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.:Or.ha ‘pochi ‘anni, i. giornali, di Germania, di : Francia 
8 sd Italia ; ci, annunziarono, qual provvidissimo, ritrovamen= 

to, da: macinatura,; idei .torsoli..del, granotureo;; :come ‘ quella, 

che..col, mutare in farina, una parte:.della ; spica .. del:'.maiz; 

che,:sinora non: era: stata: usufruita,.&he:quale-,materia come. 

bustibile, avrebbe aggiunto non poco. alla. massa delle sostan+ 

ze. alimentari, e quindi {anto ;quanto soccorso :all’ecònomia. 
viltuaria, massime,in, quegli anni in cui, difettassero i cereali 
pit; nobili, malanno ; purtroppo. non; infrequente anco negli: 

| Stati più. civili. d'Europa, Benchè i più illustri, chimici, non: 
appena. fy;;loro, nota, questa invenzione, si, accorgessero della: 
sua, vanità, ;e. gridassero. ad. ‘una voce, che. col. tritare,e pol-. 
yerizzare quei, torsoli nulla ‘0 ‘assai; ‘poco avrebbesi.. potuto. 
aggiungene, alle loro, ;virtà. alibili, ‘perchè. di Jor..natura di- 
fettivi di.quej principii;: plastici ed. amidacei, che. .COnCor,, 
rano. alla Nutrizione ed,alla termogenesi animale, pure, quella. 
scoperta. rovò. lodatori.e panegiristi in cinquanta effemeridi, 
trovò: meccanici; che:. applicarono. la, mente. ad. inventare. 
nuovi congegni per tritare. meglio quei. torssoli, e. non. poche 

accademie. ‘che; la. fecero: ‘materia delle, loro dotte SR 
zioni... Bixio sie 

“ba «da ‘esperienza però, sione coi fot ciò che lu scienza 
i aveva predicato, indarno, i cioè, che. la, farina:.dei. torsoli. del. 

Maiz 800,86 . preparata colla: maggior diligenza, anco.:.se. 

ridotta in polvere impalpabile, riguardo all'alibilità ..valeva, 
poco. megljo..che la. segatura:del legna; quindi anco i fautori. 
più. zelanti di. siffatta scoperta, dovettero ricredersi, :dolen>: 

; sig. Betz Penot.. 

dosi, dardi. dogli spendi che ad, essi, Javeva. costato la. loro, 

cieca. «cregulità, .; e ant Ai 

dei Non si. era, appena, abliata iu grande, ii 

che..gli stessi, giornali si fecero a gara. a..cantare le, landi. 
di un'altra scoperta, che, secondo ;.il: lora parere, doveva, 
produrre ;pientemeno, che una rivoluzione:sgel. reggime.vit- 
tuarig. delle classi sofferenti, cioè, un metodo. novello di, ma- 
cinare. il. .grano;.iurco, di cui. è è, autore, il vougnalea SELE 

si 

i Benchè, dopo aver. veduto. ‘fallire, tante, 0a: i dn 

| peste. “prgmesse,.che ‘ci. vengono..d’ oliralpe, noi: fossimo 

tutt aliro; “ché durati i gna fede alle benedizioni: che 
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: ci‘impromettevano;i panegiristi di siffatta ‘invenzione, ‘pure 

‘’ne preoccupava, non abbiamo: potutoa i méno d’ indugiarci: 
in vedere che un acutissimo fisico italiano :gravemente»sp 

‘ a..considerare una! ; scoperta che dovendo; ‘secondo. il:suo 
| inventore; fruttare:-immensi vantaggi alla classe labgriosai iche 

‘si alimenta’: quasi: interamente: di maiz, poteva ajutaroi ‘a: 

‘ risolvere. quell’ arduo ‘problema, ch'è Ja profilassi. della‘:pe+ 
a problema intorno ‘cui: da’ più‘anni abbiamo applicato 

‘ una: farina; più nutriente;:una farina che reggesse:benealle 

vicissitudini atmosferiche, una: farina..presta : a: mutarsiia 

l’ingegno.e. l'affetto. È infatti; se con questa. nuova maniera 

di macinare .l’indico cereale: avessimo potuto procacciarci 

| buon pane ed in buona polenta, come. lo ‘attestavario quei 
giornali;: noi avremmo. acquistato . tale ‘un ajuto per! sogor= . 

| rere l'igiene degli operai :.campestri, da..farci “sperare: fon si 

‘ lontano .il, termine: dell’ endemia: pellagrosa. Avvézzi perdi © 

| dope-.tanti : disinganni. a: non: istat. paghi al prestigio:di
 poma > ©" 

‘ pose parole, e.a:non::inchinarci.-che alla potenza: dei fatti, 
‘ benchè. a.;ciò..confortati dal: suHodato' Savio, prima: (di: sperar 

| tanto. bene, noi. desiderammo sapere .in.che: consistesse ves 

| ramente il ;novello:.ritrovato : perciò. ‘cercammo::con molta 
cura. -di-leggere uno:.di. quegli opuscolt che lo divisano; ma 

- per quanto. adoprassimo ‘a codesto, mon. riuscinmò ‘a: fat: 

: dì, svolgendo le pagine..di un giornale.«agrario che -sì:stampa. 

“paga ‘la nostra: brama,. Avevamo quasi posto. in oblio dairis - 

cantata. scoperta del, mugnajo francese, quando or ha. pochi 

: in, Milano, ivi. trovammo; per..caso» ciò: che con tanto: studio 

. avevamo: cercato: indarnò, cioè una parlicolareggiata' espos 

‘ sizione,.del. nuovo:metodo: da..macinatura : ‘del sig, Betz: Pe 

: not. Non è mestieri, dire ‘con «quanto: zelo ci .siamo-dati ia 
| leggere. quello scritto; nè ‘quanto ‘fossimo:: desiderosi che 

questo avyerasse le.-speranze. che; altii ci. avea ‘eccitato «meli 
Panimo:,Ma.-quelle; speranze, pur troppò, ‘non .si-raffe 
marono per effetto di questa: lettura;:.-anzi se ne andaronò 

‘ per sempre'in dileguo. Bramosi però;: che:;ancò questa ino 
: stra. delusione fruttasse;squalche bene: alla..cdusa iiche:noî 
: difendiamo,.;;non appena: ebbimo sciolto'-l’animo: da: quella 
| amarezza ‘che’ ;ci ‘comprese; in: leggere. quello..scritlo; noi ‘Gi 
: demma a-considerare: senza passione; le! vaniate: perfézioni 
di. quel :ritrovamento,, ‘e dovemmo “farci. convinti .: che; que: 

sto, oltre che discordare dai: principii ;fondametritali | -dell’ a+ 

| gronomia e; della chimica, invece: che avvantaggiare Je. sorti - 
| geonomiche !e:- igieniche: dei  proletarii rurali, le. avrebbe «anzi 
‘ rese. peggiori. Però, a-:farci dubitare:delle: promesse dei :lo- 
datori del nuovo ritrovato, ci: bastò prima di tutto ..il; notare 
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che. gan nessun «argomento meccanico si avrebbe potulo | 

mutar..la natura. del. grano turco, qualora questo. fosse stato 
immaturo, guasto, viziato, o reso venefico pello sviluppo 
idello Sporisorio che sì di sovente lo ammorba £ péréhé' fat 
grano non avrebbe potuto che dar farina difettiva di prin: 
cipii proteici ed insalubre o venefica quindi per i nostri 
braccianti rustici, che hanno il triste privilegio di saziarsi 
‘con vivande quasi sempre. ammanite con sì‘ reo grano, di 
poco profitto sarebbe riuscita quella scoperta. "Vedulo co- 

me scarsissimi vantaggi potesse sperare per tal inven-_ 

zione ela Glasse pi misera dei rustici operai, abbiamo voluto. 
vedere, : se maggiori potessero impetrarne: Ì coloni, che per es-. 
ere... men-.poveri .sogliono far. uso- di-un--grano - migliore, 
Prima però di farvi manifesti i risultamenti di siffatta in- 
vestigazione; ci giova ‘rettificare la descrizione: anatomica del’ 
grano «turco, che in questo ‘articolo -ci'vien ‘porta, poichè 
questa::non :solo differisce da' tutte quelle ‘che fecero’ di 
queli::cèreale il :Bonafous;:.il:Boussingault, ‘il’ Parmentier, ‘il. 
Gera..ed-altri ‘celebri agronomi, ma-quel: che più porta; essa 
contrasta..con ‘tutto: ciò. che la::natura stessa ‘addimostra; a 

chiunque. riguardi, anco ‘con occhio ‘profano alla: scienza; | 
intima: compagine di ‘quel granoi-Infatti;ove ‘si:fenda pel: 
suo :iasse trasversale: ‘o longitudinale ‘un :seme di maiz; si’ 
vede :subito che: esso: consta’ di''una parte superficiale che. 

