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3 2 2 IL MONDO ILLUSTRATO 
4 

Tulle le lettere, plichi, e qualsiasi allro invio con-
cernente il giornale II Mondo Illustrato deb-
bono essere esclusivamente indirizzati alla 

D i r e z i o n e «lei Ì I O M I O I L L U S T R A T O 

oppure alla Società L'Unione Tipograftco-Edi-
trice Torinese. 

Via Carlo Alberto, N° 33, casa Pomba, Torino, 
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k l c b u s . 

CRONACA S R O I U C A - M I T S C A 
I T A L I A 

M e n t r e le c i t tà i ta l iane preparatis i a c e l e b r a r e la f e -
s t a naz iona le f issata dal P a r l a m e n t o a l l a pr ima d o m e -
n ica di g iugno — per la qual festa si porrà a fes ta a n -
c h e il Mondo Illustrato — le d iscuss ioni p a r l a m e n -
tari p r o s e g u o n o nel la capi ta le provvisor ia del n u o v o 
regno con diverso es i to e con diverso i n t e r e s s e . — I l 
di 18 c o r r e n t e i rappresentant i del la naz ione d i scus -
sero il proget to di l e g g e troppo l u n g a m e n t e svilup-
pato dal deputato R i c c i a r d i c i r c a l'in cani era mento 
dei beni e c c l e s i a s t i c i — e lo r e s p i n s e r o , facendos i savii 
giudic i sovra tu t lo del la s i tuaz ione a n o r m a l e del le 
P r o v i n c i e napole tane , L u n e d i , 21 , il g i o r n o c l i m a t e -
r ico min is ter ia le per le in terpe l lanze che gli fioccano 
addosso più fìtte c h e g r a g n u o l a , il R i c c i a r d i abusò 
n u o v a m e n t e del la p a z i e n z a — poca — e del la t o l l e -
ranza .f—, n o n mol ta — dei rappresentant i , d i lungan-
dosi sui fatti recent i di Napol i . A l t r e in terpe l lanze 
v e n n e r o moss» s o p r a a l t re m o l t i s s i m e cose , s i c c h é il 
p r o c e s s o verba le dei segretar i i debbe aver ar ia di 
g u a z z a b u g l i o . I n quanto a noi ci l i m i t i a m o a p e s c a r n e 
fuor i un inc idente assai c a r a t t e r i s t i c o . 

Il m i n i s t r o C a v o u r , che in mezzo al le sue occupa-
zioni e p r e o c c u p a z i o n i t rova la via ad e s s e r e a vo l te 
d'una lepidezza s p i r i t o s i s s i m a , in q u e l l a t o r m e n t o s a 
t o r n a t a , essendo m i n a c c i a t o d'una in te rpe l lanza del 
s ig . T u r a t i r e la t ivamente a l la già nota c i r c o l a r e di 
m o n s i g n o r C a c c i a sovra o piut tosto contro Ja festa na-
z ionale del 2 g iugno, parò il c o l p o , g iudicando code-
sta, c o m ' e r a , una questione di i n t e r e s s e s e c o n d a r i o , e 
p r e g a n d o la C a m e r a di rimandare l'interpellanza dopo 
la discussione delle leggi aminini strati ve. Da oggi a co-
desta e p o c a i deputat i in terpe l la tor i avran tempo 
d'andare a c a c c i a d'a|tre c i r c o l a r i oltre que l la di mon-
s ignor C a c c i a i . . . Del res to , il c l e ro i n t e l l i g e n t e ed i l -
l u m i n a t o fece o r m a i giust iz ia egl i s tesso del le esorbi -
tanze e del le in to l l e ranze del v icar io capi to lare di Mi-
lano . G i à upa pro tes ta gl i v e n n e indicizzata da e c -
c l e s i a s t i c i , la cui l i s ta passa il c e n t i n a i o , e fra i qual i 
figurane) i pr inc ipal i p r o p o s t i - p a r r o c h i m i l a n e s i . I l 
reaz ionar io p r e l a t o , a motivo di ¡significanti dimo-
s t raz ioni , c h e tut tora c o n t i n u a n o , c redè sa lu t i f e ro par-
t i r s e n e d a l l ' e x - m e t r o p o l i lombarda . Il Capi to lo m e -
t ropol i tano però , radunatos i , dec i se a l l a u n a n i m i t à 
di porsi a disposiz ione del M u n i c i p i o p e r le funzioni 
r e l i g i o s e del la festa del 2 g iugno . 

Popò sopra p a r l a m m o d ' in terpe l lanze i n t e m p e r a t e . 
O n o r e v o l e e c c e z i o n e dobbiam fare per q u e l l a del d e -
putato T e c c h i o su l la n o t a dei min i s t r i R e e b b e r g e 
R u s s e l l c i r c a i yot i de l la V e n e z i a . Il T e c c h i o non 
e s p r e s s e c h e noli fatti e perc iò inoppugnabi l i , e i rqp-
p r e s e n t a n t i , co ' l o r o p l a u s i , e p p il pres idente 
C a m e r a , col breve suo d i s c o r s o ; c o n s a c r a r o n o e s a n : 
c i r p q o ^esecraz ione dpi popol i i ta l iani pontro \ cay-
c e n e r i ¡ iel la Venez ia . 

y ^ ^ i v e r s a r i o degli a t roc i fatti del 15 maggio 1847, 
i quali c o s t i t u i s c o n o il m a r c h i o più infume fra i tanti 
onde yan s t immat izzat i i B o r b o n i , venne celebpa}q 
cop c e r i m o n i e devote , le quali non furono ¿urbqfe, 
copae pur t roppo accade d$ q u a l c h e tempo co là , 
v e r u n i e s o r b i t a n z a popolare o faziosa , i n quanto 
m o v i m e n t i parzial i di r e a z i o n e , c i r c a ai quali ta^i j 
p a r t i c o l a r i ci han forn i to i diarii degli scors i g iorn i , 
il min is t ro d e l l ' i n t e r n o M i n g h e t t i , ne l la sed^tft gì 3, 
r a m m e n t a t a , diè soddis facent i spiegazioni^ a s s i c ^ T 

rando e s s e r dessi cessat i quasi dappertut to , 
e g l i n o , d 'al tronde , stati g r a n d e m e n t e e s a g e r i ] dfjgji 
o rgan i dei parti t i e s t r e m i . L e e lez ioni c o r a q n a l j 
fan quivi dappertutto r e g o l a r m e n t e , con d i f f i co l tà 
ma senza per i co lo . B e n s ì la u l t i m a infornata di dgpi j : 
tati scar la t t i mandat ic i da Napoli ci è prova non dup-
b i a c h e l 'opposiz ione , cji q u a l u n q u e t inta e l la sia, c o l à 
ferve e l a v o r a . 

Il P r i n c i p e E u g e n i o di Cari guaito t o r n ò sip. da ier 
l 'a l t ro a T o r i n o , 

L ' a v v o c a t o S t r a d a fu n o m i n a t o d i re t tore del d i c a -
s tero de l l ' in terno e de l la polizia a Napol i . 

I l dì 20 venne a M e s s i n a pubbl i ca to il decre to de l la 
l e v a , ed i n v e c e del preconizza to m a l c o n t e n t o popo-
l a r e , il popolo è andato p e r c o r r e n d o le vie del la s i cu la 
c i t tà in grandi masse , p r e c e d u t e dal la bandiera i t a -
l iana, e g r i d a n d o : Vivala leva! viva l'Italia! 

Cuor di reazione senza c u o r e — e sovratut lo senza 
c e r v e l l o - — è la Corte di R o m a , donde vi e nei una nuova 
p r o t e s t a a n t o n e l l i a n a e ne v e r r a n n o a l t re mol te , 
c o s i c c h é codesta Corte potrà vantars i di mor i r p r o t e -
s tante . — L 'Àt i tonel I i r a c c o m a n d a ai fedeli di tutti i 
paesi a non fare acquis to dei beni dei convent i e d'al-
tre corporaz ioni re l ig iose , conf iscat i dal g o v e r n o i t a -
l iano, i quali acquist i — dice lo sdentato m o l o s s o —• 
saran nu li ed irr i t i . —-• M e n t r e dall ' ini lato codesta 
C o r t e — dalle cor te viste — protes la , dal l 'a l t ro essa 
p r o s e g u e ad a r m a r e s a t e l l i t i ' e sgherr i , che un dì 
forse saranno i primi a porle il c o l t e l l o del br igaute 
al la gola . E vari i br igant i del la bassa I ta l ia vi raffi-
gura l ' inc i s ione che il Mondo Illustrato pone n e l l a 
pr ima pagina del suo n u m e r o odierno , che vanno ad 
ar ruolars i ne l le diradate file dei sos ten i tor i del do-
m i n i o t e m p o r a r i o papale , dal c o n t e g n o , dai modi e 
c(alla facc ia dei qual i a g e v o l e è a r g u i r e qual i s o s t e -
gni potranno e s s e r e c o t e s t o r o , e qual governo debba 
e s s e r que l lo c h e di tali sos tegni si avva lora . 

ICossuth, dopo aver t r a v e r s a t i T o r i n o , g iunse m a r -
ì , 21, sul tardi , a M i l a n o , e si f e rmò a l l 'a lbergo 

del la Gran B r e t t a g n a . L a banda mus ica le Garibaldi, 
s e g u i t a da fitta c à i c a di popolo , fece una serenata sotto 
le finestre del capo u n g h e r e s e , a l la quale t e n n e r d i e -
tro c l a m o r o s i ed e n t u s i a s t i evviva . K o s s u t h , c o m -
m o s s o d e l l ' a c c o g l i m e n t o fes tevo le , par lò affettuose 
parole a l l ' a s s e m b r a t a m o l t i t u d i n e , d i s c o r r e n d o con 
m o l t o s e n n o e dot t r ina de l la V e n e z i a e del totale a f -
f r a n c a m e n t o d ' I ta l ia . Ora egl i si res t i tu ì a T o r i n o , 
a c c o m p a g n a t o da dist int i U n g h e r e s i . 

E S T E R O 
• 

Francia. —• Il minis t ro P e r s i g n y spedì ai prefet t i 
una c i r c o l a r e pubbl ica ta dal Mon-itcur ed e v i d e n t e -
m e n t e mot ivata dal n o t i s s i m o opusco lo del duca 
d 'Aumale , n e l l a quale r a c c o m a n d a loro di s e q u e -
s t rare a m m i n i s t r a t i v a m e n t e ' (vulgo a r b i t r a r i a m e n t e ) 
le pubbl icazioni che fossero per e s s e r fatte in n o m e 
di p e r s o n e esuli o b a n d i t e ; e di p r o c e s s a r e g iudic ia -
r iamente lo s c r i t tore di quals ias i r i sposta . « Gli è in 
questo modo (dice la c i r c o l a r e min is te r ia le ] che un 
rappresentante de l la pol i t i ca del 1840 ha potuto do-
mandare i m p u n e m e n t e al v i n c i t o r e di S o l f e r i n o ; Che 
cosa avete fatto della Francia? » 

L a Patrie ha una nuova nota, la qua le , per r i s p o n -
dere al le impazienze del la pubbl i ca o p i n i o n e , tende a 
c o n f e r m a r e il c a r a t t e r e e s s e n z i a l m e n t e provvisor io 
de l la o c c u p a z i o n e f rancese a R o m ' a , Ciò n u l l a m e n o , 
i corr i spondent i parigini deWIndépendance Belge, e so-
pratut to del Journal de Genève , i n s i s t o n o nel d i ch ia -
rare l 'occupazione esser deciso n e l l a mente de l l ' Im-
pera tore dover durare più l u n g a m e n t e di quanto v i e n e 
in g e n e r a l e c r e d u t o . P e r buona sor te , l ' I m p e r a t o r e è 
un grande savio , e sa c a m b i a r e a t e m p o , s i c c o m e i 
savii ne han fama, i suoi pens ier i . 

L e d iscuss ioni nel S e n a t o c i r c a le pet iz ioni in f a -
v o r e del la S i r i a furono t e m p e s t o s e e v io lente . Gli u l -
t r a - c a t t o l i c i del S e n a t o , c o m e L a r o c h e j a q u e l e i n e S e -
gur d 'Aguessea u, t r ip l i cemente anglofobi e c o m e fran-
ces i e c o m e reazionar i i e come o l t r a m o n t a n i , v o l l e r o 
d e n i g r a r e il governo., rappresentandolo in tal q u e -
s t ione , gravida di tante a l t re , s i c c o m e troppo devoto 
e r e m i s s i v o a l l ' Ingh i l t e r ra . Il min is t ro B i l i a u l t pro-
curò , con abi l iss imi lenoc in l i , s c a n c e l l a r e la s in is t ra 
i m p r e s s i o n e cag ionata dai d iscors i avvelenat i dei c l e -
r ica l i , e ( ^ p u r e z z a del le frasi , lo sp lendore dei c o n -
ce t t i/ i l r i m b o m b o delle parole g iunsero infatti a co-
prire ja vacui tà dei fondo del suo d i s c o r s o . E i disse , 
a Franc ia non essere in S i r i a che la sent ine l la ed il 

so ldato d e l l ' E u r o p a , e quando, per obbedienza a l l ' in -
t imazione inglese ? il di 5 g iugno, la F r a n c i a e v a c u e -
rebbe quel paese desolato d^i re l ig ios i dissidi i , s a -
rebbe l ' e u r o p a , non la F r a n c i a , che a b b a n d o n e r e b b e 
la S i r i a . In f ra t tanto nuove ' conf lagrazioni parzial i r i -
pullularlo più qua più là, c o m o da radici ancor verdi 
¿('arbore mal t r o n c a t a , e forse può darsi c h ' e l l e n o 
s ieno acj ar|e provocate , aff inchè Ppppqpazione trovi 
pretest i a pro lungars i . Il fatto sty che ' la quis t ione 
de l l 'occupaz ione del la S i r i a è, per cpsi dire , il corpo 
opacq i| q u a l e pro ie i ta orpbre sini^fre e m i n a c c i o s e 
su II 'orizzonte de l la pace e u r o p e a . L ' O r i e n t e , donde 
ci vien la luce , è ornai da un pezzo la reg ione del le 
t e n e b r e , in mezzo al le quali maturas i forse la futura 
g u e r r a europea , ult im^ so lv i t r i ce del)•ultim9 grande 
nodo pol i t i co onde siam |utti avvol t i , c i rcui t i e copi -

Intanto» quel che di più c h i a r o e m e r s a 4 a j l ' e s p o s i -
z ione del s ig . Billau|$, §i £ che , finiti j 'oppqpazione, 
l ^ m i n i c a g l i o L e B ^ i b i e r $qçirà ad ipprpçicvrs' fUvanti 

B e y r o u t h coq sei vasce l l i , e l ' I n g h i l t e r r a , posi s u : 

f a t t i v a r impet to al la F r a n c i a , farà a l t r e t t a n t o . 

- r II capo dell/illustre casa ta dei R u s -
sel l , F r a n c e s c o duca di B i f o r c i , fr&fpljp $eìl*attual 
p-iinjstrp degli affari es ter i , è rppptp, pplla sua vi l la il' 
dì 15 c o r r e n t e . (1 defunto era ini luent iss irno presso 
\ìì R e g i n a , che s v o l e v a c o n s u l t a r l o n e l l a formazione 
di tutti.i min is ter i , e grande inf luenza eserc i tava pure 
nel P a r l a m e n t o —• in spec ie ne l la C a m e r a Al ta , di 

cui e ra m e m b r o eredi tar io . Ne p a r l e r e m o nel pross imo 
11 iirner0 del Mondo Illustrato. Il duca di B e d f o r d aveva 
73 anni , essendo nato nel 1788. Dopo il m a r c h e s e di 
W e s t m i n s t e r , e forse uno 0 due al tr i m e m b r i della 
pr imar ia a r i s t o c r a z i a i n g l e s e , i l duca defunto era il 
più r icco propr ie tar io d' I n g h i l t e r r a : var ie int iere 
s t rade di L o n d r a e r a n o sua propr ie tà . 

Il v e c c h i u m e . s g o m b r a a n c o c o s t à la v ia , nò l ' In-
g h i l t e r r a ne sente m e n o il b i s o g n o del le a l t re na-
zioni , c o m u n q u e in essa , per e s s e r più s i cur i , si pro-
ceda più cauti e più lent i . S e I L o r d i , c o m e a l t re volte 
luin fatto, non a b b r a c c i a n o il male f i co part i to dei mo-
nopol is t i del la s t a m p a per iodica — capitanat i dal Ti-
mes — r i c e t t a n d o , c o m e f o r t e m e n t e si terne, l ' abol i -
z ione del a tassa sul la car ta , r i n g h i l t e r r a avrà fatto tal 
passo di g igante qual di f f ic i lmente puossene fra noi 
avere idea adeguata . S v i n c o l a t a la s t a m p a d a l l ' e n o r m e 
balzè l lo , mol t ip l icat i i g iornal i ad un penny (10 cente -
s imi) , dei quali oggi in tutta L o n d r a due so li fioriscono, 
mentre gli a l tr i g iornal i a. quat tro e tre peri ce c o r r o n o 
so l tanto fra le c lass i rnen povere , sarà operata c o l à la 
m a s s i m a del le e m a n c i p a z oni — que l la de l l ' in te l l e t to . 
S e molt i pregiudiz i i , anzi barbar ie , p e r d u r a n o tut ta-
via, in I n g h i l t e r r a , c iò debbesi appunto a l l ' e s s e r e la 
s t a m p a i s tessa , m e n o p o c h e e c c e z i o n i , s t r u m e n t o 
pr ivi legiato in mani pr iv i leg ia te . C h e c c h é possa aver 
fatto il G l a d s t o n e , c o m e m i n i s t r o del le finanze , di 
ca t t ivo o di men b u o n o , il bill da esso proposto , ed 
ornai approvato dai C o m u n i , è un t i tolo da lui a c q u i -
sito a l la b e n e m e r e n z a del la patr ia l ibera le , 

Il p r o c l a m a del la R e g i n a c i r c a i confl i t t i a m e r i c a n i 
dice troppo poco , e t roppo dice la sub i tanea r i c o g n i -
zione fatta dal g o v e r n o i n g l e s e d e l l ' A m e r i c a m e r i d i o -
na le , c o m e potenza b e l l i g e r a n t e . I n t a n t o il p r o c l a m a 
r e a l e v ie ta ai sudditi br i tanni l ' a c c e t t a r e dal governo 
di M o n t g o m e r y l e t t e r e di marca p e r p i ra tegg iare : e 
ciò sta bene . In c o m p e n s o c redes i che il g o v e r n o del 
sig, J e f f e r s o n Davis p e r m e t t e r à la p a r t e n z a dai port i 
d e l l ' A m e r i c a m e r i d i o n a l e dei b a s t i m e n t i europei c a -
r i ch i di c o t o n e : e c iò sta b e n i s s i m o . 

Russia e Polonia. — A n c h e i pr imat i del la C h i e s a 
r u s s o - p o l a c c a si m e t t o n o dal lato de l l 'oppos iz ione e 
del la res i s tenza . L ' a r c i v e s c o v o di V a r s a v i a rif iutò ca-
t e g o r i c a m e n t e a l le autor i tà governat ive di v ie tare i 
cant i nazional i nel le c h i e s e . D i c h i a r ò e s s e r e impossi -
bi le il pr ivare il p o p o l o di q u e s t a u l t i m a c o n s o l a -
z i o n e . 

Del res to in P o l o n i a havvi p e r o r a una s p e c i e di 
sosta nel f e rmento pol i t i co , L a t r e g u a non sarà però 
eli lunga durata . Di f f i c i lmente i popol i si f e r m a n o a 
mezza s trada , una vol ta lanc iat i a l la c a r r i e r a s u l l a 
via c h e li mena, s e c o n d o c h e essi sperano , al r iacqui -
sto de l le perdute l iber tà . 

A u s t r i a . — L ' i m p e r a t o r d 'Austr ia v iaggia . Il dì 18 
c o r r e n t e esso ari do ssene a r a l l e g r a r di sua p r e s e n z a 
la n o n più fedele T r i e s t e , , e subi to le autor i tà si 
s p o l m o n a r o n o per c o m a n d a r una spontanea i l lumi-
nazione . Ma il C o m i t a t o s e g r e t o diffondeva di repente 
tal c o n t r o - p r o c l a m a a que l lo del m u n i c i p i o , che quant i 
poterono s ' a s t e n n e r o di pagar sr di presenza che di 
m o c c o l i la passeggia ta i m p e r i a l e , la q u a l e r iusc ì o l tre-
modo fr igida, ad o n t a dei ca lor i est ivi già inc ip ient i . 
F r a n c e s c o Giuseppe , perchè tutti i volt i non si a t teg-
g iassero al b r o n c i o , c o n c e s s e p iena a m n i s t i a ai c o n -
dannati pol i t ic i t r ies t in i , e tal graz ia avrà sveg l ia to 
a l m e n o il sor r i so e sp ianata la f ronte di q u a l c h e fa-
mig l ia nel lu t to . 

N e l l ' U n g h e r i a la Dieta p r o s e g u e a c i a r l a r m o l t o , 
c o n c l u d e n d o p o c o . Il part i to Deàk la v i n c e r à s o p r a i 
più avanzati , riè s e m b r a c h e tal v inc i ta g i o v e r à a gran 
c o s a , lo s tesso D e à k , co' suoi , v e n e n d o dipinti poco 
men che c o m e Giacobini dal la s t a m p a serv i le a u s t r i a c a , 
e par landosi già di' c h i u d e r l e por te del la Dieta , e con 
c iò le b o c c h e d e ' s u o i dot tor i . 

