in 1'orma di teatro, e si vuole che 
poco abhiano ad invidiarc g l i spettacoli dati da poi . 
Nei portici del palazzo cominció la prima Borsa mer
cantile e durarono le radunanze fino a che fu alzato 
sul principio del secolo i l nuovo edifizio ; nei portici 
si raccolse ľ Arcadia Sonziaca fino a che pote resp i -
rare qucsťaure ; nci portici cominció i l primo gab i -
netto di leltura e quella biblioteca che poi divcnne 
civica. Trasportato i l teatro, trasportata la Borsa mer
canti le , trasportata la biblioteca, cessata ľ Arcadia , 
ľ edifizio rimase deserlo, e r icor . las i , avervi veduto 
depnsilate vecchic armi inservibi l i , l i b r i delle b ib l io -
teche di soppressi conventi gettati alla rinfusa, insieme 
a cesto di pomi ed a panche dei r ivendugliol i della 
sottoposla p iazza , che v i trovavano sicuro deposito e 
pronto materiále ďinvoglio. 

Nel 1822 fervendo uno zelo d i togliere siffatti 
imbarazzi di e<lifiz1 non utilizzati, fu slcrrato i l palazzo 
nel proponimento di farně un novello, fu atterrata la 
melii della chiesa di S. P ie tro , c piú oltre volevasi 
procederc ; piú tardi, la torre delľorologio — ove stá
váno lc antiche campano che chiamnvano i palr iz l a 
eonsiglio, i l popolo alľarringo, i negozianti alla B o r s a — , 
le prigioni convertite in ospitale di pazzi e deposito 
d i maechine per gl i i n c e n d l , la curia criminale da 
lungo doscr la , lc mura della cítttl furono sterrate c 
ridotta la piazza come ô oggigiorno. 



Archivio Miinicipalc, 
Ľarchivio del comune va distinto in duo sczioni ; 

quella che dieevano Archivio Secreío perchě oonte-
nente gl i atti che riguardavano i l corpo inlero del 
comune, privi legt , concessioni, acquisli , leggi ccc. e 
quella che dieevano la Vicedominpria, che era vcraincnte 
archivio notarile, per atti di diritto civile privato, i 
quali dovevano contrasegnarsi dal vicedomino del 
comnne. 

Ľarchivio detto segreto precede ľ epoca delľaf-
franeaziono totale del comune di Trieste ehe ô del 
1293, e fu sempře tenulo presso la municipalita; ma 
delle carte anteriori al 1300 poehc sono origináli, e 
non abhondanli, inostrando di avere patito spogli e 
guasti , e r innovazioni , speciHlmcnte intorno i l 1350 
quando hollivano le questioni coi vescovi, e nei fre
quenti cangiamenti di dominazione di quell"epoca. 
Ľarchivio segreto fu posto in ordine nel 1754 da due 
illustri cittadini Aldrago de ľicoardi poi vescovo di Pe
dena, e dal Bonomo Stettncr, anibedue dotti delle cose 
diplomatiche e delľ antichitä, i quali non solo ne fecero 
regislro, ma trassero copio dei diplomi medesimi cho 
registrarono in due l i b r i , ľ uno depositato alla civica 
biblioteca, ľ altro nelľ archivio medesimo. Ľarchivio 
ha di codici gli statuti del 1150, puhblicati dal p r o 
euratore civico nel 1849, quelli del 1350, quelli del 
1365, quelli del 1550 origináli firmati dalľ imperatore 
Ferdinando, un codice delle deliberazioni del eonsiglio 



del secolo X V , altro piccolo con copia di diplomi an
t ichi ; diplomi e rololi di tempi piu v i c i n i ; gl i antichi 
suggelli dei comune; ľatlo originále del 1720 con 
cui Trieste accctta la praminatica sanzione di Carlo V I . 

L a vicedominaría venne instituita formalmente 
appena nel 1322, e v i si era destinato ad archivio, 
apposito edifizio isolato sopra arcate libere, posto ove 
oggi ě la casa Costanzi. Abol i t i l i viccdomini da Maria 
Teresa, v i supplirono i segretari del magislrato, poi 
cessarono anche questi dacche pei tcstamen'i e pei 
contralli non fu necessario ľintervento di vicedomino. 
Ľ edifizio hmasc chiuso ed abbandonato fino al 1818 
circa, pero soggetto a qualche spoglio parziale per 
infedelta di serventi. Vcnduto ľ edifizio, lo ca rte pas
sarono da una deposito ad a l t ro , ripararono nelľ ar 
chivio del magistrato, uscirono da questo, ed or sono 
ricuperate. Le čarte non sono piú antiche delľafľran-
cazione del comune del 1295, ed oltre atti c iv i l i con-
tengono anche atti penal i ; un codice del secolo X V 
che registra sentenze penali, venne ricuperato ; quello 
delle leggi del secolo X V in těsto latino ed italiano 
ando intoramente perduto, ricuperali soltanto aleuni 
fogli strac.eiati, giá destinati ad involgere eolori. 

Pero dee dirsi in paragone ad altri comuni, che 
dal 1300 impoi g l i atti sono abbaslanza complcti nella 
serie; ímperfetti pero quelli del governo francese, per 
la improvvida divisione chc s i fece di questi. 



Cappclla civica di S, Pietro. 
Da lungo tempo il comune voleva eretta una cap

pclla sulla piazza di Tr ies le , ma fu contrariato nel 
proponimcnto. Pietro Onorali , ciltadino di Trieste, venne 
in soccorso ordinando per allo di ultima volonlá nelľ 
anno 1367, che venisse costrutta sulla pubhlica piazza 
chicselta al titolo del principe degli apostoli , volontá 
cho ebbe anche compimento. La facciata venne tutta 
rivestita di pietra squadrata a corsi regolari, dei quali 
due bigl di arenaria, alternati con uno bianco di c a l 
eare; decorala con ocebio rotondo che dava luce, ad 
imilazione del grande che é al duomo. Erasmo Brusca 
milanese, capitano di Trieste, rislauro nel 1500 questa 
chiesa, e siccomc contiguo era i l pubblico palazzo di 
residenza del municipio, si ha confermache fosse cappclla 
del comune, per le divozioni di questo. Nel 1602 ces-
sala fiera peste che aveva assai travagliata la eiltá, i l 
comune fe' per voto alzare cappella a S. Bocco co-
struendola a lato di quella di S. Pietro, per modo che 
una sola ne fosse la facciata, conservando nelľ aggiunla 
i l carattere della prima ; aperta p o i , per arcata, co -
municazionc fra le due cappclle. Secondo quanto 
vedevasi in queste cappelle doppie , la minore era 
dedicata a S. ľ ie t ro , la maggiorc alla B. Vergine, in 
questa veggonsi tuttora i seggi disposli pel eonsiglio 
minore di allora chc era di quaranta, eantoria, organo ? 

per funzioni anche maggiori, pni pito daeche il comune 
lenová predicato re e ne corrisponde tutlodl 1 onorario, 



e teneTa cappellano proprio che tuttora stipendia. 
Questa difalti era fino ai nostri giorni la cappella 
dei goyernatori, c dei principi imperiáli quando si 
trovavano in Trieste, c fino quasi ai giorni nostri era 
la cappella del comune, come altri comuni di maggior 
rango le ebbero. 

Fino dal suo primo sorgere la cappella di S. Pietro 
fu argomento di questioni col capitolo cattedrale, che 
era ľunico paroco di Trieste, ed appena nel 1629 f u 
rono composte lo dilľerenze perdurando i l capitolo 
nel fare le funzioni maggiori allorquando i l eonsiglio 
interveniva ai di vini offizt, ed adempieva i v o l i ľatti 
dalla cittá ; oggidi e ľ antico uso caduto in obblivione 
durando .sulo il nome, c le corrisponsioni a carico 
del comune. 

L a pala che era dclľ altare di S. Pietro e che 
tuttor conservasi, fu opera di Santo Peranda discepolo 
del Palma c del Corona, che la dipinse per commissione 
del comune dopo i l 1620. 

Intorno i l 1820, la cappclla di S. Pietro fu com-
presa nel diroccamento di parecehi edifizi sulla pub
hlica piazza, chc si dissero pericolanti per far luogo 
a progetti, delti , ma non eseguiti; una delle due cap-
pelle, la minore dedicala a S. Pietro venne demolita, 
ľ altra rimase. 

Oggidi la cappella che conserva i l nome di S. 
Pietro ě iiliale della parocehia di S . Antonio nuovo, 
.servendo al puhhlico cullo. 



lí. Vergine del Rosario or chiesa degli 
Augiistani. 

Bortě sulla piazza detta la vecchia, intorno alla 
quale i mcrcanti della vecchia cittá avevano i loro fon-
dachi, per opere di privata devozione, ponendo insieme 
i přemi delle assicurazioni di merci, per doni di A n 
tonio Giraidi , di Francesco Lnratolli c fratelli , nego
z i a n t i ; promotore i l vescovo Pompeo Coronini , fino 
dal 1634. Nel 1639 deve essere stato compito ľ edifizio 
se i Locatclli v i costruivano la loro tomha; pcrô fu 
solcnncmente consaerata appena nel 1651 dal vescovo 
Mnrcnzi, i l cui palazzo era coutiguo. La chiesa veniva 
suífragata non solo dai bonefattori, ma anche dal monte 
di Pieta collocato sulla stessa piazza ; ed era assai 
propizia e frequentata da persone cui ľe tá progredita 
faceva impossihile o troppo gravosa la visita del diioino. 
Aveva tre altari, tutti in marmo, i l maggiore dedicato 
alla B. V. del Rosario coslrutto ncl 1684 che tuttor 
esiste, due laterali ľ uno a S. Antonio, ľ altro a S. 
Francesco di Paola , e fino dalla origine ebbe cam
panile. 

Comprcsa nella soppressione generále, venne chiusa 
nel 1784 ed avvocata al fondo di religione che nel 
1786 la vendette per li .ni 7500 circa alla comunitá cvan-
gelica di eonfessione Augustann. 

La quale vi cangiô i l titolo dedicandola alla San-
tissima Trinitá, e la ristaurô, ponendo lcggende in 
onoro di Giuseppe I I , di Carlo conto Zinzemlorf go-
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vernatore tra i l 1776 ed i l 1782 come a primo fautore 
e benefattore, ed al governatore di quei tempi Poinpeo 
conte Brigido. 

La chiesa conserva ancora antica forma e dispo-
sizionc, e nella mensa dclľ aUare vedesi ancora l i m a -
gine scolpita della B. V. del Rosario; gli altari laterali 
vennero tolti . 

Nella chiesa vennero collocati due monumenti 
funebri di onore degni di menzione, ľuno ad Enrico 
Trapp , ľ altro a G . E . Dumreicher di OesLerreicher, 
ambedue scoltura di Antonio Bosa. 

Nella casa congiunta alla parte postica della chiesa 
nasceva il Manarutta cronacista di Trieste, piu noto sotto 
i l nome di P, Ireneo della Croce, che ebbe nella r e l i 
gione dei Carmelitani Sealzi. 

Tempio mosaico. 
I professanti la legge di Mosě erano in Roma ben 

prima della distruzione di Gerusalemme (Ssettembre 70), 
ma dopo di questa si diffusero per ľimpero romano, 
durante i l quale non mancano traccic di loro presenza 
in Istria, in qualche leggenda, e forse vi hanno segni 
di loro tombe ed inserizioni. Durante ľ irnpero romano 
non solo parteciparono ai comuni , ma venivano anzi 
astretti allo cariche municipali , se per titolo di religione 
volevano astenersene. Teodorico mantenne quel ciste
rna ; cio che ne avvenisse di poi in queste provincie, 
noi sappiamo. 



Nel 1325 si ha in Trieste memoria soritta su pielra 
dalla quale apparisce che avessero rahbino, un medico 
ehreo csercitava; nessuna legge stalutaria ně di questi 
tempi, ně poi contiene leggi restrittive od eccezionali. 
Le umilianti roslrizioni noto, sono del 1490 e del 1550. 
che condannavano gl i Ebrei di portare cucito sulle 
vešli un O gia l lo ; in questi tempi fu loro assegnato 
un quartiere chiuso che era in Piazzetta Trauner presso 
Barbacanc, trasportato ncl 1694 nel sito ancor oggi 
[liú ahilalo da K b r e i ; con porte che si chiudevano al 
triiinontare del sole, levate appena nel 17H5. Corre 
tradizione che fossero un tempo stati sbandíti da Trieste, 
e costretti ad ahitare in Trebiciano, come altra colonia 
abitava in S. Daniele del Carso, ma fu per brevc 
tempo. 

Tn questi tempi di intollcranza, g l i Isracliti non si 
tenevario ně per ci t tadini , ně per comunisl i , forma-
vano propria universita, soggetti pero ai tribunáli or-
dinarl ed alle leggi comuni; non erano incapaci di 
possesso. Nel 1695 ebbero licenza di aprirc pubblica 
sinagoga, trasportata nel 1745 in edifizio incendiato 
casualmente nel 1821, 

Maria Teresa allargava nel 1771 le condizioni 
degli Ebre i di Trieste, nel 1781 venivano aniniessi alle 
cariche di Borsa, nel 1790 alľ esercizio della medicína, 
nel 1838 al eonsiglio municipale. Del 1766 composero 
novelli statuti per quella comunitá. 

