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ANNO I. 

S E C O N D A B D I Z I O N E 
CAPODISTRIA, 31 Luglio 1904. N. 14. 

Associazione anmia Corone 10. 
Stati deli' Unione postale Corone 12. 

Semestre in proporzione. 

I manoscritti non si restitniseono. 

Redazione ed Amministrazione: 
Scrittoio della Tipografia 

Cobol & Priora. 

w E G I D A " 
Ctiornale commerc ia le , i iulustr iale . agricolo e polit ico. 

Volere  c potere. 
LESSONA 

Non  sbigottir,  ch'io  vincero la pruova. 
DANTE 

II giornale si pubblica tutte le 
Doineniche nelle ore antiineridiane. 

Prezzo delle inserzioni per ogni riga 
di testo : 

Avvisi commerciali in III pag. 
cent. 10, in IV pag. cent. 8. 

Comnnicati in III pag. cent. 20. 
Avvisi collettivi i cent. la parola. 

Tassa minima cent. 20. 

Uu nuniero separato cent. 20. 

Jti  noslri  Jtbbonali! 

Rinnooiamo la preghiera  a lulli  quei 
Sigg.  Jtbbonali  cho non si sono posli  in 
regola  con /'  amministrazione,  di  farlo 
ijuanlo  prima, affine  di  eoilare  la spesa 
di  ur, nuooo inoilo  speoiale  per noi sempre 
spiaoeoole. 

X'yTmmi^istra^ione. 
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29 LUG Li 10 
Quando, la mattina del 30 luglio 

1900, si diffuse  il triste annunzio del-
1' assassinio del re, fu  unanime il grido 
di orrore e di eseerazione che, dalla 
sfortuiiata  Monza, suo asilo prediletto, 
dove soleva recarsi ogni anno a ri-
temprare la mente dalle gravi cure 
del regno, in mezzo agli affetti  della 
famiglia  ed al plauso del suo popolo, 
si sparse sino all'estremo lembo d'I-
talia. Fu un grido di indegnazione c 
di piet& che si sollevo spontaneo da 
tutti i cuori del mondo civile, fu  un 
grido di lutto! Ed in quel rimpianto 
universale il triste annunzio ha strap-
pato le lagrime dalle ciglia piu rigide, 
ed k rivelato quanta stiraa ed affetto 
raccogliesse il re trafitto. 

Dai dorati palazzi, ai piu miseri 
villaggi, dalla reggia all'umile caso-
lare, risuonarono voci di orrore e di 
cordoglio per l'ottirao so vrano, per 
1' amico del popolo, custode vigile 
d'ogni diritto e della gloria d'Italia! 

Lo h anno chiamato il re buono, e 
non a torto. Ricorda forse  l'Italia di 
non esser stata soccorsa dal suo re 
nelle piu gravi ealamitii ? Nelle innon-
dazioni che funestarono  e Roma e il 
Veneto, durante le epidemie e tan-
t'altre sciagure, non mai venne meno 
il cuor generoso dell'augusto principe, 
raa il conforto  della sua parola e la 
mano fin  troppo generosa giammai 
mancava per ogni dove una sola 
voce gridasse al soccorso. 

Pochi furono  quelli che non ebbero 
a dimostrare il rimpianto per il lut-
tuoso avvenimento, ed anehe i rari 
nemici non hanno potuto astenersi 
dal deplorarlo e dal rendere omaggio 
alle virtii reali. Soltanto qualche 
malvagio disse, che gli fu  conferito 
il titolo di buono perche non era 
stato capace di altro se non che di 
soecorrere i poverelli; ma che re di 
energia, che prode soldato non potra 
dirsi giammai. Di costoro non sarebbe 
opportuno prendersi cura; ma giacche 
vi sono aneora d i quelli che possono 
smentire un tal detto, s' interroghino 
gli ulani tedesehi che combatterono 
nella giornata di Custozza, e dicano 
quelli chi fu  il principe Umberto nel 
quadrato di Villafranca:  dicano se 
fu  un vile o un eroe: dicano se 
mancava il sangue Savoia nelle vene 
del re d' Italia! 

Ora egli riposa nel Pantheon! e 
tutta Italia si raccolse il 29 a Roma a 

piangere la vittima del piii orrendo 
misfatto.  Q,uesto pellegrinaggio si 
rinnovara ogni anno, pegno sincero 
deli'affetto  d'una nazione intera ad 
un re. Ad un re la cui tomba non 
sar& mai deserta, ma dove i fiori 
che radornano saranno sempre irro-
rati dalle lacrime di tutto un popolo 
riconoscente. 

Di CARL0_ALBERT0 

«Io giuro di consacrare tutta la 
mia vita ali' indipendenza d' Italia*, 
aveva detto Carlo Alberto prima di 
salire sul trono, »giuro che la mia 
spada, le mie sostanze, tutto il mio 
sangue, saranno consacrati ad un 
solo fine:  a quello di tornare 1' Italia 
al suo arbitrio natio*. 

E' facile  immaginarsi con qual 
giubilo fosse  salutato il nuovo re da 
tutti i migliori patriotti italiani, quale 
speranza corresse d' improvviso attra-
verso la penisola. E poteva Carlo 
Alberto, il principe nobile e cavalle-
resco macare a una promessa tanto 
solenne ? Si poteva forse  dubitare di 
chi aveva cospirato eol Santorre 
Santarosa, eol Balbo, eol Pallavicino, 
eol Confalonieri  e con cent' altri dei 
federali  e dei carbonari ? Poteva 
tradire 1'amico del conte Belguardi? 
No, certamente. 

Carlo Felice 6 morto! 6 morto il 
re ligio ai potenti, fedele  alla saera 
alleanza; gli 6 successo un principe 
dal sangue bollente, che e vissuto 
tra 1' amore e la fede  degli italiani, 
un guerriero che a combattuto da 
eroe. — L'Italia spera. E' un nuovo 
jteriodo che dovra incominciare, un 
periodo di rivendicazioni, un periodo 
di lotte e di vittorie; e quel debole 
soffio  di liberta che si espandeva per 
tutta la penisola, avra novella forza 
e vita dalla stessa reggia di Torino. 
— Carlo Alberto 6 il re! 

Ma non fu  cosl: 11 nuovo principe 
non pote sfuggire  alle male arti che 
avevano paral izzato dapprima Carlo 
Felice e Vittorio Emanuele. I sanfe-
disti non abbandonano le loro posi-
zioni, ma attaceano il re, lo afferrano 
stretto, stretto, lo conquistano a palmo 
a palmo, e s' industriano di demolire 
in quel petto generoso le piu nobili 
aspirazioni, gli ideali piti saeri. Ed 
egli cade infine,  vittima inconscia di 
quella gente abbominevole, cade nelle 
sue spire infami,  e viene meno a un 
giuramento, dimentica un patto. 

II 1831 che doveva segnare le basi 
deli' emancipazio^e d'Italia e invece 
il principio di 1111 periodo di vergogna 
e di lutto. 

I piu caldi patriotti vengono man-
dati in esilio, chi inneggia alla liberta 
viene messo in ceppi, chi si solleva, 
ucciso. II conte Belguardi stesso, che 
nei primi anni di lotta era stato il 
piu fido  consigliere del principe ed 
aveva assieme a lui divise le diffi-
colta della reggenza, nel maržo 1821, 
dopo la morte di Vittorio Emanuele, 
viene scacciato dal Piemonte. 

Non vi 6 nella storia una macchia 
di sangue che non s'allarghi smisu-
ratamente su colui che la fece  versare; 
e questa verita poso implacabile sul 
re, che pago eol proprio disonore i 
primi 17 anni di regno, ed espio le 
sue colpe e quelle degli altri con la 
stessa vita. 

Ma Carlo Alberto aveva detto: »lo 
giuro di consacrare la mia vita al-
1'indipendenza d'Italia», e non maned 
alla promessa. 

Siamo al 28 ottobre del 1847; 1'Italia 
tutta disillusa aneora e scoraggiata. 

Una giovane donzella, di rare bel-
lezze, eludendo alla severa sorve-
glianza, riesce a varcare le soglie 
della reggia piemontese e penetrare 

negli appartamenti del re. Rimane 
sorpreso e attonito Carlo Alberto a 
tal vista e la fissa  in volto attenta-
mente,comeper studiarne ilineamenti. 
Non trema la donna a quello sguardo, 
ma, forte  della sua missione, svela il 
nome e ricorda al principe tutto in-
tero un passato.... «Giuro che la mia 
spada, le mie sostanze, tutto il mio 
sangue, saranno consacrati ad un 
solo fine:  a quello di tornare ritalia 
al suo arbitrio natio«, mormora 
1' audace. 

