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Febbraio.

1L C O V M O  r R O V I I S O R I O  D l  W E Z I «

Veduti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale 24 dicembre 1848
N. 8 5 4 2 ;

Veduto l’ elenco generale de’ rappresentau ti ,  coinpilato e pubblicato 
dalla Commissione elettorale centrale ;

Veduto ii rapporlo  51 gennaro  N. i 6  della detta Commissione cen
tra le , in cui pei rappresen tau ti  eletti in p iu  circondarii sono riferite le 
ottazioni o espresse o dalla legge p resun te ;

Ferm e sul modo di procedere alle elezioni tu tte  le a ltre  prescrizioni 
in detta  legge contenute,

Deere ta:

1. Gli e lettori de’ circondarii indicati nella soltoposta tabella sono di 
nuovo convocati ne’ giorni 4 ,  5, 6 febbraio corrente  per la nomina de’ rap -  
p resen tan ti  in sostituzione di quelli gia eletti cbe ottarono p e r  a ltri  c ir
condarii. Ogni circondario e leggera  ii numero de’ rappresentau ti ,  ch ’ e 
parim enti  indicalo nella tabella.

2. Ne’ detti tre  giorni le schede saranno presentale agli uffizii di 
circondario dalle ore 40 antimeridiane fino alle S pomeridiane.

3. Ilanno diri t to  di votare i soli e lettori compresi nelle liste di c ir
condario gia rettificate. Non si t e r ra  conto delle voci che fossero date 
a ’ rappresen tau ti  gia nominati.

4. Lo spoglio delle schede si fara il g iorno 7 dai r ispettivi uffizii 
di circondario , e, questo finito, la Commissione centrale compilera e pub- 
b lichera  un nuovo elenco generale de’ rappresen tau ti  eletti per  l ’ Assemblea. 
Se alcuno risultasse ancora nominato da piu circondarii,  1’ ottazione, e 
quindi la nuova convoeazione degli elettori, segu ira  soltanto dopo la  ve- 
rilicazione de’ poteri da p a r te  dell’Assemblea.

1



%

Segue la Tabella indicata a ll’ articolo prim o

«H3 i-c o o £o CJ

I.

II .

I I I .

IV .

v.

V I.

V II.

V III.

IX .

P A R R O C C H I E

COM UN E D I V E N E Z IA

S. Pietro di Castello—S. Martino. 
S. Francesco della Vigna.

S. Gio. in Bragora — S. Zaccaria. 
S. Maria Formosa.

S. Marco — 
S. Stefano •

S. Maria del Giglio. 
-  S. Luca.

S. Gerem ia— Ss. Ermag. e Fort. 
S. Marzialo —  S. Felice.

S. Salvat. —  Ss. App. — S. Cane. 
Ss. Giovanni e Paolo.

S. Nicola da Tolent. — S. Sim. 
S. Giac. dall’Orio — S. Cassiano

S. Silvestro —  S. Pantaleone.
S. M. Gl. de iF rari— S. M .del Garm.

Ss.Gerv. eP ro t.— S. M .del Rosario 
o G esuati.

S. Angelo Raffaele — S. Eufemia 
della Giudecca.

C O M U N E  D I C H IO G G IA

C attedrale e S. A ndrea.

I oc .a) tu 
? £
o-Ji oB. <u .£ 
« a y  ffi u

■- 'Se fee

In  sostituzione de’ sottoindicati 
rappresentanti eletti in altro circond.

Daniele M an in — G. B. Cavedalis. 
G. B. Vare — Franc. Baldisserotto.

Daniele M anin—G. B. Cavedalis. 
Nic. Tommaseo— D. N at.Talam ini.

Daniele M anin— G. B. Cavedalis. 
Nicol6 Tommaseo.

Daniele Manin.
Gio. Battista Cavedalis.

Daniele Manin.
Nicol6 Tommaseo.

Daniele M anin— G. B. Cavedalis. 
Nicolo Tommaseo.

Deniele M anin— G. 
Nicolo Tommaseo.

B. Cavedalis.

Daniel Manin — G. B Cavedalis. 
Nicolo Tommaseo.

Antonio Naecari, dolt. Ginlio Li- 
satti, dott. Giacomo Domenico 
L isatti, dott. Sante Bullo.

MANIN —  GRAZIANI —  CAVEDALIS.

1 Febbraio.

C O M B O  1 5  CAPO D E L L E  T i t l l P P I  I E L L 0  S M O  H E R E T O

ORDINE DEL GIORNO.
II generale in capo ieri_, dopo aver visitato Lido e T reporl i ,  recossi 

in Aurano. Ivi inatteso vide il battaglione L om bardo , ed am m irava  con
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piacere que’ giovani, in g ran  parte  Milanesi, cscguire su di un  terreno  

i  iiieguale le piu difficili mosse’ di battaglione, con la proutezza e precisione 
che di rado ottengonsi da vecchi soldati. Marciando in battaglia , fo rm a- 
vano il quadra to ,  e poscia la colonna di attacco, carnbiavano di direzione, 
spiegavausi di bel nuovo in ba ttaglia , e successivamente presentavansi in 
altr i  ordini, detta ti da’ regolamenti.

Quella gioventu, di gentile aspetto, in te rroga ta  dal generale, m ostra-  
vasi soddisfatta di servire la causa italiana, e rispoudeva in sentenze 
degne del piu alto patriotlismo.

I tr ium viri hanno inteso con piacere encomiare i Lombardi ed il loro 
capo, colonuello Novaro, sotto i cui ordini essi, tanto  animirati ne’ campi 
di Mestre, o ra  il sono in que’ d ’ istruzione.

II generale esaminera sovente, in tutte  le isole cd i l'orti, i p rog ress i  
che faranno le tru p p e  nella seuola di b a t tag lione ;  si assicurera se i co- 
m andanti delle compaguie la conoscono al punto di poter comandare in 
mancanza del loro capo; e previene di questa sua intenzione i coman- 
danti di b r iga ta ,  i cui no mi si faranno noti a momenti per via di a l tro  
Ordine del g iorno.

II Tenente Generale Comandante in  capo 
GUGLIELMO PEPE

4 Febbraio.
CITTADINI.

D omenica , Lunedi c Martedi  (4, 5 e G corrente) devono r ipe ters i
* le elezioni per sostituire dei nuovi deputati a quelli che lurono nom inati  

da p iu  d ’ un circondario.
CITTADINI, voi non dovele t rascurare  l ’esecuzione di questo doverc.
Ognuno ha obbligo di coscienza di cooperare da par te  sua, che l ’As- 

semblea consti di persone che rappresentino sinceramente la  volonta e la 
Jiducia di tn tto  il popolo.

Se le nomine si facessero da pochi, i deputa ti  non avrebbero  una  
sincera rappresen tanza  del paese, ma di una piccola parte .

Questa volta anzi l ’affare e ancora p iu  im portan te : la p rim a volta 
c’ erano alcuni nonii, M a n in  e Tommaseo,  sui quali e ra  facile accordars i.  
Ma adesso che si devono scegliere dei nomi nuovi, poiche i p rim i g ia  ci 
sono, e necessario non lasciare ad una frazione degli elettori la nom ina.

Pensate dunque a vo ta r  t u t t i : raccogliele i voti sopra  persone degne 
di voi, degne di Venezia, degne dei tempi, e p e r  mente e sop ra t tu t to  
pe r  cuore.

Cittadini onorati, benemerili , capacissimi ce ne sono. Andate a cer- 
ca r l i :  fatelo nella vostra coscienza  e procura te  che l’Assemblca Veneziana 
conservi il suo carattere di Assemblea pura ,  pa tr io tl ica ,  energica, di As- 
semblea meritevole di esclamare con solenni parole  e con falti conform i:

Fia lo S traniero  a  qualunque co s to f
Fiva I ta l ia  libera ed u n a !
Fiva la  Costituente I la l ia n a !



G
i  Febbraio.

C I R C O L A R E
Di alcune gentil i  e pictose donne Fenesiane p er  promovere una  sottoscrisione  

ulio scopo di dare alla p a tr ia  u n a  offerta mensile.

ClTTADIKA !

II P. Torniello, che, povero cappuccino, ha procura to  pero, cogli ec- 
citamenti suoi, ricćhi soccorsi alla pa tr ia ,  metteva in opera particolar-  
mente cio che altri, insieme con lui, avevano medltato di fare universal- 
incute, ed ottenne, che alcune classi di cittadini si unissero a d a r  alla 
patria., scarso bensi, ma stabile giovamento.

Dopo aver unito la classe d e 'barcaiuoli a fare alla patria  una  setti- 
manale o mensile offerta, si volse alla cittadina Klena Grimani Loredan, 
e la eccilava a fare altre ltanto  col scsso suo, siccome quello, diceva egli, 
che, facile ad abbracciare le sante imprese, poteva essere fortissimo sti- 
molo a t r a r re  alla santa opera  tu tti  quanti.

Chi avrebbe potuto non rispondere prontamente all’ alfocata carita  di 
quel zelantissimo Padre?  La cittadina accettava l’ incarico, ed invitava ad 
essere a parte della generosa in trapresa  noi tu tte  qui sottoscrilte , che 
abbiamo tosto tenuto ben volentieri 1’ invito.

Ed e per questo che tu tte  insieme vi preghiam o, cgregia  cittadina, 
a voler dare il vostro liome a quella tra  noi, che deputa ta  alla parroc- 
chia vostra, verra a ricevere la vostra promessa in iscritto di fare alla 
pa tr ia  quella offerta settimauale o mensile, che le vorrete iudicare, insino 
a tanto che durano cosi gravi i nostri bisogni.

E ’ si conviene, cittadina carissima, non istarci contente al sagrifizio 
privato e diviso: c’e d ’uopo far conoscere a tu tta  Italia, all’E u ro p a  tu tta ,  
che uno solo in questa nostra Venezia e lo spirito , e manifesto, di ardere 
tu tto  quanto sull’ a lta r  della pa tr ia ,  p iu ttosto  che veder tulto quanto t ra  
Je ugne dello stran iero , che con amaro sogghigno a noi, lorse a noi 
specialmente, darebbe in tris to  ricambio belfe ed offese. Le nostre  sorelle 
del Piemonte furono invitate a soccorrere questa nostra  citta , dove 
stanno le cliiavi della pace e della guerra ,  dov’e il talisinano, che abbre- 
viera la lo tta  tremenda dei nostri d i: mostriamo loro coi fatti, che queste 
cliiavi conserveremo costantemente, che manterremo sempre lo incauto di 
questo preziosissimo talismano, sino a quel giorno che ba tte ra  I’ora  l'e- 
lice della nostra  r igenerazione comune.

Cittadina! fu appellato a noi donne, come a maestre di a m o re :  in- 
segniamo coi fatti, che la grandezza del sagrifizio e la piu forte prova 
di amore, ma la costanza nel sagrifizio e la prova p iu  certa. E voi deste 
del vostro amare la patr ia  la prova fortissima, quando a lei sagrificaste 
i vostri vezzi, i vostri monili, l ’ o ro , l ’ argento  vos tro :  date adesso alia 
pa tr ia  del vostro amore la prova certissima, sagrifieando a lei, per  tu tto  
il tempo che durano i suoi bisogni, tenue si, ma costante somma in da- 
naro , che la deputa ta  alia parrocchia vostra ve rra  poscia, o per se, o 
per altr i , a riscuotere alla vostra casa ogni settimana, o ppur  ogni mese, 
per rim etterla  poi colic altre al nostro Governo.



Ciitadine deputate a ticetiere le sottoscrisioiti  di offerte se t t im ana li  o 
m ensili ,  e riscuotere successivamente le offerte fatte.