dicesi: episperma, la quale è tinitain giallo, in ‘bianco ‘od 
in::nero: secondo: la ‘specie del :grano.: A questa parte sog: 
giace: una sostanza bianca che:‘è il perisperma, e siccome 
nell'episperma prevale ‘la materia tegnosa 'silicea, ‘così in 

. questa: la fecola od’ amido. ‘Sotto il "perisperma incontrasi il 
cotiledone in cui abbondano i ‘pritcipii oleosi, e finalmente. 
in-una picciola cavità che vaneggia alla base del cotiledone 
stesso, sta ‘un corpicello :che ‘altro: non: è ‘che. l'embrione: 

della futura: pianta, corpuscolo ‘quasi ‘tutto ‘informato da' prit- 
cipii razotiei;:come‘ne’fa ‘aperta’ prova l'acuto olezzo di am- 

moniaca ‘ch’ esala qualora losi abbrucia. Quindi non dubi- 
tiamo. di: affermare; che tutte quelle ‘parti che il Betz Penot 
descrive come. esistenti in ‘questo ‘cereale: e che non ‘furono 
da: altri ‘osservate, non esistono che nella’ di lui -immiagi- 
nativa, “o non sono ‘che effetti di ottiche illusioni. Così non 
‘possiamo approvare il nostro autore quando consiglia di 

dmmergere per: due ore il: grano’ tàrco' nell'acqua e dopo 
lasciato .sgocciare, darlo così bagnato alla macina, avendo: 

noi sinora udito sempre. raccomandare: l'avviso ‘contrario. 
Ed. è. perciò, che in ‘alcuni paesi, in cui. questo cereale non 

si raccoglie ‘abbastanza maturo, lo si fa asciugaré artificial- 

mente-0 coll’ esporlo all'aria ed «al sole, o al ‘calore del 
forno, avendo l’esperienza addimostrato che 1’ umidità, ‘vuoi 
del grano, vuoi della farina del'maiz, promuove.-quelle ‘al- 

serazioni che ne pervertono" la natura; a' tale «da ‘render 

quel grano infenso’ all’umana salute. Come potremmo poi 

lodare il nu6vo» congegno’ del Betz Penot, ‘qualora’ con- 
sideriamo. che questo, per essere: messo: in azione, richie- 

de : assolutamente: le: braccia dell’uomo? E ‘ci’ sembra 
mirabil «cosa; che: in' un ‘tempo in ‘cui tanto’ si fece per in- 
ventare. macchine: all'effetto di affrettare lavori ‘ed‘alleviare 
le fatiche dell’operajo, si abbia tanto encomiato quella del 

mugnajo francese; ‘che condanna gli ‘agricoltori a: macinare 

tol:sudor:della fronte, ‘come fanno i miseri schiavi negri, 
quel grano, che:i fiostri mulini riducono in SUOLA AR 
senza: grava’ uomo ‘di nessuna fatica. 

ae Ma.ik, ‘nostro. inventore. non sì. mostrò. piùrlatto, da 
dn parte. del suo. scritto in. ui. accenna..alla. coltivazione 
del zea maiz di quello che era stato nel descriverci quel: 

7 ‘piano; poithé, dopd' averci insegnato che questo può allignare 
‘fino al cinquantesfmo grado di latitudine boreale, mentre tutti 
asseverano che non prova bene oltre il grado 47,"° egli 
afferma di più che questo. ‘cercale è ‘il più facile a coltivarsi, 
mentre: si sa. invece che è dei . ‘più difficili, di quelli che 
maggiori cure “domandano, esigendo la sua coltivazione gravi 
ed iterati lavori preparatorii nella maggior parte dei terreni, 
oltre “quelli. faticosissimi che addoma ndano je sue rincalza- 
ture, che taluni. .vorrebbero ripetute. sin quattro: volte... 

Ma. facciamoci --finalmente- a--studiare «i. pretesi --avvan- 
: taggi economico-igienici della scoperta del signor Betz 
‘ Penot. Lo credereste? il principal vanto di questa quello si 
' è di rigettare comé! materia ‘indigesia! ed'insssimilabile, ol- 

| tre l'epidermide. di quel grano. ‘he she.:costituisce, la. vera 
crusca, anco tutto il coliledone. ed il corpo embrionale, 
non riducendo in fariria che |’. episperma ed il perisperma. 

Ora, adottando questo perfezionamento della macinazione 

del maiz, sapete voi di quanto si accrescerebbe il peso della 

crusca e scemerebbe quello delle sostanze azotiche e respira- 

‘ bili della sua farina? Piaceiavi seguiti ‘nelle’ ‘thite ‘considera- 
‘ zioni-e lo saprete. C'insegnano fra gli’ ‘autori per noi ‘studiati i i 

nell’ episperma, 79:93 fel perisperma; 12/83 nel cotiledonie 

. 4:52 nel corpiscolo embriogenetico. Seguendo: duni que l'avvi- 
so del mugnajo francese; ‘ non ‘riducendo’ in fatina; ‘chè 

: l’episperma éd il perispernia, bisognerebbe perdere oltre 44 

‘ lib: di grano turco sopra: ‘ogni’ ceritò, ciò «che non' è certà: 

mente perdita lieve, inassime ‘per’ quei ‘meschini che nie- 

tono» appena ‘tanto’ da ‘far sazia la ‘loro’ fame. Ma si dirà, 
che - recata per ‘tal Quisa a’ perfezione la farina del‘ màiz, 

i darà ‘in vitto più salubre e ‘più nutritizio, ‘poichè’ slando'at 
parere del’ signor Betz Penot il colilédone, e do embrioiie! di 

‘ questo grano, non sono‘ materie ‘alibili. Ma in quai ‘libri, 
da'quai maestri ha égli ‘appreso sì fatta dottrina’? ‘Certo in 

| nessuno dì quei tanti' ‘che ‘noi abbiamo consultati, perchè 
questi ‘invece ci apprendono il contrario ; dicono cioè che 

il cotiledone, come' quello ‘che consta ‘quasi tutto di prin- 

cipii ternarii o réspirabili, ‘e l'embrione: di principi‘ azotici 
o plastici, sono entrambi alibili, alibilissimi, i primi perchè 

soceorrono alla termogenesi ed ‘alla respirazione, i secondi 

allo sviluppo ed' alla ristorazione del sistema  nerveò ‘mu- 
scolare : e nor solo la materia del cotiledorie, che it nostro 

| MUgnajo vorrebbe rejelta; giova ‘al sopratotcato sò, ma' serve 

‘anco ad addolcire la farina del maiz, perchè l’ olio che con- 

tiene, ‘infiltrandosi niellà ‘sostanza’ ‘amidacea det petisperma, 

vi ‘ggiungè quel sapor' grato; che pèr' sua natura. l''amidò 

non ha, Ed i soprallodati Agronomi, che meglio ‘ ‘forse che 

; altri” investigarono ‘coì chimici ‘cimenti ‘la natura di: que- 

st'’olio; non''dubitarono di dirlo dolce e’ nutriente e di 

predicare le virtù ‘alibili dell’ indico cèreale; tanto per la” 
presenza di quest” ‘olio; ‘quanto per Ta copia” d'azoto ‘di ‘cui 

| è' fornito. ' È' vero, ‘che “questi ‘stessi savii mon’ ‘dissimià- 
- larono” che ‘quest’ olio, quando il ‘grano si ‘mtta’ in' “fi 

‘ rina, può agevolmente irancidirsi, ove questa! hon sia 

: colle debite «cure serbata, ‘Ma ‘sicconie 1’ usare siffatte: cure 

«non ‘è opera difficile, ma anzi ‘agevolissima; così nè i s0- 

chiarissimi savii Payen e Bonafous, chè delle ‘cento! parti ‘comò. 
ponenti una massa qualsiasi'di frumeritone, 6 sonò ‘conténite. 

| 



‘gusto. Ma‘ questo preteso vanto della’ farina det maiz non 
‘è“ntovo, poichè: soh già ‘corsi più anni, che in un'epoca | 