Nel 1799, alzarono deeoroso edifizio ncl quartiere 
degli Ebrei , ncl quale collocarono due scuole di ora-. 
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zione , una terza fu costrutta ne! 1829 in piazza S. 
Caterina ove tengono ospilale, c scuole. 

Nei tempi nddielro gl i Ebrei altendevano al p ic 
colo commercio; la banche feneratizie erano loro con-
ccdute a tempo del comune; i l banchiere ebreo era 
esente dal portare i l segno; pero anche allora oolti-
varono in Trieste lo scienze. Oggidi sono parilicati agli 
altri cittadini, e si danno anche alle arti. 

Teatro antico Romano. 
In sul termine del vicolo che ha nome di Pozzac-

chera vedevansi fino a pochi anni avanzi di antica 
muraglia, alta, dispnsta a m r v a , la quale nelľ interno 
di case e cortili eonlinuava le sue hraccia a semicer-
chio dalľ un lato e dalľ altro terminando nella via di 
Riborgo. Le case costrntte a ridosso di questa muraglia, 
od appresso, conservavano e conservano questa linea 
a semicerehio per modo che non puô sembrare a chi 
la riguardi, o Hel t o del caso soltanto. In avanzo di m u 
raglia , ora tolta del tutto nella parte del suolo piú 
alta, vedevansi or sono pochi anni , collocati nel lato 
esterno della curva, a distanze regolate, pietro spor-
genti forate, manifestamente destinate a collocarvi un' 
nntenna, di quelle che anticamenle usavansi pei v e -
lar l nei teatri od aníiteatri. Per la cerchia eransi r i n -
venuti tubi e fistole di piombo , per condurre acqua, 
verve di bronzo, o teste destinate a decorare sgorgo 
d i acqua, ed altre anticaglie. Quella localita dicevasi 
ľ aréna da cui trasse anche i l nome uno degli antichi 



quarticri della cittá; i l eronisla Ireneo della Croce sup— 
poneva quello im anfiteatro romano, del quale dava 
anche le dimensione delle due corde. P iu atlenti esami 
fatti nel 1814 e nel 1841 portarono a convincimento 
chc i v i stava giá un teatro romano del diametro di 
tese viennesi 34, del quale era muro di preoinzione 
quella muraglia in Pozzacchera, nella quale vedevansi 
iniisse lc pielre per aceogliere i travi del velario che 
di estate riparava i l teatro dal sole. Lc muraglie f u 
rono tolte, porzione di questo, con un ingresso al 
teatro fu scoperlo oř sono pochi anni per occasione 
di nuova costruzione, e ľ ingresso era a muralura di 
grandissimi mattoni. Ksiste tuttora una parte di corr i -
dojo a vollo che giá sosteneva la gradinata, del quale 
volto ě memorahile non essere giá a pietre dispostc 
in modo che convergano al centro, sihhene di pielre 
disposte orizzontalmente; e lo pielre sono grandissimi 
mattoni. E nella parte ove stava la seena esistono sot-
terra aleuni pedestalli di hellissimo lavoro di qua-
dratario. 

II teatro stava rivolto verso settcnlrione con helia 
previdenza, per non esporro i l popolo a soverehio ca-
lore nella state, cd era poggiato in fa Ida di coll ina, 
sulla quale stáváno le gradinate, con cho si Tisparmia-
rono le opere di costruzione delle gradinate. Ľ ingresso 
dalla parte del monte , come la facciata sulla via di 
Trihorgo erano decorate di due leggende, delľidentico 
tenore. Della maggiore ripararono due frammenti nel 
museo di antichitá; la minore, passó nei 1508 a Vene-



zia, indi una motá al Cataio presso Battaglia. I] teatro 
era opera dei tempi di Augusto, rinnovato a tempi 
di Nerva. 

Tergesteo, Palazzo di Governo, Teatro. 
II terreno occupato oggidl dalľ edifizio detto i l 

Tcrgesteo, dal palazzo del governo, dal teatro e dalla 
piazza del teatro c dalľisola lunga di caso che stá 
lungo i l teatro, era giá terreno di saliere. Diventita 

Trieste emporio, tutta quesť area fu della Compagnia 
orientale che la destinô a suo návale, indi passata in 
proprieta del governo, divenne návale dcllo stato o 
come dieevano, arsenale, dal quale si vararono parer-
chic navi da guerra. Ľarsenale era tutto cinto di mura, 
comprendeva anche una parte delia piazza or detta 
della Borsa, collocandosi fra i l canale detto del vino 
cd i l molo detto delia bandiera che costeggiava i l 
mandracchio. Sul terreno ove sta i l palazzo di governo 
erano giá le canccllerie degli ingegneri ed impiegati, 
nclľaltra casa lunga che veniva a staré dirirnpetto cd 
e su via chc tuttora conserva i l nome aľ arsenale erano 
le abilazioni degli arsenalotti. II comando delľ arscnale, 
i magazzini stavano sulla fronte ove oggidi ě i l T c r 
gesteo. L e fiere franche di Trieste accordato dalľ i m 
peratore Carlo "VI venivano tenuté nelľ arsenale, i d i 
cui magazzini servivano a deposito di merci. Venuta 
Maria Teresa al trono, cessatc la fiere, smessa ogni 
idea di flotta e di arsenale, sulla fronte di questo venne 
alzato nel 1740 grandioso edifizio per uso della dogana 



imperiále, ncl quale passarono ad abitare i presidenti 
ed i governatori di Trieste; dogana che permutata ncl 
1785 colľ edifizio delľodicrna nella cittá nuova, venne 
in proprieta privata. Diroccata anche quella nel 1840, 
sursc suli ' area delľ antico, ampio edifizio con crociera 
interna coperta a vetři, decorata, al quale si volle dare 
secondo ľuso di Germania nome proprio, e fu scello quello 
di Tergesleo, per onoranza della cittá. La quale voce, 
seguendo ľuso generále di Európa, sembra additare 
qualche inslituzione seientifica, od artistica, ed 6 per -
ciô causa di equivoci ai forestieri, mcntre in veritá 
non e chc nome di edifizio; uso questo chc non ebbe 
frequenti esempi nelľ elá passate, né imitazione nella 
presente. Lc stanze di radunanza o di lcttura sono 
del L l o y d , e di altra societa che v i stanno a pigione. 

Nelľ anno 1764 Maria Teresa faceva costruire sulľ 
area delľanlico arscnale con fondamenla sul mandrac-
chio, i l palazzo di residenza dei governatori, ehe pero non 
fu piú che una casa consucta a duo. p ian i , destinato 
i l primo agli offici regt. Durante i l governo francese, 
tutto ľ edifizio venne riservato ad abitazione, v i fu 
costrutla una sala per le feste e pei convit i , ed era 
palazzo ammobigliato e dotato dalľerario, incisone 
anche sulľ ingresso principále a lettere auree i l titolo. 

Ritornato ncl 1815 alla primitiva destinazionc, subi 
in varie epoche varie aggiunte e riduzioni fino a v e 
dere eoinpiuto i l terzo piano. 

La Trieste anteriore al portofranco non ebbe teatro 
stabile, al popolo erano gradite le caccie del toro, 



tenuté sulla puhblica p iazza , ncl giovcďi grasso, poi 
sul terreno, ove é oggidi lo scannntojo pubblico, disposto 
ad anliteatro, chc durô sino al íinire del secolo passato ; 
gradito assai era i l haliere la moresca, combattimenti 
di grande destrezza ľalii in cadenza ed u suono di 
inusicu da compagnie ainbulanli ; ed i giuochi d i f o r z e ; 
meno, le commedie, meno ancora le opere, per le quali 
ricorrevasi a Venezia. Aperto il portofranco, durante la 
fiera s i davano opere in musica, da valenti artisti ehe 
insiemc alľ orchestra passavano qui a fare la stagione 
di estate, alla quale concorrevano dame o cavalieri 
dalle provincie vicinc ed anche dalla capitale medesima. 
Cessata la (iera, non cesso il genio per le cose di m u 
sica o conlinuarono lc opere, le quali si davano in 
un tontro che dieevano di S. Pietro, forse nella casa 
attigua ove eravi casino, ma piu vcrosimilmente nella 
sala maggiore del eonsiglio ; la quale anzi divenuta 
superilua, fu intorno i l 1780 convertita in teatro sta-
bile, a palchetl i , ed a secna. Divenuta ristretta alľ 
aumento del popolo nel 1800 si concedeva l iccnza a 
privata persona di costruire ľ atluale teatro maggiore, 
i l cui progetto fu commesso al celebratissiino Antonio 
S c l v a , costruttore delia Fenice di Venezia. Contem-
poranca al teatro ed ahbinata fu la sala del ridotto 
per saltazioni puhbliehe, discgnala pur questa dal 
Solva chc prese ad imitare con bellissimo risultato lc 
sale romane e greehe, e fu questa ľunica parte di 
suo progetto non alterata. Imperciocché ncl tealro si 
volle aggiungerc un sesto ordine di palchi , che egli 



non volova, e fu tolta aíľatto la dccorazione delia 
apertura delia scéna, tutto per guadagnarvi qualche 
palchetto di piu. L a dccorazione esterna dclľ edifizio 
fu dolľarchitetlo Matteo Pertsch che costrui i l palazzo 
Carc io l l i , la Rotonda ľanzera cd altri edilizi , per cui 
ebbe fáma di valente. 

Ľ edifizio del teatro o delia sala del ridotto e di 
privata proprietu, i l comune ha in affittanza perpetua 
teatro e la sala. 

II ridotto era dapprima sala nobile di ballo a 
viplietto, e mentre era permesso, sala di giuochi di 
azzardo; poi i bal l i deteriorarono ně poteronsi rialzare. 
Nel teatro tornarono in uso le cavalchinc, altrevolte 
gradite c frcqucntatc, ma piú costantemente serve ad 
opere e bal l i mimici, ed a commedie. 11 teatro č 
capace di 1300 persone, di 2000 i l ridotto. 

Borsa. 
Ľ edifizio della borsa sorge sopra canale che d i 

eevano i l p iccolo , poi del v ino, i l quale arrivava giá 
lungo la contrada dal corso lino alla piazza di Riborgo, 
lungo lc mura della cittá. Interrito nella parte superiore, 
non giungcva alla finc del secolo passato clio lino alľ 
odierna fontána che ne decorava i l capo; iuallora altro 
tralto venne interrito quanto e ľodienio edifizio di 
borsa; ai giorni nostri fu tolto ulfatto. 

N c l sito ove sorge la borsa volovasi costruire 
chiesa, ma i l pensiero fu smesso; Ciriaco Catraro si 
fc' perseverante sostenitoro del progetto di a lzareedi -



B i io per la trallaziono degli aítari mercantili , in sosti-
tuzione dei portici del vecehio palazzo ove i nego
zianti ragunavansi a suono di campana. Comperato 
dalľ erario i l terreno, s i animisero concorrenli pol 
progetto, e tra var i vi fu anche quello dol Perlsch che 
fu lodato perchô doveva sorgere sopra arcate lasciate 
l ibere; ma per giudizio dclľ academia di Bologna 
ehhe preferenza quello del rnaceratese Mol lar i , esecu-
tore del palazzo Chiozza. Nel quale progetto spiacque 
10 stile delľ ordine che č dorico, siccome meno venu-
sto, ed altre cose ancora, che faeilmente si manife-
stano. Ľ opera cominció nel 1802 e costô da 360,000 
f ior in i ; nelľ eseenzione si ommisero le mollissime statue 
che dovevano decorarc la gommitá anche nei lati . La 
sala superiore e di proporzioni sfavorevoli assai, dc -
corala a colonne hinale di ordine corinto; nel soffittu 
11 Bisson dipinse Carlo VI in atlo che dáva i privilegi dol 
portofranco ai deputati di Trieste; del Bisson sono 
pure altri dipinti nelle stanze contígue. La sala terrena 
ha i l soffitto dipinto da Carlo Bcvilaqua Venc to : le 
statue esterne cd interne sono del Ferrar i e del Bosa 
padre. Del tutto aggiunto si ô ľorologio collocato ncl 
timpano del peristilo, non ideato dalľ architetto; nella 
sala terrena v i ô meridiana segnata dalloSehastianutti. 

La Borsa fu alzata a spese di privati mediante 
societa di az ioni , per uso del corpo mercantile ô i l 
pianterra ove sono lo sale di convegno dei negozianti, 
ed i l piano nobile per uso della deputazione e consulla; 
i l rimnnente ô dato a pigionc. 



Sulľ ingresso vi ha leggenda latina assai commen-
devole pel dettato che accenna in brevissimi detti le 
vicende delia piazza, ricordando come qucsťcstremo 
seno delľAdria sin stato aperto al commercio ed alla 
navigazionc da Carlo V I , abbia avuto celebrita sotto 
gl i auspiel di Maria Teresa, di Giuseppe e di Leopoldo, 
e per la munificenza di Francesco I slast alzato alla 
dignita di emporio. 