Catterina Polcastro —  Luigia  Zambelli —  Rosina NamiaS —  Teresa 
Papadopoli Raffaella Vitaliani —  Teodora Zon —  Maddalena Gomel-
lo —  Andrianna Gorrer —  Anna Gorrer —  Alba Galvagna —  Marianna 
Piacentini ■— Lugrezia DoKin —* Marietta Michiel —  Lucia Gosta —• E -  
lena Loredan •— Elisabetta Giustinian —• Andrianna Alberti —  Marina 
Persego — Anna Gomello —  Elisabetta Bragadin — Teresa Gidoni —  
Regina Dalla Vida —  Stella Pitteri —  Teresa Ferrac ina  —  Antonietta 
Benvenuti —  Giuditta Lattes ■— Lucrezia Porto  —  Cornelia de’ Medici 
Regina Dalla Vida.

2 Febbraio.

ASSEMBLEA DEI DEPUTATI
DELLA CITTA’ E PROVINCIA DI VENEZIA.
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Devesi procedero alla le ttura  cd approvazione del processo verbale 
della sessione tenuta  il giorno i i  ottobre 4848 dali’Assemblea dei De
pu ta t i  della citta e provincia di Venezia, istituita col decreto del Governo 
3 g iugno 1848 N. 7714, e l ’ ufficio della quale va a cessare p e r  effetto 
della prossima convocazione dell’a ltra  is tituita  col decreto 24  decembre 
N. 8542.

Vengono pertanto invitati i Deputati, g ia eletti in base del citato 
decreto 3 giugno 1848, ad intervenire alia sessione che si te r ra  nella 
Sala del Palazzo Ducale detta  del Seriato alle ore 10 antimeridiane del 
g io rno  di venerdi 9 corrente.

II presente avviso verra  aflisso nelle cittft e nelle comuni della pro*, 
vincia non occupate dalle arm i Austriache, e diramato ai Deputati che vi 
hanno dimora o domicilio eletto.

II presidente  RUBBI.

2 Febbraio.

ELOQUENTE TRATTO
Preso da uu articolo di F r .  Dall’Ongaro in torno  alia Commissione 

dei soccorsi a Venezia.

« lo non vo’ ripetere tu tto  il p roge tto  (del Castellani). Rimando a 
quello tutti coloro, che amassero di conoscerlo parte  a parte ,  e son certo 
che non r im arra  loro alcun dubbio ne sull’u tilita  dell’ im presa, ne sulla 
lealta dei mezzi adoperati ad attuarla . Uomini di fede in ter a , e di certa 
p rob ita ,  hanno assuuto F incarico  della prova s onde possiamo appellarci 
senza p iu  all’esperienza, tanto piu che la Commissione ha gia cominciato 
1’ opera  sua, e lorse a ques t’ora  i reg is tr i  preziosi, che noi chiameremo 
1' Archivio della car i ta  i ta l iana ,  sono arricchili ,  o Romani, dei primi nomL



« E l’opcra doveva cominciare a Roma, anche nel caso chc 1’ ini- 
ziatore di quella non fosse qui inveslito di un carattere  pubblico. Roma 
e Venezia sono come i due fochi dell’ellissi italica, come i due poli della 
nostra  vita politica. La salute il’Italia r iposa nell’ indipendenza dell’ una, 
nella sapienza civile dell’altra. Roma e Venezia sono ora  veramente ita- 
liane, perchč il governo che le regge^ non rappresenta  una tradizione di 
servitu, rafforzata da vecchi abusi e da stran iera  violenza: Venezia e 
Roma appartengono al popolo, e dal seno del popolo attinsero i lo r  ma
gistra ti  la forza e l’autorita . Quindi e che, parti t i  da Roma tu tti  i rap- 
presentanli degli a ltr i  stati, il  solo inviato di Venezia rimase qui —  
perch’egli rappresenta  un popolo libero, non un governo piu o meno 
soggetto alla tirannide dei t ra t ta t i ,  e alle perfidie della vecchia diplomazia.

» E il  popolo libero di Venezia si rivolge al popolo libero di Ro
ma, a quel popolo che ha deposto nelle urne  elettorali venticinque mila 
proteste contro gli antichi arbitrii ,  e insieme altre ttanti documcnli i rre- 
fragabili della sua sovrana volonta. Altrettanto fece in questi g iorn i me- 
desimi il popolo di Venezia; e questo e il piu recente vincolo di fratellanza, 
che abbiamo stre tto  fra noi, senza pa r la r  dell’ antica comune origine e 
delle tradizioni comuni di l iberta , di carita , di g randezza, che ci afFra- 
tellano. Perocche i vostri padri ,  o Romani, fuggendo la rabbia de’ barbari ,  
fondarono Venezia, ed ivi difesero la p rop ria  vita e la p rop ria  l iberta :  
onde si puo dire che la liberta  di Venezia e liberta rom ana, e Venezia 
ben merita il nome che le fu dato, quando fu chiamata la l lom a del mare.

« Su dunque: a questi anlichi legami se ne agg iunga  uno di nuovo. 
Qualunque cittadino di Roma s ’ acquisti un titolo alia cittadinanza di Ve
nezia, ch’e quanto dire a quella d ’ Italia. Leggemmo che il catalogo dei 
nomi dei contributori sara deposto, ad eterna memoria, nel Tesoro di
S. Marco: il che sara  piu glorioso ad essi, chc non fu agli antichi pa- 
trizii, e a qualche principe privilegiato po te r  segnare il suo nome nel 
libro d ’oro dell’aristocrazia  yeneziana. Quella e un’aristocrazia  che cessa: 
quella che sorge sulle ruine dell’antica, non avra altri titoli che i servi- 
gii resi alla patria , e la carita  civile, che avra m ostrato  nei momenti di 
periglio e di pruova. »

2 Febbraio.
DOVERI DI VENEZIA.

« L’ Assemblea  di Venezia sara  fra breve raccolta. F ra  pochi di nelle 
venerande sale dei Dogi, in mezzo alle memorie eloquenti degli antichi 
fasti repubblicani d ’ Italia, si udranno parole che la nazione sta per rac- 
cogliere e giudicare. Noi auguriam o ai deputati veneziani che queste pa
role, sulle quali pesa tanta responsabilita, sieno, p iu  che ogni a l tra  cosa, 
ila liane.  Noi mentiremmo alla nostra  coscienza tacendo che da quelle 
stesse sale altravolta, e non e gran  tempo, ci parve veuissero parole  che 
troppo  chiudevansi nello stretto  confine del municipio. •

» Venezia ha detto di recente, e non havvi chi osi dubitarne , anzi
lo ripetemmo noi sempre: 1’ Italia e q u i!
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» Ora, questa  asserzionc, accolta con gioia dalla pa tr ia  comune, 
b isogna sostenerla, afforzarla, illuminarla con gli atti della vita pubblica 
di un parlam ento, il quale rappresen ti  il paese. Gl’ interessi che stanno 
per  consultarsi in Roma, g l’interessi di tu lta  Italia, i deputati di Venezia 
devono discutere con senno profondo, con amore prof'ondo, prima di con- 
validare con l’ autorita  p rop r ia  quella dei cittadini che siederanno in nome 
loro alla Costituente I ta l ia n a .  Badino i deputati, dessi, ilgli della demo- 
crazia combattente, a non ostinarsi in clausole e limitazioni di potere , 
le quali i pr in c ip i  e i popoli del rimanente dJItalia non hanno voluto 
esigere  nel p rogetto  di legge. Badino a d im ostrare , e nelle loro discus- 
sioni e quindi in quelle di Roma, Venezia essere braccio del g ran  corpo 
italiano; non corpo a se, esistente di vita sua p ro p r ia ;  —  la vita di Ve
nezia e, come in quella citta, cosi nell’ opposta Palermo, come in quelle 
di Toscana, cosi nelle sorti di Roma.

» Noi raccomandiamo vivamente al governo di Venezia di non ispre- 
care un tempo prezioso col p ro tra r re  l ’ape r tu ra  dell’ Assemblea; noi gli 
raccomandiamo di r icorrere, e tosto, al suffragio universale diretlo  nella 
elezione dei deputati per Roma.

» Imperocche meglio sarebbe d ’ assai codesta elezione emanasse dal 
popolo , senza che il nuovo parlamento assumesse a l tra  par te  verso gli 
inviati veneziani, che quella di consigliatore. In tal caso, noi a quegli 
inviati r ipeterem o, prima che s ’ incamminino verso Roma, quelle stesse 
norme che vorremmo sentire consentite e ripe tu te  dali’ Assemblea vene- 
ziana, occupata nel t ra t ta re  gli interessi della sua citta alla vigilia della 
Costituente I ta l iana .

» Noi ripeteremo ad essi ancora una volta  che Venezia e adesso 
l ’l ta l ia ;  che Venezia non e a rb itra  di se stessa senza il consenso di tu t ta  
la nazione.

» II separantismOj di che taluni im putarono Venezia qu an d ’esso e ra  
sua  forza e sua gloria, sarebbe in ogg i suo disdoro e pericolo. Adesso 
i reg is tr i  sono arsi, grazie a Dio; l ’urne r icolmate, or fa qualche mese, 
dall’ignoranza e dalla paura ,  stanno riversate su quel te rreno  cui con- 
sacro il sangue dei difensori di Venezia nell’ o ttobre  del passato  anno. Qui 
non tra ttas i  di Alle  e di Basse Italie; qui sta pe r  decidersi d ’ una Italia!

» Pensino i deputati che i fusion is ti  d 'u n a  volta, oggi, per u lt im o 
appiglio , diconsi federalisti ,  e Venezia ha dovere di confederarsi  con 
Ita lia  sola, non con a ltr i  giammai.

» Pensino che rappresentauti  veneziani federalisti , in Roma sarebbero , 
se anche involontariamente, sagrificatori dell’avvenire di Venezia; e che 
dietro le federazioni  potrebbero  per Venezia r ipullulare non  lontani i 
registri.

» Venezia che si difende da se, parli in Roma come Venezia indi- 
pendente e p u r  legata all’ I ta l ia ;  Venezia che non ha governo stabilito , 
non ricerchi titoli in Roma ad invocare la sua autonom ia .  Autonomia e 
paro la  di conio dipiomatico, teocratico, pretesco, cortigianesco. L ’ auto
nomia di Veuezia e la sua vita d ’o g g i :  la sua vita di domani non pud 
espandersi r igog liosa  e benefattrice, non puo essere vita che nell’aulono-  
tnia  dell’Italia. »

9



3 Febbraio.

II, C O NSIGLIO III R E G G E M i  B E L L I  B U M  N A Z IO H A LE V E S E T i
Avvisa.

La Reggenza della Banca fa sapere che vennero postc in circolazio- 
ne, da 16 settembre 1848 a tutto geunaio 1849, cedole da L. 1 , 2, 3, 5, 
dell’ importo complessivo di correnti L. 5 ,253 ,200  in moneta pa tr io t t ica .—  
Da questa quantity venne rit ira ta  ed am m ortizzata  con pubblico abbrucia- 
mento, nei giorni del 17 dicembre 1848 , e 30 gennaio a. c,, la som m a 
di correnti L. 31 5 ,0 0 0 :  riinangono quindi circolanti correnti L. 4 ,9 3 8 ,2 0 0 .—* 
Stanno in loro garantia  nei portafogli della scrivente Vaglia N. 2 1 1 0 ,  
scadenti negli ultimi sei mesi del 1849, e complessivamente dell’ im porto  
di L. 4 ,9 1 8 ,5 3 3 :3 2 ;  alle quali aggiunte  L. 19,667 di moneta pa tr io tt ica ,  
teste incassata per Vaglia r icuperati,  formano il paregg io .

Esistono in circolazione anche cedole da L. 100  e da 50, ma queste 
essendo emesse contro il r it iro  d ’un’egual valore in cedole da L. 1, 2 , 3 5 ,  
la loro emissione non significa che un cambio di qualita .

Dal Consiglio di Reggenza 
Venezia li 3 febbrajo 1849.