Pra, encomiati,savii,,, pè saltri,;-si, avvisarono: mai OR] | 
«Bliare,.la reiezione del.;cotiledone del.maiz,,: come. sconside: 
Tatamente, avvisà il signor Betz Penot. Avesse almeno,. poiché 
Stimava, den fatto, il rifiutare quella tanto. utile sostanza, 
‘raccomandato di spremerne l'olio, che, come, si disse è co- 
‘mestibile, ed inoltre può servire all illuminazione ea tane 
1° ‘altre industrie, come ben il sanno gli ‘avveduti Americani 

‘degli Stati-Uniti. Ma signor no: quella materia di cuì allti 

fa’ tinta stima; egli nori la reputa buona ad altro che 
‘ad'‘esseré data‘ in pastura ai bruti, ciò che certatien- 
te non è usufruirla per bene e secondo lè norme” di 

‘quella ‘economia ‘che deve regolare tutte le operazioni del: , 
Iaccorto e diligente agricoltore... Addimostrato : così come . 

igli. avvisi..del.. signor :Betz: Penot -contrastino - apertamente 

«Gon quelli dei Savii più. rinomati. rispetto all’ uso del. cotì- 

iledone del maiz, che. diremmo poi, delle :sue, opinioni, ri- 
guardo alla . parte Smbriogane”sa di questo grano? E come 

‘dotti natoralisti. ed i * medici più saputi | riguardano come | 

Ta più vitale del grano turco, quella ‘parte sì ricca di prin- . 

cipii plastici, quella parte al cui sviluppo e perfezionamento 

deve mirare più che ‘ad ogni altra cosa |° agricoltore, quella 

parte ‘al: cuî difetto l'illustre Ballardini, il'Lussana € cen- 
4 altri Péellagrologi:ascrivono l'origine dell’ èndemia raralé, 
‘quella parte -diciamo-essere. dovesse quale materia: vile ce 
contennenda data .-per cibo iagli. animali? Eppure: questi «av- . 

visi...che..tanto divergono dai principii della scienza; e :del- 
\ egonomia;. furono. applauditi in Frangia ed in altri paesi, 

e.cento, giornali fecero a. gara a proclamarne, .ed a..magni- 

ficarne le utilità. Ma dirà taluno, che col. rifiutare quel cor- 
puscolo c che pesa poco più di un centesimo di una, massa 

di grano. turco, si perde, assai poco. Sì, ove sì badi sol- 
fabio al peso; e se sì trattasse di fecula che” ‘tanto abbonda 
in “questo grano, ‘ sarebbe cosa di lieve momento. Ma può 

egli dirsi altrettanto ‘quatido si tratta ‘inco di unà minima 

fraziorie di glutine, ‘materia ‘che tanto rileva. alla: riparazione 

dei tessuti ‘organici animali, edi cui è tanto povero questo | 

cereale: da. contenerne il 12 per cento, appena nelle sue. 

migliori qualità? E it perdere anco una si pieciola parte-di 

questo. principio, sarà..forse cosa: insignificante, e. «si dovrà 

far plauso a chi consiglia a sprecarla, e si dovrà riguar- 

dare came gioverole: alla salute; degli, agricoltori, un, ritro- 

vata ghe priva Ja . farina del. maiz. di. una. frazione di sì 
prezioso, elemento? Pure, questa, farina, , benchè depaupe- | 
rata, par effetto, del nuovo | “metodo di. macinazione de’ 

suoi prineipii respirabili e plastici, viene raccomandata | dal 

signor Betz Penot e da’ suoi ‘lodatori, come ottimo succe- 

| dane0 al framento, si chie accoppiata alla ‘farina di ‘questo 

nobilissimo cereale, dà uri parie bello: a vedersi ‘e grato ‘al 

1o' cui‘ scarseggiavano il. frumento, ed altri cereali affini, 

sj. propose. disopperire. tal difetto‘ «colla. .farina . del gran 

turco, nonchè.:can..quella, del . riso..e. colla fecola. delle | | 
patate; e, Vinsigna.. Payen ne, fa. parola ., nel, ,suo, trattato | 

sulla pubblica alimentazione, affermando che sì fata, com; | 

penso poteva senza” danno della salute. riparare per qualche » 

dì dl manco del pane di puro frumento. Ma quel savio che Lr 
tanto sa, non si arrischiò però a fare raccomandato quel | © © 

pane raisto, perchè la gente” operaja ne facesse sua abituale |! . © 

* 

vivanda; cune ‘Afon' fe: Ito” “Atobpratio: dott carni, è ( 
| legumi eletti!" ‘prodotti ‘’iniiemaili:* perene 18° chimica gli 
aveva appreso, che il frumento contiene una: «quantità assai 
maggiore di glutine di quella che ne capiscano le patate 
il'niaiz ed il' riso; e che quindi ‘quanto Diù farina di risò 
di maiz' e di feculà di patate si aggiùngeva è Quella- del 
framento, ‘il pane doveva tanto meno riviséire “nutriéttà 
Lodate dunque, o signor Betz Penot, quanto vi attalentà'$i 
fatto pane, consigliatene pure 1° uso  quotidianò agli 'epu- 
loni,.ma per amor. di Dio. guardatevi del farlo ‘raccomandato 
a. quegli operai tapini :che. non vivono. quasi che «di pane, 
perchè. dovete sapere, che, quel. vostro pane, così candido, 
cosi..bello,. per, essere scemo, quasi di. glutine,..non , basta 
alla . riparazione, del sistema neryeo. musgolare,, a Si&Ghé, il 
bracciante che, dovesse nutrirsi solo di. questo, si SOON 
be d’ inabizione, come morirono. i cani, di, Magendy “he 
pel volgere di 20 ‘giorni furono costretti a sfamarsi oh 
pane admidateo e a dissettarsi ‘coll’ acqua. t giornali “anco 
di attestano ‘che colla "fatina del signor Belz Penot' sì Pporiib 
apparecchiare vermicelli, ciambelle, manicherelti ‘ed’ ‘altre 
leccornie. Grazie, ma ‘che ha'a fare tutto questo: colla'thensa 
‘dei poveri contadini? forse-che quei: miserelli: possono avwan- 
taggiarsi :sì fatte‘ faùtezze ? Insomma, considerato: si dal Tato 
scientifico. che dal. lato. igienico-economico ‘nulla:;v* ha: che 
maccomandi.il ritrovato del mugnajo frangese,. né ai.Savii.: né.ai 

filantropi, né.agli economisti, poichè sua mercè potranno bensi” 
venire nuove delizie al palato dei moderni Apigii e: dei. mg- 
derni Lucalli, ma non alleviamento. alle miserie. _Vikuarie 

dei proletarii villici: ; anzi ci è avviso, che, se, essi, fossero 
tanto incauti da giovarsene,, la loro ménsa diverrebbe più 

meschina di quella che or è; quindi P umanità dovrebbe 
compiangersi di un rbaggior numero ‘di pellagrosi di quello 

ché adesso deplora. 
‘ Diamo fine alle nostre considerazioni col dichiarati, 

che’ quantunque anche noi siamo persiasi, ‘ché Ta: macinà- 
zione del maiz abbia d'uopo di qualche riforma edi: qual 
che . perfezionamento;.. pure nori’ crediamo. che a. .tal: difetto 

possa ascriversi -.l’ insulficienza. nutritizia..é la. pravità dei 
cibi. che si apprestano con. siffatto ..grano,.nè..che col, ces> 

sare tai difetti .quei,, cibi. si facessero, salubri e nutrienti. 