F r a lo s v i n c o l a m e n t o ed il d u a l i s m o v o l u t o con 
tutta g iust iz ia d a l l ' U n g h e r i a , e l ' a m a l g a m a unitar io 
preteso dal l 'Austr ia , è i m p a s s i b i l e c o m p o s i z i o n e , en-
tente e c o n c o r d i a . 

Intanto a V i e n n a fu p r e s e n t a t o a l la C a m e r a B a s s a 
-—anzi b a s s i s s i m a — u n proget to di rev is ione del Con-
cordi ato. M a da u n ' o m b r a d 'opposiz ione — e questa 
manifestas i so lo dal la frazione b o e m a — non nonno ve-
n i re che pmbre r i f o r m e , c h e , a l l e mani del governo 
austr i^cp, 

nulla pronijssion rendono intiera. 
is 

^ ( t t ì i ? ^ ! — Jfl a t tenz ione phe fa guerra r i cominc i 
più y igqrpsampnle fra p q c h i dì, ques ta vol ta dal lato 
di Alessandr ia e N o r f o l k , g iorna i e t e l e g r a m m i fan 
Spiata ne) le lo fo novejLe su l la q u e s t i o n e a m e r i c a n a . 
Bal t imora, do^rebb 'essere a q u e s t ' o r a o c c u p a t a , ed il 
forte Pipkens i i f taccato. L a V i r g i n i a e la Caro l ina an-
nunz japp ypl^r res i s tere g a g l i a r d a m e n t e . Il pres idente 
L i n c p j i i dpfnanda r ipforzi di t ruppe ed invìi d'armi, 

. ma qon saran più r a c c o l t e a W a s h i n g t o n , local i tà 
pocp s i cura . Nel C o n g r e s s o c o n v o c a t o a M o n t g o m e r y 
dal s j g p o r J e f f e r s o n Davis , costui lesse un messaggio 
in s o s t e g n o , c q m e è di d o v e r e , de l la sch iav i tù , e dal 
C o n g r e s s o venne vota ta ja g u e r r a c o n t r o gli Stati 
Unit i (ora perfettampn|e d isuni t i ) , autor izzando le 
l e t te re di m a r c a , c p m e ^'à aveva fatto il eroverno av-^veya fatto il gover 
yersdr io . Il v jpérpv^idente del C o n g r e s s o disse che 
se il Maryland lascia l ' U n i o n e , il S u d r e c l a m e r à il 
possesso di W a s h i n g t o n . Il T e n n e s s e e e l 'Arkansas 
decre tano la s e p a r a z i o n e . S i a m o al pr inc ip io della 
fine, — LA DIREZIONI?. 



G I O R N A L E U N I V E R S A L E 323 

Corriere di Torino. 

23 maggio 1861. 

Incomincio con u n a rettificazione o, dirò 
meglio, con una ritrattazione. 

La parola è un po' amara a profferirsi ; ma 
tant'è, la giustizia lo vuole, e per quanto sia umi-
liante il dover confessare che si ha avuto torto di 
recare ingiuria altrui, alla voce di essa non si può, 
non si deve rimaner sordo. 

Nel mio precedente Corriere — e senz'ombra di 
prava intenzione — posso giurarlo — asserii come 

fosse stato il mese dei concerti. 
Ora T onorevole Maggio protesta contro quella 

mia asserzione, dalla quale si trova profondamente 
offeso; e mi richiede d'una riparazione. • 

10 potrei permettermi qualche frizzo sulla pre-
tesa di privilegio che l'onorevole Maggio accampa 
in fatto di musica; ma non lo farò, per non aggra-
vare maggiormente la questione, — e sopratutto 
per non intavolare una polemica, la quale riusci-
rebbe, al pari di tutte le altre, noiosa e senza utili 
risultati. 

Convengo dunque pienamente, che il mese dei 
concerti è Maggio. E sia finita! 

E in fatti nessuna epoca dell'anno fu così fe-
race di trattenimenti musicali come la presente. 

Concerti nei teatri, concerti nei saloni ; concerti 
a scopo di beneficenza; concerti a scopo finanziario; 
concerti di violino, di viola, di pianoforte, di 
flauto; concerti vocali; concerti classici; concerti... 

Insomma non ci manca che un concerto di bom-
bardone, perchè la litania si possa dire completa. 
Ma io non dispero di udire anche il concerto di 
bombardone, prima che giugno arrivi. 

Ma questo mio linguaggio potrebbe indurre i 
miei cortesi lettori a credere ch'io sia avversario 
dichiarato dei concerti. 

No, veramente. La frase sarebbe inesatta. Mi 
piace la buona musica e mi diletta: e però il più 
delle volte non la fuggo, e qualche volta la vado 
cercando io stesso-

Ciò non m'impedisce tuttavia di dire che ogni 
soperchio rompe il coperchio. E qon buona pace 
dei signori concertisti sono costretto a confessare 
che nel corrente mese il soperchio musicale mi 
ha veramente rotto il coperchio della pazienza, 
malgrado i concerti dati in questo recente periodo 
fossero tutti superlativi. 

Dopo i concerti sono all'ordine del giorno i così 
detti abbellimenti della città. 

11 giardin pubblico al Valentino arricchito di 
nuove piantagioni, tracciati nuovi viali più ameni. 

Il giardino inglese in Piazza Carlo Felice ora-
mai condotto a termine; e, sia detto per amore 
della verità, condotto a termine con molto buon 
gusto e con lusso degno d'una metropoli. 

Le aiuole intorno alla fossa del Palazzo Madama 
in Piazza Castello prossime anch'esse ad essei*e 
compiute. E qui pure non fa difetto il buon gusto; 
se manca il lusso, la colpa è piuttosto del luogo. 
Certo, non si può creare un parco su pochi piedi 
di terreno ! 

L'illuminazione della Piazza San Carlo rinno-
vata con istraordinaria copia di fanali fog'gjati 
con bell'artifìcio. 

In parecchie delle principali vie rifatto il sel-
ciato secondo un più comodo e più cristiano si-
stema 

Insomma, Torino m'ha l'aria di quella donna 
galante, la quale sentendo vicino il momento di 
essere abbandonata dall'amante, raddoppia i vezzi 
e si fa più studiosa nell'acconci arsi, per ritenerlo 
in suo potere quanto più può. 

Io non saprei biasimarla per ciò,M . . E voi 
mie gentili lettrici — avreste il coraggio di bia-
simarla, voi ? . . , . . 

Oh non lo credo ! Per l'onor vostro, non posso 
crederlo. 

Ma io non ho accennato tutti gli abbellimenti 
de' quali va adornandosi la Mecca. Ed ove lascio 
il palazzo del Ministero dei Lavori Pubblici? Ove 
l'annesso Ufficio postale, che può a ragione rite-
nersi il più bello d'Europa? 

E sopratutto, ove lascio il monumento di Ma-
? 

La curiosità — che è pur.la precipua dote d'un 
cronista coscienzioso — m'indusse, giorni sono, a 
battere allo steccato di Piazza Carlo Alberto, cok 
l'intenzione di poter mettere il mio naso là dentro 
e pregustare le segrete bellezze artistiche testò 
giunte da Londra. \ 

Battete e vi sarà aperto — dice il Vangelo. 
E infatti quei signori mi aprirono. Il che prova 

che si 'può essere scarpe!lino od anche mastro da 
muro, e praticare le massime evangeliche al pari 
— e fors'anche meglio — d i chi dovrebbe prati-
carle per professione. 

Mi aprirono, e vidi 1 E poiché andai a vedere 
per conto vostro, più che per conto mio, così è 
giusto ch'io vi riveli le vedute cose. 

Ho fondate ragioni per assicurarvi che cotesto 
monumento riuscirà meraviglioso, e degno vera-
mente del gran prìncipe alla memoria del quale 
lo dedica la gratitudine di un popolo beneficato. 

Il basamento è formato da tre specie di granito. 
Il lastricato intorno intorno di granito nero 

della Palma, a macchie, cioè, minutissime. 
Il gran masso del piedestallo di granito rosso 

di Baveno, in cui saranno incorniciati i bassori-
lievi. 

E la parte che lo incorona, di granito di Scozia, 
bianco e nero a grandi macchie. 

La parte scultoria — tutta in bronzo — è co-
stituita della statua equestre del Re ; di quattro 
bassorilievi che ricordano le più memorabili epo-
che della vita di lu i ; più di otto statue di gran-
dezza naturale, quattro delle quali raffigurano con-
cetti simbolici : la Libertà, la Giustizia, l'Indipen-
denza e il Martirio; quattro rappresentano il glo-
rioso esercito di Goito, di Pastrengo, di Governolo 
e di Custoza, raffigurato in un artigliere, un bersa-
gliere,' un granatiere ed un lanciere. 

l i pregio artistico di queste otto statue è supe-
riore ad ogni elogio. Marocchetti non è andato in 
traccia del bello classico per imporre ai periti ; ma 
ha cercato il bello della verità, il vero ed unico 
belio per farsi comprendere da tutti. 

La statua della Libertà, effigiata in atto d'avere 
spezzate le catene che l'avvincevano, è qualche 
cosa che ricorda Michelangelo. Essa è parlante; 
leggete su quel volto il divino entusiasmo e la 
nobile fierezza di chi diventa libero ad un tratto ; 
vi par di udire il grido di gioia uscire da quelle 
labbra. 

Dei quattro soldati poi è forza dire veggendoli: 
ecco i Piemontesi del quarantotto ! tanto è ben resa 
la realtà tipica in quelle figure. 

Dopo tutto ciò, non è d'uopo certo essere dotato 
del dono di profezia per potere assicurare che que-
sto monumento sarà il più bello , il più splendido 
di quanti decorano le nostre piazze. 

Si vuole ad ogni costo che Torino sia in un'at-
mosfera avversa al culto delle belle arti, Qual fon-
damento abbia nel vero quest'accusa io non so; 
ma so bene che, malgrado ciò, Torino è ancora fra 
le città italiane quella che vanta maggior quantità 
di monumenti moderni, de' quali il valore non è 
secondo al numero. 

E quando non bastasse l'eloquenza di questi 
fatti a smentire sì ingiusta sentenza, io mi per-
metterei d'aggiungerne altri. 

V ' h a forse altra città nella Penisola, la quale 
sia riuscita a costituire una Società promotrice delle 
belle arti come la nostra? 

Le altre città — è vero — posseggono dei ricchi 
mecenati, i quali spendono in quadri e statue per 
lusso, e come si spende, in mobiglie. Tra noi la 
nobiltà non è ricca, perchè, onesta per tradizione 
secolare, non usò mai rifare le proprie finanze sul 
pubblico denaro. 

La nostra Società promoirice supplisce quindi al 
difetto di mecenati ad pompavi; e la sua esistenza 
e la sua azione benefica sono tanto più efficaci a 
distruggere il pregiudizio invalso in Italia contro 
di noi, in quanto che essa è un'associazione este-
sissima, e non una comunanza, per così dire, oli-
garchica di mono; 

Ma dirò di più. In Piemonte, a Torino, sì è poco 

favorevoli alle arti belle! . . . Or bene, com'è dun-
que che i ministri piemontesi, negli anni passati," 
facevano acquisto all'Esposizione per quattro ed 
anche cinque mila lire, e i ministri italiani, cioè 
non nati nella Beozia, hanno comperato, nell'anno 
di grazia che corre, per sole cinquecento lire? — 
E crepi l'avarizia 1 

E bensì vero — e lo dico per amore di giusti-
zia — che in compenso di tanta meschinità un 
ministro non beota ci ha regalata la stupenda fac-
ciata posteriore del Parlamento — òpera veramente 
romana! • , 

La benemerita Società promotrice diresse, tempo 
fa, a tutti i Senatori e Deputati una circolare, invi-
tandoli ad iscriversi come membri. — La quota an-
nuale è di L. 20 {lire venti 

Aderirono tre senatori ed un deputato. 
Chi in quest'occasione si mostrò più $evoto al 

culto delle arti belle : la Società torinese, o i le-
i italiani ? 

era dunque il caso di ritrarsi accampando ragioni 
di campanile. 

Voi troverete forse queste mìe parole un po' elu-
dette , un po' imprudenti, un po' municipali. — 
Ed io vi rispondo che se vi paiono crude, gli è che 
ho voluto di proposito che fossero tali. Quanto al 

, municipalismo non ci ha nulla a fare nella que-
stione. Io non faccio articoli di politica - faccio il 
Corriere di Torino. 

Con vostra licenza muto argomento. 
Delle corse de' cavalli non vi dirò nulla, per la 

sola e pura ragione che non saprei che cosa dirvi. 
La mia erudizione in fatto di scienza ippica non va 
più in là del saper distinguere un cavallo da uri 
mulo. È un po' troppo poco per arrogarmi il di-
ritto di trinciare sentenze in fatto di tur/! 

I preparativi perla prossima lesta nazionale pro-
grediscono. Se Giov,e Pluvio si compiacerà di non 
farci dispetto, avremo a godere una bella solennità. 

I favori di Giove Pluvio ci compensino, almeno, 
dì quelli che volle negarci il Vicario generale della 
Diocesi, togliendoci il concorso del clero. 

10 non penso che la messa fosse negli anni scorsi 
il più bell'ornamento della festa. Ma per lo meno 
essa serviva di pretesto al magnifico spettacolo 
della Piazza Vittorio Emanuele. 

Si dice che in quest'anno la parata militare avrà 
luogo sul viale di Lungo Po e su quello del Ile. 

II bisogno di emanciparci dall'eterno program-
ma dell'illuminazione della via di Po e di Piazza 
Castello ha indotto il Municipio a tentare l'illu-
minazione della collina. 

Quella certa curiosità che mi fece penetrare nello 
steccato del monumento di Marocchetti, mi spinse 
pure a salire pel viale della Vigna della Regina. 

11 concetto del signor Ottino è ingegnoso; ma — 
se debbo dirvi il vero — io temo che , vista da 
quaggiù , quell'illuminazione debba produrre un 
effetto un po' meschino. Manca il grandioso; so-
vrabbonda il minuzioso. 

Faccio ardentissimi voti perchè il fatto smenti-
sca le mie previsioni. 

Fervono pure i preparativi per la fiera di benefi-
cenza, che avrà luogo nel Giardino Reale. 

Questo gentile pensiero, che, concepito già pa-
recchi anni sono, non potè fin qui essere tradotto 
in azione per mille circostanze contrarianti, costi-
tuirà — non dubito — il più beli'ornamento della 
festa nazionale. 

Mi resterebbe ancora a parlarvi del viaggio aereo 
di Monsieur Godard... mai l viaggio fu tanto breve 
che non merita la fatica d'una descrizione. —; ÀI 
paridi Cesare: comparve, salì e discese. 

Novità teatrali di rilievo — eccettuata la 'Miseria 
di Pietracqua — non ne avemmo. 

La quindicina, insomma, non fu molto ferace di 
avvenimenti ; e però io posso, senza scrupolo, chiu-
dere la mia cronaca, ed augurarvi r - gentili let-
trici — mille felicità, col piacere di rivedervi fra 

G. À. CESALA, 
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, og'g'i Girgenti, in Sicilia, va famosa 
nel mondo per le rovine di molti antichi tempii edi-
ficati, or fa oltre duemiranni, dai Sicani, da Greci 

e del diametro d.i-4 in media. Il tempio era poli-
crono, e nelle travature scorgonsi ancora tracci e di 
dipinti. I l cornicione è di lavoro g radiosissimo con 
teste di leone. Serra di Falco lo crede d'origine 
greca, ina instaurato dai Romani. f 

e Romani, e lambiti 
ancora dalle acque 
deli'Àcragas, oggi 
San Biagio. Questi 

ii sono quelli di 
L u c i n a , 

della Concordia, di 
Giove Olimpico, eli 
tutti il più celebre , 
detto anche Olmi-
2rìon, d e s c r i t t o da 
.Diodoro, d'Escula-
pio, d'Ercole e di Ca-

e Polluce , dei 
un due ultimi dia-

mo una 
Il tempio d'Erco-

le, uno già de' più 
sontuosi d'Agrigen-
to, non è più che un 
cumulo di colossali 
rovine, da cui ergesi 
una sola c o l o n n a 
scanalata senza ca-

. Dopo V Olim-
pi on era questo il 
tèmpio più grande e 
rinomato della città. 
Era esso un Ilexa-

peripteros di 
38 colonne doriche, 
con magnìfici capi-
telli, del diametro di 
8 palmi e dell'al-
tezza di 38. La tra-
vatura era fregiata dei più vivi colori, rosso, az-
zurro, bianco e nero, e il cornicione era ornato di 
fogliami e leoni. I l duca Berrà di Falco, che scrisse 
un'opera dottissima sulle antichità siciliane, rag-
guaglia la lunghezza di tutto il tempio a 259 pal-
mi, e la lunghezza a 97. In esso sorgeva la c e l a r e 
statua in bronzo (l'Ercole, di Mirone, di cui Cice-
rone ci narra tante cose interessanti nella sua se-

Avanzi del Tempio (FErcolo in Gir^nLi (Sicilia). 

orazione contro Verrei Fra le altre cose egli 
dice che il mento di questa statua era consumato 
dai baci di coloro • 

(leHla R o v e r e . 

Il cav. Alessandro della Rovere nacque in Ca-
sale di Monferrato nel 1815, secondogenito del mar-
ch e se Luigi a di Leopoldina Donaz. 

Proclive alla carriera dello armi, il giovane casa-
lese entrò per tempo fra gli allievi della R, Acca-
demia tulli tare , donde usciva ufficiale nel Corpo 
riputati ss imo della nostra artiglieria, e poco di poi 

che traevano l ad 
orare nel tempio. 
Questa bella sta-
tua eccitò la cu-
pidigia di ,Y erre, 
elle tentò farla ru-
bare notte tempo, 
e ne fu impedito 
dagli a b i t a n t i , 
che diedero di pi-
glio alle armi, e 

sog 

Nel 1855, all'epoca della spedizione in Oriente, 
al cav» Alessandro , che era maggiore, fu deman-
dato l'ufficio d*intendente generale dell' esercito. E 
si fu appunto nel corso di quella gloriosa campagna 
che diede bella prova di abilità amministrativa; per 
lo che fu promosso, reduce d'Oriente, al grado di 

luogotenente colon-
nello , ed insignito 
dì diversi Ordini ca-
vallereschi nostrani 
e stranieri. Preposto 
all' e r e z i o n e della 
nuova polveriera di 
Fossano, fu quindi, 
con grado di colon-
nello^ nominato in-
tendente g e n e r a l e 
dell'esercito al so-
p r a v ve n i r e della 
guerra del 1859, ed 
a lui si clebbe saper 
grado se i nostri fu-
rono seinpre ben vet-
tovagliati, quantun-
que le difficoltà dei 
trasporti , la lonta-
n anza e molti pi i cità 
degli ospedali faces-
sero arduo sopra o-
gni altro q u e s t o 
compito princìpalis-
simo dell' ammini-
strazione m i l i t a r e . 
Nò vuoisi tacere co-
me in un'epoca di 
quella c a m p a g n a 
memorabile , rima-
nendo nei magaz-
zini francesi le prov-
vigioni di sole 24 
ore, nei nostri ba-

stassero per meglio di quattro giorni , mercè le 
cure solerti di Della Rovere, che in premio elei suoi 
segnalati servigi, dopo la battaglia di S . Martino, 
fu nominato a maggior generale e decorato eli altri 
ordini cavallereschi. Quale intendente generale 
dell'esercito fece pure le cavnpagne. df^l'U^ e 
di Napoli, acquistandosi il gradò di luogotenente 

generale. 
Un Regio Decreto del 14 aprile cliiamavalo a go-

vernare Ìc provincie Siciliane cjual luogotenente 
generale del Re, 
e l'indomani par-
tiva a quella vol-
ta a surrogare il 
marchese . Massi-
mo C o r clero di 

I s 

Montezehiolo, se-
natore del Ré-
g n o . E . S A P P I A . 

»m 

che fra le fatiche 
d'Ercole si aveva 

ad 
annoverare anco 
la vittoria contro 
il móstro Verve, 
che significa lati-
namente, siccome 
è noto, cinghia-
le. Nel 1886 fu 
trovata fra i rude-
ri di quel tempio 
la statuu * decapi -
tata cl'Esculàpio, ' 
che sta nel mu-
seo eli. Palermo. 

/ovest del-
.l'Olimpio?^ o. tem-
pio di Giove, in-

g ^ . a -
vànzi 

Tfimpio ili (>.: r * f! j\::;in; in (iirgonli (Sicilia). 

• J . . di quello di Castore e Polluce; tal nome almeno 
ha dato il Fazello a questi ruderi. Le quattro sn-

colohne'furono eli ssotterrate e rizzate da Serra 
- . i ! - -i / J \ i 

di e'Càvellàri. Esse sono doriche, scanalate 
e rivestite di bianco stucca.. Il tempio aveva 13 co-
lonne in lunghezza, 6 in larghezza, alte 26 palmi, 

fu. col generale Daborrnida inviato per una mis-
sione militare in Germania. 

Col grado di capitano nei Pontieri fece le cam-
pagne del 1848-49, e nel 1852, pel coraggio dimo-
strato nell'incendio della polveriera del borgo di 
Dora in Torino, ebbesi la medaglia al valor militare/ 

U:TTKHK P.ARIGIÌVK 
I V , 1 

l.a stagione par ir/ina — 
>)Uil clcliniziono ed 
VssuH/tt — Lu.dutuu 
dui ìììovIÌ— Ku^rnio 
ScrJm I\ Loonulìoz-
lan — Paolo d'Ivoy 
o Thccti — Il coutu 
di Murcidlus e 1« Ve-
l im i di Mi lo — Àu-
¿Mislina iirolian ed 
E. Thierry — hiioasa 
Ut Molicru i suoi 
iii(|iiilini — Lri Hì-
•slon alP Odeon ~ 
Di-traiUni (vammi-
ra.lmu — Il signor 

Kr^ouve e Aure-
liano SoIujII — Opi-
nioni imp;]r/i;i]i sul-
l.i li istori - L\\e-
nUVvtvi J n i r u o 
i j i or g i p Sa n d — 
S TINLU-LLTMIVI! e "('{ni-
xut — Kni\eo Mar-

. ti»' e Giulio .Simon 
-VOtt ir (òro, ili (l, 
Simon — La (Maritò 

à Parisy di 0. U'comlu — I lìitratti moderni, di Tassilo PHoiV. 