Colonna di Leopoldo. 
I Tricstini vollcro tramandarc ai posteri la memoria 

di Leopoldo I, perche venutovi nel 1660, ebbe ľomaggio 
delia cittä in sua presenza, c confermô a questa g l i 
statuti, lc ľranchigie, i privilegi e quanto allora c o -
stituiva la condizione peculiare di Trieste. Alzarono 
quindi sulla piazza maggiorc colonna di pietra, sulla 
quale fu posta la figura di Leopoldo, in paludamento 
imperiále con corona, scettro e gloho. La statua é di 
bronzo, ľ unica che sia in Trieste di tale metallo, ed 
ô opera di artista veneto, fusa in quelľ arsenale. La 
colonna stava sulla piazza dinanzi alla chiesa di S. 
ľ ie t ro , faoendo accompagnamento a quella di Carlo 
VI di lui figlio alzato piú tardi. Nel 1808 venne levata 
dal sito originario e collocala dinanzi ľedilizio della 
horsa. 

S. Nicolô de1 Greci. 
La nazione greca fu $ prima a fissarsi in Trieste, 

lino dai primi anni delľitoftero di Maria Teresa, ed a 



comporsi a corpo di nazione come indichiamo alľarticolo 
~ S . Spiridione degli I l l i r i c i = . Formatasi dapprima 
con singoli individui venuti dal Feloponncso, dalla L i -
vadia, dalľKpiro, ed anche da Venezia, ebbe incremento 
per i tentutivi latii dopo i l 1770 dei Greci del 1'elo-
ponneso c delia Ionia di scuotero i l giogo turco, e 
Maria Teresa concesse loro lal i diritti che se i l d i v i -
samento avesse avuto clľetto, colonie grcehe sarebbersi 
trapiantale in Aqui le ja , e sul litorale croato, con d i 
ritto di tonere proprio vescovo in A q u i l c j a , proprl 
magistrati municipali , proprio clero, proprie scuole; e d 
in numero talc cho avrebbero somministrato un r e g -
gimenlo di militi tutti g r e c i , eompresi gli nfficiali. Seb-
bsne quel proponitnento nia uensse , gratulissimo m n i t o 
ebbero i Greci nelľavviare e promuovere i l commercio 
di Levanto benclieo per la oiltá d i Trieste. 

I Greci che Ibrmavano comunila religiosa lino dal 
1751, e costrussero chiesa propria nel 1752, non v o -
lendo sottostare alla primazia pretesS d a i Serblici chc 
erano pur greci di religione, abbandonarono piuttosto 
ľant ica chiesa, e radunalisi prima in casa přivála per 
csercitare i l culto nella lingua d e i loro padri, alzarono 
nel 1786 chiesa in riva al mare, che venne intitolata 
a santo Nicolo. II qual nome fe' premiére equivoco con 
cappclla caltoliea di S. Nicolô, che era dei marináři, 
collocata sulľodierna piazza Gadola, venduta nel 1772 
a Giacomo Ballctti . La chiesa non fu allora completa 
nella parte esterna, i l che ávvenne piu tardi nel 1819 
aggiuntivi due campanili, su disegno dell 'archilelto M . 



ľcrtsch, la pia liberalitá di devoti ľ abbclli interna-
mcnte, e ľarricchi di preziose suppellottili ; che nella 
costruzione come nel complemento i Gréci mostraronsi 
liberáli. A l l a chiesa fu unita scuola nazionalc, la quale 
fu in fania, e meglio sarebbe venuta, se morte non 
toglieva i l colebre Corai chiamato a regolarla ed am-
pliarla ; la scuola é duplice, per maschi e per feuimine. 
La comunitá greca aveva giá proprio spedale, costrulto 
sontuosamente sulla piazza delle legne, al quale era 
prossimo i l cimitero, divenuto poi superfluo, e venduto. 
Imperciocché i l numero dei Greci scemô per varie 
cause, tra lc quali non di poco mnmento la fondazione 
del reamo di G r c c i a , ed i l cangialo sistema nelľ irn
pero turco. 

L a chiesa greca rifíulatasi di riconoscere la g i u 
risdizione ordinaria del vescovo di Carlstadt,ne venne 
esentala e rieonosce a suo diocesano i l patriarca di 
Costiiulinopiili-

Ebbe la comunitá proprl statuti nel 1786 per 
autorita dclľ imperatore, ed ha proprio governatore, 
e capitolo, o eonsiglio. 

Nella disloeazione dei c imiter i , quello dei Greci 
collocossi in prossimilá alla nccropoli generále. 

S. Spiridionc degli Illirici. 
L a chiesa di S. Spiridione, ora degli I l l i r ic i , fu in 

origine dei Greci orientali. I quali cominciato a fre-
quentare i l porto di Trieste appena salita al trono 
Marin Teresa, sebbene pochi di numero, ebbero dalľ 



imperatrice Maria Teresa nel 1751 concessione di com-
porsi a corpo religioso ed a comunitá, ebbero liberta 
di culto, e permesso di prendere mogli di ultra r e l i 
gione. Nelľ anno seguente alzarono chiesa che i n t i -
lolarono a santo Spiridione con danari anticipati dalla 
stessa imperatrice , ed ebbero pastore spirituále, con 
titolo di arebimandrito , e fu i l primo Omero Dama-
sceno. Nel 1759 Maria Teresa concedette loro di tenore 
pubblico cimitero, c gli onori di pubblici funerali, in 
luogo della scpoltura segreta cntro i l recinto del sa-
erato che tuttora circonda la chiesa. Quanto alla sog-
gezione della chiesa greca di Trieste a vescovo greco, 
sembra che allora non se ne fosse ľa 11 a parola, od 
aluieno n u l l a conchiuso. 

Poco posteriori di tempo, presero stanza in Trieste 
vari I l l i r ic i delle parti di Croaz ia , di Bossina e delľ 
Erzegovina , i quali professando i l rito della chiesa 
greca, ebbero comune cogli Orientali la chiesa. N e l 
1770, questi I l l ir ici perchô di altra lingua che la greca, 
chiesero agli Orientali di poter tenerc a loro stipendt 
un cappellano di lingua serhlica, che provvedesse allo 
loro bisogna spirituali, ed officiasse nella stessa chiesa. 
di S. Spiridione alternativamente col clero greco ; al 
chc gl i Orientali aderirono. Le diserepanze fraSerblici 
e Greci non istettero entro i l imi l i della diversitá di 
l ingua, ma altre insorsero. I Serblici oriundi dalla 
Croazia e S lavonia , faecvano capo e riconoscevano i 
vescovi greci delľUnghcria, e propriamentc quello d i 
Carlstadt la di cui diocesi era la piú prossima a Trieste \ 



i Serblici della Bossina e della Erzegovina, fedeli alle 
tradizioni storiche, erano propensi alla corona ungarica, 
dalla quale dipendevano prima delle invasioni turche, 
e niuna difíicoltá avevano a riconoscere i vescovi 
austriaci. I Greci orientali, sebbene divenuti austriaci 
e devotissimi, erano fedeli come alla lingua cosi al 
rito, ed alla gerarchia delia loro patria originaria, e 
pendevano pei loro vescovi. 

V ' era in Venezia , ľ arcivescovato di Filadelfia, tras-
feritovi con consenso del Patriarca di Costantinopoli, 
al q u a l e sottostavano tutti i Greci dcllo stato veneto, 
fossero di lingua greca od i l l i r i ca ; ma non a questo 
facevano capo i Greci di Trieste, nô ad altro vescovo 
greco piu prossimo, sibbcne al patriarca di Costan
t inopol i , dal quale immediatamente dipendeva nelle 
cose spirituali la chiesa greca di Trieste. II governo 
non amava queste giurisdizioni di preláti esteri. N e l 
1777 si trattava di creare apposito vescovato greco 
orientale, che avrebbe avuto residenza in Aquile ja , 
cd avrebbe avuto giurisdizione su Trieste; ma andato 
a vuoto quel divisarnento, i l governo propendeva a 
volere che i l vescovo di Carlstadt csercitasse g iur i s 
dizione sulla chiesa greca di Trieste, al che gl i I l l i r ic i 
picnamente aderivnno. Or questi che fino dal 1772 si 
erano coslituiti con assenso delľ imperatrice in propria 
comunitá, ed avevano proprl statuti, vennero ncl pen
sicro di avere la primazia nella chiesa, e che gl i 
Orientali dovessero loro sottostare. II governo poggiava 
gli I l l ir ici e nel 1780 ordinava che i Greci sotlostas-



sero agli I l l i r ic i , e chc fosse rieonosciuto anche dagli 
Orientali i l vescovo di Carlstadt cotne ordinario. II chc 
non volendosi comportare dagli Orientali prelerirono 
di ahhandonare la chiesa da cssiloro costrutta, e di 
togliersi alfatlo da ogni contatto coi Serblici , aprendo 
dapprima cappella privata, indi puhhlica chiesa, nella 
quale conservaro il rito e la lingua dei loro padri. 

Gl i I l l ir ici rimasti s o l i , continuarono a tonere un 
cappella no soltanto, rimasta la maggiore dignitu di 
chiesa ai Greci ; in seguito ne aggiunsero altro f re -
quentemente di ordine monastico. Giovanni Milct ich, 
nativo da Serraglio nella Bossina, fu largo verso la 
chiesa nel 1782 cd institut la scuola, la prima di l i n 
gua serhliea che fosso nel litorale orientale i l e l ľ A d r i a -

tico. Per ľinstituzione della scuola, i l Miletich morto 
i n V i e n n a , con testamento del 1787 legô 24,000 fior.; 
la scuola ě provveduta di due maestri, e v i s i a p p r e n -
dono oltre la lingua serblica , ľitaliana o la tedesca, 
g l i erudimenti necessari alla vita urbana e marittima. 
L a chiesa venne coperta da quadri ad olio rappresen-
tanti vari soggetli della storia sacra, cd i l concilio d i 
Nicea, i l soľiilto o pure ad o l i o , difíicile soggetto di 
prospettiva aerea. Dipinsc lo Spcranza, Corcirese. Fra 
le suppcllettili di chiesa v i e larupada di argento mas-
siccio dono delľ imperatore Paolo di Russia, in me
moria della visita fatta alla chiesa, quando fu in Trieste, 
essendo ancora granduca e principe ereditario. L a 
contessa Giulia Somailolf donů bellissimi apparati, ed 
evangelari, manilatture lodevoli della Kussia ; altri 



vennero da quelle rcgioni, Indii a vedersi. La chiesa 
disegnata sul lipo delle chiese usitate nci pnesi danu-
biani, aveva in origine duo eampanili, deinolito reecn-
Icincnte ľ uno per timore di rovina, Sulľesterno l e g -
gonsi memoric in onore di Giovanni Milctich in lingua 
serblica ed in lingua latina, e per la visita latia alla 
chiesa dalľ imperatore Francesco I. 

II governo ilalico aveva per la Dalmazia e per 
ľlstria giá venete, instituito apposito vescovato greco 
cho aveva stanza in Sebcnico ; i l governo Austriaco 
ritenne questo vescovato e v i aggiunse quanto a g i u 
risdizione la chiesa serblica di Trieste, vescovato che 
fu poi trasferito in Z a r a ; ma non sembra che i l v e 
scovo di Carlstadt abbia cessato dalla sua giurisdizione 
e le cose rimangono nelľ antica condizione. 

Gli I l l ir ic i avevano proprio cimitero separato da 
quello dei Greci in via della barriera vcccliia ove důra 
ancora la cappcl la ; or ľ hanno separato dai Greci , in 
prossimitá alla nccropoli generále. 

S. Antonio, paroechialc delia cittá nuova* 
L a fraterna di S. Antonio, addetta alla chiesa della 

B. Vergine del Soccorso, venuta a discordia coi padri 
Francescani che ne avevano i l governo, deliberô di 
origere propria chiesa a S. Antonio, nella cittá Tere-
siana o nuova, o fu asscgnala quelľarea nel centro 
della cittá in fondo al canale, che giii era predisposta 
a chiesa. L a chiesa venne alzata nel 1767 a spese di 
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/ J f' ^ / / V p i i bcnefattori, cd ebbe forma esagona, un lato di cui 
era Ibrnialo dalľ abside delľ altare maggiure, altri quat
tro avevano niechie per altari. Ľ interno era per la 
parte decoraliva disposta a due ordini di pilastri co -
r i n t i ; nel soffílto, nei lati delľ ordine superiore v'erano 
affreschi rappresentanti la gloria ed i iniracoli del 
sanlo. Degli a l tar i , ľ uno era al Ss. Crocitisso con 
bclla pittura del cavaliere Cignani, allro alla Ľ. V e r -
gine, i l terzo a S . A n n a , i l quarto a S. (liuseppe. 

Dicc i anni piú tardi costituita la cittá nuova in 
paroechia, la cappella divenne chiesa parocehiale, e f u 
nel 1784 ristaurata, e giá íino ď allora si sentiva la 
necessitá di costruire chiesa che corrispondesse alľ 
ainpiezza delia cittá nuova ; pero i l divisaniento ehhe 
effetto soltanto nel 1827, a tolalo dispendio delľ erario 
civico, sebbene la chiesa ľosse di palronato iniperiale. 

Fra i progetti ebbe la preľcrenza quello del c o n -
sigliere delle fabbriche auliche c direltorc delľ acade
mia di belie arl i in Vienna, Pio Nobile. La chiesa e iu 
una sola naváta, i cui lati sono scomparliti da colonne 
binatc joniche, che sostengono le vol te ; nel centro 
della sala s 'apre cupola ; lo stile dclľ interno corne 
delľ csterno che ô fornilo di pronao, sa delľ antico, 
e lontano dai canoni delle chiese cristiane. 

