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IL PALAZZO DEL COMUNE DI POLA 
CKNNI STORICI. 

Fino agli ultitni anni del secolo XIII senilna che il Co-
mune di Pola non avesse un proprio palazzo, ove convocare 
i! par la i iento popolare, ossia l'Arengo, oppure ove il consiglio 
maggiore potesse tenere le sne adunanze. 

Le notizie che restano ci dieono, clie di solito 1'arengo 
venisse convocato alPaperto, come avvenne sulla piazza del 
castello di Pola li 4 Febbraio 124.'!, <(tiando i Polesi conchiusero 
un trattato di pace e di allcanza con Venez ia 1 ; ; nel mentre 
il consiglio veniva convocato in una chiesa. come avvenne 
p. e. il 13 Luglio 12C>4 e li S Luglio 1272 nella chiesa di S. 
Marin del Canneto 2i. 

II consiglio dei consoli radunavasi invece in (pialche abi-
tazione privata, di solito nella časa del Podesta :i). 

Sul sito occupato odiernamente dal palazzo del comune 
sorgeva torse nei secoli anteeedenti il palazzo del patriarca 
d'AquiIeia. di cui si ha notizia certa che fosse  nella piazza') , 
e crediamo che esso fosse  addossato alla rovina del tempio 
dell epoca romana, di cui ancora vedesi la par te postica. 

Forse la figura  di cavaliere armato, che si vede collocata 
sul lato siuistro della facciata.  figura  che se come volle il 
Kandler rappresentar dovesse il conte Alberto 1 di Gofizia 

') Are ti i vi o generale tli Venezia. 
*) Atti e Meinorie della Societa istriana d' archeologia e storia patri a. 

Sonato Mare. IX. 75, 78, 79. 
:ii De Franceschi Cainillo — II Comune polese o la Signoria dei Ca-

stropola. Atti e Mem. citati, XVIII — 325. 
De Franceschi C. Opera citata, 289. 
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(a. 1220-1250) 11011 potrebbe appartenere al palazzo eretto nel 
1296, proviene dal palazzo patriarchino. 

Appena sul finire  del secolo XIII sotto il reggimento di 
Bartolommeo de Vetrari o Verari, giurisperito padovano, che 
i Polesi aveano nel 1296 chiamato a loro Podesta, si die prin-
cipio ali' erezione d' un sontuoso palazzo, degno della fiera  citta, 
gelosa della propria autoiioinia ed indipeudeiiza. 

Di quel palazzo esiste una lapide m ura ta nel lato tlest.ro 
del i 'a t tuale palazzo, aH'angolo verso il tempio d'Augusto. 

L'iserizione lapidaria, che trascri viamo dal lavoro sopra-
citato del De Franceschi ' ) , (lice quanlo segue: 

....»'ATAVll • V1TRKI ' l'(HLNOMINIS • IlEliES 
....1'ATKIAE • PJ{E.SE8 • HAKTJIOMJMEI/Ss ' KRAT 

A • I'Ai;Tl' ' MAK1E * USTlilS • JJEVOLI TA ' DCCENTIS 
I'Ei; • SKXA(!ENl'.M • CEPEHAT • IKE ' DIES 

('t M ' FAHlilCATA • LT1T • DOM l s • IIEC • VKNEHANDA • DLOUUM 
CON SIL 11 • SEDEŠ • .111)1(11 • (;|'K • EOCIS 

IIEC • PIT) • si " 1VEKINT * SKNSATO • FU.ETA ' MINISTRU 
VIX ' ER1T 1 I T ' 1'OIM'U.M ' PKSKRAT  1 Al.MA " (̂ PIES 

VNANJMES • lorrn? • POVEAT • CONCOKDIA • CIVKS 
NE " V M'('KANT • SANT.M • VISCKRA • SCISSA • CAP1T 

Eccone la traduzione: 
....Erede del cognome dei Vitrei di Padova era presidente 

della patr ia Bartolomeo quando al principio clei duecento ses-
santa lustri dal parto di Maria venne fabhricata  questa časa, 
sede veneranda dei due consigli e del tribunale di giustizia. 
Se saggio ministro seguira i dettami di questi due, appena e 
da temersi che il popolo abbandoni Pa lma quiete. Un'unanime 
concoidia tavorisca percio i cittadini, affinche  i visceri lacerati 
non abbiano a viziare il capo sa.no. 

Di questo palazzo rovinato nel 1651 non resta che la 
facciata  verso la via Kandler, rifatta  ed adattata a l i 'a t tuale 
editizio. 

Di quel palazzo abbiamo pero una descrizione estesa nel 
1588 da un forestiero,  che allora ebbe a visitare Pola, ritenuto 
da Kandler per certo Locatelli, il quale scrisse due dialogih 

*) II Kandler la pubblico pure, ma inesatta. Vedi Notizie storiehe di 
Pola pag'. .158, _>20. 
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sLille antichitA di Pola, che Kandler pubblico nel 184;*» in ap-
pendice al suo opuseolo «Cenni al forestiero  che visita Pola*. 

Sebbene il dialoghista descriva 1'edifizio  nello stato di 
rovina in cui si t rovava nel 1588. perci6 circa ?>00 anni dopo 
la sua erezione, tuttavia si pno dalla descrizione fonnarsi 
un' idea della sua forma  e sontuosita. 

II palazzo comprendeva le rovine del tempio romano 
verso la via Kandler ed il tempio d'Augusto. Le due facciate 
postiche dei templi erano congiunte fra  di loro da un niuro. 
L'edifizio  complessivo. vale a dire i! complesso degli edifizii 
era diviso in due parti. di cui una consistente del tempio 
d'Augusto, serviva probabihnente alla convocazione dei con-
sigli, 1'altra invece eretta a nuovo nel 1296, serviva ai giudici 
ecl era sede del Podesta e dell'ufficio  della Regalia patriarcale. 
Fra le due parti c ' e r a un cortile scoperto, che dava adito a 
parecchie stanze in comunicazione fra  di loro mediante una 
loggia sostenuta da colonne con capitelli ionici, corinti e 
eompositi. 

Dinanzi al palazzo, nel sito ove attualmente trovasi il 
gruppo di čase eredi Cocaicb, Millich e Fragiacomo, era stato 
eretfo,  ne si sa quando, il fontico,  occupando fatalmente  una 
grande par te del foro  romano. 

II palazzo era congiunto al fontico  mediante una elegan-
tissima scala di marini finissimi.  la quale a guisa di semicerchio 
si continuava fra  belle colonne fino  al palazzo e conduceva 
alle due parti dello stesso. Al cortile poi conduceva una scala 
segreta. 

SulPingresso del palazzo, fra  ornati in marmo, rappre-
sentanti fogliami,  era collocata 1'iscrizione lapidaria prima de-
scritta. 

Nel i:>51 il palazzo divenne la sede del Podesta veneto 
e la sua d i mora abituale. 

11 superbo edifizio  richiese ben presto delle riparazioni. 
Ot tant 'anni circa dopo la sua costruzione veniva incendiato 
dai Genovesi nel 1879 nella presa fatale  della citta. Ridotto 
a tristi condizioni dovettero i cittadini pensare al suo restauro, 
invocando l 'a iuto del govorno veneto. 

A tale scopo si presen tava a Venezia li 29 Ottobre l;58l 
un'ambascieria della cittn. composta dai cittadini A7ro/b e Ho-
nasino de  Bo/iusiis  chiedendo clegli aiuti pro laborerio  et re-
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para/io/K'  del palazzo stesso. II sonato accordava al Comune 
il prodotto d 'un anno del dazio <lell'olio, sol i to ad esigersi da 
quel eonte a tavore dello Stalo 11. 

lTn ulteriore rest.auro o forse  cambiamento nella disposi-
zione interna sarebbo stato elfettuato  nel 1481. precisamente 
.">() anni dopo il restauro prima accennaio. In quest 'anno sa-
rebbe stata ridolta ;i dimensioni piii rislrette la porta a sesto 
acuto che eonduce dalla via Kandler alla I oggi a attuale. \ ' eune 
eioe allora innestala una nuova porla piii angusta, ma ele-
gantissima, il di cui arc.o i' soslenulo da due linissime colonne 
marmoree, sorinontate da due c.apitelli jmrc di marino d'ordine 
eomposito. II capitello che si vede a sinistra uscendo dalla 
loggia, ]>orta uno slemina con b a n a trasversa ed ha nel campo 
superiore un' oca, quello invece che sta a destra ha uno 
stemma diviso in due eampi da una barra. Nel campo supe-
riore c ' e un 'aqui la , nell'inferiore  nulla. La barra poi, che ha 
nel mezzo 5 rosette, conticne un gigiio ai due lianchi. Sopra 
il capitello, che porla la data I I.'!I sta una mitra veseovile. 
Lo stemma ai»partiene quindi al veseovo di Pola Dmiionim de 
Laseh/s ide' fjOSchii,  che rcssc la dioeesi da l i ' anno 1420 al-
1'anuo 14o1. II veseovo de" Loschi apparteneva a tamiglia 
polese ed e probabile che egli per amor patrio abbia fatte 
eseguire a proprie spese delle riparazioni al palazzo che mi-
nacciava rovina e c h i conteinporaneamenle avesse contribuito 
de propriis per alcuni riattamenti, che forse  le circostauze 
d' allora esigevano. 