50h, abbisogna, ben “altro. ‘per impetrare questo, yilale 

immegliamento pel reggime , alimentare, dei desolati, Villici, 

abbisogna ben altro, per conseguire la igienica ristorazione 

di questi nostri diseredati fratelli 1 È se .il signor. Belz 
Penot, invece che preoccuparsi. tanto come e ‘fece della mi- 
glior macinattira del grano turco, avesse speso p ingegno 

a ‘compilare un mantiale che ‘avésse insegriato ‘ai villici va 

‘far Scelta delle ‘specié più ‘precoci del ma iz, ‘e delle’ specie 

| più: confacenti’ alla natura ‘dei differenti terreni, e ‘loro ‘a- 

vesse ‘raccomaridato a coglierlo sempre ‘maturo, e Joro' ap- 
preso ‘i: modi: migliori: di conservarlo, di ridurlo -in'ciboe 

di cuocerlo, allora noi avremmo benedetto al suo. nome,.10 

avremmo . salutato A BADARE dell’ umanità. . si 

Va È 

ia; ib tek 3° Mor Tani GITHI AGGLGIE 



0 di Rapporto. degli, qriirnali, domestiei :.,,..;;; 
“Ha solido alla, popolazione del, Friuli... 3 iinosi 
[Is Sio PRE. PI dpi abito Re fre i 

iano ti pnvestratto da ‘imà lezione d agricoltur di 
Poplii dEE soft 

Ad conta de ‘notevoli ‘incrementi ‘nel mumero. de- 
iS: li 11 

i gli. animali domestici nel Friuli, non possiama, dire; di Javere rag: 

è 

astiene. CA 

i Delle, statistiche; che dono; i difetto: di.inon; essere :esatta- | 

‘anente comparabili colla-hostra' 9 motivo dèile date!già vecchie; per | 

cui sarebbero da' accrescersi le‘cifre:dei più fra gli‘altri Paosi in 

confronto ilei: nostri). ci ’costituistono’ ‘in! completa inferiorità: 

me niet nel ‘mentre?! 

i bardi. Ma nell: AinoVet® ve ne À54, nella Spagna, ‘164, 

ti tv} ii 

1 Inghilterra, 298. In gRest glio paese. 8 ngog per ogni. abi 

t ; I ibi: sus phi ' 
Iii: Apt ti o VIGPA TIE RIITA. i ì ) i Ibi 

c Quanti. progressi, nor “ci. restano. iduagae da, fare ancora. ‘per 

raggiungere «anche; soltunto;.il numiero-del /Piemontey, che-:ne; ha . 

«più dii 4: 4,5, 10 la Francia; che he; hax4:472! Quést'allimaveioò - 

‘ne: aveva «tanti; ‘nel'48403:ma in:diciotto»Anni' ne avimerità’ derto.i) | 

niumierò: d’assaij‘e ‘di più ile ‘rate si imiglibrarono. ‘Ad'olita‘di ciò 

Quet' pase” riceve ud grati 1 numero di nuit li ‘dal Piéihonte è dalla 
è . quasi Titti depiiiup ie) Epi di tira 2° Gorni 'rdnatfa, 0 

‘ Paragonaniio. i nostri atimali, che sonò 16 1696 qui genero 

LIVE 

le, categorie, ITA ,385. , Pgcore. e 90, 604. ‘capre, 80 1786". cmajal 

paragonando quegle. diyerse specie col numero Spostedatà, ‘dalla 

Francia, ecco quali sono i termini di confronto, I Francesi per ogni : 

400. abitanti: hanno. 8. cavalli, 4 mulo, 4 asino; noi abbiamo meno |: 

«i 4.-dij. tutte queste bestie unite, ;e nella, categoria de'.cavalli,;cioè, de' 

‘vil nobili; 2:soli. Nei hbvini ci aAvvantaggiamo sulla; Francia, poichè | 

né itontiamo più: di 34. per 400 abitanti, mentre essa. non ne “conta | 

‘ble ‘29, Petò, Se :considerassimo; che ‘una parle ‘del mostro paese | 

dia bovini ‘inbschinissimi 

De bi sommand'8'eapre | ‘per ‘oghi #00 ‘Abitanti: e 97: ‘ecore, si ha | 

r essendo 28 172 circa. per 100" ‘le 

iù Dei è 

poco c0 18 di “alal. scarso. i famigli Dei, boni da ri molti 
‘88; ne: esportano; quindi . il. consumo-in, paese di;carne bovina; è 

welalivaménte: piccola. Quale: ;campo Not. ressa adlunquie tuttavia: a 

produzione: sed al consimo di carnefici iui ce li eli 

-— Vuolsi notàre,*che in ‘Inghilterra! (aa 

tende. di ,bovi,. di montoni e di majali, la somma di peso netto di 
diRa i 

carne esistenio è assai maggiore che non rispellivamente sullo : 

stesso numero di animali presso di noi; poichè, specialmente nelle ‘ 

due prime specie, colà si raggii ero comunemente volumi e pesi 

netti di tara di carne per ogni animale molto superiori che non ‘ 

sieno fra di noi. Circa alla quantità di consumo di carne è poi - 

da’ wiotal'si, i ithé lascianidò da prio dat “qua ci 
UIAGLI tra@'dal'di' fuori, tino! ‘stesso irimerd di animali porti choa 

È perchè sopra 100. animali è assai 

giunto, nemmeno. quel limite, che, si giudica. in. sAaUpi :Paesi appena | 

In! 'Fitineià; per ogni 400° abitanti si ‘contano’ 153: atitinati” do- i 

(i Friuli ‘se hie' contano ‘78 sdli per ‘ogni 100 

atdegna 183, ‘nella Prassia ‘485, nella Danimarca 29, nel- i 

gi uino, la metà dei quali asini e mali, "149, 913 bi vini “di talte 

troveremmo fotse al ‘disotto '‘d’ assai. 

‘in randia per lo: Appio dn ‘anfihàle pet persona ‘di' ‘questo ge- i 

ua ta, botti "e. abbiamo A gii 

i bofst- 

‘maggiore qualità ‘di carne al donsimmo, “ché nor “da noî, non “solo 
per” îl maggior peso netto di carne di ciascun animale, ma dtielie 

maggiore il numero ‘che va “al 

macello ogni ‘anno. colà, ‘che non presso di noi. Giò si spiega, con 

questo, che, colà pochi bovi si allevano, per il. lavoro, e si lasciano 

vivere oltre il terzo. anno, Fra d due ed i tre anni ogni bove, per 

la, «precocità della CPAZZA 3, artificialmente, «procu ‘ata;. vi.è. maturo 

per il. magello..L nostri in. medio. non., yi vanno;:che in. un. doppio 

tempo, Ur: montone! da' Îmacello;: vi. è matoro: dai venti mesi ai due 

‘anni; cosa, presso-moi''insolitaà; in eu et 

“Se't'arte della preedcità e del «facile: lagrassa monto ‘non si 

pò spingertà' di troppo Coi bovini laddove! il'bué deve’ ‘Servire 

amiclie” da ‘lavorò, bene loi si può coi ‘imajili e folle pecore. ‘bei 

primi non' se "he dubita, essendo ‘essi ‘Soltafito | ‘da ‘macello; “nà lo 

si ‘potrebbe Anche colle séeonde, é55endo pienpimente riuscito e. coni. 

provato da cinquè i suecossivi bilanci, dal fatto, che ‘ognuno può | 0s- 

servare, dalla, ricerca di animali propagatori, che g gli SÌ fa, è. alle; 

pamento della ‘pecora, stazionari ia dello Zuccheri, i RES i i 

« Dal momento;;che ai, prezzi. correnti tanto del fieno. ch’ a ea 

slasiino «da molti ‘anni, come. degli altvi. fonaggi, come | del fonbiag- 

igioy della: lana; e ‘degli agnelli e delle --pecore:'ingrassate; il‘‘capi- 

ia E i sie Guoda: di > stra i na SUSIoa ‘un 

quett’ alleviimiehto ha un dia avvenite anch dn Frilili: Con ''ciò 

9 ‘iideréscerebbero' U"assal ù massa “dei concimi è quà delle” ‘80- 

stanizé atitmali” per | ti tiso ‘del Photo, ‘e! quella: ‘delle tie. Infede 

delle. magre. pecore! ‘scal'samente. nuttitè sui pascoli ogivali d'un 

tempo, e nel 1360 pascolo nei, campi vuoti, con “danno delle vivi ‘a 

dei “gelsi, il prato artificiale darà nutrimento a numerose ed, couti. 

me ‘gregge, nutgite, quasi. ‘esclusivamente ‘nell’. ovile.. ss i 
PILE LES 

: Lo, studio,; «della precocità è, da farsi. «pure, nei majali;, eli arte 

in ) questo, può far, molto. Si face adesso:quello ..che si; potrebbe 

fare per.i bovini, -dovendo questiessere. pen, noi oggelto dii lungo 

discorso, Solo, è (da. rivolgersi; :itutta:!1*atterizione -déi coltivatori; ‘a 

questo principalissimo ramo DL RO GRtria ep eor: che. sond'i i bé> 

stianii. soli deo Gifavryiue» 7 i Ì 

* V'ihanno degli” agionomi; i ‘quali. caledlano; ‘élie grande’ Van: 
d 

taglio” sarebbe per T industria agricola, se la ‘netà ‘del suolo fosse 
Li papfife:i 

coltivata A prato artificiale. Quanto non ‘siamo noi tuttora” lontani 
, 

da questo limite! v ‘hanno dei fisiologhi, che repuigno giovevolis- 

simo” ‘alla ‘salute, ed alla fora fili gono, che Slygeno un, ‘quarto 

del suo cibo i 

glo, limite, per. la nostra popolazione! 