In giro alľ abside delľaltar maggiore d o v e v a c o l -
locarsi bassorilevo rappresentante argomento sacro; 
pcrô ncl 1836 si venne a farvi dipingere ľ ingresso 
in Gerusalemme, alľaíľresco, dal Santi vencto, ponendo 
alľingiro del dipinto, cornice doráta, quasi fosse pala. 
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Sei dipinti ornano gl i altari, tra i quali lodati per m a 
gice- effetto di lavolozza la S. Anna del Grigoletti , per 
somma valenzia la Presenlaasione dcllo Srhiavoni figlio, 
i l Ä. Antonio tlel P o l i l i , le martiri Kufemia e Teclay 

Erasma e Dorotea (le Aquilejesi) del Lipparini . Piace 
a parecehi la sodezza del Crocifisso opera del Tuiiner. 
II S. Giuseppe dello S ch dn emanu non ebbe lode ebe 
dal protettoro delľartisia. 

Nelľaltar maggiore gl i Angeli sono di Francesco 
Bosa, del quale pure .s le staluc nelľ cslerno ; lo 
opere fusorie a decorazione degli al lari sono fattura 
del Monfredini di Miláno; ľ organo insigne e del v i c c n -
tino Lorenzi . 

Ľ esecuzione delľ edifizio fu del Valentino Valle . 
P i i bcnefattori provvidero a qualche arredo. Tra 

quali noinínerassi i l deľ. parooo Tngnana, ebe non 
giunso a vedere convpiuto ľ edifizio, e madaioa (Jostanza 
de Reyer. 

Návale Panľilli, Dogana. 
La vecchia Trieste aveva piccolo návale sulla 

piazza detta dello Squero vecehio, di proprieta della 
Fratcrna di S. Nicolô, pel raltoppo del minor barco-
lame, o per la costruzione di qualche brazzera o p i e -
lego. Ľ apertura del portofranco diedo campo migliore 
e piú vasto alla architettura návale, dapprima per opera 
della Compagnia Orientale, poi della marina da guerra, 
della quale furono ingegneri successivamente, Girolarno 
Davanzo, Rinaldo Boyer francese, Pietro Nosetti, Nelľ 
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ultimo scorcio del secolo passato era in lama di abile 
costruttore Odorico Paníilli, i di cui navigli ebbero lode 
grandissima e ricerca nella slessa Inghilterra, si per la 
qualitä del legnaino adoporalo, come per l e ľornie 
attissime al sollccito navigare, come per la velatura. 
Odorico Paníilli, lasciato lo Squero delia Fraterna di 
S- Nicolô che teneva in locaziono, apri altro návale 
di maggiori dimensioni su proprio fondo nella cittá 
nuova presso la foce del torrcnte maggiore, che durô 
in fama, accresciuta Jalľat luale proprietario Antonio 
Paníilli, formato nelľ architettura návale, secondo la 
scienza e ľ arte dei migliori navali del mondo, che ha 
visitalo. Le vaporierc per lo maggior numero vennero 
costrutte in questo n á v a l e , e rceentcmcnte anche legni 

da guerra, 

A l t r i minori squcri vi erano in Trieste, piu per 
rattoppo che per costruzione, ma cessarono colľam-
pliarsi delle costruzioni urbanc. 

Dirimpetlo al návale Paníilli ô la gran dogana 
costrutta ncl 1791. 

Scannatojo pubblico, Casa dei poverí, 
Stazioue della via ferrata, 

Non loccherassi di questi edifizí ptú che i l nome, 
flacohe sono in procinto di dcmolizione per dare luogo 
alla prima stazionc della via ferrata Viennese che 
fará capo in Trieste; i l terreno per la qualo viene 
per la massima parte interrato, ô quel seno che 



stú fra i l molo alla focc dol torrcnte maggiore, e la 
bocca minore del Lazareto S. Teresa. 

Da questo capo la via si dirigcrá al di gopra di 
porzione dol lazareto e lungo la costiera di Gretta, d i 
Barcola, di Grignano montando ľ altipiano del Carso 
fra Nabrisina o Sesliana, da dove gircrá verso levante 
lungo la catena dei monti che partisce i l Carso di 
Duino, segucndo i l corso sotterranco del Timavo, per 
raggiungerlo ove é a cielo. Poi corrcra lungo la valle 
della Piuka c superatc le alture di Oberlaibach per le 
marcmme di Lubiana, andiá a congiungersi col tronco 
che viene da C i l l i . II passaggio di queste A l p i Giulie 
olfre assai diffieoltii, perchô i l terreno e formato turnul-
tuariamente, e quei filoni di monti, che pur si r i c o -
noscono anche in mezzo al tumultuario, corrono in 
direzione traversu alla linea occorrcntc per la strada: 
i l terreno ô per lo piú inacquoso, e soggetto a venti 
che sono piuttosto bufére. Per lo che, altra linea era 
in discorso per Gradisca e Gorizia lungo ľlsonzo e 
ľ Idria che sono sul versante delľ A d r i a t i c o , la quale 
sarebbe passata oltre lunga galleria per enlraro nel 
hacino delia Sava. Ma le difficoltá ed i l tempo per 
aprire la galleria fccer sl che questa linea venisse 
posposta. 

Cascrma maggiore e Piazza ďarmi. 
K e l 1772 i l comune di Triesto erigeva, in terreno /.y,//, 

che al lora era fuori della citta, un edifizio per uso d i 
ospedale c di casa dei poveri c di trovatelli . Nel 1785 



ľ imperatore Giuseppe II destinava questo edifizio a 
cascrma di soldáti, che pria alloggiavano nel castello; 
ľediíizio era unico , ď un solo piano e con ristretto 
giardino. Alzato un piano secondo vi ľu aggiunto nel 
1790 ľospedale militare, nel 1792 la pistoria, ncl 1819 
accrcsciuto i l giardino che era stato ridotto a campo, 
e fattane vasta piazza ď ármi. 

Orto farmaceutico. 
Nel 1826, venendo per disposizionc del supremo 

dicastero politico costrctti ad islruire gli allievi loro 
nelle seienze naturali , i l consorzio degli speziali d i 
Trieste cominció nel 1826 a far tenerc lezioni , al cho 
si mostró necessario un orlo cho potesse oflerirc agl i 

alunni le piante, cd insieme servisse agli speziali me-
desimi. I i comune diede gratuitamente ľ uso del fondo, 
i l quale fu ridotto a giardino farmaceutico a dispendio 
degli speziali e di privati contribuenti, convertendolo 
anzi in orto botanico; piú tardi i l comune medesimo 
v i diede annuo modico assegnamento. 

Insieme alle cose di botanica si doveva per impulso 
superiore promuovere la preparazionc di oggetti c h i -
mic i , e fu anche costrutto a spese degli speziali un 
laboratorio chimico, per uso di cadauno di loro e pel 
complesso, che poi non ha prosperato, preferendosi 
di far venire dal di fuori i preparát!, anzi che d i p r o -
durli per mandarli al di fuori . 

V i si dánno lezioni di botanica e di fisica;ľorto 
ha proprio direttore. 



Ospitale degli ammalati in Trieste. 
Nelit; memorie seritte le piú antiche di Trieste si 

riscontra menzione frequento delľ ospitale, anzi di dop-
pio ospitale, per gli uomini cioé e per le donne; pero 
non erano giá case di aminalatí, ma come i l nome lo 
indica, case ospitali, nelle quali venivano ricovcrate 
personc per acciacchi di e tá , o per povertá privc di 
tetto, nelle quali avevano a l loggio , letto e custodia 
sotto direzione di una vecchia che dieevano P r i o r a ; 
i l vitlo se lo guadagnavano o coi lavori delle mani, o 
per la caritd del prossimo. 

V e b b e r o certamente case ospitali per ammalati, 
ma piuttosto in casi di endemie, o di contagi, siccome 
ví aveva quella denominata di S. Lazaro dei poveri 
lcprosi, testimouianza della pieta che soccorreva ľuma-
nilá sollercnle, rua pur aneo del nial governo i l quale 

non scppc impedire, o togliere che maluttie schifosc 
si propagassero c si mantenessero ncl popolo. Anche 
nelle case ospitali si aceeltavano ammalati, pero cro-
nic i piuttosto che altri , c governo di malaltie propria-
mente non v 'e ra . 

V a v e v a n o duc di questi ospi ta l i , quello di S. 
Giusto per gl i uomini collocato presso i l giardino 
anzi enlro i l giardino del vescovato j quello dclľAn-
nunciata per le donne, trasportato poi nei dintorni 
delľ odierna piazza Lipsia , atnhiduc considerati per 
instituzioni di chiesa, dello quali i l vescovo aveva i l 
governo virtuale , pie personc i l governo economico. 



Queste case avevano qualche piccola sostanza, frutto 
di liheralitá di pii tcstatnri, qualche l ivello, e la ca -
ritii privata le sovveniva. 

I padri Crociferi di Venezia ebbero stahilimenti in 
Trieste, e la eura degli ammalati ; ma scarse sono le 
notizio di loro, e soppresso quelľ ordine, lo due i n -
stituzioni pie tornarono alla primitiva loro indole. 

Nel 1625 queste case si convertirono in veri ospe-
dali di ammalati, la direzione dei quali venne poggiata 
alľ online religioso di S. Giovanni di Dio, ai fratelli 
della misericordia, i quali risiedevano propriamente 
fuori di porta Cavana ; ľ ospitale degli uomini era c a l -
colato per 10 ammalati, quello delle donne per 12, in 
modo che la cifra di 22 era il massimo degli ammalati 

e dei poveri nella cittä di 6000 abitanti. 
Sembra che gravi fossero g l inconvenicnt i derivati 

dalľ insufficienza di luogbi p i i , chô nel 1760 le auto
rita, la cittatlinanza, i l corpo dei mereanti deliberavano, 
a fine di dare soccorso ai poveri ed agli ammalati, 
di raccoglierc gl i esposti, di educare e di provYcdcro 
agli orfani, ďinalzar preghiera alla imperatrice perchô 
a sulfragio di un tanto bene volesse attivare la p r o -
posta di un dazio di un liorino per orna sul vino non 
austriaco, dazio che poi ebbe nome dei poveri. Maria 
Teresa decretô nel 1764, 14 giugno, ľ ospitale generále 
cd unita casa dei poveri, e ne fece la dotaziono nel 
1769 ordinando la percezione del dazio di f. uno per 
orna sul vino introdotto dalľestero, di 3 carantani sul 
vino introdotto da altre provincie austriache, dazio 



che si cominció a percepire col 1 . ° ottobťe 1770. Non 
sappinmo per quale titolo su questo dazio si assegnó 
al capitolo ľannuo importu di f.ni 1200. 

Questo stabilirnento di pieta cl i 1 ebbe nome di Con
servatorio, era stato calcolato per 100 trovatclli , 40 
ammalati, 100 p o v e r i ; fu destinato per ammalati, par-
torientí, orfani , esposti , p o v e r i , p a z z i , c condannati. 
Volevasi dapprima collocarlo ai SS. Martiri , ov 'e ora 
i l ginnasio nelľ edifizio che giá era convento dei be-
nedettini; pero ľangustia del luogo persuaBC di sce-
gliere sito al di lá del torrcnte maggiorc, lonlano dai 
caseggiati, e si prescelse un terreno ch' era dei de 
Bonomo, e si dispose un edifizio la cui spesa fu ca l -
colata di 70000 f .ni , ma che fu poi maggiore. 

Col principio del 1774 ebbe vita i l conservatorio 
nel locale cho oggidi e caserma grande, in allora ďun 
piano solo ; la facciata verso la campagna venne asse-
gnata ai poveri , le tre ale rimanenti agli altri r icove-
rat i , e v'ebbe giardino per questi u l t i m i ; v i fu incor-
porato ľ ospitale delle donne; fu ordinala la unione 
dello spedale di Aqui lc ia , c dei fondi chc v i perlene-
vano (2400 f.ni) ; fu ordinata ľammissione degli orfani, 
degli esposti, delle gravide dal Carn io , senza che 
questa provincia contribuisse quota aleuna. » 

Nel 1785, in occasione della venuta di Giuseppe 
II in Trieste successero altri cangiamenti. Ľ edifizio 
del conservatorio venne dcslinuto a quartiere di s o l 
dáti ; la casa pia trasferita nelľ antico cpiscopio; ľ o -
spitale degli uomini soppresso, unito al generále, ľordine 
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dei fate-bene-fratelli allontanato da Trieste, trasferiti i 
padri in Luli iana, dala fa col ta alľ ordine di godere le 
doti fondazionali dclľospilale, meno le due Giuseppe 
Demser e Giuseppe Marenzi, unito al conservatorio. In 
quesťepoca ľannua spesa era calcolata a f.ni 14000, 
le rendite erano maggiori della spesa per circa 300 
f . n i ; due terzi delle partorienti venivano dal Carnio, 
e ciô aveva dato luogo a reclami anche in precedenza 
(ncl 1779) per modo che alla provincia erasi ordinato 
di buonifícare alla casa di Trieste annui f.ni 2000, 
pero senza alcun cfTetto per ciô che riguarda il danaro. 

