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hg è qualche anno ‘che in Francia si i fauno degli stadii 
pur una. seconda educazione de’ bachi, e nel 1854 vi fu 
rono hene ducentrentacinque allevatori, che ‘ottennero i ri. 
sultati più soddisfacenti, Tutti già sanno che questa, industria 
autunnale dei bachi non è nuova; perchè ‘sappiamo che il 
Malpighi vi fece di molte esperienze; che famosi -sono gli 
studii dell'abate Nollet; che di molta rilevanza sono le os- 
servazioni del nostrò Zanon, il ‘quale riteneva, cho ‘questi 

- tenitativi ‘non si possa nò giovi il farli, E-nei, tanto per dire 
aldine parole, ondo maggiormente invogliare ‘i nostri agricol. 

tentare nuovo esperienze, ‘spigoleremo quà ‘e là quello 
che ‘fa fatto dai nostri tuaggiori, prima: che venisse “atti 

‘.ziato il metodo dei signori Meynard di Valréas, 
‘’Poco'.diremo del motodo del Ranza, il quale fino dal 

4776 proponeva di fare duo e tro raccolte di liozzoli: di see 
— puito, perchè quantanque appoggiato a raplicate ‘esperienza 

“ di'trevanni, da lui fatte col miglior suecesso desiderabile, e 
porsmaso cho la. piagla non sia por visentiro il menomo pro: 
giudizio “da un si eradelo: spogliamento; sionnonostante, per 
quanto potessero ossere ingegnose lo ‘suo esperienze e sedu: 
centi le sue deduzioni, il- fatto si opponeva della natura‘ del 
gelso, che ‘non comporta quei maltrattamenti, e' la: difticoltà 
della conservazione della semente, e della ‘ava incubazione, 

Quegli che veramente ha sopra tutti il vanto di aver racco» 
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mandato l'allevamento “do' ‘bachi in autanno, si è il Co, Beto 

toni di Brescia, Il quale, quando nello ‘scorso secolo si este» 
se infierendo la malattia del gelso, detta il falchetto, ‘in ‘al. 
cune provincio dello Stato Veneto e in altri confinanti, indi. 
cava che la prima causa del morbo rintraccia 8) dovesse 
de costume dello sfrondar annualmente quegli alberi, e nel 
l'uso di potarli troppo largamente in quella stagione caldis- 
sima. À preservare per tanto. dalla medesima ‘proponeva di 
lasciare ogni primavera ad un terzo di gelsi le loro foglie 
per valersene poi nella fine della stato, e nel principio del- 
l’ autunno, stabilendo egli di principiare verso la metà di 
agosto una muova educazione di bachi, ritenendo tornasse a 

miglior utile di quello se ne ricaverebbe in primavera, alle- 
vandoli secondo la pratica usata, 

Provava coi fatti all'obbiezione della foglia dura, la 
dosi delle foglie tenere, dei rampolli e polloni crescenti, 0p- 

3 dessero |’ albero troppo folto, e finalmente! per logligre' ogni 
‘obbietto recava ragioni e falli che provano essere lo sfoma- 
co dei bachi d'ogni età atto a digerire anche la foglia, più 

vare i hachi parte con foglio vecchie, è parte con foglie 

nuove; vide che quelli messi a pasto con foglie vecchie ‘an 
darono al bosco tre di prima degli altri, ‘e lavorarono boz- 

zoli migliori e ‘in maggior copia, e ciò: osservò confermarsi 

dalle molte prove, che altri pia, cultori “Braralati” ave» 

vano tentate, 
I Bellani invece tomebbe che’ illo: prime età si fa: 

cesse uso della foglia del gelso dello’ Filippine, come più te 

‘nero, e che darebbe una quantità di foglia maggiore che ‘in 
primavera. Nè vi è a temere, soggiunge il Bellani, che ‘sfron. 