S Un. avvertimento. vogliamo . dare, qui. ai, lionlei, coltivatori ed 

allevatori ; ed, è, che. seal; «prezzi attuali: dei bonini.: B: colle condizioni 

ché: vi si, preparano: dagli armamenti genera'i; e «dalle. minacciate 

guerre} che :far'anno grandissinio. consumo! di: questi: animali; è disagi 

so ‘cosa di ‘allevare adesso: quanto più: @ possibile! iti iii Lo risi 

‘Ma DE. uo bisogna naturtiimbnte’ dedicarsi dll coltivazione 
del fi fotiggi. aula GHIRMeSHi cani pa dit i i do pion 



i 

è 4 ; . È 
, Ual 2 1 i "ji È i ‘daro. .coll’;uomo::, Noj: ‘sgoltinio ‘allora ile: ‘opere » ‘mivabili di 

«Dio; nella, natura «ed;il;.valone:déi doni; ché: ci. :sond: ‘dà essa — 
«prodigati ;,, sentiamo la potenza: che. il: Creatore: ha:: sdatora 

1 *$npi medesimi. di associarci. alle opere: della : creazione; ” ‘di 

ppi vip) grip dì Cgifai 

frutta condotta con, arto, rendo conto; a: Lei, 0.-.signona, în 
cui. la Società. agraria, nella esposizione e radunanza di :Ci- 
‘vidale, dell’autanno; del 4858; riconobbe. una; . delle coltiva- | 
trici più meritevoli di essere additate .ad: esempio altrui. .. 

:,,« Le;frutta sono. per dcquistare - una. vera ‘importanza . 

nell. economia nostra,; Delle, ciliege : friulane ;ne:.. andarono 
anche. a Pietroburgo, Aperta,; che. sia una volta la ;strada;a | i.» 
questo genere di. commercio, «certamentè.si. andrà. poco; a 
poco accrescendo con vantaggio del paese, mediante: le . 

‘ ferrovie,, che.avvicinano i, paesi lontani e tolgono: così di 
differenze dei climi. 

TALE 

unettiamo, per qualcosa .il godimento nostro. Sentire, le: frutta 
sspandere il.Joro aroma sulle. nostre mense e gustarle; ‘averne ; 

— di, ogni stagione ; .goderle. non solo: fresche :ed; in matura, 

ua: in. conserve, in.,camangiari. sanissimi. 6: gustosissimi di 
‘ogni, genere, in. bevande .agro-dolci;.per.l estate, non-è. poca. 

spiritose; è. qualcosa, -specialmente: se :si parla dei; ;pomb, 

mia: tante, volte. addotte, e.,mon; mai; però. abbastanza predi- 
gate. -Però. ‘ci. gono ,altri.. motivi; ancora, :che; si collegano 
alli estetica ed. all’, educazione, popolare; e. questi. vogliono 
essere fatti presenti soprattutto, rivolgendo. il: discorso ad 
‘una gentile. signora, com Ella, è, ad. una:distinta coltivatrice 

di; fiori edi frutta, ad, una che diede il primo: esempio fra 
noi. d’iniervenire:.alle dezioni, libere, che; ad..introduzione 
dello; ‘studio dell’ agricoltura «si fanno, ed: alle : speciali; in 

cui .il:nostro :presidente.. Dr. €. A. Sellenati. cominciò ape 

punto «a trattare:;della.:potagione. degli alberi da: frutto, 

della; formazione. e tenuta; delle :spalliere,.: rimettendo : dopo 
le vacanze): pasquali a. Miprandoras le, interessanti :sue istru- 
zioni. i Anglo ad POI SITO Igp azbo 

vi8ì, 0; .signora, nella. eoliazione delle ftt ictè un 

lato estetico ed; educativo... ui 

. Ogni. volta, che. noi. prepariamo . all omo i di 

bello, che;-lo richiami;.ad-un:;tempo:: alle . sensazioni: della 

natura ed; all'intelligenza; dell’ arte; serviamo «a rilevare. il 
suo. spirito,..a .disporto ; red; avviarlo: ‘alla .coltora;-ed:a: quella. 

coltura,;;ch°,è . nel. tempo: ‘medesimo;:. rintegrazione.. delle. fa- 

coltà naturali ed armonico sviluppo. di ‘esse. E: qualcosa «di 

simile. io..ci.-veggo. appunto. nella... coltivazione - ‘delle frutta, 
che isia; estesa.-sopra; larghi. spazii,:con..quella; varietà e con 
quelli ordine; che, arte, sa' ‘parlane nelle. disordinate DE 
gioni, della: natura. diga cafe lamseloy {a 

58. noi dum lo nostre pianure: genia di lei; filari 
di gol; ERI iper: al o di. da Sti di: qui 

terna, i © rn varii animo, atti: tutti. sad 
innalzare lo, spirito,: ad::educarlo, a farlo. armonizzare :col 

hello; del creato, col: Greaiore;. colla: prima delle sue crea 

‘una: piccola; scorsa, Der, vedere una; rcottigazione, Ai 

farci agenti e, ‘cooperatori: di quell’ opera meravigliosa; sen- 
tiamo P.unione det-bello coll’utile, il dovere e 1a; ; dignità 
del ;lavoro; lumana: fratellanza: nella‘: partecipazione di tàtti 
al;Javoro ed: al godimento: dei doni di Dio.. Or: bene: non 
sono. questi tutti..sentimenti.editcatori® Non .:c*intrialzano essi 
alla. contemplaziorie dell’immensa: grandezza: e :bontà:?::Nor 
ci. fanno. desiderosi: e pronti ad adempiere i: nostri doveri, 
verso: noi: stessi, esercitàndo:-le nostre facoltà, e ‘Verso poli 
altri, facendoli tultì -partecipi..agli: stessi beni ® ivi" 

Sapplichi «il discorso'alla: coltivazione’ delle tratta e 
si, ‘avranno da considerare. gli‘:stessi! motivi;-avvalorati map+ 
giormente dalla: maggiore. gentilezza »e ‘varietà degli: alberi 
fioriti e delle frutta, ce raobellizcoge it NOSIro: artistico 

i paesaggio. dal i dai 

1 Questo .però. non è. il: solo, «vanlaggio; ida ditransene. ci (E . Immaginiamocti: la ‘corona delle colline uf sì: i vagano 
ricingono la frialana:pianura, tutta ‘coperta (d'una varia sè 
copiosa; coltura di! alberi: da frutto: Il: ciliegio; ‘il ‘pesco, il 
prugno, il-.potho, sil:pero di tutte! le! !diverse ‘qualità edcale 

tri. alberi. da-:frutto,-varii per forma, per:epoca e‘ cotorè-dellà 
i |- fioritura :e-dellé frutta;: 6 délle» foglié;:che ‘all'autunno pren> 

E;.qualcosa di..poterne, cavare dei, liquori. e..;delle: bevande | dono: tutte le gradazioni: di';tinte. Non ci: Sguriamo-noi'una 
| immattale:. bellezza, che»: costituirebbe dél- Friuli un’ vero 

di; poterne, ricavare, .un, cibo,.nutriente,;per gli; animali. do+ | 
mestici, Non, mi, dilungo più oltre sulle ragioni. dell’econo- 

terrestre paradiso, come ce la finno-presentire: alcuni ‘colli 
che. sorgono qua: e colà:;con:iniziafa : alineno questa “colti- 
‘vazione ?;Immaginiamoci; di guardare! dall’ alto. di':qualche: 
duno; di; questi «colli sul piano. sottoposto; é di vedervi dai 
più «eletti: casaménti ‘delle: nostre ville ‘distendersi* im? pris 
mavera.: ed: allargarsi ‘poco.a poco nella ‘campagna iquellà. 
svariata; famiglia «di. Flora;:con::cini Iddio volle «dllegrata!la 
fatica del lavoratore, e. non ci..verrà un. senso: pina 
dolcezza; a contemplare tutto questo Lo co soi sila 