I tempi che succcdeltero dal 1785 al 1809 furono 
assai spesso di desiderl e di p r o g e t l i ; dapprima fu i l 
localc ampliato faeendo acquisli di case in aggiunta, 
poi fu riconosciuta la necessita di costruirc apposito 
edifizio, c le opinioni variarono; i dintorni dei SS . 
Martiri furono novcllamcnte prediletti ed intorno alľ 
anno 1804 si comperô i l fondo per coslruirvi ľ e d i 
fizio, ma non fu gradito; le curc di guerra ď allora 
fecero soprasedere al divisamento. 

Durante i l governo francese i l sistema del governo 
dei poveri ď ogni categoria fu alquanto diverso; ma 
restituite le cose nel 1814, ľ ospitale non solo ricbbe 
la primitiva dotazione, ma questa fu anzi aceresciuta 
per cangiamenlo fatto nella tariffa del dazio , e poco 
staňte nel 1820 altro essenziale cangiamento ebbe 
luogo. Cioô a dire, per leggc generále delľ irnpero le 
case dei pazzi e delle partorienti furono dichiarate 
stabilimenti ďinteresse dello stato, e posti a carico 



<li questo; lc case degli ammalati vennero dichiarato 
stabilimenti ď interesse comunale, e posti a carico dei 
comuni. D a l che venne che i redditi delľospcdale si 
confusero coi c i v i c i , e la cassa del comune fu chia-
mata a sostenerc le spese del pio istiluto degli amma
lati , degli inval idi , o degli imbecil l i ; assunti gli altri 
ricoverati in dispendio delľerario imperiále. 

Nel 1841 portavasi a termine ľ edifizio novcllo del 
gran spedale, la costruzione del quňle costô intorno 
700,000 f .n i ; lo si forniva di mohili ed utensili novell i , 
e v i si accolsero gl i ammalati , che stáváno ricoverati 
nelľepiscopio, ed in altri edifizí ausiliart. 

L o stabilimento forma annualmenlc i l proprio conto 
di previs ione, e siccome ha qualche reddito proprio, 
quanto manca al coprimento del dispendio viene fornito 
dal comune, i l dispendio annuo passa i centomila fiorini. 

Ľ edifizio delľ ospitale ô senz'altro i l maggiorc 
che conti la cittá di Triesto in forma di quadrilatero, 
con una fronte lunga cento tese viennesi, otlanta Valtra, 
e fu eseguito da Domenico Cor l i . Ľ ospitale o fornito 
di spezieria interna, di sala anatomica, di cappella, e 
comprende lc sahs ď ammalati i l cui movimento in un 
anno era intorno a 4000; i l ramo maternita in cui 
entrarono in un anno oltre 150 donne; i trovatelli 
arrivano in un anno a 350. Oltre questi rami, v i e quello 
degli invalidi . 

Soltanto i l ramo degli ammalati e degli invalidi 
sono a carico del comune; i rami maternita c trova
telli sono a dispendio del tesoro imperiále. 



Campo ďesercitazioíie pei Vigili 
(Pompieri). 

Ripctuti inccndl, ai quali la massa di popolo accorsa 
lumultuariamcnte e senza ordinamenti era di poro 
giovamenlo, spesso di inutile guasto, avevan fatto sen-
tiro la necessitá di governarc g l i incendt mediante 
corpo regolare disciplinato, e predisposto a tali opc -
razioni ; sennonché v i era di ostacolo e la novitá della 
cosa, e ľ origine che sapeva nlcun che di napoleo-
nico. Due grandissimi inccndl nc l 1826 avevano per-
suaso le camere assicuralrici a disporre alcune squa-
driglic di porsono csercitnte. N c l 1838 altri due 
spaventevoli inccndl nei quali parecchi perdcttero la 
v i t a , determinarono le camere a dar vita al corpo 
dei v i g i l i , che franciosando dissersi pompier i , ed 
i l sergento Ferrari venne chiamato da Miláno a dare 
instruzione ai novel l i ; posta ľinstituzionc sotto la dire
zione del Dr . ľrincivalli. 

Dapprincipio i l corpo fu piú numeroso che non 
poi , ed ě oggidi di 40 v ig i l i , 4 capi-posto, 3 capi , un 
solto-inspettore, un inspettore; v ' h a poi un corpo 
ausiliario di facehini, al quale é raro i l caso che si 
ricorra. I v ig i l i sono tutti esercenti qualche arte, pochi 
hanno al loggio, o dchhono per godere di questo benc-
fizio essere nubi l i . 11 dispendio pel corpo viene por-
tato da camere di sieurtä per una metá , per ľ altra 
dal tesoro civico, a carico del quale vanno anche altri 
dispondl siccome di afíltti di magazzini, di macehine, ecc. 



II corpo vostc assisa uniforme, con elmo mctallico, o 
daga, non hanno fucile, portano la nappu del comune. 

In prossimitá alľ edifizio delľ ospitale hanno ora 
gli alloggiamenti e deposili, ed insieme campo di eser-
citaztone, essendovisi costrutta in luogo di baltrcsca 
di legno, casegginio in muro, disposto per gli csercizl. 

Ľinstituzione si ě mostrata oltre modo giovevole, 
per la pronta estinzione degli incendi, a segno che i l 
racconto di quelli a w c n n t i prima della loro institu-
zione non pare vero ; essa mostra poi come 1'intel-
Iigenza e la disciplína di pochi valgano per gl i elletli 
assai meglio che nou la moltitudinc slrepitante. 

* > 

Scuola Agraria. 
Nelľanno 1842 i l comune di Trieste apriva a 

proprio dispendio scuola per insegnare ai giovanetli 
della campagna ľagricoltura teorica e pralica inaugu-
rando ľinstituzione ncl giardino chc era dei v e s c o v i ; 
trasferita poi in apposito predio , assunto a pigiono 
dal comune. Ľistruzionc viene data nelle giorni d o m i -
nieali, e si danno anche lezioni per g l i urhani in giorni 
della settiniana. ľroponiincnto dclľ instituzione si fu di 
tenere nella cittá la scuola per certo numero di anni, 
fino a che si formino per opera della scuola medesima, 
persone adatte a tenere scuola nelle vi l lc ove inten-
devasi di aprirne. La scuola stipendia proprio maestro 
cho tie/ie lezioni nella lingua dei v i l l i c i . 



Tergest̂ o, Lloyd Austriaco. 
Nel Tergesteo, edifizio per i l carattere suo, per 

ľ ampiezza e la pnsizione destinato ad essere centro 
al četo mercantile triestino , accoglie infatti anche i l 
L l o y d Austriaco, istituto, i l quale fin dalla prima origine 
ebbe lo scopo pronunziato, di serviro come punto 
centrále nella piu importantc piazza mariltima dello 
stato, a tutte le iutraprese, proposizioni ed iniciativě 
ebe possono inlluiro sullo sviluppo del commercio e 
sulla prosperita della mnrina mercantile e delľindu-
stria nazionale. Esso venne fondato nel 1833 dallc 
compagnie ďassicuraziono di Trieste che ora formano 
la Prima Se&ione, ad iinilaziono ď un simile islituto 

di Londra, che servi di modello a tanli altri. Cominció 
dal raceogliere a profitto comune, e mercé appositi 
agenti , le notizie marittime e commerciali delle d i 
verse piazze mercanti l i ; fondó un gabinetto di let-
tura, che ando sempre piu arriechendosi di corr i -
spondenze c di giornali ; puhhlico prima un giornalc 
proprio in lingua i tal iana, poi anche un altro nella 
tedesen, e finalmente, erigendo una stamperia nel 
locale istesso del Tergestco, ora di quattro torchi ce-
l e r i , o 9 d i ferro a mano, stampo anche i l foglio p r o 
vinciale e completô cosi la Tertsa Sexione. 

La Seconda Senione, ossia societa di navigazione 
a vapore, venne fondata nel 1836 per azioni- Essa 
andô grado grado accresccndo la sféra di sua attivitá, 
cd adesso possiede 35 piroscafi che viaggiano per 



Venezia , ľlstria, la Dalmazia, l a Grccia, ľEgi l to e le 
coste delľAsia Minore fino a Trebisonda c Galalz sul 
Danubio, servendo cosi per lc pronte c secure comu-
nicazioni ad agevolare i l tra f (i co delle cose e delle 
persone fra quesť estrema parte dclľ Adriatico e tutto 
ľ Oriente. L a societa, perchô i l paese, siccome abbonda 
di abili capitani e costruttori di navigli , fosse fornito 
anche de' marcliinisti ncceesarl a questo nuovo vcicolo, 
rondo un proprio arscnale situato presso al Lazareto 
vecehio, ove con bravura e alacrilá si dá opera alla 
maggior parte de'Iavori richiesti dalľuso conlinuo 
delle maechine dei piroscafi. Mediante quesť arscnale i l 
L loyd Austriaco provede a' continui bisogni de'suoi 
bastimenti. 

Usina a Gaz — Gazometro. 
Nelľ anno 1846 sostituivasi in Triesto ľillutnina-

zione col gaz alľilluminazione colľ o l i o ; ně ció era 
veramente cosa nuova perchô la borsa mercantile 
faceva illuminarc a gaz la lanterna di Salvore lino 
dal 1818, cui poi si aoititul ľol io. Ľ usina per ľ i l l u 
minazione a gaz ô una sola. 

Industrie ineccanichc. Ofíicine, fabbriche. 
Primo rango fra le industrie mcccanichc dce darsi 

al Molino mosso dal vapore collocato presso la bar-
riera vecchia, formatosi da privata societa nel 1828 con 
grandiosi apparali o destinato a mačina di grano, p r o -
vodendo cosi non solo a vasta industria, ma altresl 



alla raancanza di acque correnli. II movente del vapore, 
del quale si fecero lentativi ripeluti in precedenza, 
venne applicato ad una sega, incipiente; ed i l vapore 
adoperato nella preparazione del sapone e delle can-
dele steariehe. 

Tra le fabbriche ha i l primáte- per c t á , per am-
piezza, e pei prodotti la fabbrica di saponi della ditta 
Chiozza. 

Delle ofíicinc, ba fáma quella di G. Strudthoíf per 
ogni opera fusoria di metalli . 

Cassa di risparmio, Cassa di sconto. 
Nelľanno 1842, superato i l pcricolo di ristagno 

inonclario, per toglierc i l qualo i l comune e la borsa 
avevano anticipato danaro al commercio, surse ad i m -
pulso precipuo del governatore conte Stadion, ľ inst i -
tuzione della cassa di sconto, e di quella di risparmio 
abbinatc ad opera del comune e della borsa, garantito 
da questi, che per ľaltivaziono anticiparono danaro. 
L a cassa di risparmio č sulla loggia di silnili institu-
z ioni , pcrô nel risultato non corrispose alle aspettazioni 
di quelli chc seguendo 1'csempio di altre cittä m a g 
gior i pensarono doYcrvisi aceumulare molto danaro 
supponendo cho ve ne sia fra i l popolo ; anzi i p icco l i 
risparmi sono poca cosa, di conlronto ai capitali mag
giori versati, e ľimporto totale non arriva al milione 
o di poco lo eccedc. U quale denaro viene investito 
in cambiali di firme preserilte. V i si voleva abbinare 
un banco-giro, ma nou ebbe effetto. L a quale inst i -



tuzionc olfre occasione a considerazioni che si mostrano 
inconciliabili colle generáli credenzc; Trieste conta, 
e da tempi remoti, instituzioni numcrose per le cose 
della vita civile, dotate dal comune e per comune v a n -
taggio, ad uso gratuilo, od almeno non diretto punto a 
l u c r o ; i l commercio ne numera pochissimo, e la stessa 
cassa di sconto surta appena nel 1842 fu ad insinua-
zione del governo. 

L a cassa di risparmio e collocata a pigione nelľ 
edifizio della borsa. 

Monte di Picti 
II mutuo pignoratizio a censo era giá per le leggi 

vietato, dacclie vnleva la massima che i l mutuo fosse 
sterile. Non e giá che non si desse danaro ad ipoteca, 
ma i l mutuo vcstiva indole di [speciále contratto che 
dieevano di l ivel lo , e cho era entiteutico, simulando 
vendita e retrocessione di terra. II prestito a pegno di 
oggctti mobili era lasciato agli ebrei, non pcrô a tutti, 
nia a quelli che con solenne contratto ed a tempo si 
conducevano dal comune per tenere banen feneratizia. 

Nel 1500 per opera di un santo si apri in Perugia 
i l primo monte di pielá; ma ben piu tardi si apri 
quello di Trieste. Yuolsi che a ció desse eccitamento 
i l cappuccino, padre Giov. Battista ď liste, che era della 
famiglia ducale di Modena, che con grande edificazione 
e frutto predicô in Trieste; certo si ô che allo cure 
dei vescovo Pompeo Coronini ne e dovuta ľ apertura 
nelľ anno 1634. II monte formato da capitali dal i da 

20 



privati e dal comune non percopiva interessi (che ci6 
non era lecito allora) ma soltanto un'annua indennitá 
per le spese di amministrazione, e per aumentarc i l 
capitale; le banche feneratizie cessarono apparente-
mentc. Nel 1769 manc6 i l monte per infedelta degli 
amrainistratori, ma tosto si pensô a r innovarlo , e lo 
ílutluazioni fra i l desiderio dei p i i , e la speculazione 
di altri , diede occasione a vari progetti che corsero 
pel tempo non minore di 76 anni. A i fermi proponi -
menti del conte Stadion governatore e dovuta la r e -
stituzionc del monte di pieta che awenne nel 1846 ad 
opera del comune di Trieste, fra le incertezze dei piú 
che la consideravano instituzione di nccessitá, e quell i 
che la volevano opera oziosa per ľagiata cittä. Nel 
primo triennio furono recali in preziosi circa 50000 
pegni, per la sornma levata di 700,000 fni. , in oggctti 
comuni, 97000 pegni con somma levata di 284,000 fni . ; 
i l numero maggiore dei pegni ô per ľ importo da uno 
a quattro fiorini. A termine medio la somma data a 
pegno in un anno e di circa 300,000 f n i . ; ma nel 
1850 ľoperositá del Monte ě di gran lunga maggiore 
che nel triennio precedente, per poco mancando che 
in tre mesi la somma del danaro dato non eguagli 
quella di un intero anno precedente ; singolare c o n -
trasto col l i straordinarl lucr i delľ emporio appunto in 
quesť anno. 