II prcsidente, P. F. GIOVANELLl,

II  reggente cassiere, A. Lev i,

II reggente segrctario, G. Conti,

3 Febbraio.

SlGHOR presidents!-

II di 27 gennaio, nel quale, dopo 27 anni di non fnterrotto  sc rvag -  
gio, il popolo napolctano si levava minaccioso contro il reale d ispotism o, 
e per noi memoria carissima. Le  nostre  piu belle sperauze deluse^ lontani 
dalle nostre famiglie, dal cielo che ci vide nascere > p u r  non ci faceva 
credere esuli il pensiero che c patria  per  noi 1’ Italia tu t ta ;  non ci faceva 
credere esuli il gencroso popolo veneziano che, accogliendoci da fratelli, 
ce ne dava chiarissima prova. Pensannno allora che le nostre gioie sonu 
anche le sue, suoi i nostri do lo r i;  ed abbiamo quindi voluto, eon una 
serata  per noi data nel teatro Gallo, in mezzo ad esso r ico rdare  quel 
g iorno, la cui memoria e di gioia e di dolore ad un  tempo. Abbiamo 
colto poi tale occasione p e r  fare una piccola ofFerta a questa carissima 
p a tr ia ,  dell’ introito di quella se ra ,  che a lei, s ignor president«, r imctlia- 
mo nella somma di lire 2394:97, per l ’ acquisto della fregata  a v a pore,

Possa questa, abbenche per se stessa piccolissima cosa^ esser pegno  
che valga a vieppiu str ingere  i leganii di leale fratellanza col nobile 
popolo di questa c i t ta ;  legame, che t ra  noi te rranno  sem pre  saldi gli



aflelti comuiii di desiderio vivissimo di liberta, di odio mortale contro i 
nostr i  tiranni.

Per g li u ffic iuli n a p o k ta n i

ROCGO VAGCARO, / ’. di maggiore  
SAVERIO V0LLERO, capit. a iu t.  maggiore  
ODOAItDO GAETANI, capitano  
AGIIILLE LA-GEPOLL1NI, capitano.
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3 Febbraio.
A G L I  E L E T T O R I

DELLE PARROGCHIE

di S. Pietro di Gastello, S. Martino, S. Francesco della Yigna

Seato il b isogno di dichiararvi pubblicamente la grati tudiue mia per 
la prova  di coulidenza datanii da voi, con la elezione a vostro rap p re -  
sentante, insieme agli uomini piu benemeriti del paese.

Noiuinato egualmente nel c ircondario cui per  domicilio appartengo ,
io credo di dover scegliere quella rappresen tanza , e voi ne apprezzerc te  
i motivi.

Ma F a ttes ta to  che ebbi della vostra fiducia, e della simpatia vostra  
mi commove prof'ondamente: so che questo si deve non gia  allc tenui 
mie forze, ma si al buon volere^ ed alle opinioni dem ocratiche ed unitarie  
da me lrancamente prolessate.

Grazie a voi che dimostraste essere queste a Venezia una  specie di 
titolo al vostro maudato. Viva questa citta eminentemente democratica, 
eminentemente i ta l ia n a !

Voi dovete ora r ipetere la scelta di qua Uro d epu ta t i :  perm ette tte  che
io vi r innovi la raccomandazione di accorrere  tu tt i  alia elezione, di non 
d isperdere  i vostri voli su tropp i nomi, ma di m ostrare  anche questa  
volta  la concordia che vi distinse nella prima nomina, concentrando la  
vostra  fiducia sopra pa trio tti  sinceri e conosciuti, sopra  uomini degni di 
rappresen ta re  un circondario che comprende in se 1’ Arsenale, sopra  uo- 
mini la opinione dei quali sia libera e franca come quella di M a n in  e di 
Tommaseo  che voi poneste per primi nella vostra  lista.

Jeri  io ho assistito ad una radunanza  fatta da molti di voi, dove 
furono con inaturita e coscienza proposle  varie candidature. Si lece una  
votazione, e la scelta cadde sui qua ttro  nomi seguenti:

Colonnello Nicola F u b r iz i .  Gompagno del m artire  Giro M en o tt i ; 
p rig ione  per molti mesi dell* Austria per  la l iberta  dell’ Italia, esiliato per 
molti aun i:  si batte in Savoja e in Sicilia per la l ibe r ta ;  amico di Maz- 
zini e dei fratelli Bandiera, lu uno dei conservatori dello spirito  demo- 
cratico ed unilario in Italia. Ora addetto alio sta to m agg io r  del General 
Pepe, ed impiegato p iu  volte dal nostro Governo in missioni im portan ti .

Colonnello G iro lam o Ulloa. Uno dei p rom oto ri  della rivoluzione del- 
1’ anno scorso in Napoli; uuo dei piu benem eriti  compagni del General



Pepe per conđurre le truppe Napoletane contro i Tcđesclii quando il Re 
voleva larle disertarc. —  Autore di libri stimati per 1’ organizzazione 
militare. Ufficiale operosissimo, e patr io t ta ,  e Capo dello Stato Maggiore 
del Generale in Capo, e membro del Consiglio di difesa is tiluito dali’ at- 
tuale Governo.

Maggiore Carlo Radaelli.  Gia ufficiale della nos tra  Marina, ora  Di- 
re tto re  dell* Ufficio delle ricognizioni militari. Operosissimo e patr io tta .

Ingegnere Costantino Alberti.  Giovane colto e patrio tta , ben cono- 
sciuto da voi perche fratello di quel Capitan Alberti che voi avete scelto 
a vostro rappresen tan te ,  e con cui egli divide non solo il nome, m a si 
anche le opinioni ed i sentimenti.

Nel rilerirvi questi nomi, io non sono che l’ eco della adunanza te- 
nuta ier sera da molti di voi, ma lo faccio, perche di questa lista mi 
sembra che la p a tr ia  e la democrazia possano essere ben conten te ; per
che credo utilissima la pubblicila delle candidature oneste, e perche  in 
ta l  modo sono persuaso di d im ostrarvi la riconoscenza e l ’ amicizia chc 
il mio cuore vi professa.

Esaminalele, e late cio che la vostra  coscienza vi detta.

Fiva I la l ia  libera ed una!  Fiva la m em oria  del 22 M a ržo !  Fiva Fenczia!

G. B. VARE.

3 Febbraio.

AGLI ELETTORI DEL TERZO CIRCONDARIO.

12

Voi siete chiamati nei g iorni -4, 5, G del corrcnte a dare  di nuovo 
la  vostra scheda per la nomina di tre rappresen tau ti  in sostiluzione a 
quegli illustri cittadini che, scelti in segno di giusta  stima e di m erita ta  
grati tud ine  dal suffragio universale, accettarono la rappresen tanza  di un  
altro circondario.

E necessario che ad un tale atto voi tu tli  nuovamente concorria te, 
non potendo ritenere di avere intieramente soddislatto al debito vostro 
di buoni cittadini sino a che non sia conipletala la lista di tu tl i  i r a p -  
presentanti, e cio per  non lasciar campo al rag g iro  di po r ta re  ad un 
uffizio tanto solenne ed importante  uomini inetli ed esaltati, di qualunque 
colore politico si sieno.

Dovete pure  crib ra re  accuratamente la scelta, evitando che quesla 
cada sopra individui g ia  nominati da altri c ircondarj,  allinche il vostro 
voto non riesca nullo, e cercando di mettervi d ’ accordo fra buoni ed 
inlelligenti cittadini, perche si concentri sopra  dati individui, togliendo 
cosi la dispersione fatalissima dei voli ed ottenendo che la loro nomina 
sia 1’ espressione del volere della pluralita  degli e lettori del c ircondario , 
anziche il risultato di una loro tenue porzione.

Per ragg iungere  questo scopo, crediamo convcnienlissimo pubblicare  
i nomi dei candidati che dopo gli undici eletti oltennero la m agg io r i ta  
dei sulfragi nel noslro circondario , tanto p iu  chc un giornale di quesla



cilia  si e permesso di pubblicarli con molte cd im portan ti  ommissioni, 
senza darsi mai il merito  di rettificare il suo fallo:

13

Pasini Lodovivo voti 452 Revedia Luigi 260
Minotto Giovanni (1) X> 413 Meagaldo Angelo » 258
Rensovich Nicolo 1> 412 Giuriati Giuseppe » 254
Talamini ab. Natale (2) 407 Media Dataico » 227
Triffoai Francesco » 345 De F e rra r i  Riccardo; » 217
Molin Marco 288 Veniero avv. Andrea » 210
Zanadio Avv. » 268 Benvenuli Adolfo 206

Che se fra quesla linea di eleggibili, composta d ’ individui p e r  la 
massima parle  stimabilissimi e meritevoli della nomina, e fra i quali quindi 
vi consigliamo a far cadere i vostri voli, amaste sapere a chi da noi si 
dia la preferenza, onde poter  aceedere a quelli p iuttosto che ad a ltr i  
nomi, noi non abbiamo alcuna dillicolta di farvi conoscere la nostra  scheda, 
certi che essa contempla Ire individui che racchiudono le qualita  che for- 
m ar  devono un buon deputato , cioe o n e s t a c a p a c i t a  ed amore non  del 
proprio interesse , m a del bene della pa lr ia .

JSomi che s i propongono 
RENSOVICH NICOLO’ —  TRIFFONI FRANCESCO —  MOLIN MARCO

PARECCHI ELETTORI

------- -49805««— -
3 Febbraio.

VENEZIA 2 FEBBRAIO.

I giornali del Piemonte, stanchi anch’ essi della b ug ia rda  mediazione, 
che ci tenne a bada vergognosam enle  mezz’ anno, ripetono con enfasi il 
grido di guerra. Ma pu r  troppo , se badiamo all’ ineerla e fiacca co n do tta  
del governo democratico  di Gioberli, quel grido e’ sem bra divenuto una 
figura re lto r ica  della polemica quotid iana della s tam pa e non a l lro .  
G u e r r a g u e r r a !  troviamo su tutte le pagine di que’fogli e F eco  risponde 
guerru  dall’ un capo all’ a ltro della penisola. Ma per  questo il g iuoco 
vergogaoso  dell’ opportunila ,  che oga i  giorno si r innega, e cessato? Gli 
uomiai di buoaa voloata non sem braao punto p iu  prem urosi delle so r t i  
italiane di quelli che aveano gia acconsenlito a stabilire sul Ticino il 
confine dell’ Austria.

La quistione dell’ indipendenza, e della g u e rra ,  che si deve fare per 
essa, tanto chiara per se medesima, Gioberli col l inguagg io  c colla po- 
litica che ha  forse appreso dai gesuiti  combattendoli, segu ita  tu l lav ia  a 
m antenerla  in quelle am bagi, che fecero g ia  u n ’ a l tra  volta la rov ina  
dell’Italia.

Voi, governo democratico del Piemonte, ditc chiaro all’Italia ed 
all’E uropa  se volete, o no F indipendenza  i ta l ia n a ;  se per questo avete 
1’ appoggio  del voslro re costituzionale, o no. Se dubitate di non averlo, 
ditelo alla Nazione, la quale sap ra  che cosa decidere.

(1) II eittadino Minotlo venne eletto a rappresentante pel V I Circondario.
(2) L ’ abate Talam ini venne eletto pel I .  Circondario.



Quaiido una volta siete fermi a volere P indipendenza italiana, diteei 
con quaii forze intendete di ragg iungerla .  Non certo colle s traniere , poi- 
che la Nazione la p iu  arnica, la Francia, 11011 ha alcuna disposizione ad 
aiutarci, quando forse non patteggiaste con lei la cessione della Savoia 
francese, come condizione dell’allcanza per coinpiere la ricostiluzione della 
nazionalila italiana. Le forze vostre, del Piemonte sollanto, bastano esse 
contro la potenza dell’ Austria, alla quale lasciate abbattere  gli Unghe- 
resi senza muovervi? V u n o  via uno  del marchese d ’ Azeglio, 1’ esercito 
subalpino, e suiriciente alla rivincita?  Noi 11011 lo c red iam o : 111a se cio 
fosse, perche tardate  a venire alla riscossa?