Chi 6 mai questa donna che, sfi-
dando mille pei-icoli, ha 1' ardire di 
presentarsi a un re, di rinfacciargli 
il presente, d i ricordare un giura-
mento, un' antica promessa'? — E' 
Stella, la figlia  del conte Belguardi, 
una donna cui la dimenticanza e 
1' ingratitudine soltanto, puo aver ne-
gato un posticcino, e non 1' ultimo, 
tra i fattori  deli'indipendenza della 
patria. 

Da quel giorno, una nuova vita si 
difionde  per il Piemonte, 6 una no-
vella speranza che si espande per 
tutta Italia. II re pubblica riforme 
liberali, annuncia larghe franehigie. 
Ali' anni! ali' armi! si grida dall'alpe 
al mar. 

II di 8 febbraio  1848 viene con-
cesso lo statuto. Cresce 1' impeto 
delle idee generose, dei fatti  eroici. 

Nel maržo dello stesso anno Carlo 
Alberto intima la guerra ali' Austria. 
Si combatte da eroi: il nemico e re-
spinto, fugati  i tedesehi a Venezia. 
L'azzurro e giallo s'intreccia eol tri-
colore; 6 un popolo intero che com-
batre, un popolo di forti. 

Vittoria! Vittoria! si grida sui 
campi di Pastrengo, di Goito, a Co-
vernolo, dalle mura di Vicenza, dalla 
rocca d' Osopo, dalle lagune, dalla 
regina dell'Adria. Vittoria! Vittoria! 

L' Italia tutta e in armi. Dalle lon-
tane Calabrie, dalla Sicilia, da ogni 
parte accorrono a mille i volontari; 
donne e fanciulli  offrono  tutti il loro 
tributo alla patria. Ma indarno: Chi 
si e coperto di ferite,  chi si h votato 
alla gloria, cede infine,  e sui campi 
insanguinati della Lombardia sventola 
aneora un vessillo nemico. 

L' Italia e vinta, non doma aneora! 
Ai primi di maržo deli'anno se-

guente Carlo Alberto impugna di 
nuovo le armi, e sui campi di No vara 
si decidono le sorti d! Italia. 

E' una lotta sanguinosa; cadono a 
migliaia gli eroi. II re, sfidando  la 
morte, corre il primo tra le sue tile 
e incoraggia alla pugna. Ma 6 un 
ei oismo perduto, sangue indarno ver-
sato. Carlo Alberto, alla fine  della 
battaglia, vistosi a capo di un' eser-
cito scoraggiato, sconfitto,  distrutto, 
nell' impossibilit^i di continuare una 
lotta ormai divenuta insostenibile. 
«Tutto o perduto — esclama — anehe 
1' onore», e consegna la sua spada 
insanguinata, al figlio  Vittorio Ema-
nuele. 

In quella stessa notte, attraversando 
in mezzo a mille perieoli 1'accampa-
mento austriaco, egli abbandona 1'I-
talia che non doveva mai piu rivedere 
e si ritira in Ispagna ad Oporto. 

Infelicissimo  re, troppo duramente 
hai scontato le tue colpe; i ricordi 
di un'Italia avvilita, le memorie di 
un regno perduto, i decreti d'esiglio 
e di prigionia ti pesano inesorabili 
sul petto e affrettano  a gran passi 
il giorno della tua morte; e senti 
con orrore il cupo frastuono  delle 
catene che dilaniano le carni dei 
confratelli,  e vedi un nemico imbal-
danzito che si avvanza: tu fremi,  e 
vorresti impugnare aneora le armi 
tra le tile del tuo vecchio esercito, 
non piu duce, non re, ma come sem-
plice soldato; vorresti combattere 
l'oppressore, vincere o morire. 



«EGIDA» 

J)eposiiate  alla  ganca popolare 
Capodistriana  a! picco/o  risparmio  ed 
avrete i/  4 V 

Vedi  »fitraztoru  della  llanca  iv /I'  paginn),' 

M a uon vi suno piu speranze, non 
conforti  che possano ridare aH' infelice 
principe quelln vita, che il gftldtzlo 
troppo severo e ingiusto di un pojilo 
va lentamente spegnendo. 

Ai 28 giugno dello stesso aiino Čari o 
Atberto muore, bencdicendo alTItnlin. 
K voi che avete copertO di Hori la 
tomhu di Vittorio Emamiele, voi che 
avete adornato di trofei  il saaso che 
ricopre lo eeneri delferoe  dei due 
tnondi, voi abtiiate anchc per questo 
re una laorima e un flore.  K sni fVcddo 
marino »-h«' racehitide le suo orna a 
caratteri Indetebili scolpite: «Qui gia-
eie un martire deli' indipendenza di 
Italia.« 

iMdradn 

A proposito di scuole magistrali 
l Tedesehi della Slesia o con lom 

tutii i connazionali, fanno  un grau 
chiasso percho il povemo austriaeo 
č intenziouato di affibiarc  eorsi pa-
raletli stavi agli UUtuti magistrali di 
Troppavia c di Teschen. Tutto qumto 
chiasso ci paiv a dir vero ingiustj-
ticato; la Slesia una provimia h|-
lingue. an/.i trilingue; al Nord abi-
umo i tedesehi, al Sud i Ceehi «• i 
Polacchi; qualehe rosa meno della 
inetA della popolazione apparticne ai 
primi il rento ai secondi. Da notarai 
inoltre che le due <i«A principa I i, 
di CM i abbiamo fatto  piu sopra pa-
rola, sono su territorio »lavo, qttan-
tunque In maggioranza degti abitanti 
sia tedesca. 

Abbiamo toccaln quwta questione 
slesiana per fare  »in piecolo confronto 
con la Regione (»iulia. Nel nostro 
pacsc le eoudizioni etuografiche  eor-
rispondono su per gin a quelle della 
Slesia; quasi la metii della popola-
zione apparticne aU'elemento italiano, 
il resto ai Croati ed agli .Slovani. 
Anchc da noi esistono due istituti 
magistrali bilingui (quollo di Capo-
distria atizi trilingue! . m« nessuno 
s'e mai sognato per queato di pro-
testa re. In cose scolastiche noi siamo 
piu tolleranti dei Tedesehi; uoi sap-
piamo che la nostra regione č abi-
tata anche da al tre nazionnlita clie 
pure hauno diritto ad un' istruzione 
elententare: noi sappiamo h«»iii>.̂ iiiio 
che maeatri che ftnno  studiato it) 
liugua difleronte  dalla loro non pos 
sono essere bravi maestri; per ei6 
non abbiamo nulla in eontrario che 

lift  STORI R 01 UH SObDO 

La sera. di ogni giovcdt si andava 
tutri dalla marehesa Ginori uellu 
quale non si sapeva elu* rosa piu 
ammirare o la l>ellezzn delle forme 
o la boniA dcH'animo. 

Pittori, uomini di lettcir, magistrati, 
preti, uttieiali. tutti eonvenivano in 
« asa Ginori dove si eseguiva ottiina 
musira e dove si stava Hi no a tardn 
ora cUworrendo intonio piu >\.i-
riali nrgomenti, .Solamenii- di polilica 
non si parlava. giacelie era opinion« 
della marrhesa che la pulitie« pm-
stava ogni sentimento genUle. 

Quella sera pero, ••'era poea g«-nt.e 
dalla mare-ht-sat vuoi pi-n he la »erata 
era rigida. e fuori  tirava un vento 
malodetto, vuoi perelti ptopiin iptella 
sera si npriva il Bellini  e molti a-
vevauo preferito  di seoitirc il tenore 
De liiiicta unzieb'" andare n prendrn-
il tč in ca»« Ginori. 

La maivhesa era nel suo salotlo 
a disrorrere cnl eontr Papdoltl e 
eolla man heNi Torrearsa stdla sla 
gioue tnusicale che si npriva, quaudo 
tu annuuziato il e»n»mendatore Por 
dovn. presidente di Oorte d'app«'Uo. 

—. Kavorisea. l ommeudalore. Stdo 
che ella ^ venuta proprio.... questa 
sera Veda.... Mi hanuo tutti abban-
opnata. 