Cabineíto di Minerva. 
V onore alle belle lettere si manifeste nei secoli 



passati anche in Triesle , la qunle ebbe un academia 
di Arrischiali, rinnovata ncl 1625 colľ assenso e 
proteziotie rlcl principe sotto i l nome di Ricovrati, 
che diede anche alle stampe qualche poesia encomia-
stica, e che passó senza lasciare mcniorie di se. Al t ra 
se ne voleva sostiluire, ma non ebbe elľetto. 

Nel 1782, avvenuta ľabbinazione di Gorizia a 
Trieste, fu trasporlata in questa citld la colonia Son
ziaca ď Arcadia, la quale sebbene intendesse preci -
puamentc alla poes ia , si oceupo anche di eennomia, 
e di scienze mediche e fisichc, fondů la biblioteca 
oggidi del comune, ed un giornale. 

N c l 1809, passata Trieste in potere della Francia , 
cessó la colonia ď A r c a d i a , e poco dopo nel 1810 
fondossi i l gabinetto di Minerva destinalo in origine 
alla propagazione di utili cognigazioni in ogni ramo 
delle arti belle, della poesia. Poco staňte rimase sem-
plice gabinetto di lettura. In questi ultimi tempi si 
trattava di dargli vita migl iore , ma i divisamenti non 
maturarono. Ha una biblioteca. 

Musei numismatici. 
Lo studio delle cose antiche, i l quale mostrando 

la perfezione cui giunsero le arti presso g l i antichi, 
e guida ed ammaestramento a ciô che fare potrobbero 
g l i o d i e r n i ; i l quale tanti c si čerti materiali oífro 
alla storia, alla geografica, alla cronologia, fu coltivato 
anche dalla vecchia Trieste la quale ricordava con 
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ambizionc le raccolte del Bonomo , ľultimo dei quali 
Andrea Giuseppe ebbe ricca colleziono di moneto 
greche e romane, di l i b r i , nndato tutto miseramente 
disperso. II rinvenimento accidcntale di monetě romane 
in uno scavo pratirnlosi nella raserma maggiore desto 
tale curiositá sulla fine del secolo passato, nel g iova-
netto Carlo ď Ottavio Fontána, che piú tardi si SYÍ-
luppo in amore intensissimo , in bella intelligcnEa. II 
Fontána fnttosi a raceoglierc da ogni parte monetě 
greche e romane, comperati musei giá formati ed in 
Sicília ed in Napoli , c nel Veneto, ed in Croazia, nel 
Levante formo riechissima raccolta di cose greche e 
romane che meritnrono ľ ordinainento del Sestini. V i 
aggiunse i l medagliere completo di Napoleone, e q u a l -
cosa del medio tempo. II museo é conservato dal di 
lui figlio. 

II Museo civico d i monetě e di altra indole, dac-
chě raceoglie soltanto monetě di qualunque tempo che 
si rivengono nelľ Istria, compresavi Trieste, per trarne 
materiále storico, e serve mirabilmenle confrontato 
colle provincie limitrofe a conferma delle vicende 
note per documenti seritti. II Museo ha i l medagliere 
di Trieste, la raccolta cioě delle medaglie coniatc per 
Trieste; la serie complcta delle monetě dei vescovi di 
Trieste, dono pressoche tutto del sig. Fontána. 

II museo Cumano fondato ed alacremente acere-
sciuto dal D r . Coslanlino Cumano, ha monetě romano 
e greche, ma i l bel pregio si e i l medagliere Vene-
ziano, sl ricco da faro bellissima comparsa se fosse in 



Venezia medcsima; e di questo medagliere speriamo 
pubblicnzione per le stampe. 

11 museo Iffanusai e tale per quantitá e bellczzn 
di monetě greche e romane, che rispondc alľ alta i n -
telligenza del fondatore nelle cose monetarie. 

II museo Honácích 6 dovuto alľ intense amore del 
proprietario per ogni moneta che sia antica, ed ě 
abbondantissimo. 

Bellissime cose in matéria di monetě Veneziano 
ha raccolto i l Koch direttore dei museo zoologico; di 
altre raccolte pregievoli assai quali del Dr. Vest d i 
cose greche, del D r . Dreer d i cose romane, di Q. A. 
Chiozza, e di altri taceremo ; ma non possiamo pas-
sare sotto silenzio Federico Schweitsser che non solo 
raccolse, ma pubblico per le stampe aleune illustrazioni. 

Carlo ďOttavio Fontána il padre aveva comin-
ciato a fare raccolta di vaši i ta l iot i , ed era appunto 
intento a crcsccrla di molto, e ad i l lustrarla, quando 
morte i l sorprese; ma le cose che erano allora in 
Trieste non andarono disperse, e le possiede Pietro 
Sartorio e sono degno di eslimazione, essendo ben 
piú che semplici stoviglie. 

Museo Zoologico, delľ Adriatico. 
A d impnlso del sig. Koch formavasi, nel 1825, m u 

seo zoologico delľ Adria t ico t i l primo di questo genero 
che si formasse ai mari meridionali de l l 'Europa , nelľ 
intenzionc di fornire materiali pronti , di studio agl i 
investigatori delle cose naturali. Sulfragato dalľap-



poggio del govcrnatore ďallorn conte Francesco 
Stadion, c del vice gov. conte ď Odonell,surse improv-
visamentc [ter contributi privati del comune e della 
borsa, e rcpcntinaincnte mostro di qunnta cstensione 
sia susccttibile. Oltre la Fauna Adriatica, contiene ZZ 
ricca serie di oggctti csotici per lo studio comparativo 
della fauna marina in generále ~ zoofil i in escmplari 
d i mirabile conscrvazione ~ grandiosa raccolta delľ 
aiiipia classe dei inolluschi tra conchiglie ed escmplíiri 
in aleool ; conchiglie non sono soltanto marine, ma 
anche terrestri e lluviatili delle regioni prossime ~ 
raccolta di ancllidi interessantissima, altra copiosa d i 
crostacei e di cirropedi. La serio dei pešci in aleool 
e preparati di tassídermia, contiene oggetti rari , e v i 
ě abbinata quclla dei pešci ď acqua dolce curopei ed 
esotici. Segue la serie dei rett i l i , degli ucccll i o dei 
mammiferi imbalsamati, d i bcllissiino lavoro 1'imhal-
samazione, fra cui i l vitello marino che abita i mari 
prossimi. V i ha poi una raccolta zootomica c di ostco-
logia comparata, fra cui i l grandioso scheletro di nn 
narval adulto, dono del cav. Franc, de Reycr di Vicrina, 
é mirabile, come anche lo scheletro ďuna giraffa dono 
del sig- Abram Abro . II museo ha propria biblioteca 
ed ě in b e l l u l a m o nelľcstero. 

Biblioteche. 
Piů abbondanti che non i musei sono le bibl io-

teche priváte, ma la penna rifuggc dal toccare argo-
mento sgradito. Imperciocché lc biblioteche priváte 



raccoUc con grande amorc da quelli chc ci prccodcttcro 
in vita , andarono per lo piú miseramento spcrpcratc, 
siccomc fu di quelle del Vordoni , del Jlnnomo, e di 
altri piu. Solo diremo che raccolte si hanno di privati 
in ogni genere di scibile , alle quali manca un solo, 
quello di essere unitě a durevolc e pubblico uso, affin-
che sicno note, e non avvenga di loro ciů che ě av-
venuto di quelle dei tempi passati; ľinstabililá delle 
famiglie in novella cittá, fu ciô necessario, e facile. 

II municipio non ha biblioteca přivála, che meriti 
tale nome; ľ ha la borsa c fornita se non di molti , di 
prcgevoli materiali ; i l seminario ha una biblioteca i n -
cipiente, la nautica ne ha altra depositata nella bibl io
teca c i v i c a ; ne ha la Minerva, i l museo zoologico ; ľ ha 
ľ orto botanico, non sappiamo se 1'abbia i l ginnasio, 
non ne hanno i l collegio degli avvocati , i l collegio 
dei medici, i tribunáli, neppurc i l fisco. 

Belle arti. 
Le novelle costumanze hanno sbandito dalle priváte 

famiglie quei dípinti, e quegli oggctli ď intaglio o di 
scultura o di intarsiatura che giá decoravano le sale, le 
stanze, i port ic i ; dandovi luogo a novelli arredi ; cosi che 
raolte cose di pregio, non conosciute^e spregiate andarono 
perdutc. Molti dipinti andarono perduti colla soppressione 
di chiese, perché né i l pubblico ne i privati l i tennero in 
conto. Gli edii izi pubblici rimastici non contengonone 
grandi,né belle cose; e non educato i l popolo al bello, 
nô per istruzione, né per pubblici monumenti divenne 



pressoehe indiflerente. Ma i l passaggio dalla vecchia 
condizione alla moderna non segul repcntinamentc; 
se lc tele della veneta scuola furono rare, se gl i affre
schi sparirono, alla fine del secolo passato, in sul pr in 
cipio del secolo presentc prese stanza in Trieste, 
Giuseppe Bisson c vi lavorarono i l Canaletto, i l Basoli . 

Nelľ ultimo ventennio ľamorc alle arti risvegliossi 
nci privati , e le stanze tornaronsi a decorarc di d i -
pinti , non piu quasi nascostamente, ma anzi a vanto, 
piú. di moderní autori che di antichi, e dei moderní 
in ahhondanza, e dei migliori artisti chc conlino Italia, 
Germania, Francia, Belgie . Nelľavvicendare frequente 
delle s o r t i , parecehio quadrerie di priváte persone 
andarono o sciolto, od altrove, ina altre di rtacoutfO 
si formarono. fllinorc che per la pittura si inostrú quello 
per la scoltura, pcrô se questa é rara ncgli appartamenli 
e spesso cattiva nelle decorazioni esterne delle case, ô 
piú ahhondante e lodevole nei pubblici cimiterl . 

II genio per le belle arti avrebbe faeilmente stanza 
in Trieste, ma vi mancano le instituzioni, alle quali 
si suppliscc con pensioni a giovani che si recano a 
Roma, o a M i l a n o ; nianca la generále intelligcnza che 
non ha modelli frequenti e pubblici a cui informarsi, 
per cui artisti bene avviati o dovettero smettereore-
carsi altrove. 

D i studí ď artisti aperti v'ô quello del Butti, ec-
cellente nelle cose di marina ;del Tomina figlio, e del 
Poiret figlio. Moscotto ô valente ncgl i intagli in legno 
per la costruzione návale. 



Nel 1840 i l conte Waldstein formava un consorzio 
chc ebbe nome Societa tricstina di belle a r t i , propo-
nimcnto della quale si fu di faře csposizione in Trieste 
dei lavori d i viventi pittori e scultori d i ogni parte di 
Europa, di promuovcrne lo sincrcio, coi proprt mezzi 
c colľ occasione delľ esposizionc; societa che ha riscn-
tito in tcntennamenti delľ ultimo triennio. 

Nel 1850 i l cav. Pasqualo Revoltella cd i l sig. 
Francesco Gossleth fondavano a loro dispendio scuola 
nelle arti del disegno. 

Tipografie, Librerie. 
Ľ a r t c tipograíica entr6 in Trieste nel 1624 per 

opera dí Antonio Turrini trasferitosi da Capodistria, 
ove la sorte non vollo, per quanto sembra, arridergli , 
c fu tipogmfo muuicipafe. E g l i aveva ereduto di r a v -
visarc nella posizione di Trieste i l punto in cui le 
letterature italiana e tedesca permuterebbero i loro 
prodotti ; ma se egli ravvisó o piuttosto volle mandare 
ad elfetto un pensiero piú antico, egli come altri cho 
calcarono quella via non potô to»liere f l i eg l i impedi-
menti che vi si infrapponevano, o non seppe riconosccrli . 
II pensiero del Turrini fu nel 1624 una temeritá, che 
pero a lui non toglie i l mori lo; stampô poche cose, e 
di interesse locale. Un secolo piú tardi, v ' e ra ancorn 
i l lipografo pubblico della citlťt, c fu questo Giov. Batt. 
Fogar ino , di famiglia della quale v i hanno altri o 
cittadini od i n c o l i ; ma non sembra chc avesse tenuto 
torchio maggiorc in Trieste daeche le cose slampale 



da lui portnno la data di Udine. Intorno In metů del 
secolo passato Giov. Tomniaso Tratlner lipngrafo au-
l ico tcneva aperta slamperia j in Trieste, tedesca ed 
italiana, ed era specialmentc per le stampe del governo; 
nel 17fiľ) F . M . YVinkowitz apriva stampcria, pure a 
servigio del governo, cessata quella del Trattner. 