dando anche qualche tempo prima della natural caduta dellé 

foglie, abbiano i gelsi a soffrire nella gemma per P'antio 
successivo; perchè si. ha ‘l'esempio dell’olma;che'si sfronda 
anche al finire dell'estate; o: che. punto non soffre, Ed'ei 
‘vide ai:10 di settembre ‘del 1844, che passando per Pisto: 
ja; le contadino si recavano in. città “con ‘ampii vanestri ‘di 
bellissimi” bozzoli; ma nel cogliero-la foglia: avevano. une la 

precauzione di lasciarno in parto sui vami, 
E circa i mutamenti atmosferici*il. Bettoni provava a dol o 

l'autorità del Paloni @ del Toaldo, che il finire di agosto’ e 
di ‘settombre hanno giorni più propizli pei hachi, che il tempo 

dolla comune educazione, Però i raccomandava che si dovesse 
cominciare la seconda. educazione-dopo il:25 agosto, pensando . 

che questo sia il tempo che meglio: possa ‘convenire; Altri vote 

‘ebbero che l'educazione autunnale si dovesse fare quando” la 

vogetazione del golso è arrestata, e quando le foglio! si 'stac- 

cano al più leggioro tocco «di mano; lo cho succede nei no» 

stri paesi verso i primi di. settembre sui gelsi non. potati i 

nella primavera. Questi si devono. sfondare i primi, e; pero 

‘ultimo quelli potati nell'anno, giacchè la vegetazione gi: pro». 

lunga ordinariamente fino ‘al 1° ed al 40 di ottobre. Ma vi 

sarà sompre da por mentejai. molti lavori campestri che. suce 
cedonsi in questo mese, la vindemmia, il raccolto del grano» 

turco, le seminagioni del frumento, ;0 ‘sì dovrà quindi conci: 

liave la convenienza dell’ una senza danneggiare Jo. altre 

operazioni agrarie, i 

Talo si "fa l'interesse destato dagli studii e dalle prove 

del Co. Bettoni, che l'Accademia di agricoltura di Verona 
| proponeva il premio di una medaglia d’oro, del valore di 

pure tagliando ag che. fossero mal disposti, o cho ren cinquanta ‘pecchini | «a chi meglio ai con la ragiona 

matura, Bd infatti finò dal 1765 provava il Bettoni ad alle. | 
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e con r esperienza essere ver 
ci gelsi dalla regnante mbria, il Misa, 

— vamente ‘ogni primavera, ‘per usar poi delle loro foglie i in 
agosto od in settembre in una seconda educazione, e se questa. 
riuscir possa praticamente vantaggiosa o no nella rurale eco- 
nomia. » Anche la R, Società di «Forino avea» pr 
premio per l'educazione, autunnale, inerociando 
coi nostrani. 

Ora. che le nostre arden agrarie smisero "l'antico 

costume: di..giovare le patrie iodustrio, non sarebbe, egli cosa 
ben fatta che l’ Associazione agraria friulana cominciasse subito 
col proporre una serie di quesiti intorno ad una pratica, che 
‘potrebbe riuscir di sommo giovamento alla nostra agricoltura? . 
A me. pare che questa educazione autunnale gioverebbe spe- 
cialmente a quelle genti a cui i lavori campestri di agosto. 
e. di-settembre .non offrono continuo lavoro; perciò coloro 

/ navera. Lo stesso si dica delle famiglie non contadinesche 

de Ila città. e ‘dei grossi borghi, le ipiali hanno ozio e comodo - 
di attendere ai: bachi in tutto l’anno, non che in settembre. 

«Ora sì chiede,. perchè . mai dopo tanti vanfaggi che pre- 
sentano > queste educazioni autunnali, non si sono elleno mag: 
giormente diffuse, e rimasero semplici tentativi di dilettanti? 

Perchè la difficoltà massima era quella di conservare le-uova, 
- le: quali; per quante cure ponessero i. nostri ‘primi sperimen- 
tatori, sempre. avveniva, che. o. nascessero, od ammuffissero, 
o.sì guastassero. Bene avvertiva il Giacomello nelle sue lettere al 
celebre. «Arduino, .cChe se avesse avuto «una ghiacciaja, non a- 