Eccoci all'epoca climaterica pei Parignni del bel 
inondo, nella quale la moda e la consuetudine — 
due scempiaggini che parrebbe dovessero fare ai 
coz'zi ira loro — comunclano cU eclissar si dall'asfalto i • " , 
e dal macadam dei houlevanls — ora precisamente 

i'. 
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che il primo cessa ci ali essere una specie 
eli cioccolata mal rappresa, mentre Valtro 
perde l'aspetto eli un cibreo di fango — 
sotto pena d'esser m essi all'i nel ice dal li b ro 
aureo della fashion e d'esser segnati a dito 
da chiunque si picca el'eleganza e ài bon-ton. 

La stagiono è finita, e se voi foste tanto 
novizio della vita parigina eia non sapere 
che cosa sia questa stagione, dovrei rispon-
dervi con una litania eli sostantivi eia vin-
cere in lunghezza quella del santi, e con 
una processione di epiteti da mettere nel 
sacco il rosario dei Maomettani. 

La stagione del bel mondo parigino co-
mincia officialmente co* .primi d'ottobre ., 
allora quando si riaprono i battenti del Tea-
tro Italiano, e V Opera invita il deserto ai 
primi balli di beneficenza.:, ma siccome nes-
suno vuole,aver l'aria d'essere statoli pri-
mo a inzaccherarsi di bel* nuovo nel loto 
eli Lutezia , cosi gli liótels del fattbonrg 
Saint-Germain e quelli della Clumssée iVÀn-
Un, per non parlare eli quei dei Champs-
Elysèes e de' nuovi quartieri parigini die 
prendono nome dalle capitali europee, re-
stano, sino a fin dicembre, non dirò vuoti 
d'abitatori, ma chiusi ermeticamente ai vi-
sitatori. 

Quando l'anno pargoleggiante emette 
i suoi primi vagiti, la stagione ) che sin al-
lora era ita di trotto, comincia a, mettersi 
al galoppo, e feste, e balli, e teatri, e con-
certif v premières représentations, e sermo 11 i 
quaresimali, e recezioni imperiali, e strava-
ganze d'ogni genere, e pazzie d'ogni cali-
bro, e vizii clorati, alati, piumati d'ogni conformità 
formano un cerchio fitto fìtto e riddano in guisa 
sì rapida e sì vertiginosa, che il più intrepido ed 
agguerrito sentesi preso dal capogiro e si lascia 
trascinar furibondo in quella danza furibonda 
una vera danza macabra in cui i morti fan sem-

•Alessfimlio Della Rovere, luogolonois 10 tiri lìn in Sicilia. 

uno scolaretto cne non .può aver 
mancato d'esser .prima 0 poi professore uni-

io — eseguisci tali falcate in quella 
e dà tali falciate in quei campi 

in cui le teste fan veci di spighe, 
da disgradarne qualunque più agile corri-
dore, qualunque più alacre mietitore. 

Già ebbi a registrarvi le morti illustri 
che segnalarono le prime settimane iemali, 
e Dio mi liberi dalla funebre intenzione di 
porre a corruccio sin dalle prime righe la 
mia penna, di gàio cronista di più gai cro-
nicismi. 

Se vi tocco eli volo la morte, ornai di 
vecchia data, dì Eug^pio Scribe, che il 
destino beffardo fece morire in un fiacre 
sbardellato, effli che tanto teneva alla sua 1 . . . . . 
carrozza — suo Pegaso — adorna elei sim-
bolico stemma, albeggiante alquanto le de" 
vises elei bonbons, due penne d'oca incro-
ciate, colla leggenda: Inde fortuna et li-
berias (1) — ciò faccio soltanto per parlarvi 
del probabile suo successore 11 eli'allop-
p i a l e ' poltrona accademica , il quale già 
si proclama essere Leone Gozìan, ex-mar-
sigliese, ex-capitano al lungo corso, e dai 
1828 in poi letterato di mezza tacca, il quale 
presentasi'nel gran viaggio sul chemin de 
ItiposiérUécon un bagaglio composto dl una 
ventina di commedie e drammi fra medio-
cri e c a t t i v i e d una ventina di romanzi 
idem, fra • i quali vi rammenterete forse I 

uL raccolta eli novelle, fra cui una , ' . 1 3
 \ 

emerge sì piena di sciocche ingiurie per 

v; 
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biante d'esser vivi ed i vivi scivolano rapidamente 
fra i morti. 

Gli è che la vera regina e presidentessa dei 
baccanali della stagione parigina ò la Morte, la 
quale, coli'egiw pede — col suo piede da cavallo, 
come con grande verità e profonda filosofìa tra-

( I ) Scribe, elio incominc io la .sua carriera dal banco d'un fon-
daco di .seterie ov'era commesso, conservò sempre i l gusto bor-
ghese ideùlisl iei e dcilo strofdte da confetti parlanti. Anco sulla 
porla della bella sua \ illa di Serieourt, situata vicino alla Ferié-
sous-Jouarre, pacala 750 mila franchi^ fece scrivere fjuesla ¡scri-
zione, degna di Giuseppe Trudhonime: 

Le f/iédh'c a poyé ccl usyle champélre: 
rotta qui passez, merci ; je votts le doìs^ pcut-élrc. 

• t ; i..li i j ,. I. J LÌ>Ll-i j-• - - - * - > » ' • - V ' '• ^ 
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Vitalia , eli e Niccolò Tommaseo credette dovere , 
parecchi anni addietro, sci upar tempo ed inchio-
stro a stimmatizzare in francese e in italiano l'im-
pudente Ietterai ucolo. 

Ora costui, a furia di curvature di schiene e 
di elasticità d'ogni specie, giunse a farsi largo 
nell'alta società parigina, e non più tardi del-
l'altro ieri, dopo aver veduto rappresentare una 
propria briccica drammatica, La pi uie et le lean 
temps, in casa di Giulio Sandeau (colui a cui Gior-
gio Saud prese la metà del suo nome, senza dargli 
in iscambio la metà del suo talento), si vide richie-
sto a farla rappresentare a Corte, e poi, per lo-
gica trafila, si vedrà invitato a cederla, a caro 
prezzo , al Théâtre français , facendo aspettare, e 
sudare, ed altere alla in van percossa porta i veri 
commediografi e le buone commedie. 

Se vi accenno la subitanea scomparsa del vec-
chio conte di Mareellus, morto pochi dì addietro, 
ciò faccio soltanto per rammentarvi come codesto 

mat i co-letterato, della razza dei Chateau-
briand, dei Stendhal e pochi altri consimili, pub-
blicasse, tre settimane soltanto innanzi la sua morte, 
un bel libro : La Cincia antica e moderna, frutto 
dei l unghi suoi studi i e del lungo suo soggiorno 
in Oriente, su cui scrisse parecchi volumi. Il 
conte di Mareellus — gli artisti sei dovrebbero 
rammentare — fu lo scopritore e il salvatore della 

di Milo. 
Se vi registro la morte imminente di Carlo De-

re, noto soltanto col pseudonimo—e non moltis-
simo neanche con quello - di Paolo d'Ivoy, scrit-
tore di cronache leggiere ed anodine per giornali 
leggieri e gravi, d'ogni 'colore e d'ogni coscienza, 
ciò faccio soltanto per avvertirvi esser egli , e non 

ri, stato il Tìmel della misteriosa triade dei Cor-
rieri parigini della Indèpendance Belge, triade nella 

arte di Spirito Santo è eseguita dall'Augu-
stina Brohan la brava (Maddalena Brohan essendo 
la bella), la prima soubrette dei mondo drammatico 
contemporaneo, la quale giorni fa si accapigliò si 
fieramente (e l 'Augustina si accapiglia spesso e 
volentieri) col buon direttore del Théâtre Français, 
l'onesto ex-appendicista letterario del Moniteur, 
E . Thierry, da far correr la voce star ella per 
lasciare affatto le scene, affine di darsi addirit-
tura alla professione, di feuilletoniste e di autrice 
comica, per la quale ha sì decisa e felice vocazione. 
Ma la grande lite venne composta, e Thierry e 

sono ora tutti pane e cacio. 
Yero è però che altra grande lite, a cui prende 

parte e da cui dipende il destino della più giovane 
e militante legione dei sociétaires del Théâtre Fran-
çais, pende indecisa ancora per pochi mesi. Ogni 
dieci anni viene fissata definitivamente la sorte 
degli attori ultimi ammessi a far parte di, quella 
repubblica senza sudditi (ammenoché il suddito 
rion j i a il pubblico), e la data fatale sta per spi-
rare:4 Gli attori novellini e principianti che nel 
1851 entrarono nel recitante sinedrio , sono ora i 
migliori d'Europa, e la lor fama corre il mondo, 
cosicché laute profferte ed auree lusinghe sono 
mosse lóro da tutte parti, e la voce è ornai accredi-
tata che la casa di Molière, abbandonata da' suoi 
sostegni migliori, possa assumer sembianza d'uno 
spedale d'invalidi. 

Il Mané dell' Indépendance — cioè la sullodata 
Augustina — mi offre l'addentellato per entrare a pi è 
pari nel cuor della mia cronaca — e lo colgo su-
bito. — Chi è che oramai non conosce, il furore 
(termine tecnico) sollevato dalla Ristori al così 
eletto secondo teatro francese, il transpontino Odèon, 

furore che, ad onta dei pronostici sfavorevoli, delle 
forti antipatie di taluni appendicisti imprudente-
menté tiratesi addosso dalla veemente attrice, vi fu 
da me predetto (1), ed il quale oggi non mi resta 
che a constatare ed a confermare ? Ma circa alla le-
gittimità di esso non mancano gli appelli e le pro-
teste. L'attrice che nel 1855 videsi dal giornalismo 
parigino portare unanime in palma di mano, in sei 

( I ) Un errore tipográfico svisò, per altro, una porzione del pro-
DMÌCO ilei eronisla. Laddove legge si « la Ristori non riuscì a 
far di codesto accento un vezzo cl 1 più » (V. Mondo Illmlrato, nu-
mero M, pu». 210}, qu i i non è un parasito, elle non cl lia elle 
far p. r nulla. 

anni di quei rapporti intimi e segreti fra giornalisti 
e artisti a cui il profano, è di rado iniziato, vide spa-
rire più d'un luminoso satellite dal suo acclamante 
corteo, e le acerbe critiche testò rivolte alla Ri-
stori , appunto in occasione della sua comparsa 
nellaBéairixo LaMadone de VArt di Legouvé, bah 
dovuto dimostrarle, colle acute loro punture, come 
il grosso Teofìlo Gautier, il piccolo Carlo Monselet 
del Monde Illustre, il poeta commediografo Ban-
ville del Siècle, per tacere di molti altri, abbiano 
rivoltato casacca, e da entusiasti ammiratori sieno 
addivenuti sistematici detrattori. A tali cambia-
menti deggionsi assegnare parecchie cause. L' i -
gnoranza véramente madornale nei feuille tonisi e s 
francesi della lingua e della letteratura italiana 

e 

fece sì che molti infra essi, dopo brevi , comparse 
alle recite della Ristori, alla quale applaudivano 
per consenso , per seguir l'andazzo, e sopratutto 
per dispetto verso la Rachel, che negli ultimi anni 
di sua vita affettò noncuranza e disprezzo verso il 

che pur l'aveva inventata, s'annoia-
rono, si eclissarono, e non veggo 11 do grande copia 
d'aurei presenti, dapprima si tennero neutrali, 
quindi si posero sull'offensiva : Y esecuzione — che 
così la si dee chiamare — inflitta dalla vendica-
tiva attrice sul suo critico, Giulio Lecomte, il quale 
dopo un processo scandaloso dovette rinunciare 
alla lucrosa collaborazione dell'Indépendance Belge, 
e cercar di farsi obbliare nella stampa e nella so-
cietà parigina, cosicché, divenuto fondatore del 
Monde Illustre, non osò sul principio rifarsi vivo 
senonchè sotto ,il pseudonimo di André, e sol da 
breve tempo riassunse il vero suo nome: le cattive 
e perigliose amicizie che cotanto compromettono 
chi è, per obbligo eli carica, in perpetua vista del 
pubblico, e lo avvolgono nell'antipatia onde sono 
segno i suoi frequentatori ed a m i c i : — tutti questi 
motivi, e molti altri ancora — ingrossarono le file 
dell'opposizione anti ristoriana, e furati sì che ogni 
suo successo verrà contestato, e dietro al suo carro, 
siccome a quello dei trionfatori antichi, scuote-
ranno i loro flagelli l'ammonizione severa, l'astiosa 
invidia, la vendicativa rappresaglia, il rancore in-
sultante. Le stesse attrici dei teatri parigini, che 
al primo comparire della Ristori parvero liquefarsi 
in giulebbe, e diedero in eccessi isterici degni delle 
devote del curato Paris, scaraventandosele a' piedi 
e baciandole il lembo della veste, e le pianelle, 
oggi che veggono la supposta meteora , il cre-
duto aerolito diventar stella fìssa e nutrir financo 
pretesa di andare ad assidersi regina nei loro 
sancta sanctonm, il TMàtre Francaìs, di cui YO-
tóm, ov'ella sfolgoreggia di presente, è il vesti-
buio e la succursale; si scatenano contro di lei rin-
ghiose, stizzose e velenose, prendendole la mi-
sura con tutta la lunghezza della loro lingua ed 
addentandola con tutta la forza delle loro tren-
tadue perle false. Queir Augustina Brohan, 
eli cui vi parlai poc'anzi, e dalla quale co* miei 
due occhi io vidi baciucchiare sin quasi all'inde-
cenza l'attrice marchesa, oggi, addivenuta cronista 
e cambiato metro, aspettatile settimane a parlarne, 
e dopo tre settimane, udite con qua! frecciata eia 
Parti se ne lava le mani : « La Ristori fa furore 
((all'Odèon: l a si vuol vedere, la si vuol sentire: 
« codesto buon pubblico parigino, che dicesi sì 
(( cattivo, è talvolta di buona pasta ! >v 

E , sotto qualche rapporto, la maligna cronista 
non va lungi dal vero. Il successo della Ristori, 
più che di stima, è stato d^ntusiasmo, e sovra-
tutto eli curiosità. Tutta Parigi senza iperbede , è 
accorsa al remoto Odèon, e il direttore di quel tea-
tro, l'ex-novelliere La Rounat, ha dovuto far 
recitare l'attrice-fenomeno cinque volte alla setti-
mana, ìocchè frutta alla Ristori una mèsse assai 
ubertosa, imperciocché, dei 4 mila franchi per sera 
cui ascendono suppergiù gl'introiti, prelevati 150 
franchi di stipenelio fìsso all'attrice ed 800 per le" 
spese serali, vien fatto reparto eguale fra essa e il 
direttore. Trentamila franchi mensuali, per lo 
meno, scendono opportuni nello scrigno della mar-
chesana del Grillo, per cavarsi parecchi grilli dalla 
testa capricciosetta, e sopratutto per far procedere ' 
alacri i restauri al palagio da lei acquistato a Pa-
rigi e le fabbriche in via d'erezione a Firenze. 

i quali alla 
fm fino non han poi nulla d'esagerato e d'insti-

fan venire l'acquolina in bocca e il fiele 
sulle labbra ai cabotins delle quinte ed ai bohèmes let-
terari i, ed essi anzitutto sono i più accaniti e i più 
feroci contro la Ristori. Uno dei primari i campioni 
di quest'ultima classe, Aureliano Scholl, il quale 
cercò, con uno stile sfaccettato e con metafore stram-
palate , ricomprare l'inanità delle idee e la man-
canza di solida istruzione, esordendo, nella pale-
stra letteraria, con una raccolta di novelle scanda-
lose : Les esprits malades, le quali gli fruttarono 
un buon colpo di spada che lo mise a un dito dal 
cimitero , pubblicava alcuni giorni addietro un li-
bello furibondo, col titolo : Discorso contro il signor 
Legouvé a proposito della signora Ristori e del 
teatro dei g io vani autori, libello che il Legouvé 
ebbe il torto di deferire dinanzi ai tribunali. È 
agevole figurarsi come ivi s'inveisca contro i ricchi 
e vecchi accademici, contro le attrici aristocratiche 
ed esclusive che usm*pano il posto ed il guadagno 
dei poveri e giovani scrittori, delle grame ed oscure 
esordienti. Lo Scholl, autore d'una meschina com-
mediola, col titolo Le Jaloux du passé, che fu per 
alcune settimane rappresentata all' Odèon come 
lever de rideau alla Béatrix , e poi ne venne ban-
dita , un po'perché il pubblico n'era stufo, e un 
po' perchè alla signora Ristori ed al signor Le-
gouvé piaceva aver gl'introiti non sbocconcellati 
da mano profona, sembra non volersi persuadere 
che il pesce grosso mangia sempre il picchio, e 
eh e gli accademici compassati ed inamidati della 
tinta del signor Legouvé non consentirán mai a 
far causa comune colle teste sventate e coi gio-
vinastri sbrigliati del calibro del signor ScholL 
Quando costui avrà sessant'anui come il sig. Le-
gouvé, quando sarà stato collaboratore eli Scribe 
e di Sandeau ed avrà posto fra i così detti 40 im-
mortali, e' sarà forse la sua volta di parere im-
paccio parasítico ai giovani, accaparratore impor-
tuno di gloria, di onori e di pecunia. E forse il 
Legouvé, straricco com'è, ha torto di non sgom-
brare il passo si arduo ai principianti, e sovratutto 
ha torto di chiamarli dinanzi ai tribunali per una 
parola un po' iraconda , anziché stender loro soc-
correvole la mano ed aiutarli a superare i triboli 
della disputata carriera. Ma il Legouvé vuol far 
vedere che non tutti i 4 ) poltriscono sui loro seggi 
soporifìci, epperciò invecchiando, e' si dà moto 
come se ringiovanisse, e moltiplica i suoi lavori 
teatrali ed altri, e mentre all'Odèon rimpolpetta la 
biografia della Ristori in cinque quadri plastici ed 
in cinque apoteosi, e mentre riesce forse a tessere un 
poema al di lei ingegno, un ditirambo alla sua bel-
lezza, un'ode alla sua virtù, ma' non riesce a fare 

/ 

una commedia , ei si produce contemporaneamente 
• al Théâtre Français con un attuccio di poesiuccia 

slombata, imitato dalla nota commedia Les petites 
mains, col titolo : Un jeune homme qui ne fait rien, 
il quale titolo neanch'esso brilla per originalità, 
dacché mi rammenta il vecchio vaudeville (farsa) 
del Vaudeville (teatro), Trop beau pour rien faire, 
in cui trionfavano, all'epoca dell'Esposizione Uni-
versale, il comico Félix e la biondissima e vezzo-

1 

sissima e briosissima Amandina Luther, oggi prima 
attrice ali' Ambigic, ma meno briosa, meno vezzosa, 
e persino meno bionda, dacché si,fece impalmare 
dall'ebreo Raffaello Félix, il fratello e Y exploiteur 
della Rachel. 

In quanto alla Ristori, le critiche che le si fanno, 
ponno dividersi in discrete e in indiscrete, non 
contando le affatto irragionevoli ed ingiuste. 

Le indiscrete sono quelle che ficcando il telesco-
pio nell'omai lontano passato elell1 attrice, si mara-
vigliano com'essa , credendo che ognuno abbia 
obliato i trascorsi eli, sol perchè ella li ha obliati, 
osi da per se stessa mettersi su d'un piedistallo, 
direi quasi su d'un altare, e atteggiandosi a ma-
donna dell'arte , attribuirsi tutte le qualità delle 
madonne, vale a dire santità, purità, verginità e 
martirio. Gautier, saviamente, sebbene indiscreta-
mente, le osserva che mal s'aeldice ad un'artista 
l 'atteggiarsi a ¿icrfis ebúrnea, a rosa mistica ed a 
vas spirituale, e che vera artista esister non puote 
al monilo che passata non sia traverso alla trafila 

i 
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degli errori, delle traversie, delle debolezze e delle 
crudeli esperienze , le quali èoltanto formano il. 
cuore e l'intelletto. La lunga canonizzazione della 
Ristori, eseguita dalla Ristori istessa, nel traspa-
rente dramma il cui titolo istesso - Bice e ma-
donna •••• tradisce le pretese e gli scopi, sotto tal 
punto di vista considerata, non appar più che una 
ródane di cattivo gusto. 

Le critiche discrete, alla lor volta, deplorano che 
la Ristori abbia esordito nella sua carriera novella 
d'attrice francese con una commedia piangolosa, 
scritta in prosa spiaccicata, clorotica reminiscenza 
àvAV Adriana Lecouvrenr, anziché prender per cor-
nici della propria artistica individualità i capola-
vori tragici corneliahi e raciniaui. La commedia 
francese, tutta grazia ed eleganza, tutta sfumature 
delicate e dolci, sembra ài critici meno acerrimi non 
aliarsi sì bene all'organizzazione eccezionale della 
Ristori, come si aitar ebbe la tragedia, la quale 
comporta una certa esagerazione, un certo isteri-
smo, una certa tendenza a strafare, che è nelle abi-
tudini e nell'indole tutta ardore, tutta febbre, tutta 
muscoli enervi della Ristori. D'altronde, le cadenze 

4 

e le infiessioiii del verso alessandrino, le finali ri-
mate del verso tragico francese, avrebbero giovato 
alla Ristori, meglio d'una prosa smaccata e sco-
lorita, a nascóndere i difetti della pronunzia, e 
sarebber state per lei stampelle utilissime in un 
terreno non mai da essa calcato e necessariamente 
pieno di peritanze, d'incertezze e di misteri. 