Pero voi mcdesimi credete di 11011 poter bastar  soli, tanto  p iu  che 
sapete di avere fra di voi un parti to , il quale per lo spauracchio  della 
democrasia  si toglierebbe piuttosto di to rnare  alla soggezione dell’Austria 
e di soscrivere alia perpetua schiavitu dell’ Italia.

Adunque, se voi, 0 ministero democraticq_, volete veramente 1’italiana 
indipendenza, vorrete guerra  d ’accordo coll’ Italia. Ma in tal caso perche 
tardate  piu oltre a chiedere esplicitamente e senza tante riserve il cou- 
corso di tu t ta  1’Italia libera e di qucgli Italiani che gemono sotto  a ’ go- 
verni dispotici? C’ e altro mezzo di vincere la g u e rra  dell’ indipendenza, 
che questo?  —  No di certo. Dunque che cosa vi vuole per ado tta r lo?

Yoi, caro Gioberti, vi siete messo a fare il  diploniatico, sebbene 
avreste dovuto accorgervene a vostre spese, che i diplomatici novizii 
sono scmpre agg ira ti  dai vecchi. Voi v’ argom entate  di sciogliere questa 
semplicissima quistione, complicandola con altre , che ci sviano sempre 
p iu  dal fine nazionale. Per ottenere i secondi fini voi perdete quelli del 
fine p r in c ip a le , quello della Nazione. Volete stabilire antecipatamente 
condizioni sulla ripartizione d ’ un te rr i to rio ,  ch’e in mano del nemico, e 
lasciate fra ttanto , che lo straniero  si rinforzi su di esso e renda  sem pre 
p iu  malagevole agli I taliani il ricacciarnelo.

Se voi avete bisogno, come noi lo abbiamo, del concorso di tu tta  
Italia libera, e di quella  che asp ira  a divenirlo, dite alto all’Ilalia , che 
il Piemonte^ come la Lombardia, come la Venezia, la Toscana, lo Stato 
Romano e la Sicilia s tara , circa alle slabili condizioni della Penisola, a 
quanto i rappresentan li  del suo popolo decideranno. Uniamoci per  in tanto  
in cio ch’ e d ’interesse comune, di comune neccssita di tu tl i  g l ’ Italiani, 
la guerra  delFindipendenza. Le quistioni secondarie verranno naturalm ente  
sciolte poi a favore di chi avra  meglio contribuito a vincere la causa 
nazionale.

Se voi, o subalpini, ci tenete tanto a conservare questo Regno del- 
l ’alta Italia, che per esistere ha bisogno del concorso di tu t ta  Italia, non 
mettetevi prim a di tu tto  in diflidenza verso quesla Italia che sola puo 
accondiscendere alle vostre bram e. Non dite ai Lom bardi ed a Veneti, 
come fate : 0  sarete Piemontesi, od Austriaci. Ma s i:  Piemontesi, Lom
bardi,  Veneti, saremo tutti Italiani: abbiamo gia veduto quanto  ci costi 
l ’averci voluto separare ; sappiamo che diverremmo Austriaci anche noi 
il giorno in cui fossimo piu Piemontesi che Italiani.

Credete, 0 Gioberti, che i Lombardi ed i Veneti vi saprcbbero  grado  
assai di averli lasciati pure un ’ora in mano del nemico crudele, per  una
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oslinazione in una vostra idea, la quale potrcbbe esser buona, ma non 
gude cerio di quell’ opportunity^  che i democralici torinesi hanno tanto 
derisa? — Voi, che adesso indugiate a prendere un parli to , forse perche 
vi sentite debole e mal fertno sul vostro scanno di ministro, sareste lor- 

J | t is s im o  se domani aveste il coraggio di smettere il Unto linguaggio  che 
-ci arreco tanto danuo, e pronuuciaste chiaro ed alto in laccia all’ Italia 
ed all’ Europa quesle parole: « 11 Piemonte non e avvilito dall’ infelice 
esito d ’ una g u e r ra  mal condotta. Esso si sente forte tu ttav ia  e mette a 
disposizione dell’ Italia uomini, armi e sostanze. Facciano altre ttan to  gli 
Italiani delle altre provincie. Mettiamo tutto  per la salute della P a t r ia ;  e 
quelli che si oppongono alia di lei redenzione, p rincipi,  governi, od in
dividui, sono uemici nostri. L’ ordinamento politico della pcnisola sa ra  
stabilito a g u e rra  finita dai rappresentau ti  della Nazione. ». Se voi, o 
Gioberti, lasciando stare Gaeta, Napoli, Brussclles e la vana om bra del 
Kegno de lFalta  Italia, pronuuciaste quesle parole e faceste alti conse- 
guenti  ad esse, tornereste di nuovo a porla re  la bandiera dell’ italiano 
r isorg im enlo  e salveresle la Nazione. Tutli  i veri Italiani, che vogliono 
p r im a  di tu tto  e ad ogni costo 1’indipendenza nazionale, senza cui tu t to  
il reslo  e menzogna, starebbero per  voi. Ogni par t i to  verrebbe solfocato 
dinanzi al volere della Nazione e voi potreste ancora salvare il  trono  ai 
p rincipi,  che vi stanno a cuore, ma ai quali non vorrete  g ia  sagrificare 
1’ Italia, la P a tr ia  vostra, per  la quale patisle  ed operaste  e che vi rese 
onore. Ma se voi, per un g re t to  incaponimento da letterato  preferite di 
tcnervi a quel vostro concetto, ora  che tante cose mutano e che nasce 
una rivoluzione al giorno, portere te  nel nuovo esilio in cui l ’Austria co- 
s lr in g e ra  Carlo Alberto, per  sua umiliazione, a m andarvi, il riinorso di 
avere tradito per  debolezza e per  vanita la causa nazionale.

3 Febbraio.

CIRCOLO ITALIANO IN YENEZIA.

II Circolo Italiano si occupava nelle sere trascorsc  della ricerca su l 
num ero dei deputati che dovrebbero esser inviati da Venezia alia Cosli- 
tuente  Italiana in Roma.

Questa queslione veniva prom ossa dal vice-presidente Vare, il qual 
sostenne che Venezia come rappresen tan te  morale delle provincie Lom- 
bardo-Venete occupate dal nemico dovrebbe mandarvi un num ero  di de
p u ta t i  che in qualche gu isa  corrispondesse a questa sua m orale  rap p re -  
sentanza. La discussione si pro lungo  p e r  qua ttro  sere, e fece svolgere la 
queslione sotto  tu tte  le forme.

Considerato il diritto di quelle provincie a quella rapp resen tanza , 
pareva a taluno che questa non potesse assistere al primo sladio della 
Costituente, appunto  perche il fatto dell’ occupazione rendeva inipossibile 
la elezione di quei rappresen tan ti  p e r  libero e universal suffragio di que- 
gli abitanti;  a ltri  invece ritenevano che questa ta l  qual rapp resen tanza  
dovesse essere eletta dal corpo dell’em igrazione Lombardo-Veneta, alia



quale riteucvasi doversi concedere per 1c speciali sue circostanze una piu 
la rga  proporzione nella legge eleltorale, siceome a quella che composta 
nella massinia parte  di militi e di persone uscite di m inorita , darebbe 
un numero m aggiore  di eleltori di quello che se ne potrcbbe trovare  a 
pari proporzioni nell’ordinaria popolazione delle provincie l ibere : si ri-  
teneva percio che si dovesse slabilire un numero di deputati in ragione 
del numero degli elettori.

11 timore pero, che la scelta di questi rappresentau ti ,  la quale esi- 
gerft certamente dei concerti e degli accordi fra i governi italiani, potesse 
far nascere delle opposizioni che rita rdassero  la convocazione della Co- 
stitueute, faceva si che ta luno credesse conveniente il rinunciare  per  ora  
all’esercizio di questo d iritto , salvo poi ad ottenerlo dalla Costituente 
stessa tostoche fosse riunita.

La competenza di eleggere questi rappresentanti per le occupate p ro 
vincie, sembrava a qualche altro dover essere esclusiva di Venezia. —
I Lombardo-Veneli congiunti da tanti anni in una sola cittadinanza, non 
possono, diceasi, essere considerati veramente em igrati  quando sono in 
Venezia dove come al cuore, si raccolse la vita delle provincie; competere 
percio a Venezia prim a che ad ogni a ltro , il d iritto  ed il dovere di rap -  
p resen tare  l’ intero stato Lombardo-Veneto. — Cio nulla meno non essere 
conveniente, che Venezia inviasse una rappresen tanza  proporzionale  al 
numero dei Lombardo-Veneti, ma essere suo diri t to  e dovere di mandare 
dei deputati, anche per  parte  delle provincie occupa te ;  onde sem brava 
necessario il p ropo rre  che Venezia, volendo anche in questa  occasione 
m ostrare  la sua fratcllanza ed esercitare ad un tempo la sua tu te la  verso 
le sventurate provincie cui e tolta  Pespressione di un libero voto , m an- 
dasse una rappresen tanza  complessiva di deputati corrispondente  al nu
mero delle provincie Lom bardo-Venete; rappresentanza  che non potrebbe 
non essere ammessa dalla Costituente per F im p o r ta n z a  che ha  attua l-  
mente Venezia, e per  la forza cosi di te r ra  come di mare che essa e 
p ro n ta  a mellere a disposizione del Parlam ento  italiano.

Quest’ ultima proposizione venne accolta con vivissimi applausi dal 
Circolo il quale riconobbe la convenienza che i rappresen tan ti  di Vene
zia, come solo centro libero del Lombardo-Veneto, debbano essere 17 
quali sono appunto  le provincie che compongono questo stato.
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4 Febbraio.
INNO POPOLARE

D i  G o f f r e d o  M a m e l i  musicato dal maestt'o Giuseppe Verdi.

Suona la tromba^ ondeggiano 
Le insegue giallo e nere,
Fuoco, per Dio, sui barbar i j  
Sulle vendute schiere.

• Gia ferve la ba ttag lia ,
Al Dio de’ forli Osauna,
Le bajonette in canna,
£  1’ora di pug n ar .

Ne deporrem  la spada 
Finche sia schiavo un angolo 
Dell’ Itala contrada,
Finche non sia F Italia 
Una dall’Alpi al mar.

Viva F Italia libera,
. Viva la gran  r isorta ,

Se mille lorti muoiono,
Se a mille e mille cadono 
Trafitti i suoi Gampioni,
Siam ventisei milioni 
E tu tti  lo g iu rar .

Ne deporrem  la spada 
Finche sia schiavo un angolo 
DelFIta la  contrada 
F inchs non sia F Italia 
Una dall’Alpi al mar.

Viva F Italia libera,
Viva la g ran  r isorta ,
Segno ai redenti popoli 
L a  tr ico lor Bandiera,
Che na ta  fra i patiboli 
Terribile discende 
F ra  le guerresche tende 
D e’ prodi che g iu ra r .

Ne deporrem  la spada  
Finche sia schiavo un  angolo 
DelFIta la  contrada,
Finche non sia 1’ Italia 
Una dall’Alpi al m ar.

Sara  l ’ltalia! Misero
Chi tenta opporsi,  edifica 
Sulla vagante arena.
Dio pugnera  col popolo!
Curvate il capo, o genti,
La speme de" redenti 
La nuova Roma appar .

Ne deporrem  la spada 
Finche sia schiavo u n  angolo 
DelFIta la  contrada,
Finche non sia 1’ Italia 
Una dall’Alpi al m ar.