L'eseguire dei mutanienli nella forma  del palazzo non 
tennino si t osi o, che gia nel secolo che segue si ha testimo-
nianza, che allri lavori vi veuissero effettuali. 

Le due tinestre che danno luce alla cassa civica attuale 
e che sono di fallura  e di slile del liitto differente  da quello 
che il palazzo possedeva nel 1 /500, recano il nome del Conte 
di Pola Lorenzo fiisi,  colla dala 1502 (Kandler pero pone la 
reggenza del (iisi nel 1500i. Non e palese il motivo che indusse 
il Gisi a collocare quelle bifore  in <piel silo ed a dare loro 
un ' importanza speciale coll' adornarle del suo nome. Si pno 
forse  ritenere che fino  a qiicl tempo la loggia fosse  aperta 
lungo tutto il pianoterra e che egli allora 1'avesse fatta  chiu-

') Atti e Memorie cit. Vol, V. pag. 73, 



dere fors'  anche per rinforzare  il palazzo. Hio ininacciava ro-
vina e clie a inenioria del suo lavoro, avesse nel eolloeare la 
bitom fatto  incidere il suo nome sopra la stessa. Dal i 'a l t ro 
canto considerando clie la lacciala radeva iudi in rovina. si 
])uo supporre clie la bilbra non stesse in origine eolii. ma in 
altro sito, clie ora non si pno precisare. 

Le eondizioni del palazzo divenivano pero ogni di peg-
giori. Le nolizie sullo stalo di poea slabilila dello stesso aftiui-
vano di eonlinuo al senato veneto, eni iuteressava di eonser-
vare 1'edilizio, non tanlo pei suoi pregi d ' a r le . quanlo perche 
era la sede del Conte-Podesla. Ld e percio che lo slesso nian-
dava a Pola nelLeslale del 1 "><"»() Marchesino di Murchesini, 
<|ualc delegato degli ufliciali  alle «/vism/  rccc/iie»  perche ispe-
zionasse la tabbrica ed avesse da suggerire i mezzi onde porre 
riparo al crollo ehe ininacciava. A giudizio di (juel tecnico, 
deliberava il senato li 21 Settembre 1 :">(>() di spedire al Conte-
Podesta di Pola Luca da .Mezzo ducati :>()() per le necessarie 
riparazioni. i ipiali non essendo stati sufticienli.  rilondevansi 
allo stesso Conte altre lire 2S(> e solili lli al nionient.o in cui 
egli useiva cli carica e cio con deciso del Luglio lf><>2'i. 

Quali riparazioni avesse fatto  eseguire il da Mezzo non 
ci e dato ueppur di supporre. Sembra pero che esse fossero 
sufficienti  ad assicumrsi la dimora dei eonti-podesta di Pola 
per parecchi anni aneora. II Provveditore M. Nicolo Salomon 
nel far  cenno nel K>SS del palazzo le dice residenza del Conte ' i . 

Noi primi anni pero del secolo che segue, il palazzo era 
divenuto inabitabile. 1 Rettori dovetlero abbandonarlo nel 1634 
e procurarsi una dimom in časa di certa Margherita Pangali 'i. 
Nel 16;>l> poi il Provveditore Pietro ISasadonna i'iferiva  al senato 
quanto segue: «11 palazzo puhlico, che solevano habitare li 
«Signori Conti, cl 'architettura maestosa. per (juanto si vede 
•dalle nude muraglie di esso, e per ruinar di momento in mo-
»mento. il che seguendo, cagionerebbe li cattivi ettetti rappre-
«sentati in dette mie di o Ottobre, onde lauderei il disfar  le 
«muraglie medesime sin a mezzo, che cosi sarebbero durabili 
»et pronte per tutte le occasioni. et rissolutioni publiehe.» li 

'i Atti o Meni. citati IX, pag. 344 o 357. 
*) Memorie storiche (H Pola pag. 375. 
1 Atti e, Memorie citati XIV. 328 e 334. 
') Memorie storiche di Pola pag. 406. 



A Margherita Pangali pero non conveniva che la sede 
del Podesta fosse  nella sua časa e chiedeva al senato nell 'Ot-
tobre 1637 che o la comperasse oppure gliela lasciasse libera, 
tanto piu che delPaffltto  di annui 20 ducati, che la Conmnita 
di Pola le doveva pagare, non ne aveva incassati dal 1634 in 
poi che soli 20. In questo punto pero il senato volle rilevare 
non solo se effettivamente  il Comune fosse  tenuto a pagar 
1'affltto,  ma anche se il palazzo pubblieo cadente fosse  real-
mente di ragione della Signoria o della Comunita. Ordinava 
altresi al rettore di Pola, che posta in chiaro la propriet& del-
1' editizio, indicasse 1' ammontare della spesa necessaria pel 
restauro. Delle indagini incaricavasi prima il Capitano di Raspo 
e poi il Provveditore 

Ad onta di tutto cio anche nel l 'anno seguente 1638 non 
s ' e r a ancor fatto  nulla ed il Provveditore Vincenzo Bragadin 
riferiva  che il palazzo continuava a rovinare e che se si in-
dugiasse nel restaurarlo esso in breve precipiterebbe del tutto '-). 
In egual modo riferiva  il Provveditore Polo j\Iinio li 4 Luglio 
1639, deplorando altresi che la fantom  facciata  del palazzo in 
breve dovesse cadere a terra :!). 

Purtroppo tutte le sollecitatorie dei rettori e dei provve-
ditori a nulla servirono, perehe il senato, che era corto a 
quattrini si limitava ad informarsi  della spesa pel restauro 
del palazzo (Vedi deciso del 17 Settembre 1639)'). Dal i 'a l t ro 
canto il Comune, cui esso appar teneva nulla poteva fare,  per-
ehe la citta era ridotta a tristissime condizioni, conseguenze 
deli' ultima peste e delle eontinue infezioni  malariche, sicche 
essa sobbareavasi ])iuttosto al pagamento d' un' annua pigione 
per la sede del rettore, di quello che assumersi la spesa pel 
restauro dello storico editizio. 

Ci fu  u i repoca in cui si pote sperare che il ( jovemo 
fosse  per prendere la questione sul serio. Di fatti  col deciso 
del 14 Griugno 16423) il senato commetteva al Conte e prov-
veditore di Pola di far  r iparare il palazzo, qualora la spesa 
non fosse  eccessiva. Cio pero spavento i rettori, i quali non 

Atti e Memorie cit. XIV — 328 e 334. 
s) Memorie storiche di Pola pag'. 41-1. 
3) Ibid. pag. 419. 
•f)  Memorie storiche di Pola 419. 
•"') Atti e Mem. cit. XV — 34. 



sentironsi in auinio di esporsi al risc-liio d' eseguire un lavoro, 
che esigeva grande dispeiulio e lasciarouo quindi che la fae-
ciata nionunientale cadesse in rovina. 

La oatastrofe  avvenne alle ore 20 del giorno 18 Luglio 
10i")l, giorno di Santa Sinforosa.  Cadeva la tacciata verso la 
loggia ed il palazzo di seguito lutto rovinava. Indi pel corso 
di 4(1 anni nulla si 1'ece. Le rovine dello splendido edilizio ser-
virono come tutti i moiuunenti di Pola a cava di pietre, per 
chi voleva fabbricarsi  čase. Le belle pietre lavorate e le co-
lonne sparirono ad eccezione forse  delle tre, che sorreggono 
1'attuale tacciata, una delle quali porta sopra un capitello, 
contenente uno stemma, la data del 1461. Le lapidi e le in-
segne gentilizie. che forse  lo ornavano e che come diee C. de 
Francesclii forma  vano «una gran pagina se-rit ta ed aperta agli 
«occhi di 1 utti. della storia di quasi tre secoli di vita coinunale 
«polese», sparirono e nulla ritnase che il cavaliere medioevale 
ed una lapide col ( orno ducale, ora soalpellata ed illeggibile. 
Parla n do di Pola nella sua relazione al senat.o, Agostino Bar-
barigo, alla fine  del suo regginiento come Podesta e Capitano 
di Capodistria, lanienta nel 1669, 1'abbandono di quelle rovine 
e forse  il suo lamento ser vi a spronare ii senato a rialzare il 
palazzo del Conte e del Cornune di Pola. 