— Tutti ? No. Io qui vedo i signori 

nel nostro paese vi siano dei-eorsi 
magistrali slavi. Se noi protestiamo. 
protestiamo contro ribrirlismo dei 
nostri istituti magistrali: noi donian 
»limito la Heparazione dei eorsi italiani 
dai eorsi slavi: noi domandiamo che 
questi ultimi vengano trasportati in 
luoghi slavi, a vantaggio dei maestri 
di en tram br |c nazionalitA. Fra le 
nostre tlomande e le pretese dei te-
desohi slesiani ei corre un bel pd. 

E giA che siamo a parlar di seuole 
magistrali continuiamo. II dott. K<>rher 
ad una deputaziouc di todese.hi eln-
erano andati ad »̂ aporre le loro lit 
gnanze riguardo alta ve rt cn za di eui 
sopra, ebbe a rispondere seecamente 
che le paralelle slave verranno isti-
tuite, ma che gli  istitvli  rrxferantw 
in wntw ni /nlcsrhi.  Qnesta seconda 
parte della risjto.sta fa  subito pensare 
ad un trattamento ben diverso usato 
a nostro rigttardo: da parecchi anni 
a questa parte le scuole magistrali 
di Oapodistrla e di Gortzia vengono 
rette da slavi: perchfc  questa ingiu-
stizia ? Non abbiamo anche noi il 
diritto rl'aver qtutlche direttore ita-
liano? Mancano forse  professori  ido-
nei? Perch<s dobbiamo sempre venlr 
čalpestati ? 

Di questo inginsto trattamento verso 
di noi si dovrebbe pur chieder conto 
lassu. ai signori di Vienna. 

-l-^t-
N O T E A G R A H I E 

Sta tla e.... pastirci. 
Della stitlla s'incarica il sot lose rit to; 

de" pasticci — vetrinarl, ultmo, diesi, 
ur.... e chiss/t quant'altri n'ha in serbo 
per oggi! — il proto. in prevalenza, 

| si cura. 
E i buoi, amico proto, ti porgono 

grazie anticipale. Ben sanno che bi 
stalla, senza la uuova tua collabora-
zione, andrebbe a Hnir nel letainaio. 

to ti lodo, cotnpagno! Come il suono 
grave e solenne d'un cantico t<'de8eo 
lento lento l'a«-ea dimonticare, molfan-
ni fa,  a Heppc Giuiiti buott anitna. 
certo attributo delle candele d'un 
altar maggiore; oggi, e qui dove l'o-
peni savia di preti e governo ha 
tanto fatto  per I'atlratellamenlo de' 
popoli, ta croata dolcczza de' tuoi 
pasdcci beti potrebbe comrnuovere 
gli italiani delt' Istria ! 

Viva, ripeto: a' pasticei, a' reve-
rendi, al governo evviva! 

Pandolti ed i Torrearsa, I quali hauno 
aflrontati  i disagi della sera I h per 
fare  cosa grata aUa signora marc-hesa. 

— .Sempre cosi. ella. eommenda-
lore. Sempre gentile. 

Ma t« (•on versazione anche dopo 
1'arrivo del consi^Iiere commenda-
tore perdeva sempre di colorito e di 
vita, siitc.h^ la mandtesa per dare 
utiova e«ca al discorrere e<i anche 
per quella curiositi propria alte 
doniie anche elevatc. tlice al eom-
mendatore: — Perdoni la curiosita. 
Perchfe  ella commendatore, tiene at-
taceata alla catena deli' orologio quet 
soldinoVSara un rlcordoa lei molto caro. 

— Non (> un ricordo, ma lo tengo 
egualmente caro, perchfe  tempo fa 
mi apporto forluna. 

Ci diea, ci dica qualchc cosa 
det suo soldino rispondono il 
signor Pandolli e la marchetui Tor-
rearsa. 

II signor Cordova faliosi  serio iu 
viso, diê »: 

— Questo soldino 6 del sessantuno, 
cjksvi gloriosa per la patria. Non ha 
niente di diverso dei suoi fratelii  di 
eonio, se si tolga un bueehetto iriati-
golare in proRsimitA della periferia. 
Chi sa quante mani di iugordi avari, 
di giovani spe.nsierati, di belic donne 
e di uomini senza cuore, lo avrnnno 
stretto prima di venire attaccato 
alla mia catena! Qucsto soldino che 
nulla ha di diverso degti nltri, ha una 

Ma la prudente redazione dell'«E-
Kida« mi potrebi*« rieordare il c6m 
pito piu umite onae, soit qutvi: la 
prevengo, e eesso di cttrarmi della 
vita d'attri jche non sieno i buoi 
bestie pazieuti. 

» 
• • 

E teliclssitne h<»sMe, i bovini istriani. 
a giudicanie almetio tla' rieoveri lor 
concessi dalla piupartedegliallevatori. 

Descrivo. 
Un localc a piun terreno, basso c 

il metlo possibile spazioso, perehž 
mai contenga tropp' aria viziata. 
Uniči lori una porta d' ingresso e 
quatche spiraglio sempre aperto quasi 
a livello della testa de' buoi, eosi 
11011 privi d' aria eaterna purissima e 
quatche volta di freschissima  acqua. 
Pavimento in piotra di «inasegno», 
<le' liipiidi e de' gas cost nemica da 
caociarti fuor  di se. senza riposo;op-
pur la terra funge  di pavimento e 
iillora tli sotto a' buoi non la si rin-
nova. per evitare di condurli a' fan-
ghi. Posta targa c lunga abbastanza, 
tpiando pure la lunghezza sia deli-
mitala per 1'esistenzii d'un fossetto: 
il tpial fossetto,  cotn" e, a spigoli vivi, 
discrctamcnte profondo,  serve a con-
tenere disinfettanti  per le inevitabili 
ferite  che i buoi si fnnno  a' piedi 
posteriori. Incliuata parecchio, la po-
sta, non šolo perche le urine v'ab-
bian faeile  scoto, ma anche per pro-
curare alte bestte il solliovo d'un 
continuato stirainpnto di niembra, 
alte protiflehe  ma povere vacche l'a-
borto. Corsia tpianto mai ristretta, 
onde il Heno serva ben anchc da 
lettiera. Mangiatoia con la sjionda di 
legno, ottiina cosa per la putizia. Un 
solaio di Indle travi eariate e sovra 
qucste il pavimento tl«*l fienite  fatto 
con tavole mai connesse. acch6 il tleli-
zioso pulviseolo trovi prestuncnte la 
via dello norici e degli ocebi <le' buoi, 
i profumt  della staliti possatui al tieno 
indtir sa)>ore anche piu gi'ato; con 
troiube o uiegtio trabocchetU po' I 
passaggio del Heno, ollreche, in copia 
maggiore, de' prohnni e del pulvi-
seolo. (^nasi che sempre letaine di 
piu giorni accumulato sotto i buoi, 
ond essi godano il piu possibile delle 
gradcvoli sue etnanazioni. liagiti e 
uiulfc,  su' muri, con invidiabile eo-
»tauza, lavorau da iinbiancliino. L'ac-
qua sove tile putisce il latte medesi-
mo. Durante I' in veni o, chiusa la 
porta, v'6 tropp'aria 11 dcutro, ma 
salubre cost che iutere famiglie  colo-
niche si raccolgono liete per tdrne 
la soverchia a' fortunati  auimali. 
Nell estate, tafani  c mosehe iu;corrono 
in coj.ia, e con mirabile pazienz;i 
pervengono a sottrarre parte dol 
corpo bovino al raldo oppressore. 

Tutto (juesto e tli uieglio sussiste e 
succede 111 una stalla nostra. 

(CmitmiM)  r 

storia di dolori, la qiude, in |»arte «'• 
legata alla mia fortuna. 