Fissalisi in Trieste i padri aruieni della congre-
gazione delľabbate Mcchitar, aprirono nel 1775 stam-
peria in tutte le lingue orientali ed occidentali , ed 
assai cose stamparono pel Levante, e quello stali i I i -
mento faceva attenderc ebe i prodolti della lelteratnra 
orientale penetrassero in Európa e di ricambio, ed 
operassero in Trieste ciô che i loro fratelli di S. Lazaro 
fecero in Venezia ; ma se operarono molto, non vi ha 
clu ľabbia finora accennato. 

Nelle 1783 s 'npri la stampcria Col let t i , oggidi 
Pagani, fondatavi da quel Giuseppe di C o l l e t t i che, com-
piuta la carriera mil i tare , oceupô i l residuo della sua 
vita a fondaro giornale in Trieste, societa letteraria, 
biblioteca ed a cose di lettere per quanto ľ ingegno 
lo permettevano, daceliô l a m o r e fu assai superiore 
alla attiludino letteraria cd ai mezzi . 

Sulla fine del secolo rivisse caldo i l pensiero di 
formare di Trieste emporio librario nelľintendiincnto 
di giovare alla civilizzazione, e molte cose comparvero 
stani|iate colla data d i Trieste e di Amsterdam, pren-
dendo dalľOlanda non sappiamo se ľesempio o ľ i m -
pulso; parů tuanoô il divisamento, come mancô quello 
del Geistinger di Vicnna ebe taňte opere slampô ncl 



primo quarto di questo seeolo colla data di Trieste; 
il quale abortire non fu giá eľľctto delľ indole mer
cantile della cittá, cho anzi questa doveva favorire le 
imprese, come era avvcnuto in Olanda ed in Venezia ; 
ma per ben altro spirito cho ô inutile ľacceunare . 
F ino al 1809 parecehie stamperie contava Trieste 
delle quali durô solo i l W c i s , travolti g l i altri tutti 
nel nulla. H periodo dal 1775 al 1814 diede stampati 
in ilaliano, in tedesco, in armeno, in greco, in slavo, 
forso anche in altre l ingue; ma quando la Grecia, scosso 
il giogo turchesco, disponevasi a civiltä o preparavasi 
questa anche nelle altre provincie turche, i l ibri spe-
divansi da Trieste , ma erano stampe cd imprese di 
quelli di Lipsia . 

Nel 1825 Francesco Marenigh trasfcríva tipografia 
da F i renze , tipografia che poi scadde; nel 1842 la 
societa dol L loyd apriva stampcria chc senz' altro p r c -
cede ogni altra per abbondanza di macehine o di tip í, 
alla quale nel 1850, si aggiunse la xilografia. Questa 
dá la maggior copia di l a v o r i , chc per qualitá non 
sono inľeriori a quelli di maggiori cittá; i l Wcis dá 
pure otlimi lavori . 

L e incisioni in rame fino al 1814 diedero qualche 
prodotto, i l piu di čarte geografii he ed idrografiehe, 
ma ľ arte scadde del lutto. V i suhentrarono le l i t o 
grafie , oceupate il piu iu cose che non sono ď arte; 
ma ciô che diedero ď arte mostra cho vi sarebbe genio 
ed intelligenza. 

U commercio librario ebbe le fasi della tipografia, 

• 



ma come questa non si slancia come le altre imprese 
mercantili. 

Oggidi in Trieste sono: 
Tipografie — L l o y d , W e i s , ľ a g a n i , Marenigh, 

Stallecker. 
Litografie — Buttoraz, Kunz, Linassi. 
Librerie — Favargcr , Colombo, Schubart, Bôrner, 

Serravallo, Schimpff. 

Teátri. 
Oltre i l teatro maggiore, di cui si fe' cenno per 

ľ edifizio, e che e precipuamente destinato alle opere 
serie ed ai b a l l i , v i ha i l teatro Mauroncr, alzato nel 
1827 sopra disegno dclľ inspettore edile Giacomo 
Ferrari , e cho serve tanto come teatro diurno coperto, 
quanto anche ai giuochi cquestri, essendo a gradinate; 
v i si dänno anche opere, ed ô per capacitá i l mag
giore. 

A l t r i due teátri v i sono, di inferior categoria, e 
piuttosto adattati che costrutti, i l Filodrammatico presso 
Triborgo, i l Corti in SS. Martir i , ambeduc precipua
mente per la drammatica. 

Opere pie elemosiniere. 
L a fáma di strabocehevole ricehezza del popolo 

di Trieste ha contraddiziono in c iô , che quasi un 
lerzo del reddito del comune ô assorbito da ope
re elemosiniere (compreso ľ ospitale) da ciô che 
v' hanno nella citta medesima persone a cui i l letto ô 



mobile sconosciuto ; da ciô che la maggiore quantitá 
del popolo vivo alla giornata ineurante delľ indomani. 
L a quale sproporzione fra ricchczze e poverta ha f o n -
damento nella sproporzione di lucrosilá nelle varie 
occupazioni della vita , e nella imprevidenza del p o 
polo mosso a suhito dispendiare dai subiti guadagni. 
U pauperismo ha prcso in quesťultimo trentennio tale 
via che minaccia dilatarsi ancor piú. La vecchia Trieste 
non ebbe veramente provvedimcnti per soccorrere i l 
pauperismo; 1'elemosina privata, ľ ordine mendicante 
cd elemosiniere nello stesso tempo dei cappuccini Y Í 
bastava ; le arti , i contadini avevano ľinstituzione delle 
fraglie o fraterne, dotate per periodiche miti obblazio-
n i , colle quali si soccorreva i l caduto in disgrazia ; 
una di queste dura tuttora. 

Soppresse le confraterne tulte, anche se di mutuo 
soccorso, da Giuseppe I I , v i si surrogarono congre-
ghe dette della carilu dei prossimo, dirette dai pá 
ro clu e da pio persone: i soccorsi erano tutti a d o 
micil io ; soltanto gl i inval idi durevolmente venivano 
accolti nelľ ospitale generále. 

N e l 1817 inferendo carestia o fame si fondô per i 
privata carita una Casa di ricovero per i poveri ai 
quali distribuivasi anche c ibo, convertita poco staňte 
in opera pia stabile detta Y Instituto dei poveri . II 
quale provvede per doppia via col ricovero di adul l i , 
di vecehi e di fanciulletti, e colle elemosine a d o m i 
c i l io , colla distribuzionc di zuppa. A. coprire i l d i 
spendio concorre i l comune col fornire ľ edifizio, 



ľannuo contributo di circa 30,000 f .ni , i medicinnli, e 
qualche dono straordinario ; fornito le sominc mancnnti 
dalla rarita di privati , e da censi di capitali. II d i 
spendio annuo e di f.ni 8 1000 circa. 

I giovanctti nsciti dalla casa vanno collocati ovo 
e possibile, a mestiere. Ľ instituzione non bašta al b i -
sogno sempře cresccnte, ně toglie o sminuisce i l pau
perismo ; una scuola ďarti v i si era abbinata non 
veramcnte disposta ai poveri , ora c unita alľ instituto 
per cui vi ha annuo dispendio di fni. 3000. 

L a Fralerna di <S'. Nicolô, o come la chiamano 
dal 1780 ľ instituto di marina, e di antica origine 
dotato mediante contrilm/.inni di marini e pescatori, 
per dare pensioni a domicilio alle vedove, agli orfani 
di marini ; ai marini medesimi divenuti inabili . Oggidl 
la Fraterna non puô dirsi instituto locale, perchô esteso 
a tutti i mar ini ; ed ô in amministrazione del magistrato 
di sanitu, con capitali proprl di dotazione. 

I d iv ic l i di tenere confraterna non hanno tollo 
una delle cause che le fece nnscere, e v i hanno tut
tora dwo fraglie le quali soccorrono i fratelli nella p o 
veria, nelle tnalattic, nella tumulazionc; le quali fraglie 
sono tutte nelľantica cittá. Anche gl i israelili hanno 
una fraglia che dieono della misericordia. Lo stesso 
corpo mercantile ha forinata associazione mediante 
annui contrihuti per soccorrer gl i ammalali ascrilti. 

II principio ben antico in Trieste di non rovesciare 
prossimamente e tolalmente sul comune i dispendl per 
opere solite di caritá, ma di farli portarc alle asso-



ciazinni secondo corpi od arti, rivísse in Trieste, e le 
arti si ľorinarono a consorzl, ma non sappiamo quanto 
sia ciô progredito, e con quanto frntto. 

Eccettuati g l i attinenti al corpo mercantile, e 
quelli soccorsi dallo fraglie o dalle associnzioni c dai 
corj>i rcligiosi dello varie nazioni, da einquo mila per
sonc ricoverano annualmente nelľ ospitale, da 600 v e n -
gono ricoverati nella casa dei p o v e r i , 700 personc 
vengono aoecorse rnensilmenle a domicil io, 6000 per
sonc vengono soccorse tem])Orancamcnte, da 3 a 
^000 razioni di zuppa si assegnano giornalmenlc; ďin-
verno la campagna ě snecorsa con 40 centinajn circa 
di minestra cruda, Oltre 16000 persone ricorrono alle 
opere pie, senza calcolare la campagna che e schiva 
delľ ospitale. 

La earitá privata individuale ne soccorre hen 
al tr i , c v' hanno famiglie ehe versuno al povere p a -
reechie migliaja di fiorini alľ anno. A d ogni sventura 
la earitá si moslra ctninente c generosa. 

II pauperismo se confrontisi col tempo anlcriore 
di mezzo secolo, progredisec, cd ha hisogno di e iere 
governato, limitando od impedendonc le cause. 

F r a le opere pie, collocheransi gl i asi l i di earitá 
per ľ infanzia , aperti nel 1841 ad opera e dispendio 
di privati contrilmenti che posero insiemc oltre 40000 
f.ni , i cui censi sono dcstinnli a coprire i dispendt. V i 
sono raceolti da 200 fanciulii ďambi i sessi. Ľ i n s t i 
tuzione non progredl come era desiderio per osta-
coli che ebbe ad incontrare. 



Albcrghi — Bagni. 
A l l e Case ospilali, nelle quali i l fbrcstiero tro-

vava albergo, nta non cibo, i l comune di Trieste a pro
prio dispendio sostituiva la cosi detta Locanda grande 
sulla p iazza , di helia distrihuzione, anche oggigiorno 
sebbene corra piů di un secolo: albergo chc ha cele
britu per 1'uccisione avvcnulavi di G. Winckelmann, per 
le persone reali che v i albergarono. Dura tuttora di 
proprieta del comune, che da pereechi decennl da in 
pigione ľ edifizio. 

Kel 1841 privata societa, mossa da osservazione 
del principe Metternich, comperava case prossime alla 
chiesa dei Greci sulla r iva del marc ; e dirocculcle 
insieme ad una chiesetta alzata dalla pield della fa 
miglia Rossett i , vi alzava grandioso albergo secondo 
le costumanzo dei migliori ď E u r o p a , unendovi trat-
toria, e stabilimento dei bagni, ed e senz'altro i l primo. 

Seguono V Albergo delľ Aquila nera sul Corso, che 
ě di antica data; la Corona di ferro iv i prossima, i l 
fíuon pastore antico pur questo, 

Lazareto vecehio. 
Ě questo il piu antico stabilimento del porto-franco, 

ľ opera di Carlo VI cretta sopra un fondamento di 
šalino dimesse, che era gia dcllo monache di S. C i -
priano. Ha la forma di un pcnlagono con feritoie e 
vedette pei soldáti, perche allorquando era destinato 

• • * • * * • 



a trattamento della peste, continuo guardia armate si 
tenevano alla sua custodia Nelľ interno v i avevano 
magazzini suflicienti per lo spurgo, e casa pei passag* 
geri ehe a cenobio somiglia, ed alloggi per gli ufliziali 
di sanita. 

Pivenulo inutilc a' tempi del Francese governo per 
la cessazione dei trafíici, j>arle fu destinata a quar
tiere di soldáti, parte ad uso di depositi per la marina 
di guerra, parte formato reelusorio di donne. KestihuU' 

Trieste alľ antico sovrano, fu il lazareto ritornato ad 
uso delle contumaeie minori , o la parte, giá tenula dal 
mil i tare, destinata a quartíeri e ad arsenale per 1'ar-
tiglícria. 

Aminiragliato, Arsenale imperiále, 
Collegio di marina. 

H comando supremo della marina d • guerra au
striaca ba preso dal 1848 impoi stanza in Trieste, e 

vi si ě aperto anche un collegio imperiále di marina; 
ma le cose essendo sul naseere, sarebbe inalagcvolc i l 

dirno qualcosa di prcciso. Cosi delľ arsenale imperiále, 
del quale si ba intenzione di fondarnc u n o , pero es-
sendone i progetti in traltalive, dobbiamo astenerci di 
ripetere le voci cho corrono. 