Fatto si e che il Consiglio con parte prosa il 19 Febbraio 
1696 (loliberava di ricostruire il palazzo. 11 lavoro comincio 
appena nel 1697, sotto la direzione dei cittadini Antonio Sforza 
ed Angelo Rota, i quali inipiegarono 9 mesi nella fabbrica. 
Come si disse, delle pietre lavorate del vecehio palazzo nulla 
si trovo e si dovette demolire una delle niuraglie di quanto 
rimaneva deli 'abbazia di S. Maria Formosa o del Canneto 
onde costruire la tacciata verso la piazza, nonclie adoprare 
un piedestallo di statua romana per sostenere il pilastro del-
] 'angolo destro del palazzo. Asciutti i muri, si coperse il tetto 
ed il primo conte e provveditore che ando ad abitarlo fu  (4ia-
como Barbaro, che resse la citta nel l 'anno 1698 l). 

Da quell' epoca fino  ad oggi a pochi cambiamenti ando 
soggetto il palazzo. Nel secolo decorso vi venne appiccicata 
un' edicola per 1'orologio, che per le sue dimensioni non ar-
monizza col resto deli' edifizio  e si pose pel suono delle ore la 

i) Da notissia che. si trova in appendice allo statuto volgarizzato di 
Pola, che si trova nella biblioteca civica di Pola ed in qnella di Trieste. 



campiiiiii della diruta chiesa di S. Tomaso, opera del 1424 
d 'mi certo SaJrci/or,  che allontanata 12 anui or sono, trovasi 
ora al Museo. Si fecero  altre moditicazioni uell" interno ed al-
l'esteriio, specialmente verso il teinpio d'Augusto. 

II fondaco  che sempre occupava 1'edifizio  dinanzi al pa-
lazzo s ' ineendiava neH'anno 1725 e sembra dolosamente '). 
Le sue rovino venivano abbandonate e nel 176(5 i suoi magaz-
zini ed ufticii  venivano trasportati nel teinpio d'Augusto *). 

Neppur questo splendido edifizio  delTepoca, romana ve-
niva risparmiato dalle ingiurie dei tempi. Nell 'Aprile 1751 
cadeva iinprovvisamente il muro verso la riva. il governo 
veneto ordinava pero che si raccogliessero i marini caduti e 
si provvedesse quanto prima a i necessari restauri. In seguito 
a cio il senato spodiva li ."> Agosto 1752 al conte e provvedi-
tore di Pola Domenico Soranzo 800 ducati, per mezzo dei quali 
si pote far  ricostruire il muro caduto, cui si accrebbe saldezza 
mediante il barbacane, di certo non bello. che sta sull' angolo 
verso il Comizio. Come si disse. il teinpio, che i polesi d 'al lora 
designavano col nome di tempio di Diana, venne nel 17(5(1 
adibito a fondaco1). 

l'old  I  i 10 Lnijlio 190!} 
15. Dr. Schiaviizzi 

D I P I E T R O K A N D l . E H 
A|>])imti c meinoric. 

l'<  oiilinuazione, vedi  fascicoli  1, iS, 1 e i>) 

Di una delle sue ul tirne peregrinazioni seri veva alTamico 
De Franceschi: «Caro Carlo, sono stato a dare 1' ultimo addio 
alla (iiulia itiferiore,  al vallo, ali'Albio, al M. Maggiore, al 
Sissol. Satiro al Piro a dargli 1' ultimo salu to e poi avro proso 
congedo da questa Giulia tutta c'.ie or comincio a padroneg-
giare. Tutta la Carsia mi e patente, altri continueranno, e se 

L) Atti e Meuiorie cit. XVII, š-!i. 
ž) Ibid. XVIII — 224. 

Atti p Mcmoric c-it. XVII — HI, <i2, (i;S. 



11011 lo faranno  gPistriani, lo faranno  i tedeselii o i turclii. 
purehe ci sia qualcuno che lo faceia  in futuro*. 

Oggi la sua grande anima gioirobbe vedendo come le 
sue esortazioni non le abbia fatte  al vento, e come ali'indifle-
L'enza d 'al lora sia subentmto nelle nostre province un vivo 
interessamento per quelli studi. che. chi ha fior  di senno. com-
prende quanto valgano a destare il rispetto. la considera-
zione di se. 

Le razze piu incivilile, quellc che vogliono dare una certa 
slabilitii al progresso raggiimto, sono appunto quelle che, an-
ziehe perdere i benefici  guadagnati eol le opere proprie e degli 
avi, ai lasti preseliti uniscono quelli del ]>assato, e. avendo un 
]>assato glorioso, ricco di opere che lasciarono una traccia 
nella storia deli 'a rte e della scienza, cereano di stucliarlo e 
di t rarne profitto. 

Con questo studio non solo si accpiista la coscienza del 
valore individuale che collega tutta una famiglia  in uno stretto 
nesso e fa  operare miracoli in ogni caiupo di umana attivita, 
ma nasce anche la tiducia nel proprio avvcnire e «sparisce 
quello seoraggiaiuonto che e gia da per se stesso una malattia 
che producc de' danni, come succede ne' malati che disperano 
della propria salute» e che fa  parlare sempre, e con che bel 
vantaggio, della propria. decadcnza. 

Rispettoso d'ogni autorita — poiche cio egli oonsidera 
debito di civilta e creanza, com'e del resto di molti cittadini 
illustri d 'al lora, che amano la patria cosi da sacriflcare  ogni 
cosa per essa. da combattere «anehe soli, per tutto cio ch' e 
giusto, come diceva Rossetti, e giova al bene della loro citt.a» — 
non manca pero di essere franco,  persuaso che la franchezza 
v a diritta per la sua strada, e non cosi il complimento e 1' a-
dulazione, e di mostrare il giusto orgoglio di appartenere per 
nazionalita alla grande famiglia  italiana. 

Oncle — a quanto scrive un suo biografo,  ch' ebbe la so-
disfazione  di sentire dalla viva sua voce questi fatti  — a un 
ministro di Vienna che gli osservava essere il Kandler cognome 
tedesco rispondeva: «Eccellenza, morto che io sia, mi faccia 
sparare, e v e d r i che il mio sangue e veneto*. E un altra volta 
ad un governatore di Trieste che lo r improverava perche negli 
scritti soleva ricordare troppo spesso le Alpi Giulie come con-
flne  geografico  d' I ta l ia : «Se le porti costassn, a Vienna, e io 
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non le ricordero piu, ma, finclie  .sono la, bisogna pur che io 
ne parli». Ed egli avea una venerazione, un' adorazione per 
queste Alpi Giulie; veuerazione che sorgeva spontanea dal-
l ' an ima sua, clie conoscendo profondamente  la storia, conosceva 
anche i fasti  che andavano legati a questo gruppo di classiche 
montagne. 

Anzi ad un manoscritto intitolato «Alpe Oiulia>. che se-
condo il suo intendiinento avrebbe dovuto essere prefazione 
di un' opera di gran mole, in cui avrebbe raccolto il frutto 
di tutte le peregrinazioni e osservazioni che andava facendo 
su di essa,, preposc un' invocazione od evocazione storica, ispi-
rata a quel solenne momeuto a guisa, scrivc il Jlerlato, del 
Petrarca al suo primo ritorno dalla Francia in Italia. quando 
dalla cima del Gcbenno dettava quei bellissimi versi: 

Te laetus ab al to 
Italiam video frondcntis  colle Gebcnae 

Salve, pulchra parens, terrarmn gloria, salve ! 

coi quali la salutava da lunge, qual tiglio amoroso che a braccia 
aperte corre al seno della madrc, che sospirosa 1'attende. E 
cosi nella breve sua invocazione cd evocazione il Kandler 
riassume poeticamentc i lasti e nefasti  a cui fu  spettatrice 
questa gloriosa catena di monti, «d'importanza storica superiore 
a qualunque altra d' Europa» che vide sorger la potenza ro-
mana e ne favori  la grandezza e la distruzione aprendo la 
s trada alle schiere de' barbari che vennero ad incrudelir sul-
1' Italia. 