«E che:ci toglie.adunque, che noi proviamo tolte: opa 

sto, non:avendo altro. da. fare ‘per-:òttenettto, ‘che di deudre 
nel,suolo dove: ci aggrada qualchedunò-dei milioni» di' semi 
di:cui la; pun ‘è «prodiga; «e. di: mettere.-così il ‘nostro ‘dl: 

' bero.fiorilo e»caticò di saiporite::frutta laddove sarebbe cre- 
sciuto..l’arbusto :infecondò, l'albero, che ci ‘dà soltanto ‘lex 
gna :per il nostro fuoco ?: Chi ci: toglie idi ‘poter ‘così: ‘prev 
parare; il pasto: anche ad innumerevoli. sciami: di api; Eros 

Me 20Iaicoo) altre: ricchezze? i iii in e gui Hi 

«Manon :si itratta.soltanto di .svolgere-questo sentisfiento 
ssioici generale, ch'è pure importantissimo:! Ci: sono molti 

altri. pratici: risultati,‘ che::possono* dalla ‘estesa’ :!e. perfezio-. 
nata coltivazione.:idei::fiori e .-delle frutta: provenire; cri: 

«3 Noi: possiamo fare di: questa dilettevole ed utile ogeu: 
pazione; che si. deve' soprattutto alle colte: e. gentili’ donne 
raccomandare, un:.mezzo, di educazione civile ed' economica. 

Immaginiamoci; che ‘laddove si mostrano tuttavia’ gli 
avanzi . dell’antiéo: diroccato castello, il: quale’ lascia tuttora; 

nelle: favolose. popolari tradizioni, la memoria:dei patimen= 
ti. degli odiî,:delle prepotenze: ed: oppressionidi : altre : età; 

in.cui:gli affetti e le passioni erano: potenti; /immaginia: 

moci, che. laddove. ru deri del feudalismo ‘appariscono come 

un pauroso fantasma fugato dal sole della moderna'civiltà; 

8'innalzino dei semplici, ma eleganti palazzini. Immaginia- 

moci colà‘:la famiglia del ricco, «non abbandonata alle‘cru» . 



deli: ‘incarie,. peggiori. ancora: dellò prepélenze” antiche; “che 
‘mon toglievanò: di: curarè il'servò ‘almeno ‘come’ ud tintafia 

| proprietà;! ma ‘dedita; ad! un'opera di ‘espiazione, ‘ché di- | 
strugga: nella (gente. del: contado‘ ogni triite memoria «dl * 
passato,: ogni acerbo-ricordo delle età che'furono, degli an- 
{enati. prepotenti, de’ conti ancora vedùti quai genii ‘male: 
fici: nelle paurose veglie e nelle notturne gite del villico; 
ad:un’opera di beneficio -costante, di tutela ‘del contadino 
soggetto, di educazione dell’ignorante, che tolga le ire an- 
tiche e le moderne diffidenze, e faccia dei: grandi ‘éd umi- 
li,.dei ricchi e poveri una sola laboriosa famiglia ; ad ùn’o- 
pera -di rinnovamento .di sè stessa ‘coò maschi diletti, col- 
l’ esercizio delle proprie facoltà, col rinvigorimento ‘dei corpi 
e degli spiriti. Non. sarebbe questa un’ opera di civiltà, della 
quale ‘sarebbe: degno. .il-nostro paese di porgere l’ esempiò, . 
ed.a, cui.-la mostra età ha moltissimi. RESINE motivi Pai 
dedicarsi? . ii 

E quest’ opera civile, ande, necessaria, sarebbe im- 

mensamente giovata: dallai céltivazione:!dei fiori e: delle frut- | . 
ta, ed.in principal modo dalle donne, che vi si dedicassero. 

i .Abbellite il soggiorno campestre delle ricche famiglie, 
sicchè le donne gentili. vi possano trovare, oltrechè comodo 
e:idiletto, occupazione, per fuggire da quel vuoto del cuore, 
che: tante ne può perdere, e. che tutte le immiserisce; ed 

axrete spesso ilxprincipio .a' tuttociò. che ‘abbiamo sopra im- 
maginato € censiderato, come l’opera civile la ‘ più deside- 
rabile, nel. nostro. paese. 

«Un. bel giardino, le .di cui pinto sieno coltivate ni 
mami. gentil, un frutteto ricco d'ogni varietà di frutta, che 

| renda ;caro quel soggiorno, sarà principio a. questa: vita ri- 
| generatrice, a questa vita alla. quale il Friuli, colle sue ot: 
time; strade, colle sue grosse borgate sparse: su tutto il ter- 

| ritorio, colla sua popolazione rustica già quasi civile, si 
presterebbe assai bene, permettendo di unire qualcosa della 
coltura cittadina e della. rustica semplicità. Ivi ‘gli - adulti 
operosi' nel promuovere i loro e gl’ interessi del.Comune, 
i baldi giovani dilettantisi di caccie. e cavalcate, le donne 

gentili, con qualcheduno de’ più colti del paese; si. racco- 

glierebbero la sera. ‘alla conversazione, alle istruttive lettu- 
re, a gustare qualche piacere delle arti .belle. doo sa- 
rebbe: un centro. di diffusione della civiltà ; Ja ‘città con 

quello che ha. .di ‘buono:.affratellata «colla campagna::con ciò 
che offre di migliore. Le :visite:reciproche, le: liete: brigate 
da paese a paese, i giornali ed ‘i. libri passati da villaggio 

a: villaggio, da casa: .a casa,: servirebbero di: aa 
ed Leda trattenimento. : 

ba coltivazione . dei . fiori. e delle frutta. porta: ‘di conse- 

guonza lp studio della botanica .e: dellà. fisiologia vegetale, 

e.delle:;scienze naturali; studii tutti desiderabilissimi sotto 
al: punto: di. vista dell’ educazione intellettuale e. :morale;-e o 

sotto..a quello delle. ‘economiche: applicazioni. Fatti questi 
studii; dai possidenti, .e..tradotti in pratica, se ne diffonde- 
rehbe la luce tutto. all’intorno:a fugare \ignoranza : della 
gente di contado, L’orticoltura e la floricultura e la frutticol- 
tura, col sapere e colle. diligenze, che domandano, quando 

prendono: una: grande. estensione in un paese, servono. mix 
rabilmente. ai.progressi dell'agricoltura. Non ci meraviglia 

mo troppo, che questa sia tuttora arretrata. La prova e la 
perfezione ; si fa in piccolo, e dal piccolo si trasporta ‘al 

. grande, La casa domenicale del padrone, la sua” stalla, l'orto 

si inni 

poderi, ‘ ché direitio ‘spérimentali, 

so dh 
di lui, la braida di‘casà; sebbene Aol possano. servire da 
modello, eserciteranno,. ‘Sgmpre una, Grande si sinfluenza all’in- 
torno, porgerdrinò éesempii, clie saranno più o meno imi- 
tati, insegnamenti pratici. 

Si domandano alle Società agrarie poderi modelli: 
questa è una delle solite illusioni, che noi ci facciamo. 1 

piuttosto ‘che ‘modelli, 
devono essere stabiliti ‘nei singoli villaggi da tutti i possi- 
dentì di qualche importanza, Le Società | ‘agrarie non fanno, 
‘che portare in circolazione il sapere di tutti è di ciascuno, 
e ridurlo a moneta: spicciola, perché giovi ‘a’ tutti. Ma le So- 
‘cietà agrarie tanto faranno di bené, quanto i Socii e colti- 

vatori contribuiranno per la loro parte.” Le Società. Agràrie 
non fanno, ché accomunare: mezzi, cognizioni, esperierizè, 

come ‘tutte lé associazioni, e si Loano. der: questo iù 

per null'altro: (oa 
M'avveggo, o signora, ch' io debbo: tornare ai’ ‘ nostri 

frutti. 

‘Andando a Giassico per vedervi le spéltiere ‘del ‘nostro 

presidente, ricordavo la coltivazione di fiori e frutta a cui 
Ella si dedica nell’ameno. soggiorno di Buttrio; ricordavo 

che ad Ariis il'Co. Antonio Ottelio avea fatto delle frutta 
l' abbellimento: d’ un ‘giardino in riva allo Stella; ricordavo 
una collina tutta piantata a frutta fra Tarcento è ‘Sedilis 

dal sig. Zai; ricordavo ‘un fratteto ed i vivai, che il ‘sig. 