.vrebbe mai tralasciato la tenuta dei bachi nell'estate; poichè 
in tale. stagione arrecano meno disturbi, meno spese, non re- 
cano danno ai gelsi. Ma nelle ghiacciaje è difficile il con. 
‘servare ‘le uova, per cui il Bellani suggeriva di. custodirle 
sulle: alte. montagne, dove il freddo non è , accompagnato da 

tanta. umidità. E il principe Renieri otteneva'una raccolta au- 
tunnale di bozzoli, allevando i bachi colla foglia del . gelso - 

delle Filippine, conservando la semente nella grotta di Oliero. 
Noi abbiamo delle grotte sui nostri monti, dove le nevi sono 
eterne; non sarebbe quindi. difficile il conservarla. Ma intanto 
che faremo delle. prove, ci gioverà valerci di quella che ci 

. viene offeria dai signori. Meynard, i quali superarono ogni 

difficoltà; la cui conservazione ora è completa € perfetta, essen- 

‘do possibile ritardare assolutamente la nascita di ogni razza, 

ARRERRA, ‘me sia l'origine, la natura, fn quantità» sia 

(E la F rancia, con quell’alacrità ‘che la distingue, vi si 

mise. ‘all’opra; e l'educazione autunnale de’ bachi ha ottenuto 

un: pieno ‘811CC@SSO:; poichè, come dicemmo, vi furono 255 al 
evatori A.quali. diedero i seguenti risultati: 

(4, che il prodotto medio fu di 30 chilogr. di; bonanli 

per ogni oncia' di semente, mentre fu di pochi. grammi mag- 
giore quello di primavera. 

“2. che la rendita media in seta fu di chil 

per’ogni chilogr; mentre non fu che di 0, 062: quella dei boz- 
zoli delle altre educazioni. 

3. che il consumo di foglia fu di 600 chil. per ogni on- 
cia. di “semente, invece di 800 necessarii alle ‘educazioni pri. 
maverili. 

4; che la natura della seta è superiore, c finalmente. 

roposto un: 
ig trevoltini. 

0,087 

‘media dell è cazione è eiguale a. 
primavera, 

LI quali risultati non “fino che maggiormente confer: | 
mare quello che era stato detto dal. Bettoni ‘e dagli ‘altri 
allevatori; fra quali il Giacomello osservava, che i bachi al. 
levati in estate vanno in ‘caleina molto meno che quelli di 

| primavera, e che sono ‘meno soggetti alle malattie che li 
decimano in quella stagione. La sola notabile differenza fra 
le due educazioni concerne il grado di sviluppo dei bigatti, 

1 che rimangono più piccoli, ma più duri e più.sani, in au- 

tunno che in primavera. 
i 

Spetta ora ai -Friulani- non trascorare quest’industria, 

ch'è l'unica che offra un coînpenso al possidente, e di por- 
visi con buona volontà, e di non temere, gli oppositori che 
saranno, Come sempre ‘avviene nelle ‘utiti novità, molti e 

7 ostinati. Intanto, a maggiormente destare il buon volere dei 
farebbero. tanto guadagno in settembre. «quanto ne fanno in nostri concittadini, annunzieremo, che tre delle più. distinte 

famiglie di allevatori di bachi di Sanvito (*) fecero le loro 
prove;. e vi riuscirono in modo, che invogliarono gli. altri a 
fare nell’anno .corrente una seconda educazione. La semente 

proveniva dai signori. Antiveri e Lupini di Bergamo, rappre» 
sentanti i fratelli Meynard, da. quale. avendo corso per. le po- 

ste innanzi e indietro, si lemeva, o. .che non nascesse, 0 

che dasse bachi poco vigorosi. Ad onta di tali timori ì 

bachi percorsero le loro età regolarmente, e i loro. oz: 

zoli erano perfettamente. conformati. Dove meglio riuscirono . 

fu dalla signora Vial, che non potè rilevare. alcuna ‘malattia, 

nè vi rinvenne alcun morto. Jo li vidi e li. riscontrai bellis. 

simi e vigorosi, un po’ fpiù: piccoli dei primaverili,,. e 

quindi i bozzoli furono relativamente anch’ essi più piccoli 
La differenza nello sviluppo dei bachi sarebbe. di 29 per 

400, secondo. l esperienze più. esalte. 