Frutto della slraordinaria sua attivita di rainmassatore 
paziente, costante, indefesso,  che egli non conobbe necessita 
che non sacrificassc  al desiderio di commenlare, chiarire tutto 
cio che potesse recai1 lunie sul passato, fu  la «Collezione Conti» 
raccolta cli bon 24 vohuni di leggi, memorie, puhlic,azioni d'ogni 
genere, ordinate per serie cronologichc, con dissertazioni e com-
menti manoscritti, che riguardano la sua citta naliva. 

Fra le migliaia e migliaia di caric spogliate e trascritte 
e che egli salvo da certa perdita, e che passarono poscia nel-
l'Archivio ad arricchirne la mole, furono  anche i preziosi vo-
huni degli Alti de' Cancellieri del Comune dal secolo XIII al 
XV da cui trasse importanti notizie per hi storia patria, t ra 
altro le singolarissime sulla cincpiantina e piu cli esuli famiglie 



I ' A ( ; I N I < ; I S T K I A N K 

toscane qui riparate a' tempi di Dante, e che qui si stabilirono 
ed ottennero in gran parte la cittadinanza. In Trieste ebbe 
stanza il Malaspina, amico personale di Dante ; e Trieste e 
Capodistria videro Petrarca, 4 ' 1101110» dice Hortis, «che alle 
barbarie del medio evo oppose le auree sbarre del sapere 
affrancato  e ingentilito, che qui soggiorn6 ripetutamente, in-
vitandovi anche, con lettera da Venezia, il Boccaccio». 

Ma il lavoro che piu lo preoccupa, e al quale vuole ad 
ogni costo dar compimento, sacrificando  tutto pur di riuscire 

«Che rt' ogni iinpresa e il buon voler gran parte», 

e il Codice diplomatico Istriano, che raccoglie ben 1805 «do-
cumenti e diplomi tratti da ottime fonti  e ridotti a lezione 
sincera*. «Esso, dice il Luciani, e un corpo di documenti di 
tale interesse e importanza, specialmCttte per 1'Istria e per 
Trieste, da meritare che i comprovinciali ne compongano 1111 
indice metodico, combinato per epoehe, fonti,  paesi, persone 
e materie. Allora il Codice pochissimo conosciuto tiuora, po-
tendo agevolmente essere consultato, diverrebbe veramentc 
popolare fra  gli studiosi e quindi sominamente utile agli studi 
storiogratici di tntta la nostra regione.» 

Per la publicazione di questo lavoro per il quale fece 
frugare  nelle biblioteche e 11 egli Archivi di Germania e d ' I ta l ia 
e fino  anche di Spagna, facendo  tesoro di quanto veniva pu-
blicato su tale materia da dotti de l i 'una o deli' altra nazione, 
e che gli costo moltissimo denaro, egli sotferse  amarezze, do-
lori, fatiche  inaudite; anzi, intrattenendosi su tale proposito 
col de Franceschi, a cui confida  ogni piu segreto pensiero, 
scrive: «Io čredo che non solo sono materiali di storia, quali 
e quanti mai furono  dati, ma tali da recar onore e farna  alla 
provincia, e rivendicare a lei il rango che le aspetta non solo 
fra  altre, ma sopra altre province. L 'ope ra non e di lettera-
tura ma di publica utilita.» E quando vede il lavoro arenarsi 
per mancanza di mezzi, scrive: «Avete denari? Qnest.e opere 
sono dappertutto sussidiate dal le province e dai Comuni. Trieste 
pensa ad altro, ma se lo faeesse  la dieta istriana, imiterebbe. 
Per bacco e il Codice che dara luce ali ' Istr ia, gl 'Indici al 
Medio tempo, il lapidario ali' antico; e dovrebbe pur suscitar 
amore . . . . 

Aman ancli1 essc 
Le spelonche natie le fiere  stesse. 
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K j)oi la Imtta in burletta, forsc  per celare sotto la maschera 
di una forzata  allegria lo dolorose preoccupazioni che gli danno 
tantc cont-rarietft  e serive: «Senza. bezi l 'orbo no canfa«  ; li-
fiendo.  dieno un segno di affetfo  alla patria. 

(('onthnta)  Nicivlii C»>hi>l. 

PASgUALE BESENGrHI DEGLL U(iui ) 
(ii. ad Isola il 171(7. m. JI Trieste i! 1S49) 

l T n nuovo articolo sul Bo-
senghi ? 

E perche no se anche di 
recente Raffaello  Barbiera1!, uno 
sci'ittoi'e che va per la maggiore. 
lo fa  morire a... Pirano anziche 
a Trieste? Del resto il brillante 
c coltissimo giornalista niilanese 
nulla ci dice di nuovo del Be-
senghi ne come uoino, ne come 
poeta. In conipenso egli mena 
gran sealpore per la scoperta 
che si vanta d 'a ver fatto  della 
b a r b a r a e crudele lunina. Gra-

zie tante : il Tedeschi la conosceva cinquant 'anni i»rinia. Nel 
1899 lo distolse dal publicarne il nome la circostanza che la 
hella  vi veva ancora. Infatti  nel giugno del 1898 egli mi seri-
veva da Lodi: «La famosa  Enima vive ancora, vedova del 
Conte Freschi da Oordovado nel Friuli. Da giovinetto io fui 
quale istitutore nella famiglia  Policreti a (^uartarezza vicino 

*) Fino al ISKJO esisteva ad Isola un coinitato, il cui eonipito si era 
di raccoglicro oblazioui allo scopo di erigere poi un busto od altro ricordo 
inannoreo alla liieinoria deli' iiifeliee  Isola io. Scioltosi il coinitato predetto, 
i eittadini d' Isola mularono di parere de-itinaudo la soinuia lino allora 
raccolta, c (.(učile clio ovontunlnionte si sarebbero raggranellate, a un fine 
non meno nobile : a ipiello, cioe. d' inalzare nella patria del poeta una časa 
di ricovero che porti il suo nome. Alla qual idea noi plaudiamo di vero cuore. 

Cfr.  Kaff.  Barbiera : Itlmtri  e dimenticgti,  Milano, 1900. 
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alla Motta trivigiana. II conte 1'olicreti era cognato della Si-
gnora Contessa. servi/a  dal Besenghi come e noto». 

Premeato un tanto. ])assereino a dire del Besenghi come 
prosatore, delle sne si m pati e e antipatie letrerarie e in gene-
rale deli' anmo, coni' ci si rivela speeialmente dali 'epistolario, 
che, a delta dello Zanella. pno stare a pari con ipiello del 
Foscolo. 

Nei caldi ponieriggi d' ostalo il poela soleva andar in 
corca dol frosoo  fino  sol I o le m ura dol oaste.llo di Trieste. La 
citta riunoreggiava a' suoi piodi. od ogli nel fmno  aromatico 
d 'un avana ohliava la materialila del ]»resentc: sogni paradi-
siaci gli deliziavauo la inonte o il core. Ma ecoo un brusco 
risveglio: e Lica, buttbne, che, novollo Mefistofele  a scartamento 
ridotto. viene a scuoterlo da quell 'estasi divina e con la pro-
niossa di una vita eoiuoda e spensierata, tenta di spingerlo a 
transigere con la propria coscienza o cantare 1'ignoranza bo-
riosa dei ricohi o dei potonti. Un brivido di ribrozzo agita la 
severa figura  del poela : 

Iffiiori 
C/i'  in hil mi snn i/nal  fort<>  IVIIKI  /II  marc 
O in ;/iii  torto  iti fjramic  arborr ramo t 

K discaceia il ribaldo. 
Tale il Besenghi. 
Fino dalle sne primissiine arnii ogli sacro la sua Musa 

in difesa  dol vero. dolFonesto e .del bello: e questa la sua 
gloi ia maggiore. Faneiullotto ancora — coni'egli stesso racconta. 
con lingua o stile oho ci fanno  rimpiangere amaramente la 
mancanza d' una sua autobiografia  — avea trovato in uno 
scaffalo  della libroria dol nonno alcuni lomanzi del secento: 
e la, nella ingonua compagnia di re Dionisio, del principe Al-
tomiro e di Cassandra ti'ascorr©va delle giocondissime ore, di-
menticando il Porretti e, ch ' e tutto dire, perfino  don Pa'pero, 
suo maestro di latino. A quel cervello, gia in allora originale, 
non potevano non piacere i delirii e lo stravaganzo dei ronian-
ziori del XVII secolo. ^ 

Adolescente, si acuisco in lui la brama di ritemprarsi 
alla lettura dei piu torti e inspirati luininari della nostra let-
t e ra tu ra : adora Dante, il secento, il Botta e getta dalla finestra, 
perche treddi e scipiti, il Crescimbeni, il Quadrio, il Fontanini, 
lo Zeno e il Tiraboschi. 