Bravo! bravo! il commeudatore 
e solatna la marchesa. Ci racconii 

la storia. 
— Ce ta rau-conti - ripeto no gli nltri. 
II commendatore prosegue: 
— Avevo ventisei anni ed ero 

giudico a Bencina, piecoto villaggio. 
Una mattina vengo con sollecitudinc 
sveglialo dai ennibinieri, i qtiali mi 
arinunziuno che la baronessa Cereolo 
era stala durante la notte assassinata 
nel suo letto. Si corre iu časa Cereolo. 
La povera signora buuica, come ta 
cera. pareva che doiinissc sut suo 
letto d i morte. Da una pieeola ferita 
in prossinntA d<'l cuore, uscivano 
poclio stille di sangue. Nessun disor-
dine. ne sul letto, 116 uella suiuza. 
La poveretta con molta probabilitii 
era »tata nssassinata durante il sonno. 
II furto  era statu il movente del de-
lit to, giacchč il eassetto dove la po-
vera morta conscrvava le sue gioie 
era stalo trafugato.  I famigtiari  cnu-
merarono le gioie rabate e si seppe 
che, in tuezzo ad esse, la poveretta 
teneva conservato, quale ricordo, un 
soldino con 1111 buchetto triangotaro 
alla periferia  c che era »ervito da 
batocco ull' ituica bambina mdrtate 
sci anni addietro. Per quanto pero 
si indagasse, era stato impossibile 
SCoprire i rei, quando un caso mise 
me o meglio la giustizia sutla buona 

T R A I F I O R I 

I)ei triardini fraitcesi. 
Prima anoora che le creazioni del 

Le Notre sotto it lungo regno di 
Luigi XIV dessero ni giardini fran-
eosi quetla rittomaiiza e quella voga 
che li fecero  accettare come modelti 
iu tntta Europa, i «iardini in Francia 
avevano gi& proso un certo svituppo 
ed ucquiHlato una certa iitiportanza, 
giacche i parterres  spccialmeute dei 
tempi di Enrieo IV venivano consi-
derali come modelli di perfezione. 
Infattl  se consideriamo t' intreccio 
detle linee, la varieti dei disegni di 
foglie  vagamente disposte, non pos 
siamo a iiieuo che rimanere sorpresi 
at pensare come si poteasero con-
servare e far  risaltare siffatti  lavori 
(adatti piuttosto per un ricamo che 
non per giardini) con soli arbusti ed 
erbe; ma le forbiei  e la pazienza 
furono  per lungo tempo i principati 
strumenti del giardimere, che per 
mezzo di essi costringeva qnelte pocbe 
ed infetici  piante a Hgurare fogtiami 
e contorni, conservando scrupolosa-
mente 1'ingegnoso tracciato. L'arte 
dei giardini credevasi in allora avesse 
raggiunto 1'apice del progresso in 
Francia, per modo che il sig, Olivier 
de Serres, autore contemporaneo, 
esclaina in un momento di patriottico 
zelo «che non fa  d'uopo viaggiare 
«in italia n^ altrove per contemplare 
«i bei ordinamenti dei giardini, glac-
«che la nostra Francia vince il premio 
»sovra tutte te altre nazioni, potendo 
•dessa essere maestra in questa tna-
«teria»; veramente t' amor pa trio in 
questo caso ci sembra un jhj' eccessivo 
ma noi perdoniamo volentieri al si-
gnor Olivier de Serres, il quale pro-
babilmente ha parlato dei giardini 
italiani senza conosccrli, la qual cosa 
])iir troppo succede assai sovente. 
Un altro giudizio dello stesso autore 
al quale lasciamo interamente il 
merito, 6 queUo ove dice »che i 
•giardinieri fraucesi  erano giunti a 
•superare delte dlfliroltii  rigiuirdo a 
•disegni eseguiti con vegetall, che 
«8orpa8savnno di gran lunga tutto 
«ci6 che avevano potuto eseguire gli 
<artisti italiani. Qui, csclama, s' in-
•segna come si possano piegarc le 
•piante secondo il loro merito orna-
•mentale«. E dopo aver citate le 
vilic reali di Fontainebleau, Saint-
Gcrmain, te Tuiieries, Monceaus, 
Blois, prosegue dlcendo «che non si 
•puA a meno dt rtnianere coinpresi 
«di meravigtia contemplando delle 
•erbe che rafligurano  iniziati, nomi 
<di personaggi celebri, trofei,  gesta 
•d uomini e di animali, ediflzi.  vascelli, 
•ed altre cose. cjmtraffatte  con erbe 
• ed arbusti con una memvigliosa in-
•dustria e pazieuza». 

vin. Un giorno satdavo una nota di 
libri al libraio del luogo e questi nel 
restituinui in tanti spiccioli cio che 
avanzava delle due monete che avevo 
poste sul tavolo, mi da, con mia 
somma meraviglta, an soldo con un 
bueehetto triangolare presno l'orlo. 
'Chi vi ha dato qnesto soldo? dico 
io. Or ora me t«.i ha dato Abruzzesi, 
il panettiere qui vleino, risjionde lui. 

Corro dal panettiere. Da chi avete 
avuto questo soldo? I.o stalliero di 
časa Brunoldi 111«» l'ha dato. Sicuro. 
Io non avevo denari e i sotdi che 
stamane ho si>esi, me li ha dati 
proprio lui. Nop per gnente, li ho 
venduta la eritsea....« II brigadiere 
dei carabinieri. Intanto, informato 
dclfaceaduto  corre senza por tempo 
in mezzo dallo stalliere dei Brunoldi. 
che erano stati, vedano caso! gli e-
redi deli' assassinata, e subito gli 
dice: •Scellerato! come hai fatto  ad 
uccidere la buona baronessa Cereolo?« 
Quegli diviene pallido, gli tremano 
le gatnbe, e cade svenuto. Era stato 
proprio lui, 1'assassino, istigato dai 
suoi padroni, che cosl spe ravan o d'e-
reditare subito il ricco patrimonio 
deHassassinata, loro prossiina parente. 
Li scoperta di qucsto reato fece 
molto rumore. ed io fui  subito pro-
mosso per meriti speeiali. come dis-
sero i miei superiori; per eselusivo 
merito del soldino, che qui vedono, 
o signori. 



«EGLDA» 

Non meno interessante a eonoscersi 
6 1'elenco delle piante che secondo 
10 stesso autore i giardinieri d'allora 
adoperavano per 1' ornamenrazione 
dei loro po i fem-s;  »le principali ejrbe 
• ed arbusti che mcglio si prestam* 
•a queste disposizioni. 1 mirti, la 
• lavanda, i I ramerino cd il bosso 
•sono couslderate piante piu adatte 
•pci hordi perchč durano piu luu-
»garaente: c nei compartimenti »m-
•pllci o complicati, la maggiorana, 
«il tirno, il serpillo, la salviu, la ca-
• momilla, la menta, le mammole, le 
•margherite e pertino 1'acetosa e il 
•prezzemolo. Ma fra  queste piante 
•nessuna 6 da paragonarsi al bosso 
«per la doelliti eolla quale si presta 
«a tutte lo fantasie  delle forbiei: 
tdesso b lo schiavo deli' orticoltura, 
•e non ei tuauca per renderlo per-
•fetto  che il buon odore». Questo e-
logio al bosso 6 ben meritato, perche 
A 1'unica pianta delle sopra citate 
che siasi mantenuta in credito nei 
giardini di diletto, m en tre che le 
altre o vennero neglette o passarono 
nei campo delle piante d'ortaggio ed 
aromatichc. 

II risorgimeuto che da qualche 
tempo manifesta  vasi in Francia ri* 
guardo ai giardini re-golari non riee-
vette si pu6 dire il suo compiniento 
che sotto il regno di Luigi XIV, il 
quale non indietreggiando in 1'accia 
ad alcuna difticoltA  e »pesa. fece  e-
seguire quelle ineraviglie che tutto 
11 mondo aminiro ed animira aneora 
oggidi, del parco di Versailles ed 
attigue residenze del graude e piccolo 
Trianon; quivi, come in tutte le 
creazioni del celebre Le Notre, it 
concetto generale A grandioso. sor-
prendetnte, e le varie distribuzioni 
non potrebbero essere n6 pili inge-
gnose, ni piu svariate; grandi Jinee 
ora convergono in un punto šolo, 
ora percorrono in senso parallelo 
iutorsocoudosi in vari i punti di quel-
l'immonso spazio, eircoserivono delle 
figure  piu o meno regolari ma sva-
riatissime nei dettagli. <ili alberi 
sono nceessariaincnte tagliati in iiumIo 
regolare «1 uniforme,  eosl le spalliore 
dei carpini vengono lnanteiiute alli-
ueate eol inczzo delle forbicj  o della 
roncola adunca. Iji parte alla quale 
semhrn che il l<e NOtre abbia attri-
buita maggiore importanza, riguarda 
la distribuzione e leffetto  delle ue-
que: iufatti  difficilraente  si riseon-
trano altrove, vasehe, cascatelle,acque 
che Reattirisrnnn rla gruppi colossali 
di marino, tazze sostenute da ele-
ganti gruppi di putti in bronzo, ba-
la ustre. baciiii, teu. di uu effetto  rosi 
grandioso r eosl ben d i »posti wiue 
nei pm-rn di Ver*ailles; peprato chi« 
tutte que$le mcraviglie manehino d i 
acqua perenne per alimentare conti-
nuamente i molteplici giuochi d'aequa 
c vasehe. L'acqua che aliinenta 
ijueste cascate e quesli giuochi d'a-
cqua monumentali 6 Pomita uieeea-
nicainente, avendo dovuto il Le JTfttre 
costruire potenti macchine idrauliche 
assai riputate in quci tempi, per 
mezzo delle quali si accumula ima 
gran quautit& di acqua entro appo-
siti serbatoi da cui si distribuisce ad 
intervalli. come si usa aneora pre-
sen temen te ai varii scherzi d'acqua, 
fontane.  cascate, ecc. 