Noi lo g iuriam  pci m artir i  
Uccisi dai t iranni,
Pei sacrosanti palpiti 
Compressi in cor tan t’anni.
A questo suol che sanguina 
Sangue de’nostr i  eroi,
A Dio dinnanzi e ai popoli 
Ci sia solenne altar.

Ne deporrem  la spada, ec.
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5 Febbraio.
P R O T E S T A

Vella Consulta lombarda al Governo Sardo conlro V invio dei Deputati  
Lombardo-Feneti a Vienna.

e La Consulta lombarda, nella Memoria clie rassegnava 1’ otto gen
naio al governo del re ed alle potenze mediatrici, per  r ichiam arsi di varii 
atti illegali ed a rb itra r i i ,  emanati di recente o ininacciali dalle autorita  
austriache nelle provincie lombardo-venete, toccava dell’annunzio, recato 
dalla G a zse t la  di Milano  del giorno 5 corrente, nel quale accennavasi a 
disposizioni prese dal commissario imperiale Montecuccoli, perche fossero 
nominati ed inviati a Vienna individui a deputati delle provincie lom bar
do-venete. Gia su quel semplice annunzio insiiniava la Consulta che sif- 
fatte disposizioni miravano a dar seiubianza di legalita , con una frode 
piu svergognata  di tutte le altre, al complesso di quel sistema, con che 
l ’Austria ha organizzato l ’oppressione piu crudele in que’ te rr i to r i i ,  che 
solo occupa militarmente in lorza delParmistizio. Ma ora  che ha so tt’oe- 
chio la circolare, pubblicata dal commissario imperiale Montecuccoli il
o gennaio corrente, di cui unisce copia, reputa  dover di nuovo, e piu 
particolarm ente, r ichiamare su tale atto l ’attenzione del governo del re e 
delle potenze mediatrici.

« Non e punto mestieri d ’insistere sul carattere  di aperta  illegality, 
onde sono inipresse queste disposizioni, in quanto contraddicono alla con- 
dizione internazionale, in cui si trovano le provincie lombardo-venete oc
cupate daH’Austria finche durano le tra tta tive della mediazione, e in quanto 
ripugnano  alla volonta de’popoli, liberamente espressa nel falto della ri-  
voluzione, nel voto solenne della fusione e dei successivi movimenti, e 
conferinata dappoi dalla num erosa e sempre crescente em igrazione, e da 
quello stato di reazione continua, in cui si agitano le popolazioni p u r  
sotto l ’ impero del dispotismo militare p iu  violento; reazione confessata 
dagli stessi occupatori, che invano per comprimerla rieorrono  alle dispo
sizioni piu vessatorie ed assurde. Pero, non si potrebbe mai t roppo  alta- 
mente protestare  contro il fine, proposlosi dalla simulazione dell’Austria, 
in sifFatto convocamento di un’ assemblea di pretesi deputati delle prov in 
cie lombardo-venete nella capitale dell’ impero. L ’Austria vuol certo  pre- 
sentarsi al cospetto della mediazione, a rm ata ,  come si dice, d^un latto  
com piuto; vuole a questo fatto aggiungere le apparenze di quella lega
lita, onde per tanto  tempo seppe farsi maschera delle piu enorm i ing iu-  
stizie; vuole avere almeno un pretesto, con cui colorire quella crudele 
menzogna, clie certo non dubitera  di recare  nell’augusto  consesso delle 
potenze mediatrici, allegarido che spenta e del tutto la rivoluzione lom- 
bardo-veneta, e che quelle popolazioni apertam ente  dichiarano, p e r  mezzo 
de’loro rappresen tan ti ,  di essersi di bel nuovo acquietate al puterno suo  
dominio.  Gli e percio che il commissario imperiale, nella sua circolare, 
adopera le espressioni piu benigne; e, dando gia per consm nato  un fatto, 
contro cui si accampano (ante impossibility di d iritto , scende a d ichiarare



in particolar  modo quelle is tituzioni, di che dovrebbcro  essere privilegiale 
le provincie lombardo-venete, salva 1’ in tegrity  della monarchia.

« Non si vuol qui certo pigliare in serio esame questo documento, 
del quale e manifesta l ’intrinseca i l legality ; non si vuol notare  che i p re 
seliti deputati sarebbero eletti da tai eollegi che non avrebbero per ci:i 
alcun mandato, e ch ’essi, come fossero riuniti a Vienna, non che rappre-  
sentare  il voto dei popoli lombardo-veneti, non vi po trebbero  essere a ltro  
che strum enli passivi ai voleri del governo centrale; non si vuol insistere 
sull’artificio, col quale vi si parla  a dilungo delle franchigie comuuali e 
degli affari interni e loeali, con la mira di csercitare un5 influenza su quei 
piecoli interessi, che di ordinario , come sono i piu esigenti, cosi p iu  fa- 
cilmente si lasciano illudere dalle magnifiche promesse. Ma non si puo 
ommettere d’osservare che questa circolare mentisce al fatto la dove a Her
nia che le provincie lombardo-venete godono di u n ’organizzazione comu- 
nale, appogg ia ta  ai priueipii liberali, in v ir tu  della sovrana patente 12 
febbraio -1816.

« L ’organizzazione comuuale lombardo-veneta, reliquia di quelle isti- 
tuzioni municipal)', che la sapienza civile italiana fondo fin ne’ secoli del 
medio evo, r im asta  piu o meno iu ta lta  nelle varie provincie, e sopravvis- 
su ta  dalle dominazioni forestiere, piu o meno da esse r ispe tta ta ,  venne 
conservata anche dall*Austria solo in quanto ne poteva derivare un ’utilita  
p e r  l’azione governa tiva ; ma, spoglia d ’ogni guaren tig ia ,  fu poi g u as ta  
da essa interamente nell’applicazione pra tica , e soggetta ta  a l p iu  fiscaie 
dispotismo amniinistrativo.

« Del rimanente, questo nuovo alto , che p iu  di ogni a ltro d im oslra
a, che segno l’Austria trascorre  nel p ig liarsi giuoco del diritto  e delle po- 
lenze mediatrici, ha prodotto  tale un elfetto nelle provincie lom bardo-ve- 
nele, che, meglio d’ogni a ltro a rgom ento , prova quanto  sia iniquo e r i-  
pngnan te  al voto di quei popoli generosi, che, sebbene p ro s tra t i  dalla  
sventura ,  si mantengono saldi nei loro proposili.

« Si hanno sicuri ragguag li  che in piu provincie i eollegi r icusarono  
p rocedere  alla nomina dei deputa ti ;  che in a l tre ,  ove furono nominati 
sotto l ’ impressione della pau ra ,  g l ’ individui stessi trascelti  non vollero 
accettare  il m andato ; che in ogni parte  fu il bando accolto come una 
nuova violenza ed iusidia. Quale si potrebbe addurre  p iu  energica e piu 
significante p ro testa ,  quale prova  piu espressa che i popoli lombardo-ve- 
neti sono e vogliono r im anere ita liani!

« In vista di cio la Consulta lom barda , per  la cui voce par la  e la 
popolazione em igrata  e quella che porta  con isdegno e impazienza il g iogo  
dell’Austria, rinnovando piu espressamenle le sue proteste contro  il con- 
vocamento in Vienna di u n ’assemblea di deputa ti  delle provincie lom bar
do-venete, e riferendosi alle conclusioni della sua Memoria dell’ 8 co rren te ,  
vive nella fiducia chc il governo del re  e le potenze mediatrici provve- 
deranno prontamente, affinche cessi una eondizione di cose, c l r  e una  vio- 
lazione ogni di piu flagrante di quei principii, da cui dipendono la di
g n ita ,  la m oralita , la vita delle socicla civili.

Torino, il 22 gennaio 1849.
(Seguono  le so t to scr is io n i .)
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2 0
5 Febbraio.

Nota del ministero piemontese. al rappresen tan ti  delle varie potenze :

Torino  29 gennaio.

Allorche l’ esercito sardo ha dovuto r ivarcare  il Ticino, il capo dello 
s tato m sggiore  firmo col quartierm astro  generale austr iaco, il 9 agosto 
1848, un armistizio, le cui condizioni sono ben note. Per quanto  queste 
le tornassero onerose, per quanto tristi ne avessero ad essere le conse- 
guenzo politiche, la Sardegna tenne ad onore di eseguire le condizioni 
di una convenzione, cui tu ttavolta  non pote riconoscere che un valore 
puram ente  m il i ta re ;  ed essa puo giustamente dire a se stessa che lo fece 
colla piii perfetta lealta. L ’ Austria, all’ incontro, sconoscendo le sue pro- 
inesse, pose nel non adempiere le clausole di tale convenzione a ltre t tan ta  
ostinazione, a itre ttanto  mal volere, quantc  cure il governo di S. M. ado- 
pero nel mantenere i propri  impegni.

In questo stato di cose, e nella p re \is ione  delle complicazioni che ne 
possono r isultare , il governo di S. M. il re di Sardegna si t rova  in de- 
bito di recare a notizia delle potenze s traniere  i fatti e le prove, sopra  
le quali si fonda questa duplice asserzione.

Coll’ articolo 2 dell’ armistizio veniva s tipulate  che le t ru p p e  sarde 
ed alleate, evacuando la fortezza di Peschiera, tre  giorni dopo la notili- 
cazione della convenzione, trasporte rebbero  seeo tu tto  il materia le , armi, 
munizioni ed oggetti  di vestiario. Per tal modo il governo sardo  e ra  in 
diritto  (perciocche questa condizione non era  subord inata  ad a lcun’ a ltra  
della convenzione stessa) di far condurre  tu tto  il suo m ateria le  dalle sue 
truppe  stesse, nel punto in cui avrebbero resa la fortezza.

La necessita di procacciarsi g l’ immensi mezzi di t ra spo r to  necessarii, 
fu per le truppe  sarde cagione di r i ta rdo , di cui i generali austr iac i non 
tardarono  a t r a r  profitto. Addussero essi per  pretesto  che le nostre  t ru p 
pe, chiuse in Venezia, e la nostra  flotta, aucorala in quel porto ,  non aveauo 
ancora abbandonato 1’Adriatieo, onde avere un motivo di riliutarci il ma- 
teriale nostro ,  eh ’era  ancora in Peschiera.

Quantunque loro fosse noto che il governo del re avea spedili senza 
indugio, e per lo stesso lor mezzo, ordini p rem urosi e re itera ti  alle no
stre truppe di te r ra  c di mare, allinche lasciassero Venezia; che il g ran  
numero degli ammalati, i quali non potevano essere im barcati immcdia- 
tamente, e sopra ttu tto  1’ opposizione posta  dalle au to r i ta  veneziane, fos
sero del r i tardo le evidenti cagioni, i generali austriaci si ostinarono nel 
loro rifiuto. Quando poi poterono credere che questo indugio stava per  
cessare, cercarono altre rag ion i,  a itre ttanto  futili quanto speciose, per 
trovar modo di ricusarsi a ll’ adempimento della condizione dull’ arm istiz io  
imposta, quella, cioe, di lasciar libera 1’ uscita al materiale di Peschiera.

In questo, la flotta sarda avea abbandonato le acque di Venezia pe r  
recarsi ad  Ancona, e stava per  metier vela e alloutanarsi da ll’ Adriatico, 
allorche si seppe che la flotta austriaca avea bloccata Venezia per  sotto-  
m etterla di viva forza. Questa nuova violazione dell’ arm istiz io , poiche, in 
lorza dell’ art.  4 , la sospensione delle oslilita si estendeva a Venezia, co-



strlnsc il govorno đcl fd rtd ofdindre alla sna flotta di r i lo rnare  dinanzi 
a Venezia, e di non iscostarsene insino a che il materiale di Peschiera 
non venisse restitnito. II governo del re era autorizza to  a questa ini sura , 
tan to  piu che la flotta austriaca non avea cessato dall’ incagliare la l ibera  
navigazione e il commercio della m arina mercantile di Venezia, a cui 
avea fatte arbitrariam ente  frequenti catture.