Anunessi questi princip!, a noi pare logiča e conseguente 
la mag/mnim'  ira che anima quasi tutte le sue poesie. Nelle 
quali se spesseggiano i versi che non sonano raa che creano. 
vi abbondano eziandio reminisoenze d' al tri autori. Talvolta 
P imitazione e spinta fino  a l i ' imprudenza: che nome diverso 
non saproi dare ai non pochi spunti pariniani, ma, in ispeeie, 
alla seguente melodia di spiccatissimo sapore manzoniano: 

Conte  eolhi 1U1  vv masno 
Che /I'  alfo  moliti•  prcc.ipiti al basso. 

Del resto simili ardimenti non sono rari nella nostra let-
teratura. Vincenzo Monti, questo mago della rima. apre il 
canto terzo della Ilasr/Utaiin  con le note: 

Lu fronte  sollero,  rizzossi in piedi, 
che rievocano il dantesco : 

La botra sollecb dat  Jiero  pasto. 
Onde io non mi perilo di atfermare  che la farna  del Be-

senghi si sarebbe forse  meglio appoggiata alla sna prosa, se 
egli avesse condotto a termine, come prometteva '), la storia 
del patriarcato e del Frinli. 

11 Noslro, lo lipeto, toneva in grande estimazione i so-
centisti — passione ereditata dal iionno Pasqualino —, perche 
le bizzarrie di quegli scrittori orano, o gli sembravano, originali. 
Al contrario odiava mortalmente i petrarehisti, clPegli chiama 
in&nhissimi e scituitnilinsimL.  •Soggiunge inoltre, che quanto a 
filosotia  ne sapeva piu a quc' di il cuoco del Galilei »che non 
tutte quelle venerande barbe cinquecentiste». Animira sincera-
mente il Redi, il Marchetti, il Tassoni e il Chiabrera per il gusto 
del «forte  e bello scrivere», ai cjuali tutti, osserva Pasquale, non 
nocque che la tirannide spagnuola, gli orrori delP Inquisizione e 
1'universale anarchia di quel lacrimevole temiio. Da questa il-

') Paolo Tydeschi mostni di non credoro alla storia del patriarcato 
e del Frinli e men clie meno poi alla deseri/.ione del viagg-io e del sog'-
giorno fatto  dal Besenghi nella Grecia. Nel 1895, trovandomi ad Isola, ebbi 
1' occasione di leggere un ]>ieg'o di manoscritti besenghiani, pieni zeppi di 
sunti e di estratti riflutte.ilti  appunto la storia, di cui sopra : segno evideiite 
che il povero Pastjuale vi si andava preparando. 

Quanto al libro sulla Grecia, condivido il dubbio manifestato  dal 
Tedeschi. Veggasi in proposito la lettera del Besenghi al libraio G. C. 
Orlandini di Trieste dd. Ramuscello, novembre 1836 (Oscarre de Hassek : 
Besenghi degli  Ughi,  poesie e prose, Trieste, Balestra, 1884). 
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lust.ro falange  oinette, c a lorlo, il gran nome del lombardo 
Carlo Maria Maggi, che fu  il vero precorritore del Porta e del 
Parini. Leva al settimo cielo Fulvio Testi e rimprovera acerba-
mente al Hismondi di averlo dimenticato nella sua storia della 
letteratura, quando avea stimati degni di figurarvi  un Lippi 
e un Corsini. «Io so d 'essermi sentito crescere il cuore», cosi 
il Besenghi, «quando vidi con qual viril petto quel non corti-
giano cavaliere seppe schernirc I a sciocca superbia dei grandi : 
mostrare ad Euea Vaini che non la nobilta, ma la 

Sola  virh'i  dol  tempo iirrido  a scherno 
Toglie  l'  uom del  se/iolcro  e 7 serba in rita 

concetto ripetuto dal Besenghi nella eelebre canzone per nozze 
Colloredo-Mangilli, la ove esclama: 

Xoi>  il saiigue pitrissimo celeste,  (Parini) 
Kon  di  nerri proterriu  e di  eavatli 
Ma  rirtii  vera, e amor de'  meri ivgegni, 
F,  nelle  liberali  (trti  eceellenza 
Firmo  faiino  c glorfo.so  an nome. 

Ha frasi  rovenli per gli edilori ilaliani, che dipinge in-
tenti solo a stampare c ristainpare «volumi di classiche antiche 
e moderne castronaggini», inenire non lrovi un cane che voglia 
prendersi a cuore le opere di Marco Polo, di Dino Compagni 
e di quel Gerolamo Muzio, capodistriano, strano cervello, che 
traseorse la vita battagliando coi migliori della sua eta. 

Altro saggio deli' amore che il Besenghi portava ai secen-
tisti sono le antichita  del Bartoli da lui illustrate con una 
massa di citazioni, osservazioni, poslille, numeri e chiamate. 
II manoscritto, ignoto ali' Ilassek e a quanti prima e dopo di 
lui dissero di Pasquale, giaceva, almeno fino  al 188t>, presso 
il conte Stefano  Kola di Pirano, al quale il Kandler 1 'avea 
donato circa il 1SB0. Di (piesto prezioso atitografo  ') cosi parla 
il Rota prelodalo indirizzandosi a un Baseggio di Capodistria : 

«Eccovi una memoria del nostro Besenghi! Kandler nel 
1860 circa donavami un prezioso fascicolo  autografo  di Besen-
ghi. E una critica sulle antichita del Bartoli.... Trovai in mezzo 
cosa, che riguarda i Battisteri fli  Pirano e demona . La mandai 
a Valentino Baldissera di Gemona, e ne spedisco copia per 

x) Lo Pogine Istriane  se ne occuperebbero con entusiasmo. Una copia 
della lottera del Rota tu da me rinvenuta fra  le carte del defunto  Andrea 
Tommasich : non conosciamo pero il Baseggio cui essa e indiritta. 



voi e pel Pusterla. 11 Battistero di Pirano fu  illustrato dal 
Kandler dopo il Bini (e da me non HO quando| : e le osserva-
zioni del Besenghi qui nonvstanno altro ehe come memorie 
deli 'uomo nostro....» 

II Rota. proseguendo, riconosce al Besenghi «una mira-
colosa possidenza di testi, memorie ecc.» Confessa  che ben 
volentieri avrebbe fatto  stampare il lavoro di Pasquale. se la 
ca Uigra tla del testo tosse stat.a migliore. Cli i vi si accingesse. 
farehbe  opera meritoria, e i comprovinciali accoglierebbero la 
tatica deli' I.šolano come una grata sorprrsa. 

II Besenghi difende  a spada tratta il romantieisuio e nella 
foga  della disputa gli scappano certe frasi.  che profterite  a 
Venezia od a Milano. Io avrebbero mandalo diritto diritto 
in galera. 

Duellaudo con un noto codone di Trieste a proposito del 
teat.ro di Vittorio Altieri. grida indignato: «....so che vi com-
piacete anche di disdirlo —- 1'Altieri — a chi nelle smole 
ve '1 chiede (a tale siam giunti noi!), perche avverso alla 
causa cli cpielli che vi strippano....* 

Quale lo scopo dol fiero  Astigiano ? Risponda il Besenghi: 
»Egli, agitando sulla scena quei sublimi interessi di patria. 
di gloria, di liberta, ha voluto scuotere. come 1'ece al suo 
tempo 1'Alighieri. gli inviliti animi de' suoi compatrioti: mostrar 
loro la infamia  di quel sonnolento ozio. in che paiono sommersi: 
svegliarli a grande cose: riacceuderli al santo amore della 
patria e della l iberta: alzarli contro la prepotenza dello stra-
niero: farli  verameute Italiani*. Non dissimile era il giudizio 
che cli recente stampava sul fiero  Astigiano il principe dei pro-
satori italiani viventi. il Carducci. il quale. alludendo aH elficacia 
ešercitata da Vittorio in rima e in prosa, atferina  che FAlfieri 
«andb sempre agitando su gli occhi de' suoi nazionali e del-
1' Europa la iniagine, come iniprontata in un sudario, deli 'Italia 
trista e doleute» 'j. E, considerati i tempi, non meno azzardata 
parmi 1'apostrofc  seguente: «Uouiini siate e non pecore matte*. 