Le critiche discrete, linai mente, prendendo atto 
delle belle disposizioni é del talento hors ligne della 
Ristori , aspettano , per dar su di lei un giudizio 
definitivo, ch'ella si poiiga èul vero campo del vero 
artista frànèèsè. D'una parte e d'una commedia 
qua l'è lai Beatrice non può impunemente farsi una 
seconda edizione : occorre quind'innanzi che la Ri-
stori r imanga, è ì , nel tèmpio dell'arte francese, 
ma vi passeggi còme artista, come donna, anziché 
apparirvi in un nimbo di fuochi del Bengala : ella 
ha il diritto di esserne sacerdotessa e di purifi-
care , col suo genio, col -suo istinto intuitivo, il 
culto che vi si professa ; ma non le si accorda facoltà 
eli porsi ella stessa sull'altare ed a t tegg ia t i s i a 
divinità. 

In conclusione, si biasima nella Ristori l'eccen-
tricità del suo esordio nella drammatica palestra 
francese : si riconosce e si loda in lei, in generale, 
il colorito e il disegno; ma nel tempo stesso si con-
stata la mancanza di mezze tinte. Gli amici Suoi 
più sinceri non sono inoltre senza apprensioni scor-
gendo com'essa siasi posta sotto le ale d'una chioc-. 
eia la quale sovente soffoca i suoi pulcini. La 
morte dello Scribe è venuta opportunamente a li-
berar la Ristori dall'obbligazione in cui ella trova-
vasi di rappresentare VAdriana Lecoìtvreur e, dopo 
questa, Dio sa quanti altri defunti lavori del de-
funto Immortale: ma non è ella oinai l'attrice del 
Legouvó, e, appagate le esigenze legouveane,- non 
le resterà a satisfare le pretese degli altri Immor-
tali che le mostreranno la convenienza, e, occor-
rendo, le imporranno l'obbligo di resuscitare o, per 
dir meglio, di galvanizzare temporariamente i loro 
cadaveri drammatici, giacchè;, non bisogna dissi-
mularselo , ciascun accademico Ira più d'uno di 
tali peccati sulla coscienza? 

Ora, che cosa sia di patriottico, eli progressivo, 
di imparziale, di' vitale il conclave accademico, se 
già le prove non abbondassero esuberantemente, 
viene a dimostrarlo in guisa edificante la lotta scan-
dalosa che per settimane e mesi si agitò liei suo1 

seno,edicui eliache' miserando spettacolo al mon-
do, circa il conferimento del premio di 20,000 fran-
chi destinato dall'Imperatore dei Francesi « allo 
(( scrittore le cui opere faccian più degnamente 
« fede in favore dell'umano pensiero ». — La co-
scienza di tutta Francia, anzi eli tutta Europa, de-
signava al premio Giorgio Sand, e Sainte-Beuve, il 
relatore, non fé' che un atto di reverente deferenza 
alla pubblica opinione proponendo colei che già 
da quindici anni, i giudici meglio competenti, in 
Francia ed all' esterof e fra questi ultimi quel grande 
intelletto sintetico del vostro Giambattista Nicco-
lini, proclamano ce il più grande Scrittore francese 
Contemporaneo », Or bene l Giorgio Sand non ebbe 

il premio. Se in virtù della gonnella la si trova 
esclusa dal Consesso immortale, in nome della virtù, 
della inorale, della religione e probabilmente del 
trono, da essa offesi, la si volle esclusa anco dal 
premio. Così opinò il dottrinario Guizot, il quale 
se non negava i dento volumi della Sand essere uno 
splendido monuménto dell'intelletto, li denunziò e 
li rinnegò siccome un orribile pericolo per l'ordine 
sociale. — Al Gutàot fé' eco la putrefatta maggio-
ranza accademica. In quanto al premio si 
però star sicuri eh'e' verrebbe conferito. All'Ac-
cademia non manca mài qualche £éiiio fossile, 
qualche intelletto nato in istufa, qiiàlòhé giubba 
rivolta / qualche orieanista più o mèrìo contrito, 
qualche enricinqidda più o merlo cori verti to' da 
premiare. Dapprima fu in predicato 
scrittóre di bei trattati filosofici ; sì, ma i i iitftì 
saran mai nò una 

t ' 
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ria nazióne 
moti ?ì c 
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í a 
cui la callosa abitudine ti eri luogo di tigni ra-
gione , propendeano per l'eterno Enrico 
l'eterno storico della Francia , e ter ' 
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mi ato dàll Accademia Francese. Finalmente íí ¿rrán 
nodo fu sciolto nel solito modo con cui Spallò no 
sciogliersi i nodi insolubili, da Alessandro il 
clone in poi. 11 premio non l'ebbe né 
Martin, ed invece venne conferito ad Adolfo Thicrs, 
grande in'gegno, piccolo cuore e piccolissimo uomo'. 
Novello esempio che fra i due litiganti il tèrzo gode.' 

Se io avessi àgio in questo mio carteggiò' eli di-
lungarmi a parlare di altre opere oltre quelle che 
che ne fanno il subbietto speciale, poiché mi cadde 
dalla penna il nome di Giulio Simon, mi fermerei 
a far parola del suo ultimo lavoro, L'Ouvrière, spe-
cie eli monografia alla Michelet, la quale s'allon-
tana grandemente dal genere filosofico sin qui pre-
diletto dell'autore dei trattati sulla Liberici, sulla 
Religione naturale, sul Dovere, sulla Libertà di co-
scienza. Il libro novello del Simon fu eletto essere 
Vironia di ciò che un libro di Giulio Lecomte, 
poco innanzi pubblicato col titolo La Carità a Pa-
rigi, parve il sorriso. In questo le tinte rosee e le 
apologie sociali predominano: nell 'altro, invece, 
regnano cupezza, tetraggine , misantropia. La 
donna, secondo il Simon, quando è operaia, non è 
più donna, e le colonne d'Ercole fra le quali ten-
tenna, son ì'ubbriachezza e la prostituzione. In 
tutto ciò — ed in quanto altro disse il Simon — in-
sieme a molta verità 1 havvi pur non poca esage-
razione. II diavolo non è poi sì brutto come si di-
pinge, e non basta essere operaia per cessar d'esser 

e per disconoscere, come obbligo di carica, 
la sobrietà e l'onestà (1). 

(La fine al prossimo mimerò) N I M O . 

¿T " 

F r a n c e s c o l>e*ii¿. 

F r a n c e s c o Deàk, nato nel 1803 a K é h i d a nel comi-
tato di Zala , s i tuato al sud-ovest de l l 'Ungher ia , e m e r s e 
già nel la pr ima sua gioventù fra i suoi condiscepol i 
ne l le scuole legali di Gyor , per la perspicac ia della 
sua mente , pel suo spirito invest igatore e per la ret -
timeli ne d e ' s u o i s e n t i m e n t i . 

De ale c o m p a r v e s u l l a scena; pol i t i ca ili -un'epoca 
c h i a m a t a dagli storici magiari l 'epoca del ie r i forme, 
e che data dal la famosa Dieta del 1895. F u a l lora ciré 
in tutto il paese come un nuovo sole' r isorse lo spi-
rito di nazional i tà . L a l ingua natia, per lungo tèmpo 
bandita dalle splendide sale' d'ei magnat i per cederò* 
il posto al la f rancese e tedesca, r ioccupò il seggio 
d o v u t o l e ; i v o l u m i d i ' Y i r à g , di Ànyos , di I i az inczy 
v e n n e r o stampati e r is tampati , le poesie di Kisfaludy 
si reci tavano per le città, per i paesi e per le campa-
gne, si er igevano nuove scuole , ist i tuti di beneficenza, 
si formavano soc ie tà agrar ie , soc ie tà con gabinett i di 
l e t t u r a e di tante altre spec ie . F u in quel l 'anno che 
m e n t r e la Die ta a lungo discuteva la necess i tà di 
u n ' A c c a d e m i a sc ient i f ica e. i mezzi per effettuar]a, 
d ' improvviso entrò ne l la sala il più gran Magiaro, il 
conte S te fano S z é c h e n y i , e o[Terse la rendita di un 

(!) Su Giulio Sitiìnn scrisso un m|cr<wsnnln sludio biogi'aiìco 
Tassilo Itelo vii , in una VUMJOIIU di dodici SU U Hit ratti moderni, 
ne) d »corso fnlibr IÌO r ipi ' iu l i l l i dal Stòrie, Fra endivslì r i trai l i sono 
nok'voU, non foss'aUvo por la disparità del t ip i , quei di Lumen-
nais,.iidgard- Quin.it, S.Uìil-Marc Gìrardin, Guìzol, Falloux e 
Ferdinando i l , 

anno di lutt i i suoi bèni , vo lgendos i à ' s u o i sctriici di-
c e n d o : In tanto mi darete voi a m a n g i a r e . , 

In tal epoca s o r s e F r a n c e s c o Deàk ,11 quale , già 
ne l la success iva Dieta , 1832, dopo alcuni suoi di -
scors i , che per sempre res te ranno memorab i l i negli 
annali del la vita par lamentare Ungherése , égli ¡sì è lèvò 
ad un 'a l tezza si può dire g igantésca . 

T u t t o il paese restò s tupefat to de l l ' immènsa erudi-
zione del giovine oratore nel difficile campo della le-
gis lazione sì patria che es tera . L a sua lealtà poi, là 
probità e il pat r io t i smo, divenuti più tardi proverbia l i , 
c o s t r i n s e r o anche i più veement i de' suoi avversar l i a 
r ispet tar lo ed a m a r l o . 

Al l 'appross imars i della D i e t a success iva , tutti i 52 
Comitat i (dipartimenti) del R e g n o vo l le ro mani fes tar -
gli la Joro s impatia , e gli r e s e r o omaggio col n o m i -
n a r l o assessore onorar io a c i a s c u n o di ess i . 

Capo del part i to democra t i co , egli a t taccò le prepo-
tenze e gli abusi delle c lassi pr ivi legiate con armi sì 
nobi l i , con una log ica si rigorosa;, c o n un 'e loquenza 
sì persuadente , che , dopo ogni seduta, si vide c a d e r e -
una pietra del l 'ant ico e c ro l lante edificio del feuda-
l i smo. Non si va lungi dal vero sos tenendo che Ja 
Junga sess ione di quel la Dieta, d a f 1832 s ino öl 1836, 
éra: dominata quasi e s c l u s i v a m e n t e da D e à k . 

R i c o n o s c i u t o ormai da tutto il p a j s e coiné p r i m a 
autori tà lega le , ven no posto egl i n e l l a Dieta del 
1839 40 a capo della C o m m i s s i o n e i n c a r i c a t a di ela-
borare un nuovo progetto di Codice penale . Opera 
c h e venne esegui ta g lor iosamente e ad unanimità 
adottata da ambo le Camere nel la Dieta dei .1843. 

Nel la Die ta del 1847, la s tessa c o m p a r s a di K o s -
suth, accompagnata da un n e m b o di g lor ia indescr i -
vibi le , non v a l s e a d ec l i s sare la fama di Deàk, il quale 
del resto andò pienamente d 'accordo con K o s s u t h ; 
anzi, il progetto democra t i co presentato da K o s s u t h , 
in torno a quel l ' epoca , alVEIlenzélcè kör (c ircolò del-
l 'opposizione) era r i toccato da Dèàk . 

Sopravvenuti i g iorni di marzo 1848, l a s c é l t a del 
personale del minis tero die a rgomento a m o l t e e vee-
menti discussioni . S o l o un por ta fog l io non diede 
nulla a d i scutere , quel lo del la giust izia ; a chi a l t ro 
darlo se non a D e à k ? a chi al tro se non a que l l 'uomo 
che già lungamente pr ima di essere ministro di giu-
stizia , fu noto a tutti s i c c o m e il più fido ministro ' 

4 « giustizia ? 
Infatt i Deàk entrò nel min is te ro , e a l lora c o n c e p ì 

i l progetto di r iorganizzare to ta lmente l'Ordine g iudi -
ziar io d e l l ' U n g h e r i a . Ma non gli venne dato di com-
piere tale o p e r a ; g iucche l 'az ione del gran legis ta do-
vette n e c e s s a r i a m e n t e cessare nel m o m e n t o in cui il 
movimento era cos t re t to ad abbandonare la lega l i tà ed 
a t ras formars i in aperta r ivoluzione. F i n t a n t o c h e 
agisce la ragione , Deàk è una p i ramide ; s c o m p a r i s c e 
nel m o m e n t o c h e subentra la pass ione. E s e n t e da ogni 
vanità , cede il posto appena che si sente fuori del l 'e-
l e m e n t o . E cos ì lo vediamo m o d e s t a m e n t e r i t i rars i il 
17 se t tembre , dopo quelJa c l a m o r o s a seduta, ne l la 
quale la parola conc i l ia t iva del savio del paese dovette 
s o c c o m b e r e al l 'af fascinante e loquenza del magiaro 
D e m o s t e n e , L u i g i K o s s u t h . 

R i e n t r a t o n e l l a Camera c o m e sempl ice deputato, 
e serc i tò a n c o r a grande inf luenza sul la po l i t i ca del 
paese . Al l ' appross imars i di W i n d i s c h g r à t z alla c a p i -
tale u n g h e r e s e , fu a n c o r a Deàk che in c o m p a g n i a di 
B a t t h y à n i , di Mai là th e di L o n o v i c s , venne spedito 
dalla Dieta al campo n e m i c o per inviare trattative di 
p a c e ; ma il ducè austr iaco non vol le trattare con ri-
belli, lasc iò in libértàM par lamentar i , r i t enendo s o l -
tanto B a t t h y à n i per c o n s e g n a r l o poi ne l le mani del 
carnéf ice . 

I ; < , 
L a g u e r r a r i c o m i n c i ò con raddoppiata fur ia ; e la 

miss ióne di D e à k era compiuta . Quel che seguì dopo 
é ormai noto* a tutti . L ' U n g h e r i a cadde, e a guisa di 
voraci corvi si s lanc iarono su di essa i furiosi nemic i , 
e di vendetta s i t ibondi, rodevano le venuste sue 
m e m b r a . 

Deàk si r i t i rò a Pes t ì i , osservatore tac i turno dell 'an-
damento del le co'sè e u r o p e e , e nel le u l t i m e elezioni 
venne e 1 e11o unanimernente pr imo deputató di Pes t ì i . 
E g l i è ora il capo del così detto partito moderato , in 
Contrappósto al part i to d'azione o di K o s s u t h , capi -
tanato dal l ' infe l ice T e l e k y , di cui abbiamo dato il r i -
tratto ne l n u m e r ò scorso , N o n crédasi però' ch'é Dèàk 
vogl ia c o m e moderato cedere a l l 'Aust r ia e sacr i f i care 
le l iber tà seco lar i d a l l ' U n g h e r i a : mai no ; ei vuole 
l 'unione persona le m e r a m e n t e , vale a dire che l ' impe-
ratore sia re d ' U n g h e r i a , secondo' la p r a m m a t i c a , e 
nul la più, e ne ò prova il suo5 famóso indir izzo testé 
pubbl icato , model lo di érudizione s tor ica , di l o g i c a 
s tr ingente e dj specchia to patr io t i smó. Quel l ' indir izzo 
ha posto l 'Austr ia ne l l ' imbarazzo , Ja quale non può 
acce t tarne le condizioni s e n z a r iconoscere - impl ic i ta 
m é n t e l ' indipendenza d e l l ' U n g h e r i a . 
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I l s i s t e m a rappresentat ivo i n -
t rodot to r e c e n t e m e n t e in A u s t r i a 
ha reso n e c e s s a r i a una Camera , 
iti cui i rappresentant i del le v a -
rie nazioni che c o m p o n g o n o l ' im-
pero austr iaco si possano adu-
n a r e pei lo ro dibatti ment i pa ri a-
m e n t a r i , I fondament i del nuovo 
ed i fi zio furono gittati VÌI m à r z o 
davanti la porta S c h o t t e n iti 
V i e n n a , secondo il d isegno del -
l', i n g e g n e r e m i n i s t e r i a l e L u i g i 
Z e t t e l , il quale d iresse a n c h e i 
l avor i . L1 edilizio o c c u p a imo 
spazio di 706 tese, ed' lia c inque 
porte co lossa l i c h e m e t t o n o in-
una gran sa la a cui si annet tono 
da destra e s in i s t ra due c o r r i -
doi . D a l l a gran t r e porte 
m e t t o n o ne l guardaroba dei de-
putati , dal quale si passa ne l la 
sala delle adunanze, c o n t e n e n t e 
344 sedil i disposti a semi c i r c o l o , 
e 1 a r i n g h i e r a pel pres idente , p e r 
gli orator i , i segretar i i e gli ste-
nografi.. L e ga l ler ie c o n t e n g o n o 
340 post i da sedere e 160 per 
stare in piedi . Dal corr idoio a 
s in is t ra si g iunge ne l la sala di 
conversaz ione dei deputat i , men-
tre il corr idoio a destra met te 
n e l l a cance 11 e ri a pres iden zi al e. 

l a di cor te s ta in facc ia 
a l ia r i n g h i e r a degli orator i . L e 
sale e c a m e r e sono ornate di ric-
chi .tappeti, di splendidi c a n d e -
1 abri e scul tu re . Noi di amo oggi 
•un disegno di questo vasto edi -
lizio . Un it a tire n te ali a C a m e r a 
di Vienna diamo una veduta del 

• . . . » t • • . * 

paiazzo del la Die ta di Pes t ì i , 
ove si s tanno dibattendo le sort i 

• • • . • * B I' 

i ' ' 

Ungheria, ove Do/ik lesse il 
/sao s tuen ¿ ̂ ì id ì ¿èiÒ, e <3ovtì 
i 1-seggi o del compian to Tel eki 

operto , or son p - • - 1 

d'un n e r o velo . 
i g i o r n i , 
G. S. 

MS»®1»*«»» 
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V Francesco Oc'.k l'urhco!o a ¡:aj: 3i7). 

Il p ala z zo F o se ari a Ve n e z i a. 

Vuol caso clic vicino al pa-
1 azzo del Parla mento di Vienna 
presentiamo il palazzo di una 

veneta v ai cui super-
stiti era forza due anni , fa di 
accattare la vita in una povera 
compagnia drammatica: 

Forse la consapevole provvi-
sorietà della destinazione scusa 

........ 
* * i 

del palazzo vindebonese la rile-
vine iale; ma il tor-

tili to raffronto tra il Campido-
di sette razze compónenti 

la monarchia costituzionale au-
striaca e 1' abitazione ; di una 
vecchia famiglia dell' oligar-

ca di S. Marco ci torna in 
mente, per certa analogia di 
grettezze, la risposta arguta ed 
orgogliosa che un patrizio ve-
neto dava, son pochi anni, ad 
un alto funzionario austriaco a 
proposito dell' elargizione impo-
sta pressoché ad ogni suddito 
del vasto impero per innalzare 
una chiesa votiva in ringrazia-
mento, a Dio del fallito colpo di 

chiesa che , confor-
memente alla religiosità asbur-
ghese, non dissimile in questa 
parte da quella di certi de-

r i - . I V t i v * , -

• , r 

Ksl.ci'iio ilo! Pnl.r/zo della Dioln di Pesili. 
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voti di S. Gennaro, restò poi sempre allo stato 
d'ipotesi. . . 

Il sullodato alto funzionario, rimproverando con' 
bel garbo al nobile veneziano che la sua offerta 
pel tempio fosse più tenue che non convenisse e a 
chi dava e allo scopo per cui dava, questi, sentitosi 
per un momento ribollire in cuore l'orgoglio avito, 
rispose ; cc A noi, Eccellenza, nessuno vorrà inse-
gnare la magnificenza della pietà. Le nostre case 
innalzarono tutte dei tempii senza mettere a con-
tribuzione nessuno ». 

E così sia detto dei palazzi:Bei quali, quello che 
abbiamosott'occhio, murarono in origine ¡Giust i -
niani, e parve degno alla Repubblica di essere ac-
quistato per 6.500 ducati d'oro, per darlo in premio 
di gloriose gesta guerriere a Lodovico duca di 
Mi mtova. Ricaduto al fi s e o, il super bo doge che 
lo comprò dal Senato, Francesco Foscari, lo fece 
alzare d'un piano perchè soprastasse ai vicini. I 
di stile ogivale del secolo xv. Alcuniy tra i quali il 

, ne vorrebbero au tore quel Zuanne Buono, 
padre di Bartolo mmeo, di cui vedesi sculto il nome 

porta della Carta. Questo gigante tra i pa-
lazzi del Gran Canale conta cento finestre, e un 
cortile merlato ne difende l'ingresso dalla parte di 
terra. Le sue pareti furono testimonii d'un dramma 
altamente pietoso — la morte dell'esautorato doge 
Foscari udente la campana di S. Marco salutare il 
suo successore — e dì regali accoglienze fatte ad 

III e ad Eleonora di Francia che vi climo-

3 

raro no ospiti. 
Caduta la Repubblica, venne in possesso del 

Comune, che lo ristaurò, sebben tardi, per collo-
carvi le Scuole tecniche; ma alle vandaliche sco-
laresche invidiarono la triste gloria di farne gua-
sto le soldatesche vandaliche — la concorrenza 
del tutore passò, com'è giusto, l'irriverenza del 
pupillo alle memorie paterne — e il pupillo non 
ebbe replica; il palazzo Foscari fu cesso agli usi di 
caserma. Sol fa due anni, aizzato dall'opinione pub-
blica, il mancipio più che municipio osò suppli-
care a Francesco Giuseppe lo sgombro delle truppe. 
Francesco Giuseppe rispose come tutti gl'impera-
tori contemporanei a' domande consimili , lasci an-
dò vele stare — è la storia dell'occupazione francese 
a Roma in sessantaquattresimo. 