In detenninati giorni d'ogni mese 
si annunciano i giuochi d'aoqua di 
Versailles, la qual cona richiatna ima 
gran parte della popolazione di Pa-
rigi ad assistere al incravigiioso 
spcttaeolo. 

II Le Notre, come gli uomini su-
periori che tentano di rteondurre i 
popoli sul sentiero del buon gusto, 
baudi dalle «w creazioui tutte quelle 
puerili imitazioni di figure  d'uomini, 
di animali, di trofei,  di edifizi,  ecc. 
che regnavano aneora in quelPepoca 

nei giardini, tollerando appena le 
šale ed i teatri di verdura, i labirinti 
di cui si trovano aneora rari esempi 
ai giorni nostri. 

La Rivoluzione francese  eolla di-
struzione di Marly distrusse altresl 
un concetto del Le N6tre che, secondo 
il giudizio dei contemporanei, non 
era iuferiore  di quanto oper6 a Ver-
sailles. Quivi dapprincipio Luigi XIV 
voleva costruire sempliccmentc un 
rouiitorio rešile per liberarsi <lai fasti 
della sua Corte e condurre una vita 
semplice e tranquilla, ma fece  a poco 
a poco appianare eolline, eolmare 
vallate. costrurre un sontuoso palazzo 
con eleganti padiglioni, deviare acque 
onde alimentare continuamente gran-
diose cascate, baeini eleganteinentc 
omati, ecc. per modo che i giardini 
di Marly erano considerati come una 
delle piu ingegnose opere di quel 
celebre architetto. 

Fra le creazioni principali del 
summentovato Le NOtre non possiamo 
passurc sotto silenzio, il grande Tria-
non, attiguo al parco di Versailles, 
i parchi di St-Cloud, Sceaux, ChantlUy, 
Clagny, Marly, ecc., ove dappertutto 
introdusse qucllo stile classico gran-
dioso aecettato eol notne di stili* 
francese  e diventato talmente di 
moda che in tutte le Corti e grandi 
e piceole d' Europa ebbero il loro 
versailles, per cui anehe da n«i in 
Italia s' iutrapresero delle costruzioni 
colossidi, sproporzionate alle risorse 
dei piccoli Stati, e la maggior partf 
di que»ti palazzi, giardini, giuochi 
d' acqua, ecc. incominciati nei sccolo 
seorso andarono in rovina prlma di 
avere il loro compiniento. 

/tniHi  rr/M-nn. 

CHONACA PROVINCIALE 
lin  rinnio 

FesU pro „L<'ga Nazionale". Dome-
nica 14 agosto p. v. avremo una gran 
festa  eani|>estre a totttlc beneficio 
della «l^ga Nazionale«. 

Non sono aneora stnhiiid i partico 
lari della grandiosa festa:  ad ogni 
modo ei sara un gran liallo popolare, 
una regata con coshimi vcueziiini, 
una pešca gastrouomica, vendita di 
cartoline, Jiori, ventagli, mentre pol 
sorpres«1 rendcranno piu attrante la 
testa. 

lntanto il sollerte roinitato lavora 
a tutt'uomo, aftinehe  la festa  ricsca, 
come di consueto degna della nostra 
citt&. 

fVi»VM*>,  '20 </<  I  u;/lio 
In memorlN di Imberto I. Oggi 

per cura di que.sta Agenzia consolarc 
si eelebr6 nella Cattedrale una messa 
in memoria di re Umberto I, Assi-
stevano l'agente eonsolare. inolti re-
gnicoii e numerosi citladini. 

Kanila iii piazza. Domeiiiea la lianda 
di ipiesta societfi  Hlarmonica esegui 
in jiiazza uno scelto programma, t i 
seotendosi i meri tati applausi del pub-
blieo. 

Applausi speciali s'ebbe il signor 
G. Giacominsich nell' opera »Norma-. 

Fcrrtivia Pihmzu - Taufaiiaro.  L.i 
Giunta provinciale ha assegnato 1'ini 
porto di cor. 12.0<X) per il progetto 
di detlaglio didla ferrovia  »Parenzo 
Canfanaro«. 

La visita delToperaia di Cnpodistrin. 
Si att«aide con ansia la visita dei fra-
telli Capodistriani e si preparano loro 
festose  accoglienze. 

—;»*=r 

DA UNA DOMENICA ALL ALTRA 
Attilio llortls. Abbiamo appreso 

con viva compiacenza come 1'illustiv 
tiglio della nostra regione Giulia, 
•Attilio Hortis« al Congresso petrar-

Versate  i voj/r/ capitali  alla  Jjarjca 
popolare  Capodistriarja,  a sei anni 

fisso,  e vi renderanno  il  k ]2 % ga~ 
rantifo  neito  di  tassa rendita. 

C Vedi openmoni della  Banca in IV  pogina). 

L a tl&i i n F r a n c i « etl in ln^8ail(<krr» 
La lisi iniete prcscnUinrnto in Francia circa ll>i..'<00 vUtinic <U1' ttiiiu«. H t tu* 

rappresenin un poco meno di Ti decessi nor ntrni Abitnnti. In lujrliillorrn lu 
tisi, coni difflisa ^ territillc al pritioipio del »ncol i. ha perdnto In tneM dolin -nn 
intenultA : in lu«g<o di 5 rittime in-r ogni 1000 abituui, ogjfi un ta appena j . 

In Iuilia .si »ta tneglin cbv altrnvc, tna il tnaii-io t.a profondf radici. hi>ogiiA 
»»UruarKv Da luolti anni i medici piu in vogli preiM-rivouo con ri»ult<ui «<trproii-
denti la HoFlon«" »ntl^tUra d«l dott4>r G. Bamlier  t di PiiU rin«'- Di prt,ut.i cfticncin. 
devta dcliclla le mnlatiie di peltn n doli' iipparatn r .̂spirntorio, che sono di molu-plice 
tintura <* formi; <• qtltUi! uiaiuliic, i|uasi winprc accompagnato da catnrro piu o 
meno rupiotui, mii\o ccunliatttitc c vinte uu-reč Tiuto del mnldctto upecilico 

Come ognan s«, allontanato I' elemento infettiro, csscndo il cntarro il icitimio 
propiiio |H!r la proliltrazionc dni genni inlctiniiti, la uialultla !• vinta <• In (runri-
«rioiic no ^ lontann. La Ktatigtica dei frnnriti e li\ ad ntto.siiirlo, 

La tini e sopratnlto ucllc grandi cittA di« intierisec. Mu. nientc paura : «i ri-
corrn subito alln »pccifico del dottor ti  liaudiertt,  rlrbicdendolo allo ste««« inven-
ture in 1'alenuo, vin Cavottr, S9-91. c »i .<peri iti nun prossiuia guarigioue. 

i 

chesco tenutosi la settimana seorsa 
ad Arezzo, su proposta tlel presidente 
tleli Accadeinia •Franeesen Petrarca« 
di Arezzo, comm. Krance^co Gemor-
rini. Attilio Hortis, rappresentante 
della cittA di Trieste, che podedr 
una delle piu preziose raccolte di 
lavori petran^hesehi del moialo, venue 
eletto presidente della sezione italiana 
tlel Congresso. 

II nostro Ilorlis c per il nome suo 
illustre e come rappresentante della 
nostra Trieste venne necolto con 
grtintli applausi. 

Per uoi i&triani 1'aver avuto un 
nostro fratello  come rap|>resentante. 
ad Arezzo i* gia una grande e bella 
sodisfazione. 

IVr ima Sotieta tli glovuni istriani. 
Convoeata dai signori Oliviero Po-

iiis, dott. Giaaaandrea Gravisi, Pietro 
Filiputti e Giuseppe Cobol ebl>e luogo 
giovedl sera uu' adunanza privotn di 
giovani concittadini per trattare sul 
1' opportunita di isti tu i re una societA 
fra  giovani istriani. 