La storia, eibo dei forti,  e dal Besenghi salutata rest.au-
ratrice non che degli studi italiani, della stessa poesia: impe-
rocehe e nel libro della maestra di vita che dormono «le 

') Vedi: Del rinvorammU)  Mternrin  in Italia,  Rologna, Zanichelli, 
J «89. 



memorie della nostra passata graudezza*: che stblgoreggiano 
le sclagure onde appai'iva tormentata 1'epoea in cui visse e 
coni bat t& Pasquale. Ad essa. dunque, ricorra il poeta che voglia 
liene meritare delPItalia e delle patrie lettere : . 

L 'avvi l imcnto in cui frascinavansi  le Mu se nel primo 
(piarto del XIX secolo gli provocano alla fronte  le vampe della 
vergcgna. Egli vede una turba di vuoti verseggiatori giocare 
di gomitate per giungere, primi, a' piedi del dio de l fo r :  e a 
somiglianza del Divino Maestro, afferrata  la frusta  a due mani, 
la lascia andare sulle curve spalle dei vili. che, pallidi e tre-
manti, profanano  il sacro Tempio del i 'a rte eol magnificare  la 
sapienza e la liberalka «di magistrati e principi o scimuniti 
o avari o prepotenti o peggio*. 

Nelle polemiche para le botte con destrezza, ed ha balzi 
leonini nel pigliare di fronte  1'avversario. Sua a n n a favorita 
(pieU'ironia line e feroce  che reudeva temuto il suo nome in 
tutto il Veneto. Pero il suo modo di lottare non ha nulla di 
comune con 1'arroganza scamiciata, petulante e, un po ' anche . 
ignorante del Barett i : nel Besenghi le staffilate  sono sempre 
precedute e seguite dalla discussione. Sovente, purtroppo, il 
linguaggio ch' egli adopera e tu tfalt.ro  che da gentiluomo: qaa 
e cola, massime in certe lettere al tipograto Orlandini di 
Trieste, il lettore s ' i inbatte in certi c e in eerti p non registrati 
in nessun galateo: che, bisogna averlo preselite, il nostro poeta 
era. innanzi tutto, un buon tigliolo. come direbbe il Manzoni, 
amante della grassa risata, della buona birra e clelle belic 
(lonne, fossero  desse cantanti o ballerine. Onde bisogna pen-
sarci su due volte prima di prendere sul sei'io i funebri  ]iro-
positi del suo epistolario e delle sue canzoni. Aggiungo, ]iero, 
a sua diseolpa che Pasquale, dissimile in questo al Giusti e a 
qualche altro autore da baldacehino. dettando le proprie let-
tere non pensava a l i ' immorta l i t i ed era assai lontano dal sup-
porre che un giorno o 1'altro esse avrebbero visto la luce. 

Nel teat.ro italiano del primo trentennio dello seorso secolo 
egli deplora I' assenza completa d 'un ' impron ta nazionale. Le 
tragedie ideale alTombra della barba di Aristotele son vitu-
peii e gli urtano maledettamente i nervi: e benehe nemico 
acerrimo delle scimmiotterie, consiglia a' suoi contemporanei 

') Anche il Foscolo scrisso : »O Itiiliani, io vi osoi'to alle storie». 



1'iraitazione degli autori stranieri, i tpiali non rievocano gia sulla 
scena la per noi incoinprensibile vita latina o greca, bensi 
rappresentano il carat tere o la fisononiia  o tedesca o inglese 
o spagnuola, a seconda della nazionalit.fi  cui essi scrittori ap-
partengono. Ma non possiaino trattenere il sorriso di fronte  agli 
elogi sperticati ch'egli profonde  alle complicate diavolerie di 
Carlo Gozzi, mentre della grande vittima di qu0fti,  di Carlo 
Goldoni, non dice verbo. 

La prosa del Besenghi e lucida, arguta, snella, spoglia 
cjuasi atfatto  (massirae nelle lettere) di quegli arcaismi e di 
quelle accadeniicbe affettazioni  cbe eccitarono lo sdegno di 
Giacomo Leopardi e seppellirono anzi tempo tanti autori 
deli '800 negli scaffali  degli cruditi senza speranza di risorgere 
mai piu. Le sue lettere, tuttoche non vergate con intendimento 
let terario; le sue battaglie incruenti, le sue critiche si legge-
ranno sempre e da tutti con eguale interesse perche scaturenti 
da quel l 'ar te vera e sana che, tetragona al volar degli anni 
ed ai capricci mutabili della moda, brilla nel tempo di eterna 
giovinezza. 

Valentissimo in . cio che costituisce la tecnica della lingua, 
egli non e mai sicuro, ne sodisfatto  deli 'opera sua : una trase, 
un vocabolo malamente usati, lo mettono in mille angustie. 
E in allora si fa  piccin piccino e invoca il consiglio di chi ne 
sa, o črede saperne, piu di lui. Altrettanto modesto e se av-
viene che altri ricorra alle sue sterminate cognizioni tilologiche: 
ed emanando sentenze ritenute inappellabili, teme di recar 
oflfesa  alla coltura ed al buon senso di coloro che fau  capo 
al suo vasto sapere. 

L' uomo di spirito, innamorato de' buoni studi, balza fuori 
da ogni pagina del Besenghi: l 'erudito a base di lunghe e litte 
citazioni, mai. E, incredibih  dletu,  sua serivania era il tavolo 
d ' u n a locanda, suo unico consultore un taz-zone di b i r ra : ep-
pure i pareri e le notizie biografiche  e bibliograliche ch' ei da 
degli autori che viene man mano citando, son tali da appagare 
il piu schitiltoso e pedante professore  di belle lettere. E se vi 
pare che io esageri, prendete in mano le sue prost; varie l ) 
e scorretele. 

Domenico Venturini. 

') Vedi: Ottcarre  de  Htmek,  lavoro citato. 



L' ARCHIVIO ANTICO DEL MUNICIPIO DI CAPODISTRIA 
Considerando 1'importanza ch' ebbe la citta di Capodistria 

durante il governo dei Marchesi e successivamente durante 
la dominazione veneta, il nostro archivio antico dovrebbe es-
sere ritenuto per uno dei piu ricchi, ma fatalmente  le sue sorti 
furono  oltremodo disgraziate. Un po' di storia. 

11 Kandler (Is/vin,  A. VII, N. 39) riferendosi  ai tempi 
del governo patriarchino cosi ne pa r l a : «La citta che durante 
il dominio dei patriarchi d'Aquileia fu  la metropoli delPIstria 
e fu  detta anche Capodistria in luogo di Pola; che durante il 
dominio veneto, il primo austriaco e 1' italieo, quindi per serie 
di molti secoli, dal i 'anno 1210 al 1810 fu  la centrale delPIstria 
patriarchina e veneta, e fu  centro di eoltura e di sapere in 
preferenza  ad altre, la citta di Giustinopoli, non e ricca di 
monumenti cartacei del medio tempo. Quell' archivio che do-
vrebbe aver esistito dei marchesi governatori ai tempi del 
governo patriarchino, per fede  del Petronio fu  trasportato a 
Venezia, ove inutilmente abbiamo fatto  ricerca*. 

Da queste parole del Kandler, come si vede, risulta che 
i documenti per noi piu importanti sono. si puo dire, perduti, 
come perduti andarono pur troppo quasi tutti quelli dei primi 
tempi del governo veneto, che alla nostra storia si riferiseono, 
per 1'incendio del 1 luglio 1380 appiccato dai Genovesi alla 
Vicedominaria e ad altre parti della cittii di Capodistria; e 
questo e il motivo per cui i nostri documenti piu antichi ri-
šalgono appena a codesto anno. 

Ma le vicende deli 'archivio non volsero prospere nem-
meno nei tempi posteriori, che i cambiamenti di governo av-
venuti sul tinire del secolo decimottavo ed al principio del 
decimonono contribuirono alla dispersione di molte carte im-
portanti. 