Da molti anni il palazzo Foscari è vedovo delle 
classiche tele onde lo decorarono i pennelli del 
Giambellino, del Tintore ito e di Tiziano, Se il co-
sacco austriaco che ora si aggira per quelle sale, 
li ha pur rispettati, dovrebbero sopravvivere il 
soffitto della stanza da letto del doge 
coll'4nrww xti Paolo Veronese e i mosaici del pa-
vimento della stanza già albergo del Valois re dì 
Polonia, di cui dette lo stesso Paolo i cartoni. A 
sinistra sorgono i: due palazzi Giustiniani, uguali 
nell'architettura o di poco dissimili dal palazzo Fo-
scari, unitamente al quale1 facevano le antiche case 
dei Giustiniani', patria che questo, come notammo, 
si tramutasse in proprietà altrui. Nobilissime di-
more e notevoli per gran spazio di circuito, come 
ebbe a scriverne il SansovMo'. V. S t 

F 0 T O G K A F Ì E A R T I S T I C H E 
(V. il $¿'•10) 

U r i in'CiMSd^iiité ai' rtcó<6flOlili«, 

Finita quella bella funzione , J l ' 
l'erario la spe sa in ut i le di 3, 
l e n z a S u a si a sr 
dava lezione allora. Ossequiato 
spettivi professori, tutti gl;i: Ì 
segno di onoranza, e S. E . , benigna sempre, 
un sai u to col fa m a. UQ a desti' a e a sinistra, fé' c e n n o 
che continuassero il loro lavoro ; poi, rigiratosi al-

, e fatta vi-

ni 
entrare dai ri-

s'alzarono in 

iPfV-

I J . T v 

quanto fra gli interstizii delle pi 
sta di es arri i n are sa 11 u ar i a mente i disegni 
sto e di quello , si volse all'insegnante' d'ogni 
scuola, dicendogli : — Vedo che tutti i 
1 ar i, signor Professor e, 1 av o r ano' Con 
mura ; non dubito quindi 
sciplina non sia osservata. (Era il ritor 
compendiava la visita d'ogni scuola). ~ 
cellenza, replicavano tutti i professori ali 

— per quanto'ad ordine, esso è 
esemplare, tutti lavorano di continuo e nessuno 

e pre-
osa 

i Rn. 

zittisce. Sicché* stia pur tranquilla, Eccellenza, che 
le leggi accademiche sono obbedite religiosamente. 

Se invece delle labbra professorali avessero in 
quel momento parlato le loro coscienze, ne sarebbe 
uscita ben differente risposta. Ma anche senza bi-
sogno di quel segreto interlocutore, bastava aver 
gli occhi men foderati di credulità che non erano 
quelli di S . E . , per accorgersi che le panche scas-
sinate, un buon numero di figure in gesso senza 
naso e senza dita, le mura coperte eli certe linee 
non equivoche, fatte col carbone, che poteano aver 
qualche analogia colle generatrici geo ra etri che, ri-
velavano che lo studio del vero e' dell'antico non 

r 

era la sola occupazione degli alunni , e che la 
disciplina lodata in quel momento dall'onorevole 
magistrato formava una specie d'eccezione , fra 
mezzo ad una regola tutt'altro che certosina. 

Intanto che S. E . adempiva coli si fino discerni-
mento la sua difficile missione, sopraggiungeva il 
Segretario, che avvertito dal suo fido bidello della 
venuta del Presidente, aveva lasciata a mezzo una 
superba costoletta alla tortiera , per correre a far 
la sua corte al principale. 

Veduto il Segretario, S. E . si sentì come rinato, 
provò compiacenza viva d'aver dappresso una co-
lonna eli rinforzo che l'avrebbe aiutato a cavarsi 
dai mali passi, come quello, per es., del Caravag-
gio. A questo mondo non si può poi saper tutto ; 
e un segretario è messo a posta alle costole dei 
magistrati supremi affinchè levi ad essi le noie 
del fare , e li preservi da certi inciamponi che po-
trebbero far ridere, non soltanto il colto pubblico, 
ma anche l'incolto. Il segretario, non solo nelle 
accademie, ma in ogni magistratura di priiii'or-
cline, è il Figaro dì quell'opera buffa che si chiama 
un dicastero; è l'affusto del cannone, senza di cui 
questo serve a nulla ; è il compare nell'automa par-
lante; senza una responsabilità al mondo, ma de-
stro a cavare dalle stoppie il preposto. È , in una 
parola, il suggeritore pei comici che non sanno la 
parte. La commedia, al fin de'conti, la dice su 
lui, e gli attori adempiono soltanto al cómpito de-
coroso del papa gallo. 

fretto dal Segretario, e consigliato da lui, 
S . E . chiuse la sua corsa accademica con una 
visita f "* scuola di pittura, ove il professore, arri-
vato anch'egli in quel momento, s'era posto a rive-
der il lavoro di una dozzina di giovanotti grandi e 
grossi che stavano dipingendo una testa dal vivo ; 
e la copiavano con tanta indipendenza di stile, con 
tanta potenza d'individualismo, da parere^che 
ognuno avesse dinanzi Un esemplare separato. E 
poi si dirà che le accademie trascinano al reali-
Sirio, alla copia servile del modello 1 — Matti ! 

b ' : -

Il professore di pittura, chi non lo sapesse, è in 
ógni accademia un essere sui generis che non sente 

< ' i ; t ' 

Ut briglia, coinè le altre cavalcature accademiche 
(mi si pàssi1, prego, là parola per causa della siiiii-
liittidine). Siccome d'ordinario egli è la maggiore' 
celebrità proclamata dello stabilimento , sta stillò' 
sue ; s'inchina sì all'autorità, ma con meno' arca» 
tura di schiena; la guarda anzi qualche 
po' dall'alto,- e per1 quanto la gli sia 

e in pi f Ì' epa, si lagna sempre, e sempre do-? 

Con-
Nè quésta volta l'A pelle accademico 

dal sistema di tutti i suoi pari. Fatti i 
vene vóli all'Eccellenza, cominciò a dire che l'ufficio 
cui éràisi sobbarcato, di venta vagli pesante tròppo: 
che un artista è di soverchio sacrificato ad insegnare' 

i 

per tante ore, perocché gli viene impedito di lavo-
rare per sè nel suo studio, che avea dovuto perciò 
rinunciare a commissioni onorevoli e lucrose pel 
marchese A, pel conte B, pel principe C, tutto per 
dedicarsi all'insegnamento e agli altri obblighi 
accademici; e finì col dire (qui la palla cercava di 
far birilli e pallino) riuscirgli scorante non aver 
avuto mai dal governo un allogamento, mentre se 
ne davano5 à tanti che non aveano benemerenze 

| i i » s i . ^ 

pùbbliche di sorta; che non moveva già lagnò per 
avidità di riempii* la scarsella, ma per offeso amor 
proprio, perocché per lui il più grande compenso 
sarebbe poter far conoscere al pubblico di essere 
stimato da' superiori, e di aver una bella occasione1 

di farsi onore, 

Il Segretario, più furbo d'una cameriera di si-
gnora galante, dette di spalla a 
e sapendo portare a tempo ond'essere ben portato 
al caso, rincalzò quelle querele, gridando contro le 
ingiustizie che si fanno a1 brav'uomini, e voltosi 
al suo capo, come ad ancora di sicurezza, prorom-
peva : — Tocca a V. E . riscattare da questa brutta 
condizione il nostro bravo Professore, dire all'oc-
correnza energiche parole al Ministro, affinchè per-
suada il trono a destinargli un bel quadrone. L'Ac-
cademia, la città, tulti plaudiranno alla vigorosa 
voce di V. E.*, e siccome non è possibile ch'Ella, 
si ben veduto in corte, non sia ascoltata, così per 
Lei, e per Lei sola, sarà Vapplauso. 

11 Presidente avrebbe bramato benissimo, grati-
ficando al querulo Professore, guadagnarsi la pub-
blica approvazione, che il Segretario in così larga 
copia gli prometteva ; ma d'altronde non voleva 
impegnarsi troppo in questa faccenda, ben sapendo 
a prova come al Ministro non fossero troppo sim-
patiche le domande di grossi fondi stràordinarii a 
favore, dell'Accademia, la quale egli guardava sì 
con favore, ma soltanto come un mezzo di buttare 
polvere negli occhi al pùbblico, e di far proclamare 
un gran protettore dell'arte il Sovrano, a patto 
però di non spenderne troppi. -— Sicché l'onoré-
vole Presidente, facendo pure il bocchin dolce, ma 
con un certo piglio un zinzino impacciato , pro-
mise e non promise, intercalò una risposta tra dub-
biosa ed incoraggiante di ma, di se, di vedremo e 
di tutto il corredo delle reticenze corsive, che sono 
e saranno sempre 1' 

E t e r n o gergo, e te rna pantomima 
Di queste z u c c h e che tu vedi in cima-

Questa delle visite solenni allo stabilimento, per 
quanto la sia faccenda qualche volta spinosa per 
un'Eccellenza cortino d'intendacchio, la non è però 
la più scabra. Vi son circostanze solenni che do-
mandano una grande arte di destreggiainento per 
non mettere a nudo la livreata nullagg-ine di lui. 

j Una di queste, che può mutarsegli od in un Au-
sterlitz od in un Waterloo, a seconda del vento, 
son le sedute del Consiglio accademico. Oh 1 là' un 
povero Presidente è proprio sui pettini di lino ; ar-
rischia di compromettere la forza morale della sua 
autorità, se non ha in pronto salutari scappatoie, 
od un segretario che gli serva da paracadute. 

Il Consiglio accademico è, in certi paesi di mia 
conoscenza, un composto elei professori insegnanti e 
di dieci o dodici artisti od amatori del pae^e, tutti 
ci rn e d1 u om i n i, g i à s ' i n ten ci e, c he arri v a ron o a q nel-
l'alta dignità, per solito, con un mezzo semplice, fati-
cando cioè il groppone e la coscienza a far di cappello 
a tutti gli atti governativi. Le elezioni loro (salvo 
qualche rara eccezione, uscita pel rotto della cuffia) 
equivalgono ad una patente solenne di codinismo 
conservatore. La loro importanza costituzionale e 
parlamentaria, a difesa dello statu quo, splende 
nelle- sedute accadém'i'chè, ove si discutono gli alti 
destini dell'arte,- i quali, il più delle volte, si ri-
solvono nella: nomina d'un bidello' ò nella sopori-
fera lettura del voto d'una Cómmiésione incaricata 

• . <. ! 

dii pfopor fistaun1 a qualche quadrò non più ri-

Per' altro, anche in quel pacifico penetrale della 
ià ffiùèrva vi sono le sue tempeste ;; tanto 

è pur vero, Che1 ove' sono Ire gatti in legnaia, i 
grafftr ri'o'if rn'à'ncàri'o1. Pei1 esempio, quelle sedute 
smió seni prè il Mar' Nero nei di eli equinozio , quando 
si tratta dì décider è sùi saggi offèrti da tre o quat-

•re-iiti ad ini' eie' posti delle cosi dette pen-
sioni di Roma, à quale d'essi toccherà la fortuna di 
papparsi per un triennio il denaro dello Stato, onde 
portarsi nella città eterna, a far all'amore colle 

.modelle, per guadagnarne spesso v più indelebili 
testi ni onii dì affetto. 

E appunto pochi giorni dopo la visita ch'ho de-
i scritta, S. É . illustrissima! clovea presedere una 

di tali sed ut e ; facce nel a che gli facea venire la 
; pelle d'oca ogni volta che la si rinnovava, perchè 
: sapeva per esperienza come i suoi immortali mo-

strassero in simili occasioni il dente fili anche al-
l'autorità presidenziale, onde favorire l'uno o l'al-
tro dei lor protetti. Mà il buon soldato non si ritrae 
dalla battaglia, per quanto fischino le palle, e 



¡9. E . , dopo due o tre sbuffi presaghi della dura 
missione, legati tutti i suoi ciondoli alla botto-
niera, si portò al gran consesso, su cui veramente 
presiedeva, non foss'altro, perchè la sua seggiola 
era posta un gradino più alta delle restanti. E n -
trò, salutò con un sorrisino benevolo gl'immortali 
già radunati, e sedette colla dignità d'un vecchio 
idalgo, invitando il segretario a leggere il processo 
verbale della tornata precedente , della quale , se-
condo il solito, nessuno si ricordava più nulla. 
Compiuta quell'inutile ceremonia, venne letto un 
rapporto di una Commissione, che, dopo molti con-
siderando non sempre degni di considerazione, 
concludeva si dovesse concedere la pensione di 
Roma ad un alunno di pittura protetto appunto 
dal grintoso professore di quella scuola. - - Co-
minciò allora il mugghio precursore dell'uragano; 
ed uno s'alzò'ad-avversare il voto della Commis-
sione ; un altro lo sostenne a lancia in resta ; un 
terzo diè torto ai due preopinanti. Cominciata la 
scaramuccia d'avamposti, la battaglia si fe' ge-
nerale, e tutti proruppero a parlare in una volta, 
e con voce concitata ; sicché, per necessaria conse-
guenza, nessuno più si capì. 

Era quello il momento in cui S. E . avrebbe do-
vuto chiamar all'ordine, e al caso dar un colpo ai 
campanello conservatore, ma l 'È . S . , eh e non era né 
un Palmerston nè un Russell, compiva in quel mo-
mento uno dei più sacri doveri d'un preposto ac-
cademico, quello di dormire durante le sedute. Se-
noncbè il disordine cresceva, cresceva come la ma-
rea montante, e il segretario che avea le sue buone 
ragioni per lasciar correre quella babilonia, onde 
poi cavarne il costrutto che gli andava più a san-
gue, non si diè fastidio eli sorta, e stava passivo 
spettatore di quello sbruitare scomposto. Tutti i 
polmoni sendo messi all'unisono, non prevalea na-
turalmente la voce d'alcuno; e allora un de' radu-
nati, che, nemico personale del professore di pit-
tura, volea, o in un modo o nell'altro, non lasciar 
sfuggire l'orcasione di dargli una botta secca al-
l'amor proprio, accompagnò la sua arringa urlata 
con un gran pugno sul tavolino , e gridò a tutta 
gola : — Signori! se censurano il nudo disegnalo 
dall'allievo B, badino bene che il difetto non viene 

•dall' inabilità del giovane, masi dalla pessima azione 
del modello, che fu m.essa d air insegnante: sì, sostegno 
che quell'azione è bestiale, sostengo eh'è un'azione 
cattiva; tè giù un altro pugno. 

A quell'argomento in barbara non resse neppure 
il profondo letargo presidenziale, e S. E . , sveglia-
tosi di soprassalto, e pigliando in aria fra la veglia 
e il sonno quelle furiose parole cattiva azione, co -
minciò anch'egli a urlare quanto un cignale ferito: 
— Come, 'ima cattiva azione, qui dentro ? Za è mia 
ignominia; cibi la commise deve essere castigato. La 
onta auto ritti... E qui sa Dio quanti-altri frantendi-
menti sarebbero saltati fuori dalle labbra vene-
rande di S . E . , se il segretario, con una girata da 
maestro, non avesse distratta l'attenzione dell'udì-

y 

torio dal balordo equivoco del povero sonnecchiante. 
— Signori, esclamò con voce torosa, essi hanno 

abbastanza messo in chiaro la quistione; ed orami 
sforzerò di riassumerla onde formulare una propo-
sta che possa essere messa ai voti. — In effetto, 
facendo le viste d'aver raccolto da ognuno di que-
gli urloni un'opinione ch'era fisicamente impossi-
bile d'aver capito in quel tramenìo assordante di 
voci sciammanate, prestò ad o gn uno d e gì' imm or-
lali un discorso che pareva aver, se non altro , la 
figura di proposta, e formulatene un paio che egli 
diceva prevalenti , e che in sostanza gli premeva 
fossero adottate, domandò all'assemblea se assen-
tiva fossero messe a' voti cosi. Tutti i componenti 
de' dottissimo consesso, sia che non si sentissero in 
vena d'eloquenza per confutare quell'immaginario 
epilogo della questione, sia che fossero presi da una 
contenta maraviglia di figurare come limpidi espo-
sitori di buone idee che non avevano mai dette, e 
di parole che pareano avere un senso, approvarono 
ad unanimia con un va benissimo t e al girare elel-
l 'urna, dettero i voti proprio a favore di quel 
che desiderava il segretario, 

Levata la seduta , il presidente si compiacque 
della calma e lucida discussione , e facendo un 

baciamano a destra e a sinistra, uscì, ma non già 
per riposare, poveraccio! sì invece per prepararsi a 
cimento che aveva aspetto più duro e difficile dei 
raccontati, ma che però il suo animo di bronzo sa-
peva sopportare ogni anno con romana fortezza, il 
cimento cioè di dover recitare nella ricorrenza della 
distribuzione de' ptemii un cliscorsetto anàlogo di 
un paio di pagine, a cui si dava il nome & allocu-
zione , forse perchè dovea essere esercizio di lo-
quela, pi ut tosto eh è di concetti. Ma, santo Dio! 
pensarlo questo discorsetto, scriverlo, darci ele-
ganza di stile, quanti supplizi! ! Senonchè S. E . dì 
tutte queste cose non se ne dava per inteso; la 
non era faccenda sua. Egli non aveva altra briga 
se non di leggerlo ; e siccome leggere sapeva, 
specialmente le belle scritture, così se ne facea pre-
parare il manoscritto in grosso carattere calligra-
fico, e colla imperturbabilità di chi maneggia la 
roba d'altri, la leggeva ogni anno tutta d'un fiato,-
con voce stentorea , sicuro di guadagnarsi i batti-
mani dagli alunni (avessero o no capito) e uu ar-
ticolo della Gazzetta Ufficiale, dichiarante che il 
forbito discorso fu accolto dallo scelto uditorio con 
ripetuti e fragorosi applausi. 

Dirà qualcuno cheTamieo, con queste sue noti-
cine, mirò piuttosto amettere in caricatura i presi-
denti accademici, che non a mostrare quegli ono-
randi personaggi quali sono in fatto. Chi dicesse 
così, manifesterebbe d'ignorare del tutto quali rape 
bollano nella pentola accademica, e di che stolta si 
fabbrichino i suoi presidenti. Per solito (non dico 
sempre) vien scelto a presidente d'un'accadeuiia 
artistica (si noti ch'è posto gratuito) un alto fun-
zionario in pensione: un preside, p. e., d'un tri-
bunale, un gran ciambellano in disponibilità, un 
governatore messo da parte, ovvero un gran si-
gnore del paese, che può dar lustro (è la frase) 
allo stabilimento, prodigando festini e pranzi. E 
tutta questa gente ne sa d'arte all'incirca com'io 
di sanscrito ; imparò l'alfabeto, ma sa appena leg*-
gerlo. Di solito un di questi signori non ha nep-
pure propensione naturale alle arti. M a , da utia 
parte, la lor vanità d'essere fra'primi in qualche 
luogo, anche a costo di figurar com'ultimi dinanzi 
al sole che splende;, la lor posizione sociale, l ' im-
barazzo del governo, dall'altra , a trovar uu bel 
nome e un bell'uniforme da antimettere a que' 
posti di puro scialo, son tutte ragioni che fan ca-
der la bilancia per essi. Son proprio Don Magnifici 
predestinati, a cui sarebbe permesso d'applicare la 
celebre massima di La Rochefoucauld: — Il y a 
des gens destinés à être sots, qui ne foni pas seule-
ment des sottises par leur cìmice, mâts que la for-
tune même contraint d'en faire, 

Non è per questo che alcuni non sieno, in altri 
rami, bravissime persone. Ma quello dell' arte 
non è pane pei lor denti, chò non l'hanno mai ma-
sticato ; e perciò non è da meravigliare se, messi 
alla prova , ci fanno figura di citrulli. Chi esce 
fuor del suo mestiere, f a la pappa nel paniere, — 
Proverbio con tanto di barba , ma sempre vero. 

Ma e perchè poi ir governi li metton là se non 
ne sanno? (ih! a' governi basta che un presidente 
d'un'istituzione di mero apparato conosca le eti-
chette e i cerimoniali di corte, sappia il vuoto fra-
sario degli ossequii dovuti ai principi, dia di quando 
in quando qualche pranzo fastoso a' forestieri co-
spicui, posséda bella carrozza, gran casa, e infine 
quel certo orpello sociale che si chiama tuono della 
buona società. Cosa importa che se ne intenda 
d'arte e renda proficua l'accademia? Non per que-
sto s'aumenteranno le imposte all'erario. 

Non è già che tutti i presidenti delle accademie 
fossero o sieno tali : eccezioni ce ne furono, ce ne 
saranno forse ora, potranno comparire anche in se-
guito : non dico di no: tanto più che due, uno del 
passato, l'altro del presente secolo, dimostrarono 
con usura che la cosa è possibile. 11 grande ri-
trattista Giosuè Reynolds, che fondò l'Accademia 
di Londra, e il conte Leopoldo Ci co gii ara, che creò 
quasi quella di Venezia, erano veramente due 
brav'uomini, istruttissimi eli quanto concerne la 
filosofìa e la tecnica delle arti belle, e perciò collocati 
a presidi eie' loro istituti, poteano farci, e fecero in 
effetto stupenda figura ; ma se però avessero vo-
luto aspettarsi fama solo dalla loro gerenza acca-
demica, l'avrebbero aspettata un bel pezzo. La 
fama non sta a comodo su quella seggiola. 