II signor Ponis. che i convoeati 
uominauo JI presidente, riugrazia i 
conveuuti d' esser intervenuti coni 
numerobi ali odierna adunanza e por 
ge loro il aaluto a nome dei conv<>-
catori. 

Lo scopo, contiuua il signor Ponis, 
che t{iii ci spinse a chiamarvi, k al-
tainente eivile e do vri avere I' up 
poggio di quanti iutundoiio cooperare 
al miglioramento morale e materiale 
di nueste po Vero terre nostre. 

L' idea di una sncietii fra  giovani 
istriani non č nuova: ma non s'6 
potutit efletluarc  ti cagione di molti 
osUicoli, che uua volta sembravano 
instipertibili. Eliininare questi ostacoli, 
togliere le Imrriere che tli\ idono le 
citta, dimiuuire non poehi attriti, e-
dneare etl istruire il poj>ol<>, promo-
vendo quanto a tnl uopo si reiuia 
necessario e togliendolo liiille pa*toie 
di idee fttlse  e daimose. eceo <|uanto 
possono e devouo fare  i giovani in 
Istria. 

K lo faretno,  se tutti sureino coni-
jiatti e concordi e se itapreiuo strio-
glierci anehe divll ubbitlire ciei«mente 
u quantl per motivi inspiegabili te-
mono di urtnre false  siiseeuibilitii, 
alle qiiHli talina si sacrilieauo i piu 
taliti ideali. 

U signor 1'uiiis.da quindi la parola 
al relatore dott. tiiannandrea Gravisi, 
il tpiale fa  un' csnuriente relazione 
sulla storla inerente ali' istituzioue di 
ima »ocietA ed enumera i motivi per 
cui esaa debbu essere formata  non 
solo ili študenti universitari, si bene 
di tutti i giovani istriani iudistinta-
mehle. Tale fti  1' ide« degli študenti 
capotlistriani. tale i 1' idea degli o-
dierni convocatori. 

Eniilio Gerosa, fra  1' approvazione 
dei nnmerosi presenti, in un forbito 
diseorso, dimostra la neccs«itii che 
tpicsbi erigentla societ/i abbia uu 
colore pretLimente anticlericale allo 
scopo di togliere il popolo dalle pa-
stoie de' preti. Questa lotiti anticle-
ricale 6 assolutamente necessariti, 
perche il clericalismo t ostacolo ad 
ogni progresso eivile. 

Alle belle parole del signor E. Ge-
rosa s' associ&no i signori (». Marsich 
e dottor Nicol6 Gambini, il tptale ul-
timo ribatte i Umori del sig. Marsich. 
che 1' au to rita abbia a porre il veto til 
compiniento di si nobile impresa: basta 
sostituire le parole «coltara laica« a 
«lotta anticlericale« per non ineon-
trare i rigori della leggo. 

E' necessario. dice in tine il dott. 
Gambini, che si stabilisca nettamente 

e nou con niezzi termini lo scopo di 
questo erigendo sodalizio per |>oter 
presentare ai giovani compro\inciali 
uu preciso programma. Propone a 
tale uupo e 1'assetnblea approva a 
unaiiimitA, dopo che ]>urlo in merilo 
il sig. Pietro Mauzini, previa diseus-
sione, ii seguente ordine del gioruo: 
•E uominato un comitato di ciuque 
memhri che sutbiliaca nou solo per 
sommi capi. ma aucbe nei particolari 
gli scopi dt:lla soc.ieti con 1* inearico 
di riferire  al piu pr».'sto». 

Sospesa per aleuni minuti la seduta. 
MU projinsta del sitfuor  Pietro Mauzini, 
vengono eletti a formare  il comitato 
i signori: Gerosa Emilio, Gambini 
dott. Nieolo, Gravisi Girolatno, Ponis 
GUviero e Žaro Giovanni. 

Dopo di cio il presidente riugrazia 
i presenti per il numeroso concorso 
e »per la loro valida cooperazione e 
toglie la seduta. 

Nuova invenzione. II nostro con-
cittadino ed amico signor Vittorio 
Piz/arello, doj>0 diversi anni di studi 
e prove, ritiscl ad ottenere risultati 
oltre ogni dire >oddisfacenti,  con le 
piu eonfortauti  parole di approvazione 
tla aulnrita tecniche, per un suo 
iiuovo sistema di motriee a vapore a 
rotazionc eotitinua. 

Per questji sua invenzione si ebbe 
tliggiii la patente austriaca con de-
ereto N. 190464)4: segno tleli'att«> A 
1752-04 d. ti. 32 luglio 1904 c fu  in-
vitato a procurarsi quelle d'Italia, 
Gerinaniji. Francia c llclgio. 

Al bravo meceanico dilettante sig 
Vittorio Pizzarello, che gia diede 
prova tli snu iutelligeuza nou comune 
per altre sue invenzioni e costruzioni 
tli apparati diversi. focciamo  il piti 
fervido  voto, che ijuesto suo nuovo 
sistema tli motriee a vapore porti 
nei eampo meccanico il meritato 
frutto,  a piena iode di ehi sacrifica 
lu sua esistenza percid ch'6 di ntile 
ali' iiiuunit/i. 

t^ue»to, signor Vittorio Pizzarello, 
e i I nostro augurio piu sincero. 

Hihlioteca t i vira. Ritorniamo sul-
rargomento perche le cose couie 
stanno ora nou possono assolutamente 
plfii  durare. La biblioteca 6 gift  da 
un paio d'anni, mereč le cure del-
1' egregio nostro prof.  F. Mtijer, ordi-
nata, e ordinato pure, dopo un pa-
ziente e lung" lavoro, da vero cer-
tosino, 6 1'archivio; e biblioteca e 
archivio. almeuo per i piii, che sono 
quelli che hunno bisogno, rimangono 
inoperosi. Pochi cittadini stmno tlel-
1'esistenza di ijueste due utili, pre-
ziose istituzioni, e se non fosse  la 
solerzia. lu buona volontA deli'egregio 
prof.  Majer che disinteressjitauientc 
e sotto sua responsabilita, concede, 
a aualehe giovane studioso, tli a}>-
profflttare  della biblioteca e deli'ar-
chivio, esse rimarebbero 11 iuutili. Ma 
perclii non ci si determina una volta 
o ad aprire aH'attuale biblioteca un 
entrata decnrosa, e metterla pose i a 
a servizio del puhlico, o eventual-
inente, se le difticoltA  per questo la-
voro sono lanto grandi, di traspor-
tarla p. ea. neH'ediflcio  del Fondaco. 
II tirar eosl in lungo queste cose 
che hanno tanta importanzu per la 
vita intellettuale e morale della eittA 
nostra, 6 cosa deplorevole e a cui 
assolutamente de v'essere pošto riparo. 

Si lamentu tanto la bassu coltttra 
genertile del popolo, la poea sua 
moralita e d'altra parte si traseurano 
cosi quelle istituzioni che potrebbero 
elevarle. 



•EGIDA. 

E' certo che aperta la biblioteca 
civic« si aentirit ta necessita di aprire 
lo biblioteche eircolanti popolari e 
che quulche gruppo di giovani si fara 
Piniziatore .mehe di queste. Ma |>er-
ehfe  questi giovani si muovano biso-
gnacheresempiopriinoveneadaU'alto. 

Rircviamo r pubbl iebiamo: 
Carissinta  *Egida». 

Non ti pare foree  che quello scoti-
cio che si verifica,  perfino  alle feste, 
sni ponle di Semedella, di hagnanti, 
anehe adulti. in costume che non 
dico.... potrebbe essere flnalmente, 
con qnnlche bella mu I ta o častijo c 
con »11 po' di buona volontA deile 
autorita municipale, tolto. Domeniea 
»corsa, iti qu(*l sito verso rimbrunire 
era uno spettncOlo indeeente o inde-
coroso per la cittfe  nostra. 

Stahiliaca il Comunc uno spazio por 
i bagni puhlici, magari lo ricinga con 
uno steecato, ma non permetta, per-
dinei! che duri qucl!o sconcio al ponte 
di Semudclla. Inoltre <•' e il perieolo di 
ricevcre qualchc sprti zza ta, •• in raso 
di rcazlone uaturnle, qualcbc brutta 
risposta o qualchc riaposta ridicola, 
p. es. — e questa e sueex"ssa 
«semo socialisti*. M a perdio! i I >o-
cialismo non permette che si ofien-
dano i l ittadini lranqnilli, che si 
disprezzi tutti c tutto, che h' imbar-
harisca I' animo negli odii, ne disprtti 
ridicoli; il soctalismo ha parecehic 
missioni sanic sulla terra. que|la di 
redi mere i lavoratori oltre chr ma-
teriahnente moraliuralif  e forse,  forse 
piCi moralmente che material nu-nte. 
ch6 in fondo  il aocialismo c piii di 
qucllo che »i čreda una qiiesiione 
moral«*. 