I risultati ottenuti da un sesto di..oncia di seypetito, fu ) 

rono i seguenti; i bachi nacquero al 10 settembre, e anda- 

rono al.bosco al 10 -di-ottobre;. si raccolsero 15 libbre di 

bozzoli perfetti, i quali diedero 2 libbre e 6 oncie di seta. 

di denari 15—17 in greggio. La qualità dei. bozzoli era. tal- 

mente perfetta, che sì avrebbe, potuto ottenere. una seta. di 

9 denari, La seta: era di un lucido . e di una nettezza sor 

prendente. 
to 

ii Giovanni Batt, Hai 
val 

—________ di 
> ‘ i . cpp i 

(0) Udiamo che l' allevamento ‘aio venne fatto con buen 
successo anche a Magnano ed a’ Tolinezzo. Non sarebbe forse. con- 
veniente. l’ adottare” «questo metodo: soprattutto nei nostri monti della. 
Carnia, per disturbare il meno possibile la vegetazione, del gelso, 
ed adoperarne la foglia quando ha già esercitato la sua funzione? 
Gli sperimenti sono “da moltiplicarsi” in ogni caso, considerando che 
un piccolo . profitto di più: cavato dal ‘gelso sarebbe un grande van: . 
taggio relativo della coltivazione di tal pianta, Poi, se ciò ‘ potesse” 
ggiovar meglio a ripartire i lavori campestri nelle varie. stagioni, 0 

ad assegnare alle. donne i men faticosi ed i più adattati per ‘loro, 
eda dividere i rischi dell'allevamento dei bachi in due epoche. di- 
verse, a chi ben ‘calcoli, risulterebbe” certo un notevole indiretto 

vantaggio. 1 Te Vi: 
fili 
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cin ‘quattro ‘prese usauilo” diversa concimazione. Nell'una di esse diste- 

‘so lungo i solchi i gambi del Cavolo-Verza (Vers sis) che nell”. alto Friùli 
“si coltiva in proporzioni alquanto vaste; fiell'altra | concimò con cenere 

di torba; nella Terza con torba sminuzzata; nella quarta ‘con conci- 

«me da. stalla. Adoperò semente tela in modo, che ogni: «pezzo 

avosie un solo occhio, ; 
IL risultato fu il seguente, Nella prinia. presa, dove concimò, coi 

svol del Cavolo-Verza, il raccolto fu straordinariamente abbondari- 

te: tuberi. erano d'una; ‘grandezza da. far. meravigliare. Seconde ve- 
iniVano, ed erano pure. ‘bellissime, le ‘patate concimate eolla cenete 

di torba. La presa coltivata con letame da ‘stalla presentava un rac- 

«colto «degli ‘ordinarii, ma: buono. Invece quella ove. avea adaperato 

‘la.torba.in natura presentò. tuberi. pochi e picciolissimi. : 

. «Questo ‘saggio. di coltivazione, ‘comparativa deve indurre. a farne 

“degli. altri, <; 
«suolo. coltivato, la- quantità ed il prezzo dei concimi - diversi adopé- 

rati;-.e, la quantità e qualità. del prodotto; poichè in questo. modo. 3 
soltanto si-può stabilire qualche giudizio sul valore. delle sperienze. 

Di più devousi dare. delle iudicazioni sulla ‘natura del suolo,.sui pro- | 

dotti. antecedenti, ‘e . sullo stato. ‘in. cui si trovava: prima di essere 
stato sottoposto. a questa. nuova coltivazione. 

«In. questo caso l'azione favorevole, dei gambi di cavoli è dov 

tà: at nutrimento: ch'essi: diedero alle patate, ed allo stato di relati. ‘ 
va:sofficezza in cui: mantennero il (erreno ?' Dipenderà forse dall’una * 
cosa e. dall’ alta: ‘ma sè fosse ‘stata maggiore .l’ azione per il secon- - 
do. motivo, sarebbe essa uguale in tutti i terreni, o non. piuttosto 
maggiore negli argillosi e tenaci? Se la torba in natura non fece 

colla ‘calce, che neutralizzasse la sua soverchia acidità, e- lasciasse 
liberi i: principi favorevoli’ alla vegetazione ? Adoperata in terreni 