Torno a dire però che que' due presidenti, e 
qualch'altro, se c'è o ci sarà, sono eccezioni, e le 
eccezioni clagli anni domini provan la regola. Or 
dunque la regola sta in questo, che il presidente 
d'un'accadeuiia abbia ad essere una statua di creta 

dorata e verniciata, un quadruccio da pochi soldi 
accerchiato da una cornice di bell'intaglio, insom-
ma la incarnazione viva e parlante (non pensante) 
di quel versetto famoso dei Salmi di Davìelde che 
intonavamo fanciulli in chiesa nei giorni della Set-
timana Santa : 

Homo vanitati similis factus est ; dies ejus sicut 
umbra fwteretint. Ps* 143, v. 4« 

P. S.o 

D o r a <r I s t r i a . 

E c c o un col labora tore d o p p i a m e n t e a r i s t o c r a -
tico — Dora d'Istria è figlia dì principi e aut r i ce 
delle Femtnesen Oricnl e della Sdisse Allemande. 
Nelle sue vene s c o r r e il s a n g u e dei padroni del 
m o n d o con quello dei soldati di A l e s s a n d r o il 
Grande e di Bolzar is . il suo p s e u d o n i m o è noto 
p e r la s tampa di tutta E u r o p a , e il sìg. D e s c h a n d 
nei Journal des Débats del 5 gennaio 4 8 6 0 e b b e 
a scr iver di essa « che c iascuna delle s u e o p e r e 
b a s t e r e b b e alla r iputazione di u n ' u o m o » . 

Dopo ciò Dora d ' I s t r ia non ha bisogno di 
p r e s e n t a z i o n e ; ma noi s t i m i a m o torni c a r o al 
et tore il bellissimo r i t rat to di lei che dipingeva 

a Venezia lo Schiavoni. 
L ' e r u d i t o art icolo che pubblichiamo, ol t re a l 

m e r i t o intr inseco , ha quello al tresì della o p p o r -
tunità . Nelle c i rcos tanze presenti piacerà c o n o -
s c e r e quanta par te si conservi delle tradizioni dei 
nostri grand'avi nella terra ove Dora d'Istria è 
nata , e di quella te r ra cognata a noi a v e r e a n c h e 
per gli occhi una qualche idea . 

F u previdenza gentile della nobile a u t r i c e i n -
viarci il disegno di un suo q u a d r o ad olio e g r e -
g i a m e n t e c o n d o t t o e r a p p r e s e n t a n t e un paese 
r u m e n o s u l l e - s p o n d e del Danubio. 

Foste Itiimentis 
<c La razza del suolo moldavo donde mai -trasse 

le origini ? Dall'Italia: nessuno ne dubiti. Prima 
Fiacco, quindi Traiano, lian quivi condotto gii an-
tenati dei felici abitatori eli questi paesi: ei ne sta-
tuirono i limiti, come può vederne ognuno i segni 
superstiti. Traiano coi rampolli di questo-popolo 
lia riempiuto la terra rumena, l'Ardiali'a e la Mo-
davia. Le prove stanno tuttora per lui : già da 
lungo evo sorge la torre Severina (1). 

Molti usi eiella liumenia confermano queste pa-
role del poeta. I balli nazionali, la Jiora, i calusari, il 
joc de bràu, non tornano forse alla memoria i balli 
degli antichi Romani? Nelle vicinanze dei Carpazi!, 
ove tu ti faccia a consielerare i forzuti villani che a 
quei balli prendono parte, non ti pare egli eli rinve-
nire tutte le impronte primitive elei loro padri? (2) 
i capelli neri piantati nel bel mezzo della fronte (3)," 
le. sopracciglia folte e ben arcuate, lo sguardo ora 
ardente or melanconico, l'atteggiarsi proprio delle 

i nobili razze, da lungo tempo incivilite? Nelle vesti 
poi delle donne la pulitezza elegante ricorela le 
montanine svizzere. La loro camicia di tela è 
adorna di pizzi rossi e turchini, ricamati al collo, 
sul petto, sulle spalle ed ai polsi. Un cinto scar-
latto annoda la camicia ad una gonnella bianca 
che lascia vedere il ben tornito piede, calzato eli una 
maniera di sandali, Dinanzi ed à tergo loro svolazza 
la catrinm, stoffa in lana nera, con lunghe righe 

; di colore vivace,pieghettata come la fustanella dei 
i Greci. Hanno sul capo una coroncina eli piccole 

monete d'argento, che si prolunga poi in piccole 
catenelle, le quali altresì usano come pendenti e 
collane. Le donzelle gettano d'ordinario sulla loro 
coroncina una leggiera pezzuola, che vale a ripa-
rarle dai cocenti raggi del sole orientale, né climen • 
ticano mai di porsi, adornandosene, alcun fiore di 
color vivo all'orecchio. I capegli folti e lupghj 
portano per lo più intrecciati di dietro, e le treccie 
si annodano con variopinti nastri. Le donne hanno 
sempre il capo coperto d'un velo bianco, che cinge 
loro la fronte eel il seno, come appunto veggiamo 
usar le Albanesi. 

Cóme piacevomi di ballare con esse (4) la hora, 
che ricorda i cori figurati nei bassi-rilievi ! (5). La 

(1) Il poeta Dositf'o, secondo Ptiso rumorio, ili lutto riferisce il 
. vanto al grandi» imperatore. iddio stesso riceve questo li lnlo presso 
; i IU mun i i s\ popo l a r e : Imperatu. « L ' i rn pura tur can ta t e : ei non 

ha pari n , 
(2) Nidle Pitta domina il lipo green, e viceversa» 
(5V Jugnala fronte (lemnim\ dice Orazio. 
(U fisse conservano ancora j nomi poetici dfclla Vecchia Ita* 

Ha; ••Fiorirà .(Fiora), /)n7i„i (Diana), eco, 
(u) l chorwi dei Latini, 
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: : rj al gè-Itora è danza 
nio melanconico d'un popolo martire. I 
Ieri ni riddano intorno ai Untavi (1), cui ora 
si approcciano ed ora si di scostano, strin-
gendo o allargando il loro cerchio. Il ballo 
nazionale del Russi vi ha molta somiglian-
za, ma è privo di quella spigliatezza 
giaelra che è propria degli Orientali del 
mezzodì. E come appo i popoli slavi la mu-
sica ha il primo luogo, così presso i Ru-
meni il ballo cede alle canzoni, che i balle-
rini tutti cantano in coro. Nella hora rli-
mona , un solo fra i lantari (2) sposa alla 
sua lira una specie di poema, che piglia 
nome dalla danza stessa. E tutte le loro 
canzoni terminano con fronda 'verde, a cui 
aggiungono il nome delle piante o dell'al-
bero che meglio gusta, o che ha relazione 
al soggetto (3). 

Il ballo dei calusari non è, come la Itora 
ed il ballo della cinta ( joc de bràu), for-
mato da persone d'ambo i sessi ; bensì è 
un ballo guerriero, come era a Roma quello 
dei preti Salini. Il joc de bràu è meglio pa-
cifico , chè ballerini e ballerine, invece di 
p yen d ers i per m a no come n ella hora , s i 
stringono tutti colla sinistra ai fianchi, ed 
appoggiano tutti la destra sulla spalla del 
loro vicino. l\joc de bràu è animato quanto 
la hora è languida: il moto nel principio 
moderato, diventa a poco a poco d'una ce-
lerità incredibile, cui accresce ognora più 
il rapido ritmo dei cantice de joc. 

I cantice de joc sono motivi di balli, ed i 
cmitice latinresli ed i cantice de luuresono 
di ballate e romanze. Le doline fanno una 
specie, forse la più ori-
ginale. Tornerebbe as-
sai difficile s p i e g a r e 
agli Occidentali il ca-
rattere della doì'na, in-
spirata da un istinto 
essenzialmente nazio-
nai e, il (ioni, sentimento 
profondamente melan-
conico , strano miscu-
glio di rammarico e di 
speranza, di tristezza e 
d' amore , espressione 
meravigliosa del desti-
no glorioso in uno e in-
felice della nazione ru-
mena. Chi abbia inteso, 
come io intesi, nel seno 
elei monti della Valac-
c h i a , echeggiare fra 
quelle gole selvaggie 
le note lente e flebili 
della doìna (4), non di-
menticherà g i ampia i 
quegli accenti che ven-
gono dall'anima, e van-
no all'anima. Altri dis-
se della commozione 

. 1 , » . " « 

eccitata dal ranz-des-va-
gfyes sopra uno Svizzero 

(1) Music i . 
(2) Gli Fsigaìii o zingari ni 

predi l igono questo mest iere . 
Talvol ta ¡ c o n t a d i n i l'anno la 
loro o r c h e s t r a con t r o m b e di 
ci l iegio ( b o u t c h o u m ) e col 
f lauto dei pastor i . 

(5) Primi Uv amen te la foglia 
aveva un signif icato al legorico. 
Si diceva*. * Fogl ia verde t M U 
rosa, del geranio , della viola» 
se era ques t ione d ' u n a d o n - , 
ze l ie t ta ; foglia di ( juereia » 
se dei nwileiizii di un famige-
rato b r i g a n t e ; « foglia verde 
di c ipresso i> se della morLe. 

(4) Un poela rumeno mo-
derno col t ivò fe l icemente que-
sto genere . Si c o n o s c o n o in 
Occ idente le Ovine si Icwnj-
?ìnorey si sov^nìre del s ignor 
V . Alexandri . l i sig. Voinesco 
ne tradusse la prima parte col 
titolo di Dainas. La nuova edi-
zione c o m p a r v e sotto «li au-
spizli del s ig, J o e i Cl ierhuliez. 

. V > _ X ^ c • « v \ 

a cui suonasse par avventura all'orecchio 
il canto melanconico della Miorita ? 

« Sul pendio del monte, bello come l ' in-
gresso del paradiso, ecco discendere e av-
viarsi alla valle tre greggie d'agnelli, scor-
tati da tre pastorelli imberbi; il primo è 
un abitatore della Moldavia, l'altro è un 
ungherese , il terzo è un montanino di 

Dora disti'ia (Principessa- di KnKzod'-Massalsky). 

motivi 
quarta 

errante in terra straniera; ma chi saprebbe ri-
trarre l'animo di un esule proscritto dalla Rumania, 

f i . « q - - r ^ f « - , i * I # F V - i - . • 

Veduta della Roma (Quadro dì Dura distriti). 

« L'ungherese e il vrantco si accontano, 
e risolvono di uccidere il loro compagno 
tosto che il sole abbia nascosto i suoi raggi, 
perchè egli è di lor più ricco , e possede 
maggior numero di pecorelle dalle belle 
coma, e cavalli meglio ammaestrati, e cani 
più vigorosi. 

« Pur eia tre giorni una pecorella dalla 
bioiiela e morbida lana non pasce l'erba elei 
prati, e il suo belato suona un gemito con-
tinuo. 

cc Pecorella gentile e ritondetta, perchè 
da tre giorni e beli e gemi eli tal modo ? 
Non ti aggrada forse il pascolo, o sarestu 
inferma, cara pecorella mia? 

« Oh ! mio pastore diletto, conduci pure 
il tuo gregge in cima a quei burroni ; là 
troverai pascolo a noi, a te ombra. Pastore, 
pastor diletto, a te chiama, né indugiarti, 
il più valoroso ed il più forte de' tuoi cani, 
imperciocché l'ungherese ed il montanino 
risolvettero eli uccielerti, tramontato il sole. 

« Pecorella di Birsa J Se tu sei profe-
tessa, e se egli è scritto ch'io mi debba 
morire fra mezzo a questi paschi, dirai al-

l'ungherese ed al montanino di seppellirmi qui 
dappresso nella cerchia dell'ovile 'perchè sia di con-

tinuo con voi , o ini e 
care pecorelle, oppure 
a tergo della capanna, 
perchè i latrati dei miei 
cani possano di conti-
nuo giungere al mio 
orecchio. 

« Queste cose loro 
dirai ; quindi porrai so-
pra la mia tomba un • 
piccolo ed armonioso 
llauto d'avorio, un pic-
colo flauto di sambuco 
che renda note appas-
sionate; così quanelo il 
vento spirerà nei loro 
tubi ne usciranno ile-
bili suoni, e ad un trat-
to le mie pecorelle si ra-
duneranno intorno alla 
mia tomba, e mi pian-
geranno a calde lagri-
me ( làgrime di san-
gue). 

« Ma tu non dir loro 
dell'uccisore... di' solo 
che io m'impalmai ad 
una vaga . regina , la 
fidanzata del mondo (1), • 
e soggiungi che all'i-
stante della nostra unio-
ne guizzò a destra una 
stella , che il sole e hi 
luna tennero sul mio 
capo il serto nuziale , 
che ebbi a testimonii i 
pini ed i platani delle 
selve, per sacerdoti gii 
alti monti, per orche-
stra il canto degli au-
gellett i , e per faci le 
stelle del firmamento. 

(( Ma se tu per av-
ventura ti abbatti in 
una povera vecchia ma-
dre dal bianco cinto, 
che piangendo corra i 
campi e chieela ud o-
gnuno: 

(4) La Morte, 

f . i ¿VriJ&v 
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«.—'Chi fra voi conobbe, chi fra voi vide un 
giovane ed avvenente pastore, la cui svelta e 
leggiera persona passerebbe in un anello.1? 
Egli ha il viso bianco come la schiuma del 
lat te , i suoi mustacchi rendono immagine 
della spiga del grano, i suoi 
na del corvo , ed i suoi occhi della mora dei 
campi : — 

« Allora, o pecorella, abbi pietà del suo do-
lore, e dille solamente che io m'impalmai alla 
figlia di un re che domina una regione bella 
come l'ingresso del paradiso. 

« Ma non dirle, no, che al mio imeneo guizzò 
una stella, che ebbi per testimoni! i pini ed i 
platani delle selve, per sacerdoti gli alpestri 
monti , per orchestra il gorgheggio di mille 
augelletti , e per faci le stelle del firma-
mento... » 

Il breve poema di cui ho fatto cenno non 
racchiude però il curioso miscuglio di tradi-
zioni pagane e di idee le più moderne, che 
sono la caratteristica di altre ballate. Talvolta 
rinviensi nella poesia rumena una strana con-
fusione d'elementi eterogenei. Nella ballata 
Soaréle si Lima (il Sole e la Luna) (1), l'astro 
del giorno è personificato come appo gli an-
tichi Romani : 

c( Fratello, un dì venne vaghezza al Sole, 
gli venne vaghezza di ammogliarsi. Per ben 
nove anni, tratto da nove focosi destrieri---
percorse il cielo e la terra colla rapidità della 
saetta e del vento — ma invano stancò i suoi 
corsieri. — Non gli venne fatto di trovare una 
sposa degna di lui, non gli venne fatto di pur 

(I) Vedi Alcxuir'ri. Ihdladcs ih fa lloumunk. 

i 

Una Principessa Drusa. 
(Da M)ia pio grafia inviata da B e ¡¡rotti) 

una cne potesse ri 
della bellezza di Elena, sua sorella, della bella 

oro ». 
chiesto invano al « 

Iddio )) di sposare la sua sorella, scioglie ini 
queste note : , 

« Tuttoché vivo, scelgo l'inferno — purché 
non siami più solo — ma sì viva con la mia 
sorella Elena, Elena dai lunghi capelli d'oro 

Si fanno gli apparecchi nuziali, non in cielo» 
ma qui in terra , secondo gli usi rumeni. Il 
fronte d'Elena ò adorno « coi fili d'oro delle 
promesse spose » acconciatura ricca ed ag-
graziata clie tien luogo del velo di pizzi. 

« Poi ambidue s'avviano al tempio. — Ma 
durante la cer imonia—sciagura a lui, scia-
gura a lei 1 — Le lampane si spengono , sì 
fendono i sacri bronzi — crollano i capitelli 

, ed il campanile vacilla dalle fon-
damenta. — Manca la voce ai sacerdoti — e 
l'infida sacra cade loro dalle tempia... )) 

L'Eterno, volendo vendicare le leggi poster-
gate del suo Vangelo, muta Elena « in un 
pesce dorato »', come in una di,quelle metamor-
fosi che il poeta Ovidio (1), quell'esule che 
morì nella terra rumena (2), ha sì meravi-

(1) Ovklio fu espialo sulla terni rumena. Nella Nessarabìu 
chiamanoLucili Qviduli il lag" 'li Akermann. La tradizione 
dico dio « venne dalle sponde del Tevere un uomo straordi-
nario, elle alla doler/za infantile accoppiava la bontàpa-
ternaV .Chè quest'uomo sospirava di continuo / e talvolta 
'parlava da se solo ; ma che quando volgeva le parole u 
qualcuno, parava che il mele scorresse dalle sue labbra, 

(2) Un vìay^ìntore svìzzero così descrive il luoyo ahilato 
dal celebre autore dei Tristi: «Que les amants et lespoelos 
se iifiurcn): } au printemps, ime plaìne emaìllée de flcurs, 
cotipce et traversie , dnns tonte sa lon^ueur, par un lac 

d ' une demi-Iieue de tour, et bordée d'une chaìne do col-
Y\\\Q$ Ì\ sotnmels.-luégaux, eouverlos de charmillcs, de Ulleuls, 

r 
i 

Profughi Maroniti {Da una foto (/rafia inviala da Bcyrout). 

% 
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gliosamente narralo. Ma il Sole, precipitando al-
l'occaso, viene a ritrovarla nell'onde. 

Il Signore Iddio — santificato in cielo ed in 
terra — prese fra mani il pesce — e nuovamente 
lo gettò nello spazio — e lo mutò in luna — e così 
favellò (E quando il Signore parlava — l'universo 
tutto tremava — le onde elei mare si calmavano 
e le vette dei monti s'inclinavano — e gli uomini 
tremavano di paura) : 

a Tu, o Elena dai lunghi capelli d'oro — e tu, 
risplendente sole - scevro d'ogni peccato ! Io vi 
condanno per tutta l'eternità — a seguirvi cogli 
occhi nello spazio - senza che possiate giammai 
incontrarvi l 'un l'altro - nò giungervi sulla vo-
stra celeste v i a — Seguitevi in eterno — percor-
rendo i cieli — e illuminanelo i mondi! » 

Nelle Kolinde , l'ispirazione popolare dimentica 
intieramente i donimi , e le credenze elei pagane-
simo. Nella vigilia del Natale e del nuovo anno si 
canta: I fiori maraviglio si (.Fiorile dalbe) e V Aratro 

La solennità della Cui letta (Creciune) che, dopo 
quella di Pasqua, tiene il primo luogo nella chiesa 
rumena , è accompagnata da feste le quali ras-
somigliano più ai misteri del medio evo che alle 
ìerimonie dell'antichità latina. Rappresentasi il 
presepe del pargoletto Gesù visitato elai Magi. L 
facile ad immaginarsi la potenza di queste memo-
rabili ricordanze in paesi posti ai confini dell'O-
riente e delle regioni occidentali. (Continua) 

l i » S t r i a n e l 1 § « 0 , 

Corrispondenza del MONDO I L L U S T R A T O . 
(F ine . V. i num. 11, 15 e IS). 

C o m p i t o il fac i le m a c e l l o , presero l a via di Z a c l e » 
e cammin facendo, s ' i m b a t t e r o n o coi r e d u c i di Der-el-
ICamer, dirett i pure a que l la vol ta , e in un m e d e s i m o 
p e n s i e r o e di c o n s e r v a p r o g r e d i r o n o il v iaggio sopra 
quel misero paese , i cui abitanti si p r e p a r a v a n o a ri-
c e v e r l i ordinati in c o m p a g n i e , in i s q u a d r e , con 
capi ed ordine m i l i t a r e , dietro vall i ed altre p i c c o l e 
opere di for t i f i caz ione , di cui avevano muni to i passi 
più important i . A c iò non poco c o n t r i b u i r o n o le 
i s t ruzioni di un g e s u i t a la ico , padre B o n a c c i n a , i tal ia-
no (credo d i P a r m a ) , uomo c h e non sapeva di l e t te re 
gran fatto, eppur i n g e g n o s i s s i m o , e c h e si dedicava e 
r iusc i va in tutta sorte di arti e m e s t i e r i , ma precipua-
m e n t e predi l igeva l ' a rch i te t tura e la m e c c a n i c a . I 
Zac l io t i , avvert i t i d e l l ' i m m i n e n t e n e m b o che stava per 
i s c a r i c a r s i s o p r a di loro , disposte le loro s c o l t e , ve -
g l iavano g i o r n o e not te parati ai l o r o post i a una di-
sperata di lesa . 