Mi »ono rivolto a tc, čara .Egida«, 
perchi vedo con q»ale interesne ti 
occupi, -nella cronaca eittadina, di 
tutto cid che pu6. far  del liene al 
nostro paese. 

Salve. 
affezionalo  asstH  titlo. 

Visite alle borgale deli*Interno 
deli* Utrla. E' una pran bella con-
suetudiue quolla, trasenra t a in paasato, 
cd ora ripresa. di tare ddlc acambic-
voli visite fra  le citta murinarc <le|-
1' Istria, in ud maniera A contribuis« c 
airattVatcIlamcnto deilc popolazioni, 
si diatruggono pregiudizi. ridicole pre-
vrnsioni. tra una citla c I altra, in 
ima parola si cnntribuiscc a quella 
pacc di cui tantn c tanto biaogito ha 
I' elemento nostro istriano. 

Ma se bella 6 la oonsiietudinc delle 
visite fra  h' cittA marinare, favorita 
anehe inpatte dal facilemexw>di  comn 
nicazione clie e il umre, aneor piu 
hella sarebbe quella delle visite fra 
le cittft  marinare e le borgale Hel-
1'interno e nostre e non nostre, ma 
amichedi noi,che purtrnppo vedendosi 
trascurate si abbandonano alla piu 
sfrenata  ngitazione. nmnteimtn da 
quelia gente venuta di fuori,  che ha 
tutto I'interesne di mantenerla per 
ingrossare la propriaepa. Tna volta, 
dicono loro, orano glltaliani quelli 
rhe s' arricchfvano  alle »pese del 
con t ud i no. ora sono eerti tfranclli, 
dieiaino noi. piombati dalla Croazia 
c Carniola rh>' spol pano il contadino. 
Dei duc ntali il seoondo, e molti con-
tadini i hanno cotnpreso. e il p< ,'giorc. 

Dal coutatto nostro quei di fuori 
si scntirebbero rinfranr-.ui.  consolati, 
migliorati, stringerehlier.i tli nuovo e 
volentieri, rapporti con IccittA, sarebhc 
tanto di guadagnato da mtti c duc i 
lati. La nostra traw.uratc/.za in qucsto 
riguardo e >Unnosa alle vere p<'po 
lazioni istriane, mentro i- utile, c in 
che modo. a qti«'' poehi messeri che 
vorrebbero farci  tutti croati. 

S'intende che le nostro visite de-
vono assumere un caratterc pncifico 
e non di agitazione per non dan-
pretesto poi a reazioni. dobbiam es-
sere civili e rispettosi e la popola-
zione deli' interno ritorneranno. con 
un po' di buona volontA c con qual 
che. saorihcio. nostre amiche. 

timo ntesso a dis])osizione del pulibltco 
per render pos.sil)ile atiche al non 
soci di partecipare alla bella gita. 

Noi plaudiamo ben volentieri a 
questa novella prova di fratellanza 
tra le nostre cittfc  e dalle colonne del 
nostro giornalo ali' ospitnlc Parenzo 
porgiamo il «Salutt> giustinopoUtano«. 

Lieoo masirale •(»iuseppc Tartiui.» 
E usclta per cura dello stabilimento 
tijiogratico <t. Caprin la nitida rela 
zione annuale del Liceo musicale 
•Giuscpjic Tartini« di Trieste. 

Lji hella relazione, che contiene 
importanti notizie soolastiche c fa  la 
erouaca deli'istituto durante 1'anno 
scolastlco 11)0.1-1904. t preceduta da 
un interessante studio del prof.  dott. 
Michele Stenta su «I.a etassica liuteria. 
italiana« e da un altro pregiato hivoro 
su «Casolla*, 1'amico di Dante, del 
prof.  Carlo cav. Perincllo. 

Dat raggnagli statistici del program 
ma rileviatno che alla tlnc dell amio 
scolastico il Liceo era frcqnentato 
da 221 allievi d' amlvt i sessi e che 
le s«;uole di pianoforte,  eanlo, violino 
e violoncello ebboro il maggior nu-
mero d' iserizioni. 

II programma contiene inoltre duc 
belic fotografie,  di cui 1'uua riproduce 
il husto di Oiuseppe Tartini, ch' č 
opera dello scultore Vittorio Covaeich 
di Trieste, c I'altra rittae I'ainpia 
sala dei concerti del Liceo. 

„Vit« antononia". E' uscito il seni-
lno faM-icolo  di questo importantissi 
mo e interessante bollcttino mensile 
della SocictA Polltica Istriana. Ecconc 
il sommario: II  VamgrMso  (jriwralr 
ordinarintMlu  Societh  1'otilira  Istria-
na h Cojvitlislriti  — Relazione morale 

sulic preseliti rondizioni politiehe 
o parlamentari (ref.  Hcnnati) Ren-
diconto Hnanziario 11 caiione so-
ciale Moditlcazioni dello Statutu 

- Tontro i fatti  d lnusbruck Klc-
zioni. .1/// sociali:  Seduta della Di-
rezione. .1 rlicoli  r sinili:  Ancora 
i' esen/inue da ta^sc c bolli per pre-
stiti di trorporazione autonoma. (iinnta 
pro>'iuri((lr  rlfU'  hlriti:  D.ii proto-
colli delle sedute ncl giugno 1U04 

convenzione per la regolazione 
dei torrenti montani ncl bacino del 
Quieto L'cquivalente d'itnpoata e 
le confraterne  localizzjitc. S t'i  Cmmmi. 
Sedute delle Rappresentanze rjomunali 
(Cherso, Piran o, Umago, Valle). Lrggi, 
Ovdiniinsn  Ik  rrrti:  I ji legge per 
la strada da Cherao ai Lussini. Oiu-
rteprutlensa:  La decisionc snpreina 
sulic denominaziolli bilinpui delle sta-
zioni ferroviarie  — Fra Conume r 
m,edir.o (una. decisionc della Suprema 
Torte di giustizia stil sevizio medico 
nei Cotnuni). Corpoirtzioni  ngrarie: 
Consiplio agiario provinciale — Av-
\ iso di coneorso. U'gti  Sasionale: 
Dir?ziotu'•  <i'nhfite•  SeziOH?  Adriati 
ca: Estratti dei verbali delle sedute. 
Istituto  tli  čredi  tO fondiarh  provin-
riqlr  ilrll'  Istria.  La sezione per il 
credito roinutiale Modifirazionl 
ddlo statuto II tasso j»er le nuove 
lettero di pegno I mutui del I 
semestre, fa  ss? nun I  i r consorsi 
rcnuomici.  l'n corso per contabili 
segreturi delle Casse ruralL Sotisia-
rin. Fra libri e riviste. 

4—J-

|,a gita |H'r Parenzo. Oggi duiujue, 
S4> il temjMi sara propizio. la nostra 
•SocictA operaia. e biion numero di 
eitladini si recherunno alla volta della 
consorella Parenzo con i piroscati 
•Santorio« e »San Giusto«, quest'ul-

La Baaca Popolare CapJistriaiia 
CaoMHIMI r«iP«lnto a ̂ »ninii« UiaiUI* 

Kii I*- »^eitentl <>]vrn*li>ni: 
1. Accorda presti ti verno cambiale 

con garanzia di almeno duc Hrine, 
per un termine non inferiorc  ad uno 

superiore a sei mesi, al <>" non 
11 

e H B H p H 
piu per spese di provvigione. 

Prcvio avviso di otto giorni dalla 
loro scadenza, le cambiali potranuo 
venir rinnovate, »pialora venga resti-
tuito un quinto della somma o quella 
frazionc  mlnore che, in ogni singolo 
raso. fu  dalla Dirczione se di sua 
spettanza. altriinenti dal Consiglio di 
Amministrazione eccezionalmente ac-
(ordata. 

II. Sconta cambiali, con almeno 
dne firme,  a scadenza non superiore 
a sei mesi al ti" „ piu ' per spese 
di provvigione. 