I ministri di F rancia  e d ’ Ingliilterraj i ciii bencvoli uflicii, come 
rappresen tan ti  delle potenze mediatrici, erano stati  cosi invocali p e r  in- 
du rre  il maresciallo l ladetzky  a corrispondere con qualche deferenza alle 
prove  di longanimita date dal governo del re, non riuscirono colie con- 
cilianti loro proposte  a vincerne F ostinatezza. Del rim anente , lo stesso 
goveruo avea tanto  diritto  di chiedere che il parco d ’assedio di Peschiera  
gli (osse restitn ito , prim a della partenza della sua flotta dalle acque di 
Venezia, quanto  il maresciallo Radetzky di p retendere  che la flotta sa rd a  
partisse , p rim a di permettere la restituzione del predetto  materia le  di 
g u e rra .

II Pi. governo aveva inoltre ben giusti motivi di diflidare della p ro -  
m essa  del maresciallo. argom entando dalla mala fede, da lui adopera ta  
nell’ adempiere le altre condizioni dell’ armistizio.

L ’ articolo S.1" avea stipulato che le truppe  sarde evacuefebbero  i 
D ucati ,  ma non era  stato convenuto che le forze imperiali  gli occupassero. 
Cio nondiineno, appena le truppe  sarde uscirono di Piacenza, il generale  
conte di Thurn  F occupo  colle sue: dichiaro , in un proclam a del 18 a g o 
sto, che Carlo 11 di Borbone e ra  il legittimo sovrano di quel paese ( ad 
on ta  della sua abdicazionc e del voto generale di annessione agli s ta t i  
s a rd i )  e fece pubblicare un manifesto (au ten tico  o apocrifo che si fosse) 
in cui il principe assumeva il titolo di duca di Parm a e se ne a t t r ib u i \ a  
le prerogative .  Ben presto  il generale auslriaco prese la quality  di go- 
vernatore  militare, pronuncio lo scioglimcnto della gua rd ia  nazionale, 
aboli la liberta della s tam pa, aumento il num ero delle sue truppe ,  e co* 
s trinse  la citta di Piacenza a provvedere al loro m antenim ento , e ad ae- 
collarsi per  tal guisa  una spesa cosi considerevole, che i suoi mezzi non 
vi poteano sopperire  che in debolissima parte . D’ allora in poi, le au to 
r i ta  austriache non cessarono di opprim ere le popolazioni di quelle p a r t i  
dei Ducati, che le truppe  imperiali occupavano, con gravezzc e vessazioni 
intollerabili. Un decreto del 25 dicembre scorso pose il colmo a q ues to  
sistema di ru ina, dichiarando Piacenza in istato iF assedio,

Nel ducato di Modena, dove il principe Francesco V e en tra to  dopo  
F arm istiz io , sotto la protezione delle baionette austriache, lo stesso si« 
sterna di vessazioni, d ’ illegality, di violenza fu posto in opra  sotto  F eg id a  
delle truppe- imperiali. Si r icorse  ai mezzi legali per  istabilirvi il governo  
d ’ un sovrano, che il voto pubblico avea respinto dai suoi s ta ti ,

Ma ben piu rigidi provvedimcnti, una durezza  piu b ru ta le ,  si a d o t-  
tava ad un tempo contro le sventurate  popolazioni della Lom bard ia ,

La capitolazione del 5 agosto  aveva guarentito  la vita e la p rop r ie ty  
degli abitanti di Milano; egli si e a questa condizione che le nos tre  
t ru p p e  avevano sgom bra ta  quella citta. L ’arliculo 5 dell’ armistizio del
9 agosto  aveva inoltre poste le persone e le p roprie ty  nel paese, che noi
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abbandonavanio, solto la protezionc del governo imperiale. S. M. i’impe
r a to re ’ d ’ Austria, con decreto del 20  settembre, aveva accordata  amnistia 
alle persone, che avevano preso parte agli avvenimenti della Lom bardia .

A Ironte di (jneste obbligazioni, ad onta di guarentig ie  cost sacre, 
i comandanti militari austriaci non cessarono al loro ri to rno  in Lom bar
dia di dare gli ordini piu arb itra r i  e piu oppressivi. Lo stato d ’ assedio, 
i processi, le ammende, le destiluzioni, i saccheggi o rganizzati,  le esecu- 
zioni sonnnarie, senza distinzione di sesso e di condizione di persone, 
senza riguardo  alle circostanze attenuanti e sotto i piu lie vi pretesti, 
sono fatti abbastanza noti ali’ E uropa in tera , che gia li colpi di severa, 
ma giusta disapprovazione, perche basti il qui ram m entarli.  Gontinuarono 
dopo 1’armistizio nei medesimi atti di barbarie , che durante  la g u e r ra  
avevano sparso il te rrore  in mezzo alle popolazioni. Grudelta che l’ animo 
ril'ugge dal descrivere, ma la cui verita e com provata  in modo irrefra- 
gabile, rivelano altamente un’ animosita, che non conosce limiti di sorta.

Tralasciando la citazione della numerosa serie di decreti che la  G a s -  
ze t ta  ufficiale di M ilano  ha  reg is tra ti ,  ci contenteremo a rainm em orare  
quelli del maresciallo Piadetzky dell’ 1 1 novembre e del 30 dicembre ul
timo. II primo colpisce di enorme imposta le persone, che presero  parte  
alla rivoluzione lom barda, anche coi semplici loro mezzi intellettuali. 
L ’ a ltro prescrive agli em igra ti ,  per r ientrare  nella loro pa tr ia ,  un te r 
mine, oltre il quale i lori beni saranno messi solto sequestro.

Un iniqtio sistema di spoliazione si pose pure in vigore, sotto i nomi 
di contribuzioni, d ’ imposte s traordinarie  di g u e rra ,  ec. Le confisehe p iu  
illegali vennero pronunziate  contro alcuni infelici em igra ti ,  ai quali si 
ascriveva a colpa P a v e r  preferito l’ esilio all’oppressione, contro  cui le 
piu formali promesse non oderivano sicura guaren tig ia . Consta da docu- 
menti ulliciali che la Lom bardia  sola fu g ravata  dopo 1’ armistizio da 
imposle straord inarie  per la somma di circa 40  milioni di lire. Aggiun- 
gendovi 50 milioni d ’ imposte ordinarie, essa ha fornito, in questo pic
colo spazio di tempo, 70 milioni all’ avida indiscretezza dell’ Austria ; e 
siccome queste estorsioni saranno continuate, si puo calcolare a p iu  di 
160 milioni la somma, che se ne sara  ricavata durante  un anno, vale a 
dire quasi la meta delle imposte di tu tto  l ’ im pero  austriaco.

Ora la popolazione della Lom bardia  essendo di 2 milioni e 4 /2 , e 
quella dell’ impero di 34 milioni di abitanti, e dunque evidente intenzione 
dell’ Austria di precipitare le provincie, che con voto spontaneo si sono 
riunite agli s tati sardi, nella piu compiuta ru ina . Nulla p rova  il cieco 
odio, che mosse le au torita  austriache, meglio del p a r t i to ,  dalle medesi- 
me preso il 24 dicembre ultimo, di respingere  dalla  frontier a le vetture  
che trasportassero  v iaggia tori  provenienti dagli stali del re ,  d ’im pedire  
l ’ introduzione dei giornali, insomma di porre  ogni maniera d ’ incagli 
nelle relazioni abituali dei due paesi. E questa m isura , con tra r ia  a tutti 
gli usi e a tutte le convenienze volute dai rappor t i  iuternazionali,  fu presa 
senza plausibile motivo, per un semplice capriccio, che nulla puo giusti- 
fieare, e senza tenere alcun conto della grave per tu rbaz ione, che ne ri- 
sulta nelle necessarie abitudini di comunicazione fra vicini paesi.

Uu fatto di natura  ben piu  grave ancora e che venne ad di tato dal-
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I" agente cbnsolare di Francia  ad Ancona, giunse non ha guari  a notizia 
del governo del re.

La flotta austriaca, in onta delle condizioni delF armistizio e delle 
formali promesse date ai ministri delle potenze mediatrici a Torino, co- 
mincia a im padronirsi dei bastimenti italiani, che incontra nell’ Adriatico, 
ed escrcita per  tal modo un atto di ostilita e una violeuta m isura , con- 
dannata  dal principio della liberta dei mari.

II governo del re, confidando a buon diritto nella generosa  media
zione della F rancia  e dell’Inghilterra , ha gia protesta to presso questo 
potenze contro la manifesta violazione delle condizioni dell’ armistizio , 
contro 1’ abuso, che 1’ Austria fece della forza per  colpire di spoliazione e 
niorte quelle persone, che le piu formali convenzioni e il d ir i t to  delle 
genii dovevano assicurare da queste misure, di cui non havvi piu esem- 
pio presso le nazioni civili.

Si trova  ora  nel dovere di fare la stessa pro tes ta  presso le a ltre  
potenze s traniere , e di dichiarare che lascia all’ Austria tu t ta  la respon
sib i l i ty  delle funeste conseguenze, che dalla violazione dei palti  p iu sacri 
e dalF estremo rigore  delle sue prescrizioni ne possono nascere per  l ’lta lia  
e per 1’E u ro p a  inliera.

II so ttoscritto , presidente del Consiglio, m inistro segre ta r io  di s tato 
p e r  gli afTari eslerni, p rcga  in conseguenza il sig. . . . di volere recare  
qu es t’ ulTicio a notizia del suo governo, ed ha F onore in pa r i  tempo di 
oll'rirgli gli atti della sua distinta considerazione.

GIOBERTI.
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5 Febbraio.
VIVA L’ ITALIA!

MORTE A’ SUOI TRADITORI !

Infamia!
I R etrograd i, non si chiamano ancora vinli dal successo delle pas- 

sate elezioni; si sbracciano, i miserabili, nelle p iu  tu rp i  maniere per acqui- 
s ta r  voti. Essi coinprarono, sedussero g l’ ignoranti ,  e g iunsero perlino 
alia bassezza di cacciare nella notte di Sabato pross. pass, per  di sotto  
le porte  di molte case a S. Giacomo alcune schede con nomi orrib ilm entc  
reazionarii .

Infamia, r ipeto , infamia a costoro !
Ma Signori,  vi conosciamo ; abbiamo letto quelle schede, sappiam o 

che quegli stessi individui, i cui nomi stanno scritti  su quelle, le sparsero  
e diffusero in maniera cosi indegna, possiamo dire e p ro m u lg are  quei 
nom i —  badate adunque . . . .

Diteci che volete voi fare di questa  nostra  P a tr ia?  pe r  avventura  
trad ir la  ? ma il liglio puo calpestare la madre —  il petto che lo a lla ttava , 
lacerare  —  il corpo che lo portava, alio straniero  pros li tu ire?  No, voi 
non siete Italiani, o se lo siete, m eritate la pena del p a r r i c id a !

Yili, perche vi dimenate fra 1’ om bre —  perche scegtiete per t r a t t a r



lc voslre arti  l’ o ra  dei trndimenti? — Fuori,  fuori, vediamo quelle triste  
faccie pallide dal vegliar sulla rovina d ’ Italia. — Oh! non abbiate paura ,  
noi siamo leali, se avrete ragione  ve la daremo — Ma inutile: vi nascon- 
dete —  Nerone era vile.

Temete forse di re s ta r  senza pane? — ma il pane comprato al prezzo 
di nuova schiavitu tedesca, non vi saprebbe di sangue ?!

Temete perder le accumulate ricchezze ? — ma anche d ’oro le catene 
non istringono ?!