Non a lbeggiava a n c o r a la mat t ina del 18 g iugno 
1 8 6 0 , c h e un l o n t a n o f ras tuono s e m p r e c r e s c e n t e 
ed appropinquantes i fece bat tere e f r e m e r e d'up s u -
bito i loro c u o r i , e non i s t e t te guari a d is t inguers i fra 
il c r e p u s c o l o e a in tenders i lo sch ioppet t io d'un'im-
rnensa onda di g u e r r i e r i , che ne cacc iava una minore 
davanti a sè , la quale pareva prec ip i tare vei'SQ jl paese 
fugata dai n e m i c i e c h i e d e n t e r i c o v e r o , I Zac l io t i , ri-
masi perpless i per un m o m e n t o , e sedot t i da una 
speranza c h e l o r o affinava la vistp, prqropperp in un 
gr ido di g iubi lo , e c o n o b b e r o in- quel la molt i tudine 
inca lzata un inat teso s o c c o r s o dj fratel l i che loro man-
dava il c i e lo . Di (Tatti v idero, uè s ' ingannarono , che 
quei fuggiaschi vest ivano abiti e turbante a l la foggia 
c r i s t i ana , e c h e , p r e c e d u t i clal L e g n o della R e d e n -
zione, si avanzavano guidati da I U Q H Ì re l ig ios i . L ' o r a 
non a m m e t t e v a i n d u g i o ; il per i co lo epa flagrante ; 
q u a l u n q u e min ima spesa cji tempo in vaue r i c e r c h e 
poteva perdere il paese . V o l a r o n o ftd i n c o n t r a r l i , ad 
abbracc iar l i ; fu iorp aperto il varco , e g|i assass in i , 
sotto ment i te spogl ie , si trovarono, n^l loro seno, 

I Drusi e c o m m i l i t o n i r imast i Cuori , seui ja por 
tempo in mezzo che potesse sve lare a quei di Zac le 
il troppo ben ideato stata ger i ima, fur ibondi si s lan-
c iano a l l ' a s s a l t o ; sono respint i , r i t o r n a n o con m a g -
g i o r e a c c a n i m e n t o e con n e s s u n a r i u s c i t a , e la loro 
disfatta sarebbe stata inevi tabi le , se a l l ' imprqvviso 
non si fosse alzato un grido universa le di t e r r o r e : 
tradimento! I Drusi , penetrat i con que l la frodo, ave-
v a n o potuto a tut to agio a p p i c c a r e l ' incendio $ Víune 
case , e a g g r e d i r e , u c c i d e r e a l la sprovveduta quanti 

anzi. 1 Zàol iot i , fatti cert i de l l ' inganno si paravano innanzi 
e del la loro sc iagura , presi t r a due fuochi ruiûjdiali , 
si m o s t r a r o n o maggior i di se s tess i ; chè , m e n t r e po-

de pommiers , d1 nmanti iers suuvages et de grands c l u u n e s , tous 
j e t é s ennfusement les uns à t ravers tes a u t r e s , c o m m e pressés 
d 'of fr i r Seur verdure à . l ' œ i l du s p o d a l e u v . Qne h ur re-
gard avidi' c h e r c h e ¡tu point où h i|lq l ' a u r o r e , un vallon s ' inc l i • 
n a n t j u s q u ' a u h t m ! du lac e t b o r d é de ('Inique eô é de pampre et 
d ' a r b r i s s e a u x ; là , près d ' u n e tontii ine (ju.i fu t , ep s e r p e n t a n t , d a n s 
le lac , est un groupe de t i l leuls n l ' o m b r e desquels éta i t la ç \ m » 
mière du poète divni ; là sa lyre e n c h a n t e r e s s e soupira i t (tes vers 
que l ' a m o u r et la douce melanconie lui ava ient i n s p i r é s ; SÎ\US 
d o u t e , il avait o u b l i é avee un froid mépris les dé l i ces t rompeuses 
d'unti c o u r i n g r a t e e t c o r r o m p u e , où Virgile et Horace ne se sou-

• t e r i l è n i ijuvBri' é l evant j u s q u ' a u x n u e s l e co losse du tyran e t en 
fléchissent le gennu à c h a q u e i n s t a n t d e v a n t lui » . — CARRA, 
Histoire dç la ùhldwk la Fralachie) r^euchiitel, '17Si, 

chi r isolut i t enevano fronte ai nemic i e s t e r n i , ed altr i 
c o m e leotii si azzuffavano c o g l ' i n t e r n i , i l res to , avendo 
raccol t i donne , v e c c h i , f anc iu l l i , e c o l l o c a t i l i nel cen-
tro, i r ruppe c o m e un sol u o m o sul lo sbigot t i to ne-
mico , e si aperse un passaggio a t r a v e r s o le file, le 
qual i , sbarag l ia te , cedevano sot to una spada che di-
fendeva quanto di più caro e s a c r o poss iede l 'uomo. 

F u però ben a g e v o l e ai D r u s i d ' i m p o s s e s s a r s i 
in poca ora di Z a c l e , dove se a q u a l c h e in fermo o 
ad a l t ro in fe l i ce fu da m a l a s o r t e p r e c l u s a la fuga, 
toccò di s o g g i a c e r e so t to i l o r o colpi m a r t o r i a t o più 
che ucc i so , i l c o n v e n t o dei Gesu i t i , in cui abi tavano 
tre m e m b r i de l l 'Ordine , fu invaso , e il padre B i b i o t é , 
uomo di non comuni talenti , dotta ed a m a b i l i s s i m a 
p e r s o n a , finì s u l l ' a l t a r e forato da una palla ; B o n a c -
c ina , che vendette la sua vita a c a r o prezzo, per con-
fess ione degli s tess i Drusi , cadde a l ia fiue esangue 
dalle fer i te , e del suo c o r p o se ne fecero quat t ro 
brani , che si g e t t a r o n o ai cani ai quat t ro lati del 
p a e s e ; il terzo padre, dal la P r o v v i d e n z a salvato , a pie 
nudi t raversò i più s c o s c e s i d i rupi , e semiv ivo potè 
g iungere in B e r u t t i , dove m o r i di lì a non molto ; 
pochi altr i c a m p a r o n o per prodigiose c o m b i n a z i o n i . 
Espor ta to il buono e il m e g l i o , i Drus i s u g g e l l a r o n o 
l 'opera di d is t ruz ione c o l l ' i n c e n d i o . 

E intanto o b e s i c o m p i v a n o tali inaudit i ecc idi i da 
questa parte , Geziu ed altri v i l laggi su quei di Snida 
venivano consunt i dal f u o c o , gli abitanti d i spers i e 
ammazzat i , tanto se r e s i s t e v a n o che se fuggivano, non 
r invenendo s c a m p o n e m m e n o nei la c i t tà , c h è i M u -
sulmani d i fendevano loro l ' a c c e s s o . U n o dei capor ion i 
drusi . che si d i s t i n g u e v a in quel la p r o v i n c i a per la 
sua fe roc ia ed odio i m p l a c a b i l e c o n t r o i c r i s t iani , 
era c e r t o K a s s e t n - B e y J u s s e f ICemedi, spec ie d ' in ten-
dente del capo S a i d - B e y G e m b l a t , c h e mi giova no-
minare e r i c o r d a r e al la m e m ò r i a del l e t tore . 

R i m a n e v a D e r - e l - K a m e i v c h e r iposava t ranqui l lo 
e fidente s u l l a s a c r a paro la del governo e sul le ba io-
net te del la g u a r n i g i o n e . Ài se ivaggi v inc i tor i di Zac le 
pareva quasi un sogno do loroso che quel borgo d u -
rasse t u t t a v i a ; e p o i c h é la f es ta aveva già da acca-
dere , e ra m e g l i o af fret tar la un m o m e n t o prima, ed 
avere ' i l - p e n s i e r o tutt 'àffatto l ibero per ass i s te re ad 
una m a g g i o r e , che i loro benaffett i M u s u l m a n i di D a -
masco s tavano m a g i s t r a l m e n t e preparando c o l l a più 
grande s o n t u o s i t à . S e n z a far m o s t r a di a lcun appa-
r e c c h i o os t i le , a s s e m b r a n d o s i a dieci , a dodici t a j l a 
sp icc io la ta , p r i n c i p i a r o n o ad e n t r a r e iti Der e l - I i a m e r , 
ad accasars i a n c h e presso q u a l c h e cr i s t iano , e a mo-
strare le più pac i f i che in tenz ioni . Peró ' i D e ì k a m a n o t t 
non gradirono punto que l la vis i ta , c h è n o v e l l a era 
corsa del tr is te dest ino di Z a c l e , e ne t e n n e r o paro la 
al M u s s e l i m (governatore) , il quale li r i m p r o v e r ò de l la 
loro poca f idanza n e l l e i m m a n c a b i l i p r o m e s s e del g o -
v e r n o . L 'af f luenza dei Drusi seguiva i n t e r r o t t a m e u t e , 
nè i cr is t iani osavano z i t t i re , non c h e ópporvisi / t e -
menti dMnimicarsi il governo , che avrebbe forse tro-
vato un plaus ib i le pretes to per abbandonarl i a l la d i -
screz ione dei Drus i . Quando questi si c redet tero in 
numero suff ic iente , si p r e s e n t a r o n o al le case c r i s t i a n e , 
ch iedendo, con un vezzo che non a m m e t t e repl ica , Ja 
c o n s e g n a degli oggett i prez ios i , G i u o c o f o r z a fu ade-
r ire , r a s s e g n a r s i e p iangere , e c o l o r o che , per sa lvare 
q u a l c h e sos tanza e s o t t r a r r e la vita dalla ba l ìa <ìei ne-
mic i , t e n t a r o n o la fuga, disperanti o r m a i nel s o c c o r s o 
del g o v e r n o , f u r o n o , per ordine cj§J m e d e s i m o , in gran 
parte ar res ta t i , insegui t i ed ucc is i , 

l u tale s p a v e n t e v o l e s i tuazione , un l a m e n t o d ispe-
rato p r o r u p p e dai cuor i , invocando ass i s tenza dal g o -
v e r n a t o r e , e r a m m e n t a n d o g l i le p r o m e s s e di T a l l i r 
pasc ià . Q u e g l i , a l le t tando c o m m o z i o n e e premura , ri-
spose c h e faceva mes t ie r i r a c c o g l i e r e in fret ta quanto 
di m i g l i o r e possedevano a n c o r a , per tog l ie r lo a l l ' av i -
dità dei D r u s i , e deposte tut te le armi per non pro-
vocar l i , r i coverars i co l le sos tanze ind i la tameute nel 
r i c in to del la c a s e r m a , unico r i fugio affidato a l l ' o n o r e 
e al v a l o r e dei so ldat i . Molt i non si l a sc ia rono a l lu-
c inare da sì g e n e r o s e p a r o l e , e a m a r o n o m e g l i o ri-
met ters i ai la P r o v v i d e n z a , c h e ne c o n d u s s e a salva-
m e n t o uou pochi , C i n q u e c e n t o t r e n t a c i n q u e f ra t tanto 
caddero nei l'i ni q no l a c c i o , e r i n c h i u s i in c a s e r m a , 
v e n n e r o dai Drus i , c h e ebbero non contras ta to , ma 
anzi l ibero aocesso , tutt i sgozzat i , come brut i , sot to gl'i 
sguardi del c o m a n d a n t e e della mil iz ia , che t i rava 
sopra quel l i che tentavano evadere ar rampicandos i 
per la tuuraglia . U n so lo si s o t t r a s s e , a v v e n t u r o s o 
di t rovare i n o s s e r v a t o una n i c c h i a entro un v e c c h i o 
c a m i n o , Non è a dire che il J b o r g o fu poi divorato 
dal le iiam.me. 

E s i s t e v a a n c o r a una casa intat ta , que l la di Hai il 
S a h a o u c h e , m e r c è diverse guardie pagate a peso 
d'oro, dove q u a l c h e f a m i g l i a aveva c e r c a t o a s i l o , e 
dove si t rovava r a c c o l t a una gran part i ta c\[ bozzoli 
eli seta appar tenente a un negoziante i t a l i a n o , Ales-
sandro Gandol fo : T a h i r pascià , g iunto sul luogo ap-
pena esegui ta la carnef ic ina , fece r imovere que l le 
guardie , che dir voleva ai Densi .; finite. M a s s a c r a r o n o 
le persone , a r s e r o la casa , e il sacrif izio fu c o n s u m a t o , 

S . E . C o u r c h i d pasc ià al sospirato annunzio del la 
caduta di Der-el-Ivamer si m o s s e dal la sua s taz ione di 
B e r u t t i , e fu p r e m u r o s o di r a g g i u n g e r e T a l l i r , c h è 
si t rat tava n i e n t e m e n o che de l l 'ogget to pr inc ipale , 
del la d iv is ione del le s p o g l i e . A s s i s i ' s u l l e s a n g u i n o s e 
rovine , in breve i congiura t i furono d 'accordo, Ta l l i r 
r i t o r n ò al suo pos to , e C o u r c h i d fece una gita di pia-
c e r e f|no a S a i da, per r i m e t t e r e il m o r a l e di quei M u -

s t i jmani , c h e vedeva t i tubanti e neghi t tos i . I Cr is t iani 
lo s c o n g i u r a r o n o di t rovar modo onde rendere s icuri 
a l m e n o i dintorni del la c i t tà , il c h e a lui porse nn 
raez zo effica ce per con segui re c o t t a p pare nza l e g a l e i 
suoi e s e c r a b i l i f ini . A r r u o l ò dei mal fa t tor i , cui diede 
per capo q u e l l ' a v a n z o di forca , c h e più sopra n o m i n a i , 
ICassem B e y J u s s e f K e m e d i , il qua le non i sment ì se 
s tesso , e le u c c i s i ó n i , divenute rade, s p e s s e g g i a r o n o 
beu pres to . 
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Mi lano, 22 maggio. 

L ' A r i e — È viya o m o r i a ? — None.sf, marina/ puoi In — Condanna 
di Uobei lo d'Azeglio e c r i t i c a del le sue c r i t i c h e — Tiziano c 
Paolo Veronese, q u a d r o del-sij». Zona — Scul tura e concors i 
edilizii M o n u n i c n t o c o m m e i m m d i v o d e l l ' a n n e s s i o n e dell i 
T o s c a n a a -de l l 'Emil ia al r e g n o i t a l i a n o — C o n c o r s o e c o n -
c o r r e n t i . 

Per questa volta fermiamoci alle arti belle : a 
questi fiori della vita, come' dicono i poeti, a que-
sti ninnoli, come pensano i più del secolo nostro. 
Anzi, a sentire parecchi artisti ed alquanti scrit-
tori, l 'arte sarebbe da un gran pezzo uscita di 
questo mondo, e scomparsa Dio sa in che sfera 
lontana, ad allegrare g'ente meno gretta e men 
materiale di noi. Ma, come avvien egli che questi 
lamentatori disperati s'ostinino a volersi rompere 
il capo intorno a un cadavere, anzi all'ombra di 
una cosa eternamente svanita? E a che prò im-
p astricciave la tela, sciupar la creta, spezzare il 
marmo, imbrattare d'inchiostro la nitida carta, se 
dalle Grazie fuggite non si può ottenere la cortesia 
d'un sorriso, la garbatezza di uno sguardo beni-
gno ? Perchè mi date voi, o poeti, codesta roba 
rimata; perchè, o pittori e statuarii, ini presentate 
codesti quadri e codeste sculture ; perchè, o lette-
rati, mi riempite il cervello di cianeie, di precetti, 
di dissertazioni — se la conclusione dev'essere: 

» 

l'arte è spacciata? Pur troppo, al veder molti qua-' 
dri, molte statue e molte scritture, l'arte non pare 
sia vissuta giammai nel nostro globo terrestre ; 
sicché all'amatore schietto e generoso della bel-
lezza esce dal petto un profondo sospiro , e nasce 
talvolta in cuore un dubbio crudele, uno scora-
mento quasi disperato. Ma le aspre parole che in 
tali momenti egli si lascia uscire dal labbro, son 
passaggiere voci di dispetto ch'ei stesso riconosce 
false, e raccatta. Così, per dire di uno, il marchese 
Roberto d'Azeglio si lascia ire a questo periodo: 
« L'arte, senza idea, senza scuola, senza carattere, 

' senza mandato, senza importanza, senza vitalità 
sociale, è diventata unti superfluità inutile all 'u-
man consorzio ; è venale allevatrice del senso 
quella che già era nobile motrice del cuore: l 'arte 
è morta! >> E allora, vivaddio, lasciatela stare, e 
non venitemi a chiacchierare di notomia, di tipo 
ieratico, e dì cent'altre cose che hanno vita con 
l 'arte, e che dovrebbero sottemirsi d'accauto al-
l'arte, E il D'Azeglio è certo un erudito scrittore, 
benché talvolta di una erudizione gonfia, inop-
portuna, ambiziosa ; è certo un amatore caldissimo 
delle glorie artistiche d ' I tal ia , benché talvolta 
astioso, gretto nelle sue ire e discorsese ne'modi. 
Troppo sovente la passione che gli bolle nell'anima 
e l'interno dispetto gli scappati fuori in allusioni 
personali ed in frasi non amabilmente patrizie; 
laonde, in generale, la critica di lui manca di 
quella serenità alta e tranquilla, da cui esce l 'e-
videnza robusta, e per cui s'ingenera nei lettori 
la persuasione profonda. Se non che, nelle arti, 
piti che in altre discipline, è difficilissimo serbare 
costantemente la quiete, severa sì, ma gentile, della 
critica; ònd'ella quasi sempre dà immagine di 
un'onda torbida e precipitosa, piuttostocliè di un 
largo e limpido e ricco fiume. 

Ma la nostra critica non è fiume nò torrente; 
bensì è un povero rigagnoletto che va serpeg-

in xnwzo a un campo or arido or fiorito, e 
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si rauegra de fiovt e ne bumbe il piede, ma non ai 
può fermare a speechiarne l'i in tri agi ne e la bellezza. 
Per cominciare da un mirabile (iore, un de' rari 
davvero, v'accennerò ad un grandissimo quadro 
che il sig. Zona sta compiendo a Milano. Lo Zona, 
di cui questo giornale parlò tempo indietro, e del 
quale voi potete ammirare anche adesso alla mo-
stra della Società prò motrice un quadrettino pic-
colo di dimensioni, ma ricco d'i pregi, è studiatoli 
sapiente e libero seguace de'maestri veneti. Il 
quale studio ed amore gli fruttò quella grandiosa 
e semplice e robusta maniera di composizione, che 
si scorge sopratutto in quest'ultimo dipinto suo, il 
migliore fra quanti egli iinor né condusse. Il sog-
ge 11 o è cavato dal la sto ria artistica de' due so m m i 
fra i pittori della scuola veneta : Tiziano e Paolo 
Veronese. 11 Veronese, giovinetto, allorché la fama 
del Vecellio era volata in ogni luogo, lo incontra 
a caso sull'alto del ponte della Paglia a Venezia, 
mentre il vecchio pittore andava passeggiando con 
la figliuola, l'allieva sua Irene da Spilimbergo e 
l'Aretino. Si ferman IV; Paolo apre la cartella de' 
suoi disegni, e dispiegandoli dinanzi agli occhi 
dell'artista famoso, ne spia con attento sguardo i 
cenni ed i motti. Tiziano guarda ed ammira, 
presago di quell'altezza cui l'artista giovanetto 
salse poi con sollecita via ; eh è i vecchi, ammae-
strati dall'esperienza e resi dagli anni poco facili 
ai rapidi entusiasmi , son giudici sicuri de' na-
scenti ingegni , profeti sicuri dell'avvenire. Una 
parola schietta di lode , un sorriso di approva-
zione, quando vengono da un uomo celebre e ca-
nuto, son come battesimo al genio giovanetto : 
danno vigoria e coraggio all'anima incerta, crescono 
virtù nuove alla mente, son rivelatori talvolta di 
novelle attitudini e di forze ignorate. Ond'egli è 
spettacolo nobilmente grato il veder l'uomo già 
sicuro della propria gloria, e già vicino al sepol-
cro, stendere affettuoso la mano a chi entra mal 
fermo e timido nel cammino dell'arte, quasi volesse 
dopo di lui lasciare come un risplendor di se stesso. 
E benché il Cadorino non fosse netto dalla bassa pas-
sione dell'invidia, e dal vilissimo Aretino fosse ac-
cusato, in una lettera aCosimo^di dimenticare per 
l'avidità del danaro gli obblighi verso gli amici e i 
doveri verso i parenti, pure l'anima elei grande 
littore non poteva essere priva di sentimenti no-
bili e diligati. Ad ogni modo, fu egli amico del-
l'Aretino, del quale fé' più volte il ritratto, e da 
cui prendeva consiglio ; ma dell'Aretino, esempio 
strano di sfacciata impudenza e d'immoralità su-
dicissima, furono amici e ammiratori papi, re, 
principi, l'Ariosto, Michelangelo e chi so io. 