‘argillosi g tenaci, ed in -quelli massimamente. che diconsi freddi, 

dopo trattatala ‘in tale maniera, la torba non potrebbe servire di - 
utile ammendamento? Se essa fosse carbonizzata e-quindi adoperata 
nelle latrine per assorbire 1’ ammoniaca éd_ altri principii - volatili, 
non farebbe ottimo effetto? Laddove: si trovano terreni -torbosi, e 

© perciò quasi infruttiferi, vicini ad ‘altri. argillosi e tenaci, carboniz- 

zando la torba e coprendola colle: piote del terreno: da ammendarsi, 

e poscia portandola nelle stalle, nelle latrine, nei letamai. ad-assor- 

bire le ‘orine, il.sugo ed i. gas ‘che’ si ‘disperdono, non si avrebbe . 

un: doppio vantaggio. da ricavare,? Ed il suolo ‘torboso, sebbene: non : 

utilizzabile sempre per. combustibile per il poco. suo spessore, non 

trovasi esso in molta parte ‘anche del nostro Friuli? 

Mi pare, clie queste. poche osservazioni porgano da  per* sè 

sole un vasto campo agli sperimenti comparativi; e pgrciò le invio 

al: Bollettino della ‘Società agraria, ‘onde; le: proponga agli: altri ‘socii. 

“ta Socio. n 

RIVISTA. DEI GIORNALI. 

8) ‘I Giornalo della: Società agraria della Mor via‘ ‘e e della 

Slesia, portando un calcolo ‘del chimico agronomo tedesco: Stick: 
‘hardt, circa alle materie contenute nell’ urina e nel sugo dei’ leta- T 

mai, ch’ entrano. a comporre la. parte più: utile dei prodotti agricoli, 
manda il seguente saluto di.capo d'anno agli agricoltori: « Serivete — 
sulla porta della vostra ‘stalla : 

: cri ‘valore di 4 ‘Genlesimi di lirà. » 

; a rotazione: ‘agraria proposta dal sig. " Zuccheri, ari iù: ‘credo - di 

‘’ Vortanno esperimentare molti altri (V: N. antecedente) mi fa risov- 
Venite un. utile sperimentò fatto “nella ‘coltivazione delle patate da 

“Don Pietro Mani in’un' sito: campo a Collalto. Egli coltivò' le patate: 

avendo: l'avvertenza di far conoscere l'estensione del ‘ 

| Collodion (preparato dietro la formola di Miuthe) 

i non avcebbe forse - potuto. giovare. quando fosse statà trattata 

. Avendo sempre dinanzi agli occhi questo di o l'agrioltot avrà 
cura di non lasciar disperdere i°suoi datati. In tutti i nostri villag- 
‘gi infatti se ne disperdono. molti - dei denari. così miseramente, «Che 
“almeno: si. avesse. la cura di raccogliere in. qualche ‘parte le acque 
uscite dai ‘cortili, per servirsene di .concimazione liquida sui. prati, 
‘o sui campi vicini; anche col: mezzo di ‘appositi condatti,, laddove 
il livello lo permette! Così abbiamo veduto operarsi con diligenza 
da ‘un coltivatore «di Magnano, chele acque ‘ scolatizie ‘del villaggio 
conduce in un prato vicino, dove ‘fa ottimi raccolti di fieno, Nella 
maggior parte dei Inoghi «di collina ‘e di montagna , si potrebbe fare. 
altrettanto con minima spesa. 1 ; 

(AD) Il prof. Lossona, nel Giornali: di Veterinaria: di: ‘Torino, 
conchiude.:aleune. osservazioni sue @d' altri: ‘fatte: sui. ‘porti ‘gémini 

| degli animali domestici, occasionate da un parto. quintuiplo: d'una 
e avvenuto: in Villafranca. in. Piemonte,.-.col dire: essere grande : 
l'influenza della gioventù del toro e del suo buono stato: di. nutrizione, 
principalmente quando si è: lasciato: poppare. lungo: tempo, rispetto 
alla frequenza dei parti. gemini; E soggiungé, chè un'accurata 
statistica relativamente al numero annuale dei gemelli bovini, ‘addi 
‘mostrerebbe essere questi comuni in quelle provincie, ove gli. allevatori 
intelligenti, penetrati dal’ vantaggio che trae l’ agricoltura dal: perfe- 
zionamento. delle specie bovine, stabiliscono anticipatamente, che se . 
la vacca più fina del loro branco; la. migliore lattifera . partorisce 
un maschio, questo. surrogherà il. toro dopo che avrà. ‘poppato: dito 
per quasi un anno,, ed in certi luoghi «senza quasi. 