Temete perder la nobilta, che per avventura ereditaste dagli illustri 
avi? —  ma non fremeranno essi nei loro avelli alle vostre vilta ? —

Teme forse la vostra  ipocrisia veder nel trionlo della liberta concul- 
ta ta  la religione? ma le mani s tre tte  da catenc possono innalzarsi al cielo?! 
non sapete, che g li schiavi volontari increscono al mondo e a Dio  (*).

T regua adunque, o infami alle vostre mene — cessate e subito di 
disonorare questa Citta —  pur  troppo  ci siete fratelli —  ma avvertite che 
ogni alfetto vuolsi sacrificare alia Patr ia , e che alla salute di ognuno 
deve esser prima la salute di quella.

Misera Italia, quanti hanno il tuo nome sulle labbra, quanti  pochi 
nel cuore!

GIO. TOLOTTI.
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6 Febbraio.
COMMEMORAZIONE.

Nel giorno 8 Febbrajo  dello scorso anno una gioventu animosa pro- 
testava in Padova contro gli abusi della militare violenza e veniva pro- 
ditoriamente assalita dalle bajouette austriache. Due poveri inermi cade- 
vano vittime in quello scontro.

Celebriamo la memoria di quelli che morirono p e r  la P a t r ia ;  finche 
ci sia dato piantarc il tricolore vessillo sulle loro tombe, da cui partirono  
i p rim i rag g i  di liberta.

Nella Chiesa di S. Zaccaria avra luogo, il giorno 8 di questo mese 
alle ore undici, una messa funebre, con discorso ed esequic.

S’ invitano i fratelli Italiani, qui raccolti, a intervenirvi, a fine di 
p reg a r  pace a quelle anime non ancora vendicate.

6 Febbraio.

NOTIZIE DI TERRAFERMA.

U d in e g e n n a io .

L ’ avara  t irannia dei nostr i  oppressori ha colma la misura. Qui le 
cose vanno ogni di peggiorando: qui si appongono a delitto la paro la , 
il pensiero. AI divieto dei giornali d ’ Italia tenne dietro anche quello dei

(*) V. la BIbbia.



giornali della stessa fedelissima  T rieste ; e noi, all’ oscuro di quanto av- 
viene nelle a ltre  provincie italiane, noi, gravali sempre piu da intollera- 
hili balzelli, eolla coscrizione militare che ne minaccia, e colla legge m ar- 
ziale sul collo, strasciniamo una vita iniseraiuentc afTannosa. Nessuno pero 
d ispera, e lutti auelano di coinbatlere 1’ esoso s traniero , ed alTrettano col 
desiderio 1’ ora delle battaglic  per  la liberta.

Saprete come, non ha guari ,  due giovanetti udinesi, il Mazzolini cd 
il Buri, perche possessori l’ uno di un lučile da caccia, 1’ altro di poca 
rnunizione, dovessero venir passati per le a rm i ;  che tale era  la sentenza 
inesorabile del Gonsiglio di guerra . E gia le viltime, t ra t te  sulla spianata 
del Gastello dai carnelici imperiali, stavano aspettando con rassegnazione 
la morte, quando, intercedenle Zaccaria Bricito, arcivescovo, venue Pestre- 
ino supplizio commutato dal generale comandaute nella pena del carcere. 
Tutta  la citta ne fu commossa; e sia lode sincera all’ ottimo nostro pa
store, il quale non disconosce la p ropria  missione, e si fa scudo al con- 
cultato suo gregge  contro la rabbia tedesca. Egli ,  non sappiamo sc me- 
more di certa lezioncella dell’ anno scorso, o perche, uonio essendo di 
santi costumi, seuta ribrezzo a iingere, ed a rinnegare  la causa del tra -  
dito popolo, si rifiuto, per quanto insistessero in proposito le au torita  
austr iache , di pubblicare nuove encicliche anti-italiane. Vedendo infranla 
la capitolazione 22 aprile  1848 per opera dei lndroni austriaci,  non du- 
bito di m ostrarsi  in ogni sua opera, come conveniva, apertaniente Italiano. 
P er questa cagione, ed in ispecie essendosi rifiutato di cantare il Ta D eum ,  
quando si festeggiava 1’ avveniinento al trono del nuovo im peratore , non 
pote fin qui ottencre dal governo il suo assegno di lire italiane 2 4 ,0 0 0  
all’ anno. E mous. Bricito, anziche umiliarsi a ehiedere cio che per di
r i t to ,  ed in forza dei t ra t ta t i  d ie  soppressero  il patriarcato  di Aquileia, 
spetta  agli arcivescovi di Udine, amd meglio limitare le spese, e licenzio 
domestici, e si privo dei cavalli e delle carrozze. Essendosi divulgata la 
cosa, ne comportando gli Udincsi che il loro arcivescovo fosse ridotto  
all’ inopia, il podosta Caimo-Dragoni, interprete del coniun voto, sovveniva 
il prelato con \  5 ,000  lire spetlanti alla citta. Trenta  fra i piu ricchi ga- 
ra n t i r  dovevano al comune la somma m utuata , c tutli firmarono, t ranne 
il conte Francesco di Toppo, ciambellauo di S. M. I. 11. A., depulato  
provinciale, d ire ttore  del r. Liceo, ed il conte Lucio Sigismondo della 
Torre , depulato provincial«;, e gia membro del Comitato provvisorio  di 
governo. l’ubblicate questi due nomi sui g iornali,  e ‘sappia Italia che 
dieci popolani, per azioni supplirono alla lideiussione, che i due nobili 
puro  sangiie si r icusarono prestare.

Anche Udine non voile aderire alia noniina del depula to , da  inviarsi, 
secondo le istruzioni del Montecuccoli, a Vienna.

E d  anche qui i soli p a g n o lta n t i , e qualche femmina di mal alfare, 
presero  par te  alle feste austriache. Quando le artiglierie  sparavano per 
annunziarci che ad un imperatore inibecille era  stato sostituito un impe
ra to re  fanciullo, il popolo raccolto sulla piazza, ad ogni colpo di cannoue 
imprecava al nuovo tiranno straniero, gridando in c o r o :  crepa, crcpa ! La 
banda m ilita re , che la sera, con liaccole accese e circondata da arm ati ,  gi- 
rava per la citta, fu accolta da pe r  lulto  a fischi, ad urli,  a grida  da as- 
so rdare .
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Non si sa perche ; ma, fino dal giorno 16 corrente, furono destituili 
dall’ uffizio cinque impiegali postali, compreso 1’ ispettore. E voce che al- 
t re ttan ti  Croati vengano a su rrogarl i ,  per sistemare un p o ’ meglio il ga-  
binetto di lettura.

Tutto il popolo si m ostra  irrita tissim o per  la confisca che Radetzky 
minaccia agli em igra ti ,  se non fanno ritorno entro il mese. Se questa  
m isura , dispotica e b a rb a ra ,  venisse posta in atto , vi assicuro che ne fa- 
rennno terribile  vendetta. Guai a chi tocca, e manomette le sostanze dei 
nostr i  p rofughi! L ’ em igrazione  della nostra gioventu per Venezia continua 
s e m p re ;  e g iorni fa., un centinaio di alpigiani, armati ed esercitali, ab- 
bandonarono le montagne native per recarsi ad ingrossare la bellissima 
legione friulana. La bandiera  di questo corpo va adorna di una magnifica
cravatta  t r i c o l o r e ........................................................................... ......
Comunque p o \e r i ,  abbiamo noi pure iuviato all’ eroica Venezia il nostro  
obolo, e cola sono rivolte di presente tulte  le nostre speranze. Si rom pa 
la guerra ,  e noi faremo tu tli  gli sforzi per liberarci dal giogo infame, 
cui siamo avvinti. Questa agonia continua e peggiore  della morle. —  F ra -  
lelli, soccorso, so cco rso !

6 Febbraio.

SULLA PROMESSA DEL SOCCORSO DI UN MILIONE 
A YENEZIA.

IL  C I R C O L O  I T A L I A N O  DI  G E N O V A  

Al Consiglio Comunale di Gctiova.

C i t t a d i n i

Quando Venezia abbandonata  al nemico d ’ltalia, decise di res.isterey 
comunque sola, e di conservare intemerato il vessillo tricolore, spero che 
il popolo italiano avrebbe profuso i soccorsi, onde salvare dalle mani 
del barbaro  un si gran  baluardo della nostra  indipendenza.

Ma quella deplorabile iuerzia, tr is to  re tagg io  di tre  secoli di t i ran -  
nide che hanno disuefatto g l’italiani dai sacrilizi per la causa nazionale, 
delusc le speranze delP invitta  donna delle L a g u n e ;  e la costrinse a de- 
pauperare  i suoi figli che pure opponevano il loro petto  agli assalti del 
nemico, e cadevano solitarii in una lotta che e ra  lotta a salvezza di 
tu t ta  Italia.

Venezia pero non poteva bas ta re  a cosi eroica re s is ten za ; ne le 
sfuggivano le insidie di una mediazione che m ascherata di pieta menda- 
ce, esponeva a perire  di fame austriaca i guerrieri  indomabili dal ferro 
aiistriaco.

Alzo allora la voce —  e disse —  Se io muoio, Italia m orra  anch’es- 
sa, e fia e terno il disouore dei suoi figli.

Genova si scosse al pericolo della cilia sorella —  inorridi di tan to  
abbandono, e per  bocca del suo popolo nel Circolo Italiano, dei suoi 
decurioni nel consesso civico decreto il soccorso d ’un milione.
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Cio avveniva nel mese di settembre, e qua tlro  mesi, tempo smisu- 
ra to  per una citta assediata, sono passati senza vedere compito il gene- 
roso decre to ; sono passati a nostra  vergogna, mentre Venezia si e cinta 
di gloria immortale per nuove vittorie, e per immensi sacrifizii sull’ a ra  
della paliia .

Un ministero esecrato rese inatili i nostri voli;  la criminosa spe- 
ranza di vedere p ros lra ta  Venezia, che tanto tu rb a  i sonni ai vili fau- 
tori  delP armistizio Salasco, lo animava a cercare ostacoli al fraterno 
sussidio.

Ma egli cadde, e con lui l ’ empio desiderio.
I nuovi regg ito r i  ci hanno g iura to  di essere Italiani —  si sono fre- 

giali del litolo di ministero democralico —  hanno promesso di cacciare
10 s t r a n i e r o .

Poiche adunque il sussidio del milione non e ancora olferto alla 
cilta sorella ?

A voi, cittadini consiglieri, incombe di troneare  ogni indugio.
II primo vostro pensiero sia per  Venezia; e ne avrete lode im m or

ta le ;  che il vostro  zelo fara fede di uomini italiani pronti  alia voće del- 
F o n o re  e della liberta.

Nei ministero siede il Decurione, ora  vostro collega, che promosse
11 decreto di quel sussidio, ne possiamo credere rinnovato lo scandalo 
dei due p rog ram m i, F e m p ia  polilica della parola  lusinghiera , e del- 
1’ azione omicida.

Cittadini consiglieri! a voi č alfidato l’onore di Genova.
Iniziatrice di liberta , p ronta  ad imitare sul Mediterraneo il sublime 

esempio che le e dato sull’Adriatico, la citta che scaeeio P aus tr iaco  nel 
1746, non puo abbandonare la eroiea sorella senza disonorarsi.

Cio basta  p e r  allidarci, che voi non dimenlicherete di essere Ge- 
novesi.

Jpprovato  a l l’t in a n im ita  nella sedula  21 gennaio  1849.

OTTAVIO LAZOTTI Presidentc

D i d a c o  P e l l e g r i n i  Segr.
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Questa m attina  col vapore sardo il Goito,  arrivo in Venezia il ge
nerale Olivero, incarieato di conferire col generale in capo Guglielmo 
Pepe sopra  argom enti  m ilitari.  Lo aecompagnava il cittadino Cesare 
Correnli che r i to rna  dal viaggio fatto in Piemonte, insieme ai qua ttro  
commissarii veneti per il prestilo  nazionale i la l iano ;  nella quale ocea- 
sione si rese benemerito a Venezia, cooperando a prom uovere dai popo- 
li e dai governi italiani p ron ti  ed eflicaci sussidii.
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8 Febbraio.