Alla maestosa figura del Vecellio , vestita di 
una bruna toga, alla persona dell'Aretino, sorri-
dente d'un sorriso freddo e quasi beffardo, fanno 
mirabile contrasto le due donzelle, bellissime di 
volto e di forme, e mosse ad atteggiamento pieno 
di naturalezza gentile. D'accosto al Calia ri stanno 
due compaghi di lui, giovani artisti essi pure, uno 
de' quali è tra le più pregevoli cose del dipinto. 
Compiono la composizione un paggio dappresso 
alle due donzelle ed un povero ragazzetto seduto 
al basso sopra un gradino del ponte; in fondo si 
vede la Biblioteca di S. Marco ancora in costru-
zione, le due colonne del leone e di S. Teodoro, e 
molte fìgurette giù indietro passeggiat i nella piaz-
zetta. Dirvi ora il facile, ampio e corretto modo 
del disegno, narrarvi la trasparenza e vigoria de' 
toni, e come la grande varietà de' colori non tolga 
la perfetta armonia dell'insieme - sarebbe opera 
disperata. Certo è che questo dipinto ricorda le 
opere di quel Paolo che vi è rappresentato ^se-
gnatamente nella figura di lui medesimo, in quella 
del suo compagno ch'è in atto di salire un gra -
dino, e nelle amabilissime figure delle due donne. 
Ed ora che importa a me se l'azzurro dell'aria è 
più scuro di quel che il cielo non sia? Che im-
porta a me se ponendo d'accosto ai bianchi del 
quadro un bianco vero , que' bianchi diventano 
giallastri e bruni? Che- importa à me se la viva e 
splendida luce del quadro fu piuttosto ottenuta 
con il nero messo al centro della composizione, 
che con il bianco diffuso qua e là? L'effetto è sor-
prendente di verità e d'armonia ; e questo basta 
ne' quadri, giacché il vero non si può copiare con 
la parziale imitazione dì ciascun tono, ma si deve 
cogliere nel suo totale con quella rispondenza delle 
tinte fra loru che vale a dar nei dipinto l'aspetto 
della natura. Oh se quel buon uomo di Claudio 
Lorrain si fosse dato al farnetico di voler imitare 

• con i colori della sua tavolozza le tinte infuocate e 
scintillanti del sole cadente, i be' tramonti ch'ei ci 
avrebbe regalati ! 

l)i alcuni bellissimi lavori che i pittori di qui, 

l'Hayez, il Bertini, il Pagliano, gl'Induno ed altri 
valenti, stanno adesso eseguendo, vi parlerò lun-
gamente al tempo della nostra esposizione annuale 
dell'arti belle; m'è parso invece di doversi discor-
rere tosto dell'opera dello Zona, sì perchè la dovrà 
essere fra pochi di spedita via da Milano, eperòda 
non potrà figurare in nessuna esposizione d'Italia, 
si perchè giova essere cortesemente ospitali a que-
sto pittor veneziano, degno continuatore dei vene-
ziani pittori. Qualcosa vi dirò sulla scultura e so-
pra i concorsi edilizi!, benché non ci sia da confon-
dersi nelle lodi. Un anno indietro il nostro Consiglio 
municipale invitò gli scultori a presentare i mor 
delli per un monumento commemorativo dell'an-
nessione dell'Emilia.« della Toscana al regno ita-
lico, cioè al Piemonte e alla'Lombardia. Un alino 
indietro questo concetto poteva essere buono e ge-
neroso, ina gli avvenimenti che addarono succe-
dendosi rapidissimamente, lo fecero in pochi mesi 
diventare gretto e inopportuno. Come mai rammen-
tare l'annessione di due sole provincia, ora che 
altre si sono unite, ed altre ancora aspirano ad 
unirsi? Come inai lasciare indietro il concetto su-
blime dell'Italia una e compiuta, per fermare nel 
marmo uno de' molti atti che meneranno in breve 
a tal fine? E tutti sentono la sconvenienza di quel 
monco pensiero; e la sentirono forse gli stessi 
concorrenti nell'atto di comporre i lor.o modelli ; 
ma il programma stava loro dinanzi minaccioso e 
impassibile, prontp a ricacciarli nel vjtizzplo se si 
fossero avventurati all' ampio caniniino. Peccato, 
gran peccato clip qualcuno fra i concorrenti non 
si sia sentito l'ardire di spezzar le uggiose pastoie ; 
non abbia avuto il coraggio di mettevi nel peri-
colo di rimanere escluso dal concorso ? e di 

grande amore le mani. 

dire : voi comprendeste l'avanzar degli eventi, voi 
vi teneste all'altezza de' nuovi fatti, voi seguiste il 
buon senso e il concetto più nobile, però noi vi 
escludiamo. Così ho visto fare sovente nei concorsi, 
dove la parola dpi programma è più rispettata del-
l ' ingegno, dove la pedanteria va innanzi all'arte 
sapiente ed al libero genio. Ma ip questo modo non 
crediamo avrebbe giudicato il Municipio milanese, 
troppo veggente per lasciarsi dpminare da simili 
gretterie. Ad ogni modo i concorrenti, anche senza 
uscire dulia letterale interpretazione del program-
ma , avrebbero potuto cavarsi d'impaccio assai 
meglio di quel che fecero, e seguendo quella sem-
plice grandiosità, la quale se è in tutte le arti 
condizione di bellezza potente, è poi indispensabile 
nell'arte dello scalpello. Se non che, a raffigurare 
uvCannessione ^ cotesti buoni scultori non.credet-
tero potesser valere la figura dell'Italia e le due 
delle nuove provincie separate fra loro, e collegate 
soltanto col mezzo del basamento e della composi-
zione architettonica; ma vollero che il concetto 
riescissepiù evidente, facendo sì che la figura del-
l'Italia abbracciasse teneramente le due figliuole, o 
ne stringesse in atto dì 
Cosi l'azione da melodramma immeschinisce il pen-
siero; così il monumento perde la maestà severa e 
robusta, ond'esso avrebbe dovuto improntarsi. 1 
sei modelli di esso monumento stettero esposti du-
rante un mese nelle sale del palazzo di Brera ; sa-
ranno giudicati fra pochi eli; poi si torneranno ad 
esporre, perchè il pubblico possa rendersi conto del 
giudizio, il quale, per quanto si crede, non riescirà 
pienamente favorevole a nessuno dei concorrenti. 
Or ecco dunque il Municipio ricaduto in un gine-
praio; riaprirà egli un nuovo concorso con un pro-
gramma migliore e con premii più generosi? Darà 
egli a qualcuno degli scultori milanesi o non mi-
lanesi la Commissione del monumento? La scelta 
dell'artista non sarebbe facile, massime volendosi 
ristringere alla sola Milano; giacché vi hanno qui 
moltissimi scultori che non sono certo della stessa 
valentia, ma che hanno tutti e amici e ammira-
tori e mecenati. Voi conoscete senza fallo lo Strazza, 
che da pochi mesi tornò da Roma, ed ora col Ma-
gni, autore del Socrate, è professore all'Accade-
mia eli Belle Arti ; voi conoscete forse il Fraccaroli, 
il Puttinati, il Sangiorgio, il Tantardini, l 'Argenti, 
il Galli, il Pandiani, il Pi erotti e parecchi altri. Se 
la scultura non è qui in grandissimo fiore, vedete 
che ciò non viene per difetto de' suoi cultori ; viene 
forse nei più dalla scuola che vanno seguendo, più 
inclinata al naturalismo che alla nobile verità della 
forma, e in qualcuno imbevuta ancora di sapore 
affettatamente accademico. Affettatamente acca-

• 

demico fu il Marchesi, che anni addietro si scroccò 
« 

la fama di sommo, e che, morendo, lasciò in legato 
alla città di Milano tutti i modelli delle sue opere 
scultorie e tutta la roba del suo ampio studio. Ora 
il Municipio, imbarazzato del dono generoso, non 

sa ciò ve collocare quei, gessi, dai quali le arti non. 
possono trarre nè frutto nò gloria. 

Dopo tanti nomi di scultori vorrei citarvi qual-
che nome di architetto; ma, che volete?' oramai 
l'arte della sesta ha cessato dall'esser arte; e de-
gli ed i fi ci i che si vanno innalzando tuttodì, a nes-
suno-passa pel la fantasia eli chiedere l'autore. E 
questa non è colpa del pubblico nè forse degli ar-
chitetti ; è conseguenza delle condizioni nelle quali 
Tarchitettura è caduta per inevitabile necessità dei 
tempj. E non intendo mica di alludere all'econo-
mia, sulla quale è usanza di rigettar tutta la colpa 
delle brutture e sconciezze moderne ; ma intendo 
parlare dell'eclettismo in cui viviamo rispetto alle 
arti, e eli quella incertezza che gli anni soltanto 
te4 il nuovo avviamento sociale potranno vincere. 
La scultura, la pittura, la musica, la poesia sono 
$rti pili jiidjvisuali ; l'uomo vi.dipinge le passioni 
che sono ,di tutti i tempi, e, risalendo nella storia, 
fa suo tutto il passato. Ma l'architettura è l'arte 
dei popoli , è l'arte del presente, senza dire ch'ella 
deve sottoporsi a tutte le più minuziose e piccine 
esigenze dell'uso , anzi deve rappresentarle. Son 
.curioso di vedere in quanti modi differenti o con-
trari i gii architetti d'Italia sapranno sciogliere i 
due quesiti che il Municipio eli Milano propose loro: 
l'uno eli un grandioso cimitero per questa città, 
l'altro della nuova piazza del Duomo. In quest'ul-
timo la cosa andrà più liscia: il Municipio vi pose' 
tali te condizioni, tante pastoie, che certe stramberie 
non po'ranno aver luogo; ma nel primo e il sog-
getto .e Ja libertà del programma inciteranno a cento 
bizzarrie i cervelli dei nostri Vitruvii, de' nostri Ar-
nolfi e de' nostri Bramanti. Già vi hanno i parti-
giani della natura che s'attengono ai cipressi, ai 
salici piangenti , a' ruscelli * rumoreggiatiti, alle 
tombe sparse qua e là ne'campi fioriti e ne' bo? 
schetti ombrosi ; costoro vogliono abolire ne' cimi-
teri i portici, gli ambulacri, gli edificii. Altri vor-
rebbero invece che i propilei greci, i templi di Ve-
nere bella, di Bacco, di Apollo e degli altri dei, 
fossero l ;Rnjeo archetipo de' campisanti cristiani. 
Altri son tutti bizantini, altri tutti arabi, altri tutti 
quattrocentisti, ed altri trasporterebbero volentieri 
i pinnacoli, le guglie , le foglie rampanti e ì con-
trafforti clelìe cattedrali nordiche sotto H nostro 
cielo d'Italia. Vi fu persino un certo tale che stampò 
sul serio un litigo scritto a pypyar&.che V architet-
tura egjziftUft è l'unica abbastanza severa ed abba-
stanza imponente per potersi adattare al mesto 
luogo ele? ìporti. Oli la bella cosa dormire l'eterno 
sonno sotto una piramide o un obelisco 1 — Cotesti 
architettori sono i plagjarii che s'accontentano di 
rivangar IJIBÌ passato; ma v'hanno poi i novatori a 
parole, i piatavi eli stili nuovi a parole. Questi 
vanno grielando che nuovi bisogni, nuovi costumi, 
nuovi tempi, vogliono nuove forme; e per amore 
di tal beata novità, cacci crebbero le fondazioni sul 
tetto, e porrebbero i soffitti al luogo de' pavimenti. 
Quanto a me vi confesso che ho la gran tentazione 
di'stare con Salomone : Evvi oramai cosa alcuna 
della quale altri possa dire: Vedi, questo egli è 
nuovo? — Se non che i Colombi architettori, vi-
sta l'impossibilità di scoprir terre incognite, fini-
scono per dar la mano agii eclettici, i quali son la 
genìa più dannosa all'arte, perchè sconvolgitori delle 
tradizioni , rimpasticciatori eli cento cose diverse, 
sviatori del gusto semplice e dilicato. E mi ricorda 
che in un paesetto più in su di Varsavia, per darmi 
a gustare una zuppa prelibata, il famoso pivo po-
lacco, mi portarono una broda liquida composta di 
birra, latte , aceto e zucchero , con bricciolini eli 
pane abbrustolito. Nell'ingoiar quella roba , mi 
Da ssa vano per la fantasia certi edificii mezzo lom-
bardeschi, mezzo gotici, mezzo arabi e mozzo bisun-
ti ni, dei quali, prima di partir dall 'Italia, avevo 
visto de' mirabili saggi. E il pubblico ci ha fatto 
il gusto, come i Polacchi hanno avvezzo il palato 
al loro buon pivo; ma se Filocle Acarnense, o l'Or-
gagna, o il Da. Possano, o anche il barocco Bernini 
e riiiclassichitoCagnola potessero dare un'occhiata 
ai parti odierni eli alcuni nostri architetti, credo 
che farebbero quelle stesse boccacci e che io feci 

nell'inghiottire la zuppa. C, B. 

CORIHERE- BEL MONDO 
Letteratura straniera. — F r a poco verranno in l une 

in F r a n c i a due nuovi romanzi dì due scr i t tor i c e l e b r i 
di. diversa ce lebr i tà , Jessie, di Mocquard , il segretar io 
part ico lare d e l l ' I m p e r a t o r e , co l labora tore d r a m m a -
t ico anonimo di V . S é j o u r ed al tr i , e di E r -
nesto F e y d e a u , autore di Fanny , Daniel, e c c . 

Si b u c c i n a a Parigi che li dm ondo About sia per 
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p u b b l i c a r e i r a b r e v e u n ' o p u s c o l o ' i n t i t o l a t o : ''Progetto 
d'una guerra e uropea, il qua l e sarà senza dubbio un 
pendant a l la f a m o s a Carla d'Europa, 

Giornal i . — C o r r e voce che un nuovo g iorna le pol i -
t i co v e r r à quanto p r i m a in luce a T o r i n o . E s s o avrà 
ingent i capi ta l i , ed a lcuni pubbl ic is t i toscani forme--i 
r a n n o parte de l la redaz ione . Che sia ques to il g i o r -
n a l e già precon izza to del R i c a s o l i e della m a g g i o r a n z a ? 

— A M i l a n o v e n n e in luce il n u m e r o di saggio di ' 
un nuovo g i o r n a l e , Il Monitore Nazionale, di F , P r e -
clari, c o n n e s s o nl\'Enciclopedia Nazionale. 

— È i n c r e d i b i l e lo spacc io che hanno i g iornal i poli-
t ic i a N u o v a Y o r k . I l Vaihj Herald, il più diffuso, s i . 
l i ra a 9 0 , 0 0 0 copie , 8 7 , 0 0 0 più del Times (di Londra) , e 
l a Tribuna a 60 ,000 ; q u è i t ' u l t i m o è s tereot ipato . I 
profit t i dell'llerald e de l la Tribuna ragguagliat is i a 
100 ,000 dol lar i a l l 'anno, pagate tut te le spese , le quali 
sono e n o r m i , e bast i c i tare il fatto che un so lo di que-
sti g iornal i paga alle vo l te 500 l i re s ter l ine al g iorno 
pei soli t e l e g r a m m i . I g iornal i s e t t i m a n a l i hanno una 
c i r c o l a z i o n e viepiù grande . I l New York Ledger si t i ra 
a l l ' e n o r m e c i f ra di 500 ,000 copie , Ylndependenl, g i o r -
na le p o l i t i c o - r e l i g i o s o , a 7 0 , 0 0 0 , e YHarper'sMagazine 
a 200 ,000 . Dal che si vede che N u o v a Y o r k è VEl 
Dorado dei g iorna l i s t i , c o m e l ' I t a l i a n o e i a S i b e r i a . 

s e n t a n t e là Sacra famiglia , eh e m o l t i pi t tor i e a m a -
tori del l 'ar te s o s p e t t e r e b b e r o , m e g l i o che una copia, 
l a v o r o o r i g i n a l e di S e b a s t i a n o dal P i o m b o : c iò in se-
gui to a l l a not iz ia c h e d e m m o nel N<> 18 del la veì ldita 
avvenuta a P a r i g i di q u e l l a c e l e b r e t é la . I l caso m e -
r i te rebbe di e s s e r e appurato . 

Il r i m a n e n t e del M u s e o C a m p a n a in R o m a , del 
; mol t i ogget t i f u r o n o , c o m e a n n u n z i a m m o , ven-

duti a l la R u s s i a , fu c o m p e r a t o dal g o v e r n o f r a n c e s e 
per la d i scre ta s o m m a di 4 , 5 0 0 , 0 0 0 f ranchi , T r a gli 
ogget t i più notevol i a n n o v e r a n s i 35 s ta tue , mol te t e r re 
cot te , mol t i v a s i , g e m m e , bronzi , ecc . T u t t e q u e s t e 
prez ios i s s ime cose , di cui il g o v e r n o papale spogl ia 
in de guani ènte l ' I t a l i a , saranno c o l l o c a t e in una «sala 
del L o u v r e , c h e por terà il t i t o l o , d i Musée Napoléon. 

• — A B r e s c i a fu n o m i n a t a u n a C o m m i s s i o n e per eri-
g e r e un m o n u m e n t o al grande A r n a l d o da B r e s c i a . 
L o s c u l t o r e T a n t a r d i n i ha già p r e s e n t a t o un m o d e l l o 
di s ta tua c h e è m o l t o lodato e c h e v e r r à p r o b a b i l -
mente a c c e t t a t o dal la C o m m i s s i o n e . 

Cose militari. — L a m a r i n a del n u o v o regno d ' I t a -
lia si c o m p o n e al presente di 8D legni a v a p o r e , dei 
qual i 4 in is tato d ' innavigabi l i tà ed 8 in c o s t r u z i o n e : 
sono c o m p r e s e in ques ta c i f ra le 6 c a n n o n i e r e ad 
oì ice sul lago, di Garda . L a squadra a ve la cons ì s te di 
76 legni , de' quali una s e s s a n t i n a di p icóola portata e 
4 i n is tato d'inn-avigabilità. 

— L a squadra r u s s a del B à l t i c o , m a r N e r o , m a r 
Caspio, m a r B i a n c o e de l l 'oceano P a c i f i c o , c o n s t a al 
p r e s e n t e di 242 legni a vapore e 71 a vela , in tutto 
-313 legni con 3 .851 c a n n o n i . T r a i vapori annoverans i 
9 vasce l l i , 13 f r e g a t e , 22 c o r v e t t e , 12 c l ipper c 107 
navi di m i n o r grandezza e di var ie forine . e d e n o m i -
nazioni , in un con 79 c a n n o n i e r e . L a squadra a v e l a 
si c o m p o u e di 10 vasce l l i , 6 f regate , 3 corve t te e 6 2 
legni p i cco l i . 

C o m m e r c i o . — A S u e z mig l ia ia di operai e u r o p e i 
sranno lavorando ne l l e officine del la soc ie tà d e ! c a -
n a l e , e mig l ia ia di Arabi a l l ' escavazione del c a n a l e 
f l e s s o c o n 40 m a c c h i n e Baggei* . 1\ \ago s u l l ' i s t m o è 
già in c o m u n i c a z i o n e col mare , ed un vapore va e 
viene da D a m i e t t a . I l cana le sarà dunque l'atto, non 
os tante l 'opposizione d e g l i j n g l e s i , c h e lo d icevauo 
imposs ib i le , ma c r e d i a m o però imposs ib i le s ia per es-
s e r e navigabi le fra un anno e m e z z o , c o m e ha a s s e -
verato di questi g iorni il s ignor L e s s e p s a T r i e s t e , 
per dar nel genio agli azionist i , 

S t a t i s t i c a . — Giusta il testò compiuto c e n s i m e n t o 
del governo federa le svizzero, la popolaz ione de l la 
Sv izzera ascende a 2 , 5 3 0 , 7 7 0 anime ; ques ta popola-
zione c r e b b e in dieci anni di 1 3 8 , 0 0 0 anime. 

—• N e l T e x - r e a m e di Nappi i annoverans i 32 m i l a 
frat i , 24 mila m o n a c h e , 22 a r c i v e s c o v i , 78 vescovi c o u 
dioces i e 29 senza dioces i . L e c h i e s e o l t repassano il 
numero di diecimila. 

Necro log ia . — E r n e s t o L a s s a u l x , p r o f e s s o r e a l -
l 'Uni ver si là di M o n a c o , m o r t o il 9 maggio a M o n a c o . 

— G i o r g i o J a c k s o n , uno d e ' p i ù v e c c h i d ip lomat ic i 
inglés i , m o r t o nel pr inc ip io eli maggio a B o u l o g n e . 

—• H e r b e r t Co ler idge , nipote del gran poeta i n g l e s e 
Coler idge , poeta a n c h ' e s s o e f i lologo dot t i s s imo, m o r t o 
ai primi di m a g g i o . G, S . 
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L E G - G l R E E E I V ? 

B e l l e a r t i . — A F i r e n z e si è f o r m a t a una s o c i e t à 
p r e s i e d u t a dal b a r o n e R i c a s o l i , per e r i g e r e un m o n u -
m e n t o al- s e n a t o r e S à i v a g n o l i nel C a m p o s a n t o di 
P i s a , ove r i p o s a n o lo sue ossa . > 

— Il s i g . A n g i o l o Gatt i t iene aper ta in P i e t r o b u r g o 
una g r a n d i o s a G a l l e r i a di s tatue e altri ogget t i d 'ar te 
in m a r m o e in a labas t ro , non che di preziosi lavor i in 
m o s a i c o . I l pa t roc in io deì ìa Corte imper ia le gli p r o -
c a c c i ò splendidi affari . Da un dispacc io te legraf i co 
p e r v e n u t o al s ig . avvocato B a r t o l o m m e o F i a n i , r i l e -
v iamo poi a v e r e a n c h e co là il s ig . Gatt i aperta s in 
da l l ' apr i le u n a magni f i ca espos iz ione , la quale è s ta ta 
ed e l ' o g g e t t o del la g e n e r a l e a m m i r a z i o n e , ed il c o n -
c o r s o a l l ' a p e r t u r a del la m e d e s i m a e s s e r e stato si n u -
m e r o s o V- c h e in poche ore il for tunato s p e c u l a t o r e 
p o t è v e n d e r e , o l t re ad una infinita quant i tà di pezzi 
m i n u t i , var ie grandi s tatue di m a r m o dei n o s t r i pro-
fessori Duprè ,1 S a n t e r e l l i e. F e d i , c o m e pure del lo 
scu l tore I g n a z i o V i l l a , 

Crediamo che questa not iz ia g iungerà gradita agli 
ar t i s t i , ai qual i il s ig . Gatt i sarà in grado di dare n u o v e 
c o m m i s s i o n i nel p r o s s i m o g iugno , epoca ne l la quale 
egl i t o r n e r à per q u e s t ' o g g e t t o in F i r e n z e , 

— Ci v ien scr i t to che in un appar tamento s i g n o r i l e i 

S P I E G A Z I O N E D E L SCIA HAI).' - Ì E B U S A N T E C E D E N T E 

Con duo sole noie 
Pivoi'ii'o tm re si piloto. 

CAMANDONA Costantino, Gerente, 

d: gì conservi uno rapprr,- Toiino, St r ni r cri a (lellTuioiic Tipoguilco-Ftlìiruc 