Collotta fa centro di ‘diffusione per tulto il vasto stabile di 
Torre di Zuino: è questa varietà di esempii, che ‘con altri 
in Friuli mi fanno prova come tutte le cose da me accén- 

nate: si possano ottenere volendole . tutti, mi apriva la fonte 

delle parole e dei desiderii, che sgorga in me copiosa ogni 

volta, che anche per ‘poche’ ore. porcino oare tratto del 
nostro bel ‘Friuli. 

Sgraziatamente la pioggia ci tolse di andar. a ode 

sul luogo qualche riduzione di ronco fatta del Dr. Selle- 

nati, con’itnpianto di viti e di fruita, attuando ‘quello che 

nella radunanza: dì Cividalé ne: esponeva. Ma bene godei di 

vedere nelle: adjacénze di sua casa i. più ‘bei esempii pra- 

tici, che ancora-si ‘scorgono in Friuli dell’ educazione ‘degli 

| alberi da frutto: a. spalliera, con tutte: le regole dell’arte,-e 
coni quegli ‘avvedimenti, ‘ché ‘solo. la scienza e lo'Spirito di 

osservazione, e la pratica antica possono dare. ti 

Egli coltiva. ‘lefvarietà diverse fatte vénire dal di fuori, 

anche per conoscerne molte, e per potere in appresso ae> 
comunare;:coi semi; o coi: nesti, ‘agli altri: dilettanti le pro- 
prie ricchezze in frutticoltura: «È ‘ necessario, chie ‘quésto 

ed a ‘porgere.a tutti quegli ne CUe: ‘ora ci porco: il 

Dr. Sellenati;. 

‘ Scusi, Signora Contessa, se mi sono prevalso dei di 

Lei nome per ‘mettere dinanzi ai pubblico questa mia chiuc- 

cherata ; ma' sapevo, che quando'si vogliono le belle e buone 
cose, si deve rivolgersi alle colte donne, le quali hannò il 

potere di comandarle a noi uomini. Gl’'Inglesi vantano fra 
i ‘più gloriosi. regni della loro ‘storia quelli ‘delle donne;' e 
le storie di tuttii Popoli ci ricordano fatti, nei quali’ le 
donne divennero ispiratrici delle: più ‘alte. virtù” Ora, ‘che 
noi cominciamo a: non più adulare le donne; è* segno 
che cominciamo a stimarle ; e della * nostra stima ‘diamo 
prova col mettere sotto il loro. patrocinio tutté le buone 

scambio si faccia fra ‘tutti i dilettanti del Friuli, eche'tutti ‘ 
jutino: la Società agraria ad ajatarli in appresso in questo, 



‘ luce, erano irremissibilmente tolte al consorzio’ delle’ sane, 

| che modo. esser ‘giovevole. avverlimento al pubblico. 

aver piantati avanti e vicino alla facciata della casa esposta 

ia ast ce 
cquse. Vorremmo p. e. che. la sezione di, foricoltura e frut-. 
ftcollura della’ Società ai raria fi lulana fosse composta tutta: 

DEISTI: 
di donne, che iù ‘quest’ arte Le Vadano «ARAreSsO. Mo abbia 
per suo 

papa dii PE 

Udine 44 aprile 1859... 

‘“Dedotissimo 

si Daitifio: | Ati, Ù 
plui aper pi Re equi) [A LO N RIA VA RA! 

Relazione sull’ esito dei. la bachi da seta 
onde possa servir. di 

‘pronostico nh see nell’iniminente sta- i 

già nati.da 6 giorni, o VIE 

SR 
elono. ‘1859. n 

> dheipit ab ovo, è: 

Nello ‘scorso: antiò do mi feci: a’ ‘scugnione! fra-i‘bachi i 

più energici e senza macchie distinguibili ; apparecchiato 

per essi un bosco separato, ne colsi da questi soltanto i 
hozzoli migliori. 

‘ Le farfalle che a suo tempo ne uscirono sì mostrarono 

la. massima parte sane e vispe e voluttuose degli accoppia - 

ova, Ad onta però: delle prodigate. attenzioni “nello. sce- 
gliere” i. bachi ed i bozzoli migliori, nor potei riuscir a far 
sì, che alquante ‘farfalle non comparissero deturpate. da quel 
liquido sanguinolento,. che le macchiava come di sostanza 
ferruginosa. Però, tosto che queste farfalle” venivano alla 

affogate in acqua e gettate. assai lungi; e si osservò pure, 

che non poche, quantunque lacerato in parte il bozzolo, 

non ebbero forza di uscirne, e dovettero morirvi entrò, de: 
ponendo anche. le loro ova: infeconde. © doh 
ea incertezza, cho tiene generalmente occupati gli 

nostre risorse. ‘economiche “vada. perduto, egualmente. me 

prese, per cui volli tentar in precedenza un saggio, onde 

poter da esso qualche. cosa pronosticare, e potesse in qual- 

Io ho da parecchi ‘anni della foglia assai precoce, per 

a mezzodì 6 gelsi.‘detti delle Filippine, o Morus cuculata, 
perchè rimasi invaghito dalla magnificenza delle : gigante- 

sche' loro foglie ch’ io faccio néll” ‘estate servir ‘avanti le 

finestre perfin del di piano: di tendine, mentre il superfito 

vien, divorato con -ingordigia indescrivibile daì bachi da 

seta. Per. cui non so “eomprendere, perchè di un ‘gelso 

tanto facile a propagarsi: ed: in bgni modo, che cresce più 

presto d' ogni altro, e più. d ogni. Altro produce, la di cui 

foglia dagli stessi filugelli vien è’ tutte le altre preferita, 

sé ne veda ritardata cotanto la’ diffusione, e lo si spianti 

ove. fosse, e si deliri perfin. cercando altri surrogati al gelso 

per nutrire i bachi ! Io mi lusingo, che non si. vorrà per 
molti anni ancora farsi rei di lesa. maestà a questo che ha 

diritto d’esser riverito come il re ‘de’ ‘mori; e collo spogliarsi 

dagli’ stolti pregiudizii, quest albero dell'oro risalirà nella 

méritata stima a cui Ulia destinato Ta provvidenza ecc.... ma 

di ciò altra volta. 

«Fim. dal 418 :dello sconso mese ‘avendo dungrio. daino» 
SB foglia; pronta;: mi; ‘determina di :far: nascere: ilinpovi. 

i |{hechl. e perchè queste. ‘ova’ ‘provasserò un’incubazione è 
‘ temperatura costante, ‘ed. a mio. credére: la più-omogehea,! 

. | venne in..capo di racchiuderli:;entro una ‘piccola’ sacgocs 
cia, di flanella e tutto sottoporre: aduna dindia;; che’ già! co- 
‘ vava da qualche; giorno’ circa 20:.ova della ‘Concinicina. 

Come al solito, ogni nuovo tentativo ha Je: suecen- 
sure, le sue derisioni, le sue opposizioni; però, essendo io 
disposto a permetter agli altri di: ‘far quello éiie ‘vogliono, 

‘ una tale licenza anche «me la piglio quante volte posso, e 
alla barba ‘di tutti. Il fatto sta, che fra 1° ottavo ed il nono 
giorno il miglior numero dei bachi sbucciarono da’ loro 

‘ gusci, e questi scevrati «dai-mascituri. furono recati in quella , 
‘ cucina ove riescono sempre Lene e quivi, mantenuti alla so- 
‘ lità conveniente temperatura”e*ventilazione; 6 Der nutriti 
| della foglia novella: € Lai staràtino dtlendetido* ie 
| condogeniti. |». ea 

Ma quale non fu la sotpiesa’ în. vioderi; sotto! lo stesso’ 

rimanevano morte’le farfalle entro ai loro bozzoli 1 ‘Cosi 
; chè, considerando anche la parte ‘della ‘ semente che rioti' 

menti; - i ‘quali compiti regolarmente diedero. abbondanza di volle nascere a nessun’ patto, ne calcolo la metà perduta, 
Circa ai filugelli'' nati, si osservò ‘in essi assai’ ‘‘pbcd 

energia sin dal principio, poca avidità, anzi quasi nausea al 
| pasto, non giovare, il somministrar ‘questa teniera foglia, seni. 
pre per l° addietro appetita, nè intera nè tritata, è ‘meri il 

morti ‘sul fatto; ! SA 
Compreso da sì strani avvenimenti, mi posi "'ad' osser 

var i morti ed‘i vivi di frequente; ‘@ provvedula ‘tina Tente: 
| che gl ingrandisce ‘meglio di 10 volte, mi sembrò Fisconttal” 

. in essi delle condizioni affatto anormali, 0 non' avvisate’ né- 
gli anni passati e: sarebbero le ‘seguenti: © ° 

I. Il becco  nerissimo; lucidissimo, o: orotuberant, i 
| certamente sproporzionato. ‘ 

IL. Folta. peluggine negra, irta, inisistente ancora sn tulti,' 

mentre negli anni scorsi si liberavano - assai. SEO della 
medesima. 