Infatti  dal rapporto spedito dalla 1. R. Pretura di Capo-
distria addi 18 gennaio 1866 alla I. P. Luogotenenza di Trieste, 
la quale s ' informava  intorno ali 'Archivio antico di questa 
cittž, si rileva che 1'Arohivio del Capitanio e Podesta veneto, 
il quale aveva sede in Capodistria, trovavasi in essere nel 
pubblico palazzo, e sotto la prima dominazione austriaca dopo 
il 1797 e sotto il governo italo-francese,  che sotto il governo 
italieo il prefetto  Calafatti  ne avea ordinato il trasporto nel 



solaio sopi'a la sala del Consiglio, e cio in occasione dei ristauri 
e dei riordinamenti di cnneelloria esoguiti nel palazzo. clie piu 
tardi il sig. giudiee de Favonlo, fungendo  da Coiuinissario cti-
strettuale, aveva pensato di salvare e motlere in ordine quello 
che rimaneva ed erano stati assegnati a questo scopo gli stan-
zini del secondo piano deli' editicio ginnasiale, il che eontribui 
a faeilitare  la dispersione dei documenti. II rapporto soggiunge 
che la maggior par te di quegli atti riguardava 1' amministra-
zione giudiziaria civile e penale. ma che v' crano anche do-
cumenti concernenti il govorno polilico. 

Ma 1'odissoa dol povero Archivio non ora ancora tinita. 
Nemmeno quel tanto oho raccolto ai tempi dol giudiee Favento 
passd poi nelle mani dol Comune ci fu  consorvato in tutto. 

Non avondo il Municipio por una soric d 'anni una sode 
stabile, fu  oostretto di trasportare 1'Archivio di qua o di la. o 
por penuria di locali esso fu  provvisoriamente collooato in 
softitte  ed in cantino con dan no evidente dol materiale. 

Egli e per questo oho il nostro Archivio non figura  come 
dovrebbe nella statistica degli Archivi della regione veneta, 
pubblicata dal prof.  cav. Bartolomeo Ceochotti, non avendosi 
potuto ottemperare alle sollecitatorie dol Dr. Andrea Amoroso, 
il quale nel 18711 mossosi in corrispondenza col Cocchetti. ec-
citava il podesta di quel tempo sig. (iiuseppe Pellegrini a 
fornirgli  dati ed informazioni  in proposito, dispiacente che la 
citta di Capodistria non potesse procurargli quelle notizie che 
pur altre citta deli' Istria erano state in grado d' inviargli. 

.Ma per Capodistria la cosa si presen tava pur tro]>po dit-
ticile: il Municipio, che s ' e r a da poco tempo installato in una 
parte del suo palazzo si t rovava a disagio di locali o i docu-
menti abbastanza numerosi dellArchivio giacevano ammontic-
cliiati 1'uno suiralt.ro nella massinia confusione.  ('hi avrebbe 
potuto in breve tempo riordinarli anche alla buona? 

Durante 1'amministrazione deli 'egregio Podesta or ora 
defunto,  sig. Giorgio Cobol, fu  possibile di adat tare i locali del 
II piano decentemente ristaurati ad uso di biblioteca e di Ar-
chivio; ed allora appena si incouiineio a poco a poco a metter 
mano in quella massa disordinata di materiale, in modo da 
vederoi in essa un po' chiaro. 

Ora che il materiale e ordinato con cerli eritori. approtitto 
della cortesia delle «Pagine lstriano» per pubblicare un inven-
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tario dellArchivio antico, dividendo i varii docuinenti, per quanto 
e possibile, seeoudo il pošto che occupano, 1'epoca alla quale 
si riferiseono  e la materia di cui trattano, senza aver pretesa 
di tare gran cosa, alTunico scopo di far  sapere agli studiosi 
cio che si trova in esso, affinche  essi ne possano approfittare 
per i loro studi, appagato della niia fatica,  se mi riuscira con 
questa di favorire  e ven tuali ricerehe che avessero a portare 
un po' di luce in un qualche punto della nostra storia. 

1. Timlomiui e Nodari. 
Anniiilio .1. 

X. 1. Atti notarili di varia specie di nodari diversi, sotto i 
vicedomini Rolando de Almerigogna. Iacobo de Acerbis 
de Perusio. Simone de Victore, Antonio Ingaldeo, Simone 
de Baisio, Leazario Ponzello. 

Formano un lihro di 384 pagine. gli atti legati insieme 
senza un certo ordine vanno dal i:»SO-14;»7: ve n ' e uno 
del K!4li. 

X. 2. Instrumenti dei notai Baisio de Baisio. Bertueio Scriba, 
Marco Scriha e Simone de Victore. sotto i vicedomini 
Simone de Victore, I.eazario Ponzello, Almerico de Adal-
pero e Andrea Bembo. 

Un libro di 317 jiagine, i diversi atti sono legati senza 
uu certo oi'dine e vanno dal 1381-1413. la maggior parte 
vanno dal 1381-1390. 

X. 3. Atti di diversa specie la maggior parte del notaio Gua-
riento de Victore sotto i vicedomini Leazario Ponzello 
e Simone de Victore. Un libro abbastanza bene conser-
vato. Alcuni atti sono soltanto in parte illeggibili, perche 
cancellati daH'umidita. 1382-1405. 

X. 4. Un vohune rovinato in modo che pressoche nulla si pno 
leggere. 

N. 5. Pagine 10 in pergamena framnieulo  di un libro di ma-
nifestazioni  giudiziarie: dette pagine sono solo in parte 
decifrabili,  perche molto danneggiate. 1387-1389. 

N. 6. Atti di vari notai sotto i vicedomini Andrea Bembo, 
Al merico de Adalpero, Simone de Victore e Leazario 
Ponzello. Un libro di circa 300 pagine alquanto rovinato 
nella parte superiore. 

N. 7. Libro di 470 pagine del vicedomino Leazario Ponzello, 



i noomine ia to suh reg imine Miehael is C o n t a r i n o podes ta 
o e a p i t a n o di Giust inopol i . o rd ina to a roveseio . 13Sr>-|39r>. 

N. s . Atti notar i l i di S i lves t ro do Ada lporo . Cominc ia eolla 
p a g i n a 247 e v a fino  a l la pag ina r>41. V ieedomin i : Si-
m o n o de Vie tore e L e a z a r i o Ponzel lo . 1 38">-l391,1402-141t'>. 

N. 9. F i lza di t e s t a m e n t i in n a m e r o di 8(>. 24 dei <juali solo 
in p a r t e Ieggibili. p e r c h e guas t i pe r 1 'u inidi ta . \ ' a n n o 
d a l l a n n o 1382-1477. 

X. 10. L ibro di p a g i n e lf>4  del Vicedomino S imone de Vietore . 
1387-1391. 

ifonlimta  > 
Prof.  F. Majev. 

B I B L I O G R A F I A 

Arr. Prof.  L. Fracassetti:  La statistica etnografica  del Friuii e t'ultinio 
eensimento. Atti deli'Accademia di Udine. A. 1901-1902. Udine 1902. 

Pochi de' »ostri lettori non sapranno che entro il coniiue politieo 
d' Italia, nel Frinli, vivono parecchie migliaia di Slavi e alcune eentinaia 
di Tedcschi ; ma bon inolti di essi inon s' offendano  per questo) non ne 
sapranno altro ; hen inolti non avranuo avuto occasione di leggere notizie 
intorno a quogli Italiani 11011 italiani, aggruppat-i in alcuni recessi delle 
Alpi Giulie e Caniiche. (»r noi, nella speranza di far  eosa grata e ai primi 
e ai secondi, ci siani prefissi  di riferire  su un recento studio etnograflco 
intorno al Friuii, studio che, perche scritto da persona autorevole, ci da 
affidamento  della sna esattezza ed oggclliv ila. 

Nell' introduzione l'A., che e vicesegretario deirAccadeniia ili Udine, 
si duole che nel IV eensimento della popolazione del liegno (1901) si sia 
tenuto poco conto doli'e einento etnografico,  essendo stala rilo vata la 
lingua delle fainiglie  auziehe quolla de' singoli individui. Accenna alle 
varie ogjnioni esprosse in proposito da personc autorovoli si italiano che 
straniero o fa  voti che il V censinionto sia piu voridico o piu completo. 
Ci da quindi alcuni interessanti dati statistici. 

La popolazione slava in Friuii e eompresa in cinquo distretti, e eioe 
in quelli di S. Pietro al Natisom1, Tareonto, Moggio, Cividale e Gemona. 
Tutti gli S conami del distrotto di S. Pietro, che sarebbero Drenehia, 
Griinacco, Itodda, S. Leonardo, Savogna, S. 1'iotro, Strogna e Tarcetta, 
appartengono al territorio linguistico slavo : non vi sono che 23 fainiglie 
parlanti veneto o friulano,  nientre 2(>73 parlano Io slavo. 