(20) Il sig. Vallada nel Giornale di Veterinaria porta un esem-? 
pio di. cura veterinaria, che wiene a conferma di molti altri di ci 
umana, in cui s' usa il collodion per vincere e infiammazioni local. 

La ricetta è questa: 

grammi : t30. 
decigrammi 45. 

ia antagio e 

Terebentina di Venezia. ; 

Olio di Ticino 5 l/ 40. è 
. . . . sio 

Si spalma. leggermente la parte infiatniata sd un poco più, all in 
torno è l’effetto è talora mirabile. Per gli animali si devono. radere 
i peli. Si crede che .l’ azione consista nell’ isolamento dall'aria. ua 
Si raccomandano le esperienze e di riferirne i fue” all’ l'Associazione 
agraria». 

(@1) Un caso speciale: provato mise, secondo si. ‘legge. sel 
Giornale dì Veterinaria, il professore Lessona nella posizione di po- 
ter indurre: ragionevolmente, che talora l'emissione di urine cruente 

e l’avvelenamento dei ‘bovini al: pascolo. possano ‘avere per motivo. . 
il casuale. inghiottimento delle «cantaridi al pascolo. | Avvertenza da 
aversi per chi manda ‘i suoi animali al ‘pascolo; laddove vi sono. al- 
eri e cespugli, sui quali soggiorna abitualmente : ‘quest insetto. it 

(®2) Un fatto recato dal professore Lessona nel suo Giornale 
di Veterinaria prova come sia da aversi ogni cura, perchè gli. ani; 
mali di. razza non abbiano alcun. difetto congenito, anche. di ‘poca 
gpreriane, onde non si propaghino animali del pari. difettosi, n 
ardegna uno stallone. con setola congenita in punta. d'un piede, 

| sopra 37 poledri nati da lui prppagò.; il suo difetto a Ria: la maggior. 
parto dei. quali femmine. x 

(23) Il sig. Alshausén, at Repertorio “della Scuola di Veterina- 
ria id Srsard fa conoscere di avere adoperato con buon’ esito 
l'etere solforico, mettendone una deisa compressa di stoppa di esso 
imbevuta ‘nel ‘naso dell’ animale, per poter operare la riduzione allo - 
stato normale dell'utero rovesciato d'una cavalla di gran prezzo. > 

‘. (24) Dal Repertorio d’ Agricoltura del prof. ‘Ragazzoni sì. ha, 
- Tolio di ravizzone, e presumibilmente quello di, colsat sì depura 

sì preserva dall’ invancidimento col farlo bollire in un vaso di 
di piatto finchè non dia più schiuma, aggiungendovi poscia per 

Togni libbra mezz’oncia di sale ed alcuni pezzetti di o Così può 



Sor ‘una cut dell giaro” del giulio dont A 
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i Rien è at SI la. READ nei luoghi ga dal tondi 

.ed-<attivissima; trasportabile anche a-qualche distanza, Le immondi- 
‘© izledella ‘città tornorohbero. così a non Lara “ vantaggià del "vaipi 

1 n :Tratticolo: <> 
(SioeDarun, anno il sig. Lucas, ispettore dat giardini n Notiestici, 

edi para :00llo: materio dei cessì un ingrassa‘ polveroso cho, per molte 
«coltivazioni; - si dico. appona: inferiore ‘al guano, e nol (uile è com- 

- :piutamente rigitralizzato. qualunque: siasi cattivo oilore, Ecco-in qual; 
“modo. 6. con dA ‘sostanze de di niun vare egli ottiene DE 
ingenio CE 

‘caldo; ‘ed‘ogni due 0 tre ‘quando fa freddo, si getta nella fossa al: 
. cune palate prese dall'uno-e dall'altra mucchio. Siccome il carbone . 
‘n 8000. della proprietà. di assorbire 75 volte il suo volume d'ammo- 
. Miaca, 6-per altra parte il legno polverizzato assorbo parimenti una 
“grande quantità. di gas, quest aggiunta ha per risultato di neutraliz- 

; zare: affalto il cattivo odore, d'assorbire 4 liquidi, e per conseguenza 
sl, può votare questa fossa in pieno (giorno senza il menomo incon. 
“Venionte. Ora questo nettamento deve venir fatto più soventi del 

lito, perchè lo matorio aggiunte allo immondizie aumentano di molto 
Volume, Del resto questo materie aggiunte sono intieramente pe. 