‘IIl. Golore in taluno quasi nero, in tal ‘altro stranamente 

IV. Pigrizia, immiobilità in tutti; sinchè non imprendono 
‘ i loro salti mortali. o 

‘ a. V..-Avversione al cibo in genere in ogni modo” preparato, 

per cui' lentaniente crescono, - Mitituinghe oggi abbiano 6 

| giorni di vita. © i 
nd 

Da questo piccolo ' ‘esperito eseguito” su glio 

once di semente e per le hote precedenze io mi faccio a 
pronosticare che poche speranze di buon raccolto si possa 

in quest anno nutrire... Crepi lo strolago... Grazie, Io non 

dissi questo spinto da vista alcuna di speculazione, poichè 

non ho seta nè semente da vendere, nè da. comprare, 
Sie lo dico soltanto, ‘perchè si possano fin da principio 

calore di-quella dindia, che î primi fece sbucciàre; Vedéi' Mi 
secondi sull’ apertura: delle ova: col capolino ‘ ‘mezzo ‘fuori’ 

i Fimaner ‘morti, in ‘quello stesso modo che 1’ anto scorsò' 

sostituirvi della comune, rimaner quasi” tutti volentieri im- 
mòbili, mentre alquanti si veggono ‘con ‘frequenza ‘slanciar 

: in aria dei salti;come farino‘i ‘vermi del ‘formaggio ‘grasso, 
ed andor:a cader lontani 40 ‘a 15 centimetri, titti verso it 

| lembo del foglio, quasi a ‘faggir dagli altri, ed ivi Timaner 

rossiccio .abbruciato, in molti un giallo sporco, e- De i i 
| molti: trasparenti Quasi -per ‘idropisia. i 

“e 



«€ 

= it 
prender dagli; ‘allevatori. tatte. quelle ‘migliohi $rbstzioni, 
che: ‘potessero. almeno ih parte arrestare il‘desolante: ‘flagello, 
che ci minaccia nella parte più vitatè de’ nostri: interessi:* 
Lo.dico;:perchò il mal’ esito:sin da principio :manifestantesi’ 
in. qualche: parte, non’ ‘abbia‘a destar generale ‘scoraggià-: |; 
mento ;. importando. esser: prevenuti e concordi per insistere 
nei tentativi ‘con tutti qopi sforzi: “che: pe esser bi 
Bosi: ili posizione Mi Lu Ga; 

> Spilimbergo 6 apre. 
Sat ei a sb alitogpgiti 

i LEONARDO ANDERVOLTI, —_ 

: ’ dd Ro se lugdoai slavi te LA papa tf peri lager DE qupifdioy 
istat Hr 3 pedi 1; 

ti L i agraria iii: il Soci sn quesiti 

coltura. Si voleva, che fossero così utilmente occupati gli 
ozii invernali, contribuerfdo .ciascuno’ la propria ‘parté agli 

. scopi, dell’Associazione. Alcuni vennero: anche invitati :con 
speciale -invito.. Non. pochi risposero; ma:sono pochi: certo, 
in,.confronto. del.grande. numero di coloro, daì quali, per 
le :loro cognizioni e: per il. loro buon Tote sì. dovratba 

attendersi qualche risposta... 
«L'inverno è passato; «e la: primavera va venato 

$i comincia ad aver bisogno di dedicare ‘tutto il. proprio 
tempo alla :Campagna. Però, siccome è. da . presupporsi, che 
molti abbiano fatto i loro -studii: sui quesiti proposti, così 
è da,sperare, che. altre risposte : veugano ‘il Associazione 
RE, sopra quei quesiti... 

... Le domande, che fa l'Associazione di ‘quando i in fiano, 
satvono ad un. utile scambio .d’ idee, a raccogliere: fatti ed. 

opinioni intorno a tulto ciò, «che interessa-1’ industria agri- 

cola, e. ;tuite le condizioni naturali ed: economiche étel paese. | 
È quella una corrispondenza di tutti i Socii fra: di: loro 
mediante, la. Società, una : discussione continuata sopra ar- 
gomenti: di comune interesse, un. modo: di provocare osser- 
vazioni, studii, esperienze, e .di:;accomunarsi tutte le parti- 
colari, cognizioni, una mutua «istruzione, dalla quale appa- 

risce anche quello :che .sappiamo--e quello’ che ci resta da 
‘apprendere, Smettere un tale sussidio agl’interessi. comuni, 

in paesi ove supremamente si abbisogna di ;educarsi ad 
uscire qualche volta. dalla cerchia . ristretta : dell” interésse 

privato, per, avvezzarsi in qualche guisa alla vita: pubblica; 

non sarebbe certo una savia idea. Ma per continuare; è 

necessario: di essere assecondati un poco: più; che ‘per. vero 
- dire, ;presentemente non si: sia’ dal maggior numero: 

Giova credere adunque, ‘che quelli:i quali: hanno .in- 
tenzione di: mandare tuttora le: Ioro risposte, lo ficciano 

1 :(*) Secondo, che ci riferiva persona, che viene da Sin Vito 
del Tagliamento, colà. i bachi generalmente vanno, bene, € 
sono presso di molti dopo la prima, ed alcuni anche; dopo Ja 
seconda mula. In qualche casa, però, andarono già male. | 

Fi Preghiamo î Socii di ‘tutte le regioni della Provincia: a darci 

anche quest’ ‘anno di sellimana in settimana relazione dell anda- 

mento de bachi, essendo ciò ulile a conoscersi, 

x Presidenza dell’ Associazione Agraria friulana, editrice. 
— Tipografia Trombetti-Murero. — 

calttiéno entro il dortonte mese 9 aprile, ‘apbrofiiardo. delle 
‘ Feste pasquali” per''racbbigliere, le loro note.. ae 
i Li Cid sant di conforto “a' continuare. niell’ opera” cominciata, 
ed a dedicarvisi con sempre crescente attività. 

CLIO Spi gi pri 

Nelle, ultime. lezioni libere presso la Società Agraria 
‘ trattò. il . socio, Agostino; Domini della Contabilità Agraria. 
Il dott. P. Valussi continuò a parlare degli animali dome- 

: stici in generale, dei quali” imprenderà a parlare in parti- 
: colare dopo le vacanze pasquali; il dott. A. SeMlenati, che 
términò di discotrert” detti strumenti rurali e ‘A6lla” mec 

| nica ‘dgraria, e*’che intominefb:' ‘a parlare dellà “potagione 
| degli alberi «da: frutto,i.seguiterà' pure: a trattare: quest'.ulti- 
‘ mo tema importante dopo le vacanze. Venendo queste: arl= 

rigguardanti: Tiuno 0-l''altro degl'interessi della patria agri- | 
coltivazione. ‘delle frutta, speriamo, che le sue sezioni sa- 

‘| ranno. molto; frequentate. dai coltivatori;.e dilettanti,‘ . 

time lezioni da uomo teoricamente istruito e pratico nella 

tbigiipet Pi otgieo Siipnofif. BIRPiS 0) UTO Bei 
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. i : r "4 da io stasi si palo ce erfiniogana pie , 
do tisi]: FELLiata Fi aria SE) hd, LE 

All’ Associazione Agraria friulana . occorre, ana pèisona 

atta ‘ad occuparsi, sotto la direzione della Presidenza, nel 

: suo: orlo. Chi credesse ‘di poter, accettare una simile occri- 

pazione, sarebbò bene si mettesse in. relazione coll dfficio 

! della Società Jglossa, facendo conoscere, quali sono, “fe sue 
pratiche. ‘cognizioni, specialmente in ‘arboricoltura ed in, or- 

ticoltura, ed in quelle. materie, la di cui conoscenza si ri 

chiede in un valente capo di lavoranzia, dei vasti poderi, 
0 gastaldo che si voglia chiamare. D 
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