III. Apre conti correnti garanti ti 
con mallevaria di duc o piu firme 
solventi, per la durata massima di 

due anni al f»"'»  piu '!*:» PP|' spese 
di provvigione. 

IV. lnvcste dennri in eftetti  di si-
curezza pupillare ed in ipoteche di 
sicurczza pranimaticalc a rondizioni 
da stabilirsi. 

V. DA prestiti a debitoriale. verso 
rimborso in rate mensili per la du-
rata tino a rinque anni, con garanzia 
di almeno duc tirme al •>*/, piu 7«V« 
atinuo per spese di provvigione. 

VI. Assume amministrazioni per 
conto di terzi a rondizioni da stabi-
lirsi. 

VIL Fa il servizio di «:assj» per 
conto di terzi a condizioni da stabi-
lirsi. 

VIII. Assume incassi e pagainenti 
per conto di SocictA rooperative di 
produzione, di consumo c di dittc pro-
tocollatc a condizioni da stabilirsi. 

IX. Riceve valori in custodia e 
provvede per 1' ineasso dei medesimi, 
verso una provvigione di ' / ,0 / , sino 
a eorone mille c I ° „,. sopra rorone 
milic, per il termine tnussimo di sei 
mesi. 

X. Accorda sovvenzionl verso pc-
gni di valori pubhlii i, non oltre i '/» 
del loro valore d i Borsa, al H" „ c-
sente di spese «li provvigione. 

XI. Assume opernzioni di rambio 
e rompravpiidita dl t ltol l , rartellc e 
liromesse di luttcrla erc. ert*., anrlie 
in forma  rateale. 

XII. Riceve sotnme di deuaro: 
A. iii l»anr<»Kli'o 

per qualunque importo, non pre-
levando per6 piu di .">00 eorone al 
giorno, a vista al '2  1 ,"/»• 

I t . i n 
L per qualunque importo preleva-

liilc verso preavviso di tre giorni 
al 3 */.. 

2, per qualunque importo, a tre 
mesi tisso. prelevabile verso pre-
avviso di quiudici gionii al 3 1 / / 

S. per qtialiinque importo, a sei 
mesi tKso, prelevabile verso pre-
avviso di ventiun giorni al 3l/,*/« 

4. per qualunquc importo, a un an-
no tisso, prelevabile verso pre-
as^iso di tati inese al 33/,7«' 

C. »I |>i<'«'olo rispi irmio 
r i lasna ad opni singola ditta umi 
piii di un librett«, per vrrsamenti 
mensil i mm superiori a Corone 6 0 
ud ••»•rezione drl primo versaniento 
che virnr arrrltato per i |milamiue 
ini|K>rlo. II pirrolo risparmio non 
potrii rsserr mai Mi|«'rion' aH' im-
porto nia<isiino di Corone H>0t>.— 
Rimlmrsi si effettueraniio  con p re 
avviso di rimiur pinrni al +"/„. 

1». i n d e p o s i t o p r e ^ t l l i ipot«'-
cnrl 
per qualumiur importo, » sri antii 
llsso, Vedi progetto votato dal Con-
siglio di Amministrazione addi 5 
Decembre 1903) al 4 ' ' / /„ . 

Tutte t*1 condirioni Imlicate koiio vnlevoli 
fino  a nuovo »vvlito. 

Ogut domanda eva*» iti «orvenaione o 
mtitoo sg»r/l valevole entra i primi <ittiiidici 
giorni da iiut-llo dr.H' »ccelUutou« »In parle 
delili Diri zionc o drl Consiglio. 

('R|H)dMria, I tnaifzio  1!MM. 
LA DIBEX10XK 
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BANCA POPOLARE CAPODISTRIANA 
— f!  — 

Associazione di Comrnercianti ed Industriali 
oRAItlO D' OFFICIO: 

Nei ginmi feriali  dalle 9 alle 12 ant. 
e dalle 3 alle 6 pom. 

Nei giorni feativi  dalle 9 alle 12 ant 
II Direttore di turno si troverA negli 
ufficl  nei giorni feriali:  dalle 9 alle 

10 ant. e dalle n alle »J pom. 
Nei giorni festivi:  dalle 11 alle 12 ant. 
•fftrsmtfs/ffs"'""""*""""""""**""""-

A r t u r o R e n d i c h 
Orologiaio 

TRIESTE • CORSO N. 2 3 

RSSORTIf/IEHTO  DI OROliOGI 
i l '0ro . iPArgrnto r Mrtallo 

Peniole, Retolatan c STeglie 
lti|uiraxinni di <|HaMaMl itcut«' m prmxi 

iiiodlfKsinil 

MASSIMA GARANZIA. 

AVVISO 

La Iiunca  popolare  capodistriana 
per facilitarc  il cambio della moneta 
spicciola ed lu argento riceve in ver-
samento n titolo di deposito ed in pa-
gamento la moneta steasa purche sia 
consegnata iu sacchetti sigillati e mu-
niti del timhro della ditta che effettua 
il versamento. 

I sacchetti devono esser completati 
in questo modo: 
Pczzi da 2 Če nt. 1000 pari aCor. 20 

» 10 » 2000 » . » 200 
» 20 » 1000 . . . 200 
» 1 Cor. 1000 » » » 1000 
• 1 Fior. 500 > > > 1000 

» . 5 Cor. 200 » . » 1000 

C I R C O L A R E 
•l.iU M<iinM! agricoU 

ieir Associaz. di Comiercianti ed indnstrlali 

La sottoscritta si pregia di avver-
tire i Bignori Sotri che il bandaio 
Mtaschiar  Francrsco,  in Callegaria. 
terrA a loro disposizionc delle mac-
chine irroratrici, cedendole a nolo 
al prezzo di soldi 20 il giorno. Ripa-
razioni di eventuali rotture causate 
da negligenza di chi userA le tnac-
chine, dovranno venir risarcite. 

Per quei soci che intendessero ac-
quistare irroratrici per proprio conto, 
le dette mačehi ne verranno caleolate 
a fior.  7.50 1' una. 

Le macchinc sono aftatto  nuove e 
d i sistema uso Vermorel. 

!'npodi»tria  'Jo  aprile  19<H. 
LA PKESIDESZA 

-T—»-

T 1 P 0 G R A F I A 

k 
C R P O D I S T R I A 

Si eseguisce qualunque la-
voro, comune, che di  lusso 
con la njassima e^atie^a e 
ce/eritd. 

Arhille PtacmUnl." rwUtt«« rc»jioniuihlle 
Cupuliafiu.  Tip. UM * 1'rUmk 

C o m p e r a t e s e m p i e 
i fiammiferi  della 

„LEGA NAZIONALE44 

Nnova Societa Citt di Navigazione a Vaport 
frm 

CA POD ISTRIA-TKIE8TE 

Col giorno 4 Lujftio  l!K>t fino  a nuovo 
avviso i piro-tafi  Mn-iali «rgulranno {tempo 
prnnettendo) nellf  giu- ^iornalierr il se-
Kut-nto orario nei giorni feriali: 

l>a < apiKlMria p« r Tri 
I corsa oro ani., II cersa ore 7 ant.. 
III corsa post.) ore 5» ant., IV corsa ore 130 
po m,. V rr-rsa (post.) orc 1.15 poin.. VI corsa 
ore 8.30 poni. 

Nei jtforni  festivi: 
I corsa orc R.45 ant., II corsa orr 7 ant., 
III corsa post.) ore 9 ant., IV corsa post.) 
Ore •> pom. 

Iia Trirste j»er < ap«<li»tria 
Nei giorni feriali: 

I corsa ore 7.45 ant., II rorsa ore II ant., 
III corsa (post.) orc 12.06 uier , IV corna 
ore 2.45 poin., V corsa ore l i t pom., VI 
corsa <irv 0.30 pom. 

Nei giorni festivi: 
I corsa ore 7.45 ant., II cor*a orc 11 ant., 
III corsa (post.i ore 12,05 mer., IV corsa 
ore K poin. 

Prvaui di iHissaggio: I pošto soldi 20 — 
II po»to Mtldi 10 indNtintaiiiente 

Accctasiioni e nolo delle inerci da conve-
nirsi col capitano — II punto d' appro^o 
n Cnpodistria t il Porfn  a Triestts la Pivo 
ilrll/t  Sunili), 

Facilitazioni doganali accordate col deereto 
deli'I. H. IJiruaione di Finanita dd Trie»k> 
2S ruarso 1902 N 11277 

CapmIiKtria.  36 Aprilf  1904. 
LA DIHEZIOSE 