«quasi omogenea, 

al disopra uno strato di tina polvere di carbone, Quando Ia fossa 
‘venne, così “vuotata per due o tre volte, ‘e che i prindipii.: acquosi . 

= dlegl'ingrassi.si sono sufficientemente dispersi; nell'aria (ciò che ha 
«luogo: senza. che . si .:senta : aloun cattivo odore) si mescola. tutta 
“questa materia, e ben presto: è bastantemente secca per essere 

| passata attraverso di un crivello a.forti un. poco grandi, Dopo la 
“drivellatura si. aggiunga circa il due od .il.tre per cento di cenere 

di legna. per aumentare la. proporzione , delle: sostanze : alcaline, ed 
allora .l’ingrasso polveroso può venire adoperato, 
“I ‘sig. Lucas impiega questa polvere tanto per. lo pianto di lusso 

»geltivalo in vase che pegli erbaggi' coltivati in piena terra; egli la 
spande come il letame; mescolandola per metà col. terriccio di foglie, 
ne forma: un composto. pei pelargonii, le rose, ecc, Questo ingrassa 
rende in’ modo sorprendente attiva la vegetazione, Sotto ‘questo rap- 
portò è appena inferiore al guano, e lo stesso orticoltora tedesco lo 
‘preferisce. talvolta a quest'ultimo, perchè in grazia delle materie 

. earbonose:con cui è mescolato, mantiene la terra, tutto all’intorno 

delle piantos ( calda: e, nel tempo stesso più soffice, 
:. Relativamente. alla quantità di quest'ingrasso da impiegarsi, od 

‘alle ‘coltivazionidin. cui convien farne. uso, la pratica illumina:in poca 
tempo lor ticoltore, e gli fa conoscere qual partito: può ricavarne, » 

9) Nel -J.- .d’ Agriculture pratique il- prof, Houzé dice, che 
cilopo moltissimi tentativi per faro delle bevande salubri ed economi» 
che atte a sostituire in qualche maniera il vino, od. almeno, il vinel- | 
lo, ci, sì fermò. alla” seguente : 

100 litri d’ Requaze, 
Pato 

pilicoltliva: iL soguento procossa asente cd 1 goa Si feto, Si 
Coviva, sel polvevizza ‘in un mortalo. e) s' aggiunge vdoso ‘agurale’ di auo-. 

0. quin In uso,. una che sì potri ehbe.. nsare, per 
questo .il carbone di torba, Ora clie si fanno nelle città. più. colte: 

 urinaloi 6. latrino pubbliche, vi potrebbe essero qualche. imprendi-. 
“toro, che usando tale metodo in grando facesse dell'ottimo concime 

10 “tanto. delle lattine sonovi un ‘mtochio di ‘pulvere di sentivi 
2) sd ‘ug altro. formato di- spazzaturo di legnain, segaturò ‘di legno, 
i ‘avanzi: di corteccio e di polvere di torba, Ogni giorno quando fa ‘ 

strato. dall'ingrasso animale, ed il tutto costituisce. una. sostanza | 

‘Sì conserva questa sostanza nel giardino” in una grande cassa . 
piana; la quale non si copre che in casa ‘di pioggia, e vi si spande |. 

o pomi illssecbatii. 
chilogi wmi dj uve secche; . - 

00 ‘n 400*geommi “di bacche di ‘ginopro. I ante 
‘L'uva bianca gli parve sempre ‘proforibile. alla: rossa, sì versa n 

i Dacqua in. un barile, vi.si introdicono i. frutti mescolati;. siohiude 
lasciando cho fermenti per quattro, 0; cinque. giorni. in, es per 
“soi .o setto noll’inverno, Terminata la. (ormentazione si cavi np da 
40. 20. litri, per viversagli nol. barile,. ‘onde. il liquore, si mescoli 6 
divonti uniforme. Dopo si:cava .il tutto 0 si motto: in bottiglie o da- i 