Kol distrotto di Tareonto sono slavi i due coniuni di Lusevera e 
Platischis ; 1009 famiglie  su 104+ censito appartengono a questa stirpe. 

Nel distrotto di Moggio parlasi slavo a Resia, o preeisamente in 
1077 famiglie  su 1083. 



Noi distvetto di Cividalo sono slavo solo aleune frazioni  dei eoniuni 
di Prepotto, Attiinis, Faodis o Torroano < !HK> famiglic'..  Noi distretto di 
Gemona parlasi slavo solo nolla, IVazione di Klaipano, lioi coiimuo di Mou-
tenars 112 famiglie  sopra 115 ccnsite). 

Lo famiglie  slavo liolla provineia tli Krtine sono adiiii(|Uo 5776 : or 
caleolanrto por ognuna di ossc ima media di 5.50 monibri, si avr;Y un coui-
plesso di S)1,7(J0 parlanli lo slavo in Friuli, cifra  cho rappresonta un 
o.l7"„ dolla popolazione eomplossiva della provineia di Udine (lil 1.270). 

.Molto ineiio numerosi sono i Tedesclii, noi coniuni di Sauris (Am-
pezzo ; e Tiumu iTolmozzo!, assiemo 1705 aliitanti. Giovanni Marinelli li 
fa  derivaro dalla ('arinzia c precisanieiile dali 'alla vallo del Gail. I conati 
fatti  dallo «Si-.iiul-veri>iu» di germauiz/.aiv con la lingua 1<I spirilo di q nesli 
aliitanti lurono scarsi di uumefo  o nnlli di eflicacia. 

II Baudoin de Courlona.v divise gli slavi dol Friuli a seconda de' loro 
dialetti in -1 gruppi : i Resiani, ben distinti dagli altri, forse  d' origine 
turanica ; gli Slavi dol Torre, d' origine serbo-croata ; rjnolli dol Natisone 
o finalniento  qiielli di Castoldolmonto. ad ost di Cividalo. I tre ultimi gruppi 
possono essere rimiili in uno solo ed e propriauionte ad essi che s' applica 
il nome di Slovoni. 

Prosegnendo, 1'egregio A. ooinbatto il Rutar, clio «in con tras to con 
gli storici migliori« asseriva che la lingua slovena fosso  un tempo lingua 
del Friuli, che venisse parlata alla corto de' dneh i longobardi di Cividalo, 
e che gli Slavi avessero intluonza su tutta la vita puhlica del Friuli. K' ben 
vero che. essi nel settimo secolo «Kporadicaiuente» si orano avanzafi  lino 
al Taglianiento; ma da ([iiesto ta t to aH'asser/.ione dol Rutar ci corre 
un bel po. 

L 'A. ci parla quindi dol patriotismo di questi slavi, che, sebbene 
non italiani di sangue, lo sono pero di cuore, d' interessi, d' educazione. 
Kssi furono  sempre fedeli  al Leon di S. Marco o fedeli  a Napoleone, ro 
d' Italia. Nel 184K o 1859 molti di essi si arrnolarono nell' esorcito regolaro 
piemonte.se o nel corpo de' cacciatori delle Alpi, o duranto i moti insurre-
zionali del Friuli nel 'lil aneh' essi prosero le armi e per le noz/.e d' argento 
de' Sovrani accesero dei grandi fuochi  di gioia stil Matajur »aftinehe 
([ličili di la vedessero ch' orano italiani«. 

Accenna aH' assidua propaganda slava che da qualclio tempo lo 
societa slave deU'Austria van facendo  fra  quogli alpigiani e raccomanda 
agli Italiani di star suirattenti, di opporre propaganda a propaganda, senza 
pero ricorrere a »nezzi coattivi, che condurrebbero al risultato opposto. 

11 lavoro dol Fracassetti o ottiino ed a uno speciale interesse per 
noi, cho tratta di una regione con la quale la nostra, se ben poiiticamente 
divisa, e uuita per coinunanza di lingua, di costumi, d' intenclimenti. 

G . 

Ualieni.iclie  and  JJcutschf  Jlmiuiuistev  n»d  Utre  Sfctluug  zu d  en Leibesiibitn-
!/ei>,  von 1'aii  If<moic,  Leipzig, Verlag  con C. <7. Nauvmmi,  190:>. 

'Mesto lavoro, in cui si parla del nostro Pier Paolo Vergerio (senior) 
con molta considerazione o rispetto, mi venne indicato, due niesi fa,  dal-
1' egregio Dr. Vittorio Benussi, impiegato nella biblioteca deli' Universita 
di Graz. 



Sapendo I' egregio ])r. Benussi i! mio vivo interesse per tutte le pu-
hlicami on i che s' oceupano deli'educazione lisica, me 1' addilo appena uscito. 

L' A. volle, con quest'opera, ed egli stesso lo dice nella. prefazione, 
supplire, alla maucan/,a commcssa dal Krampe di Breslavia che si oecupo 
soltanto degli nmanisti italiani e della loro importanza per I' opera com-
pinta da loro ri.spetto ali' educaziftsie  lisica, mentre lascio dimenticati gli 
nmanisti tedesehi e i rirormatori. Cen t ra nel lavoro del R O S S O N V , pregevole. 
sotto molti rapporli e del qnale ei oeeuperemo nel prossimo nnmero delle 
11 ostre «Pagine» con 1111 articolo a parte, 1111 poeiiino di quell' orgoglio na-
zionale. tedesco che, come tutti gli orgogli nazionali. del resto, talora fa 
velo alla verita. L' umanesimo tedesco e una tigliazione del nostro, e čredo 
che sia poco a proposito di far  1111 confronto  tra i grandi maestri d' Italia 
e i loro seguaci di Gerniania. Lo spirito geniale che ci mettevano i 11 ostri 
nmanisti nello studi aro i classici e le loro opere, non pno sopportare 
confronti.  ('•!. 

Noterelle bibliografiche. 
E stato publicato il vol. IV degli Atti del Museo ei\'ico di storia 

naturale di Trieste, con un ampio studio sni Castcllieri  preistorici  tli  Trieste 
e della  /let/ione  (Ihdia  del I)ott. .Marchesetti, direttore del detto Museo. 

L' egregio eomprovinciale, ]irof.  Matteo Calegari, puhlico negli »Atti 
della societa italiana di seienze naturali vol. NLII, 1111 notevole lavoro 
dal titolo : Xuore  at/t/imite  alla  flora  di  Tarenzo. 

Trento-'l'rieste.  Cosi si intitola 1111 bellissimo Nnmero unico publicato 
a Vicenza per cura deH'«Associazione Trento-Trieste«. Vi collaborarono 
illustri letterati del Regno e delle regioni nostre. 

Rileviamo dal Marzocco  dd. !) agosto, che il eomprovinciale Luigi 
Suttina, direttore della, ltibliografia  tlanfcsca,  e stato incarieato nel Kritischer 
Iahresbericht  iiber die  Fiii-t.it/iritti•  der  rornaiiischen 1'hilolot/ie,  di Carlo Voll-
miiller, di raecogliere le publicazioni risguardanti la letteratura francescana. 
Gli autori di esse son pregati di mandarle al sopradetto studioso a Oividale 
del Friuli. — Lo stesso a condotto a termine con la piu attenta diligenza. 
una Bibliof/rafid  delle  opere a stnntpa hitorno <t Francesco  1'ctrarca  (l4Ho-
l!)0.!j, esistenti nella  Uiblioteca  l'etrarcliesca-Rossetti<ina  tli  Trieste. 

II Circolo  accademieo  italiano  di Innsbruck, puhlico, celebrando i I 
XXV anniversario della sua fondazioue,  un interessante Nnmero unico. 
L' introito e a beneficio  deli' erigenda scuola italiana di Vadena. 

Nel N.ro del I Agosto della liassegnct  nazionale si trova un articolo 
intitolato: Per V  educazione  tlel  /latriottismo,  nel quale 1'ignoto autore, 
traendo argomento dai rečen ti soprusi d' Innsbruck, caldeggia un miglio-
ramento nell' educazione patriottica nel Regno. 

DOME.MCO VE.NTUUINI. diretturfi  — CAHLO 1'URM.v. rditore 0 redatton- respimsabile. 
Tipografia  Cobol & Priora, Capodistria. 