Lazareto S. Teresa. 
Le pěsti assai frequenti nel medio c v o , nou ces-

sarono di devastare ľ Itália e le regioni circonvicinc, 
31 



anche in tempi piu v ic in i , ad epocho quasi periodicite. 
Dal 1400 in poi hen 12 volte il morho nľflisse questa 
cittä, cioe nel 1449, 1466, 1477, 1479, 1497, 1511, 
1511, 1543, 1553, 1555, 1600, e per ľultima volta m l 
1601; nella quale dei 12 canonici, 10 perirono vlnime 
generose della eura dclľanima. A frenare i l morho che 
per le vie di mare veniva il piii ľrcqmiilemento i n 
trodotto, furono nel secolo X V I attivate le disciplině 
sanitarie venete, con soggezione a quoi magistrali, 
disciplino chc consistevano nel respingerc oiminamente 
gl i appestali, e nel soltoporre ad esperimeuto quelli 
che ne erano sospelti, e ehe |ier lo vietato contatto 
colla cittá, si dieevano di contumacia. 

Carlo VI affraneÉ Trieste da questa apggetione ad 
estero magistrátu, ed eresse nel 1720 quél lazareto 
che ora si dice vecehio, non a contumacia soltanto, ma 
a trattamento della pestc medesima. Venuto questo 
insuflieiente per ľ aumentata navigazione, Maria Te
resa nel 1769 ne COStrnlva piii ampio con porto chiuso, 
e separato da ogni contatto, che porto sporco si disse; 
avvcnimcnto che fu straordinariamente festeggiato l i 
31 luglio con mcdaglie coniatc, con regata, con cuc-
cagna, con gettito di vino dalle puhliehe fontáne. E d 
i l giorno medesimo delľ ajicrlura e delle solennitá, 
entrava nel porto sporco un naviglio dal Levante ad 
acerescerno il giuhilo, a fausto presagio. 

II piano del lazaretu e delľ ingegnere Struppi, 
ľesceuzione del Dini livorneso. 
* F ino a che Trieste fu unico porto delľAustria, i l 



lazareto non era s"ltanto di osservazionc, ma daerhe 
Venezia e Trieste allo stesso seettro obbediscono, i l Irat-
tamento delia pestfl e devoluto ai lazarcti veneti, quelli 
di Trieste sono di contumacia, baslimenti infcllt non 
vengono accettati. 

II veecliio lazareto eoslruiva.si sopra isola clic giá 
dicevasi S. ľ i e t r o . p c r la chiesa di tal snnto, e sopra 
vieino terreno ove a difesa del porto era da lunghi 
anni eolloeata una batteria che dicevasi di Mušie]la. 

Durante la dominazione stranicra, divenuto inutile 
per delieienza di approdi, venne convertitn in arsenale 
di mare, e vi si stava costruendo una fregala che non 
potu essere compita. 

Porto di Trieste, Canale grande. 
Primachě Carlo VI diehiarasse Trieste portofranco, 

il mandraeehio, coslrutto nel 1620 sopra disegno delľ 
ingegnore Vintana gradiseano, era ľunico porto per 
le harchc m i n o r i : i grossi navigl i , quando pur capitas-
sero, gcllitvano ľáncora ncl porlo detto delle navi, in 
quel seno di mare eioe chc formasi fra la riva di G r u -
mula e le rovine di antiehissimo molo romano, sul 
quale .Maria Teresa coslrusse ncl 1751 il grande molo 
teresiano. II terreno fra i l mandraeehio c la casa dei 
poveri era maremma e salina, tagliata da tre canali, 
ľ uno del vino che per la piazza delia borsa giungcva 
a K i b o r g o ; ľ altro medio che arrivava alla chiesa 
odierna di S. Antonio aceogliendo due torrenti ; i l 
lerzo a un dipresso ove e i l lelto dol torrcnte i n a g -
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giore ; tutti c tre nccessibili a piecole barclie, e dispo-
sti pel servizio dello salinc. Allorquando fu deliberato 
di fissare la distribuzíonc della cittá nuova i pensa-
menti erano svariati assai; aleuni volevano allargati i 
canáľi c nioltíplieati da ridurre la cittä nuova ad iso lc ; 
altri v i volevano costrutte ampie darsene in mezzo ai 
ľabhrieali ; prevalso i l piano chc venne inandato ad 
cfi'clto, o fu quello di allargare i l canale medio ren-
dendolo capaco a maggiori bastimenti, di deviare da 
questo i torrenti versandoli nelľ estremo canale che 
hreve si e ra ; di conservarc parte del canale del vino 
pel piccolo barcolamc ; di coslruiro i l gran molo tere-
siano, e di garantire i navigli con l a n da prosa, opere 
tulte clie ľímmorlale Maria Teresa condusse a termine. 

In tempi precedenli al regno tli Maria Teresa, si 
era parlato di fondare la nubvá cittá ed i l nuovo porto 
nella valíc del Brolct to , ove fu costrulto i l návale S. 
Marco, e felice si era i l divisatnento; senoncliô lc menti 
preparáte non erano a sl grandioso iinprendimcnlo e 
preľcrirono ľ aggiungcrc la nuova alla vecchia cittá. 

A v e v a Carlo V I pel servigio nelle guerre ď Itália 
eoslruili in Triesto oltre legui m i n o r i , tre maggiori 
armati con 20 cannoni, cho dieevano navctle, il &, Carlo, 
la S. FJisabetla, i l >S'. Michele. Affoiidato i l 0 . Carlo 
nel 1737 per causa chc sfugi ad ogni inquisizione, no 
potutosi rimetterc a g a l i a , v i si costruiva sopra i l 
molo di S, Carlo. 

Nella noltc fra i l 5 cd i l 6 settembre 1812 la 
fregata francese la Danae, accesesi lc polveri appena 



montato a hordo il comandante, sallo alľaría ; duccnto 
personc perirono nella cataslrofe; un solo c per pochi 
giorni ricuperô la vita. A l corpo delia nave affondata 
ě assicuriito un gavitello, segnale per i naviglí che v i 
passano dappres&o. 

La lantorna sulľ estreina pnuta del molo teresiano 
venne alzata nelľ anno 1834 nel sito ovc altra antica 
sorgeva, opera de' hei tempi romani. 

II molo alla foce del torrcnte maggiore si costruiva 
r.el 1841 a difesa del porlo contro lc torhide. 

ľasscggi. 
Nci tempi nddietro il passeggio per le carrozzo si 

era i l grande molo teresiano, c pei pedoni i l molo S. 
Carlo, fornito quesť ultimo di bottcghe volanti da cafľô 
o da rinfreschi; la via al lazareto nuovo era passeg
gio gradito e frcqueiitalissiiuo nella slagione invcrnalc ; 
la strada di S. Andrea era strada rurale , o sul vallo 
che copriva la conduttura ď acqua, era tolleralo ľ ac
cesso a chi In ehiedeva, ed al quale si aprivano i 
eancelli chc i l serravano. Intorno al 1812 priváte per
sonc pianlarono a loro s|)ese i l viale delľ acqucdotto ; 
la municipalita allargava la via di 8. Andrea e la or
na va di alberi. 1'iu tardi, i l passeggio delľ acquedolto 
conlinuavasi a spese puhhliche lino al Karneto, quello 
di S. Andrea fino a Servola ; quello del lazarelo restů 
deserto. 

Nel 1843 i l passeggio di S. Andrea veniva unito 
alla cittá per Yialc di nuova pianlagione. 



II bosco Farncto ora da tempi piu rejnoti piacc-
vole luogo di passeggiate estive; nel 1817 a eura del 
negoziante Czcioke venne traversato da vie facili che 
mettono alla s o m mi ta del monte, ove si tiene esercizio 
del bersaglio. Ľ accesso colle carrozze é per la valle 
di S. Giovanni. Ferdinando I imperatore, nelľ occasione 
di sua venuta in Triesto nel settembre 1844, faceva 
dono del Farneto al comune a condizione che in per-
petuo rimanesso aperto alľ uso del pubblico. 

Scudena di Lipizza. 
Ľ arciduca Carlo di Stiria, sovrano di Trieste per 

la partiziono degli stati ereditari, nel lf>80 comperava 
dal vescovo di Trieste i l predio ehe si diceva di Lipizza 

e v i fondava una razza di cavalli pee il servigio di 
corte, rinovcllando quelle chc ľ antichi tá piú remota 
celebrava in queste regioni. La scuderia ě bene della 
corona, o dipendo dal grande scudiere di S. M. Ně 
ľaridi lá del terreno sassoso, ně ľ imperversare di 
borea impedirono cho v i crescesse rigoglioso bosco, 
assai noto ai botanici. 

Lipizza ě dislanle una lega e mezza da Trieste. 

Grotlc di CorniaIe; di S. Canciano c di 
S. Servolo. 

Ľaltipiano montuoso denominato il Carso c h e s o -
vrasta a Trieste, ě tulto di pietra caleare altra versata da 
ampíe caverne le quíili fra di loro per canali di varie 
grandezze corrispondono, seguendo certe direzioni da 



nátura prefisse, cnverhe cho frequentissimc alla super
ficie del terreno hanno com-inciamento, Malagevolc 
sarebbe il dire se questa interna configuraziope sia 
opera di deflagraaiohe o delle acque; certo si é che 
la superficie esterna preseuta s p e s s o avvallameuli non 
dissitnili da erateri s p e n l i , i quali tutti fanno capo a 
cunicoli or aperlj or ingomharal i ; siccome pure si ô 
certo che le eolline arenarie, in contatto cojje cí l caři, 
silTatte cayernositá hanno mai, e chc ně i l carboo fossile 
ně i l bilnme e al Carso straniero. 

A čerta pmCoiidiLô cho allo altu re diTrieste ě per 
qualche tesa viennese superiore al livello del mare, 
gli slrati sono imperineabili allo acque. Le quali íiltrando 
per la superficie esterna si raocolgono in íiloni; o di 
giá raécolte sul terrrno arcnario in forma di torrcnte 
e di limite per qualche a per ta cavitá s' inahissano o 
scendono al maro senza venir poste dalľ uomo a pro -
fitto ; talvolla laddove la marná si attacca alla caleare 
si aprono le vie e soŕtono n cielo forma n dd sorgenti 
di fiiimi, di riHcelIi, o di semplic! fili ďacqua, secondo 
ľampiezzn delľaperlura. Talvolta nelle rotie di pioggio 
ľacqUa ch' entra nelle caverne c maggiore della ca-
pacitä delle tiseile solilo, ed alzandosi allora ad inso-
1 i ta altezza, per letora li apertuře esce improvvisa dai 
dírupi, cd improvvisamenlc seompare, quando il l ivello 
per disearieo di acqua siabhassa; talvolta ľ i n g o r g a -
menlo delle acque sotterraneo forma lagbetli che i m -
provvisamente compaiono ed improvvisainente spariscono 
dantlo in piecole proporzioni quel ľenometio cho con 
maggiore celebrita oiľre i l lago di Z i r k n i t z ; ciô pcrô 
sia detto non del territorio di Trieste, ma di altri pros-
simi che hanno con lui comune la configurazione. 

Le acque raccôlte sopra lo strato impermeabile 
del Carso ehe giace per 8 tese sopra i l l ivello del 
mare al nord di Trieste, sebbene si dirigano verso 
ľlsonzo, si versano anco nella direzione d i mezzo-



giorno nprcndosi strada altravcrso al terreno arcnario, 
ed alimeiitano le sorgiv.e delle eolline interiéri, le quali 
sarrldoľo qostanti se il livello d e l e acque raccolte 
nedle eaveinc fo.sso co.stanle, o maggiori se gl i strati 
di pietra e ľ argilla inľrnpposta n o n tenessero coslan-
tenieule anglista la v i a ; e se, impedita per le troppe 
ed anguste sinuosilii la saliťa, le stesse stratificazioni 
non agevolassero lo seorrimento sollcrraneo. 

•\lollissimc sono le ca-V»rne sul Carso anche nelle 
prossiruilá di Triesle, o quella di Corniale ha m c r i l a -
uicnte fáma per l;i nou difficile discesa. per la gran-
diosilíi delle volte, per li stillieidí impielrit i , pel colore 
dei inassi. In S. Canciano il Timavo superiore ehe scende 
dallo Schneeberg per la vallata di 1'rcm, dopo lungo 
corso enlra in una caverna, rivedc per hreve tratto la 
l ine pn-cipilnndo da masso, s'innahissa unvclhimi-nlc 
per rieomparire a S. Giovapni di Tuba, o «1 i Duino a 
f o r m a n i porto siouro e facile. l i questo il iiuino e d e -
hratissimo nelľanliehitá, maraviglioso agli antichi che 
le sorgcnli dei íiuiui tennero in particolare religione. 
II Timavo superiore, meno noto , nou va del tutto. 
oscuro, pcrehě il conlino segna\a delľ antica (iiapidia, 
e ad Augusto s'mal/.ô statua appunto ove spariace. 

Altra t a v e r n a , nei tempi addietto ľrequentatissima, 
si ô quella di S. Servolo , sotto il castello di questo 
nome che siede a eavalioro della valle di Znule, cc -
lebratO pel culto del santo proletíme di Trieste che 
v i condusse vita ereníitica. 

Ao queste sono le unichc prossime a Trieste, perchô 
memorare si potrebne quella di Ospo la di oni aper
tura, chiusa da mura armatc di spingnnlc e di eannoni, 
serviva a difesa della villa cntro la grotta giá coslrul la ; 
ma quella di Adclsberg in tempi recenli riapcrla fece 
dimenticaro le altre che a lei si proclamano per va-
stilá, per bellezza, per facilitá di accesso, inferiori . 
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