“migiane, Supposto che l'uva ed i, pomi.costino 80 centesimi al. chi- 
‘Tagrammo, la hovan: la viano a. costare. 6 centesimi al litro, Fissa dio 
diventa spumeggianto allorchè. è. mossa .in \bottiglie® 

‘-(®8) Il Giornale delle Artì ed ‘Industrie porta un ‘modo irova» 
to dal sig. Siemens per cavaro. una. bevanda. dalle barbabietole: da 
zucchero: Siccome Ta barbabietola". serve anche ‘al nutrimento dei he- 
‘stiami, e si può coltivare alternativamente ‘col granturco; ‘così nelle 
circostanze presenti è ‘utile: di: ‘saper ‘qualo profitto se no: pudtrat= 
vo anché per bevanda. Eeco: e como o*parla ua giomale del ‘rofato 
del sigo Siotmons:: |> < : 

cx Egli dice-cho fino. dall: ‘esporionze fitto nel: 48541 era risolto 
ad ottenere dalle barbabietole: da«zuechero un'succo di buon: sapo» 
re-6d: odore; -a chel idéa gli venne ‘davchè le: barbabietole - ‘nveano 
già dato st impottanti: risultati ‘nella’ produzione dell'alcool, “Egli . 
aggiungo cho: pensò subito che da questo ‘succo purificato -si. potreb: 
be trarre una beranda-cleinolto ‘ somigliasso a quella del: vino. E... 
tanto più  parvegli «dovere attendere: intorno ‘a: ciò eccellenti suoces: 
si; in quanto: I' aléool. delle ‘barbabietole, ‘adoperato nella composi= 

zione delle bevaudo spiritose; lasciava ‘appena riconoscere al ‘hevitore i 

il gusto che è proprio delle radieì di ‘quel: prodotto... vi 
E pensò cho in_quella guisa onde l'acido ‘solforico. avea: a potuto servi 

ro a vincere il disaggradevola adore’ di dette: vadioi;: così -ùn. acidò 

simile (dacchò il fosforicoper* bevanida:è pericoloso): ‘potrebb' otte: 
‘nere lo stesso. effetto, e scelse ‘0: propose le sostanze: ‘vegetali; ‘Ta 
quali contengono in crap: copta: acido allegri Ecco: ade mOnDo: 

‘ pratiche:. Bud 
Il sig. Sinmoni fa lallire 48. tivi di succo di barbabietole on De 

un litro in circa di sostanze. contenenti: acido. malico è schiacciate, | 

Tiò basta 4 purificare il. succo. Appena il liquore è chiaro; si passa 
attraverso ua tessuto: di-lana-o cotone, coperta di cirga . cinquanta 
“grammo di. carbone di. legno-in polvere; Do o questa’ filtrazione: si: 
sottbpone I liquore stesso ad uno svaporamenta. che la addensa:ò 
che diminuisce il gusto ‘della. barbabie! ola: ela facilità d fermonta» 

‘re. .Due 0 tre giorni hastanò a ciò, aa ac 
“Il sucdo allora, . denso: e; ridotto n poco. più. della metà. della 

sua quantità primitiva, si accresce. d’un‘20-por 0/0 cirea d'acqua 
pura. Se ‘possono 2g ggiungersi alcune. parti, anche: minime, di mosto 

d'uva o di vino, se-née ottiene ui liquore che. in: nplla. ‘eonservazil. 

‘sapore. delle barbabietole; In: ogni ipotesi però quel'liquore è gala». 
bre, aromatico, confortante ed: offre. una: bevanda: Se tac grato» so 

T voli nella sua sémplicità. 00 0 0 de co 
< » Col torchio si otterrebbe quantità maggior di sncoo dallo. har i 

“babietole; ma è provato che, sia pel calore, sia por l'essonza;. que] 

succo ‘sarebbe. deteriorato; Quindi ‘è suggorita Tana, la tac. 
“vatura, » 
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