IL  GOYERNO P M I I S O R I O  D I  M E Z I A

Per  collocare utilmente gli ufflciali e solto-ufllciali sopranum erarii  
che non formano par te  dei Gorpi gia o rgaaizzati ,  e per ofFrire una ini- 
ziativa nella carriera  delle a m i  alia gioveatii agiata  e studiosa

D ecreta:
1. Yiene form ata  una Coorte di veliti, per ora  composta di due 

Centurie di cento veliti per cadauua, oltre gli ufficiali e solto-ufficiali, e 
queste po tranno  in seguito aum entarsi fino a qua tlro .

2. Saranno ammessi in tale Coorte, sempreche abbiano le condi
zioni fisiche necessarie, e lJeta non m iaore di 16 anni ne m aggiore  di 
t ren ta ,  ed una coadotta  irreprensibile:

a)  i giovani d ’ogni parte  d ’ Italia in grado  di offYire al Governo 
u aa  g a raaz ia  suflicieate di potersi equipaggiare  e manteuere del p roprio :

b) gli s tudenti delle Universita  e dei L icei;
c) Tutli quelli dei Corpi cosi detti Universitarii, che militato han

no fmora nella guerra  della indipendeaza Italiana ;
d) Li sotto-ufficiali sopranum erar ii  dei Corpi di Linea,

3. Ogni milite della categoria  a ( che provveder si deve da se a l-  
1’ abbigliamento persona le )  r icevera  pero dallo Slato Armi e BufFetteria.

Quelli delle categorie b e e ,  oltre 1’ uniforme e 1’ arm am ento , p e r-  
cepiranno lo stipendio nella m isura  di correnti L. 4 :50  al g iorno  com- 
preso il pane.

4. Gli ufficiali e solto-ufliciali sono ammessi a cuoprire  la carica 
rela tiva al grado immedialameate inleriore a quello di cui sono attual- 
mente insigaiti.

II t ra t tam eato  degli ufficiali e sotto-ufficiali e sem pre  corrispondente 
al g rado  che occupaao nell’Armata, salvo le norme in corso finche d u -  
r ino  le a ttuali s trettezze dell’ e rario .

5. II servigio della Coorte sa ra  eguale e promiscuo con quello del 
rcsto  dell’Armata di te rra .

6. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e veliti, finche r im angoao  aq u ar t ie ra t i  
ia  Venezia, dovraaao  quaado non siano in servigio, frequentare laS-cuo- 
la Militare e specialmente le lezioai di ta ttica , di fortificazione e  di di
s e g n o ;  pella quale loro is truzione sara  altrimenti provvednto allorche si 
trasfe r ira  il Corpo fuori di Venezia.

7. L ’ Uniforme ve rra  stabilito con speciale Ordinanza in  analogia a 
quello adotta to  per la Fanteria  dell’Arm ata, rispetto  ai co lon  ed ai di^ 
stintivi dei gradi.

8. L ’ arruolam ento  e obbligatorio  fincbe d u ra  la gue rra  p reseate ,
9. Pella u a ioae , e residenza del Corpo e destiaato  ia Palazzo Mo- 

ceaigo Casa vecehia N. 532& ro&so S. Samnele, dove si proceder& tos>to



a lPorganizzazione, a cura  delle Division! I. c II. del D ipartim cnto della
Guerra.

MANIN —  GRAZIANI —  CAVEDALIS.

8 Febbraio.

I l i  M S 1 G L I 0  D I liEGGEFIZA K E L L I  B.IHCA H A Z 1 0 M A L 1  M E T A
Avvisa.

Che nel giorno di luuedi 12 co rren te  alle ore una pom erid iana , n e l  
locale della L oggie tta  di S. Marco s a ra  abbruciata  tan ta  quanlila  di 
carta Patr io tt ica  corrispondente alla  som m a di L. 1 08 ,000 ,  derivata  da 
estinzione di Vaglia per parte  di a lcune  Dilte interessate.

Cio avra  luogo  coll ' in tervento  del Commissario Governativo, del 
Podesta di Venezia, di un Membro della Camera di Commercio, e del 
Presidente della Reggenza.

11 presidente  P . F .  GIOVANELLI.

II R eggente  cassiere A. L e v i .

II reggente segr.  G. Conti.
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8 Gennaio.
G O V E R N O  P R O Y Y I S O R I O

Dipartimento della guerra Direzione infanleiia e cavalleria.

C I R C O L A R E .

A l
Arriva di frequente il caso che semplici soldati o sotto-ufficiali si 

presentano alla scrivente Direzione p e r  reclam i privati  o riferibili al 
servizio militare.

Alcuni di questi asseriscono anche di essere stati e so r ta t i  a cio fare 
dai loro superiori.

Cio essendo contrario  alle n o rm e  stabilite , e non potendosi a sso lu -  
tamente com portare , si eso r ta  codesto Comando a meltervi impedimento, 
incombendogii l ’obbligo di raccog lie re  tu tte  le domande o reclami dei 
suoi dipendenti, ed assoggettarle  p e r  iscrilto  al m inistro  della g u e r r a  
senza p re te rm ettere  la prescrit ta  trafila  del r ispettivo comandante di b ri-  
ga ta ,  ed, in caso di assenza, dell’ im m edia ta  superiorila  militare.

Per una cosa che cosi g ravem ente  r isg u a rd a  la disciplina ed il  
buon andamento del servizio^ si e ce r t i  che la  presente semplice e so r ta -  
zione non m anchera  del suo pieno effetto.

II D ire ttore  FONTANA.
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Discorso (li S. M. Carlo Alberto tenuto a ll’ apertura  
del Varlam ento Nazionale nel 1,° febbrajo.

« S ig n o r i  s e n a t o r i  e  d e p u t a t i !

« Gralo e soave conforto al mio cuore e il r i t rovarm i fra voi, che 
rappresen ta te  si degnamente la nazione, e il conveuire a questa soJenne 
aper tu ra  del Parlamento.

« Quando esso s ’ inaugurava  per la prima volta, diversa era  la no
s tra  forluna, ma non m aggiore  la nostra  speranza; anzi questa nei forti 
e accresciuta, perche all’ efficacia dei nostri titoli si aggiuuge l ’ammae- 
s lramento dell’ esperienza, il merito della prova, il coraggio e la costanza 
nella sventura.

« L ’ opera, a cui dovrete a ttendere in questa seconda sessione, e 
molliplice, varia, difficile, e tanto piu degna  di voi.

« R iguardo agli ordini interni dovra esser nostra cura di svolgere 
le instituzioni che possediamo, metterle in armonia perfetta col genio, 
coi bisogni del secolo, e proseguire  alacremente quell’assui i tOj  che verra 
compiuto dall’Asseinblea costituente del regno dell’Alta Italia.

a II governo costituzionale si agg ira  sopra due ca rd in i : il re ed il 
popolo. Dal primo nasce l’ unita  e la forza, dal secondo la liberta  e il 
p rogresso  della nazione:

« Io feci e fo la mia p ar te ,  ordinando fra i miei popoli libere isli- 
tuzioni, conferendo i carichi e gli onori al merito e non alia forluna, 
coinponendo la mia corte coll’eletta dello s ta to , consacrando la mia vita 
e quella de’ miei figli alia salute e indipendenza della patria.

« Yoi mi avete degnamente aiutato nella difficile impresa. Continua- 
te  a farlo, e persuadetevi che da ll’unione intima dei nostri sforzi deve 
nascere la felicila e la salute comune.

« Ci aiuteranno nel nobile arr ingo  ra f fe t to  e la stima delle nazioni 
piu  colte ed illustri d ’E uropa, e specialmente di quelle che ci sono con- 
giunte coi vincoli comuui della nazionalita e della p a lr ia .  A s tr ingere  
viemmeglio quesli nodi fraterni inlesero le nostre industrie ; e se gli ul- 
limi eventi dell’Italia centrale hanno sospeso l’efFelto delle nostre prati-  
che, porliam o fiducia che non siano per impedirlo lungamente. La Con- 
federazione dei principi e dei popoli italiani e uno dei voli piu cari del 
nostro cuore e useremo ogni studio per m andarla prontaniente ad eflctto.

« I miei ministri vi d iehiareranno piu partitamente qual sia la 
politica del governo intorno alle quistioni che agitano la penisola, e mi 
affido che siate per  gu idarla  sapiente, generosa e nazionale.

« A me si aspetta il parlarv i delle nostre  armi e della nos tra  indi
pendenza, scopo supremo di ogni noslra  cura. Le schiere dell’ esercito 
sono rilatte,, accresciute, fiorenti, e gareggiano  di bellezza, di eroismo 
colla nos tra  flotta ; e io testii, visitandole, potei r i l ra r re  dai loro volli 
e dai loro applausi qual sia il palrio  ardore  che le infiamma.

« Tutto ci fa sperare  che la mediazione, olfertaci da due potenlali 
generosi ed amici, sia per avere pronto  fine. E quando la noslra  fidu-



cia fosse dclusa, cio noa c’ impedirebbe di r lp ig liare  la g u e rra  con for
ma speranza della viltoria.

« Ma per vincere, uopo e che all’esercito concorra la nazione ; c 
cio, o signori,  sia in voi. Cio sia in mano di quelle provincie, che sono 
parte  cosi prcziosa del noslro regno  c del nostro  en o re ;  le quali ag- 
giungono aile \ i r t i t  comuni il vanto proprio della costanza e del m arti-  
rio. ConsoSale'. i dei sacrificii che dovrele fare, perche quesli r iusciranno 
brevi e il frutto  sara  perpetuo. Prudenza e ard ire  insieme accoppiati ci 
salveranno. Tale, o s ignori,  e il mio \o to ,  tale e l ’ufficio vostro , nel cui 
adempimento a vrele sempre l’esempio del vostro principe. »
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D eduzioni sul prcdctto Discorso.

Invochiamo su questo desolanle documento tu t ta  Faltcnzione dei lel- 
tori noslri : a parte  le sonore parolone che signilicano nulla di concrelo 
e inostrano unicamente P ab i l i la  letteraria del primo m in is t ro ,  null’ a liro 
si puo dedurre  da tale discorso, eccetto una dichiarazione solenne che il 
Governo piemontese intende proseguire nella g re t ta  politica da lui seguila  
linora a danno della causa comune; che nulla e mutato nelle sue preteu- 
sioni dinasliehe, nelle sue tendenze alla direzione isolala, nella sua gelosia 
verso le altre provincie ilaliane , nelle sue limitazioni al riconosciinento 
della sovranita  nazionale nelle sue dubbiezze rispetto  alia mediazione , 
nella sua tiinidezza verso il nem ico, nella sua oscitanza r ispelto  alle re-  
lazioni con Roma e F iren ze ,  nella sua impudenza monarchica di lodare 
se stesso, e dire alla povera  Italia che r icorda  Farm isliz io  Salasco e la 
capitolazione di M ilano: Io feci la parte m ia .

No : p u r  troppo  non e m uta ta  cosa alcuna nella politica piemontese; 
i ministeri si succedono e si rassom igliano.

II 16 dicembre 4848 il ministero Gioberti presento all’ allora disciollo 
parlamento il proprio  p ro g ram m a ,  nel quale diceva che le pratiehe della 
m ediazione anglo-francesc volgevano alia loro fine. Sono passati da quel- 
l ’opoca quaran tac inque giorni,  che furono quarantacinque giorni di crudele 
martirio  per  gF Italiani delle molte provincie occupate dali’ esercito au- 
striaco , quarantacinque giorni di spietate vessazion i, di estorsioni inau- 
dite, di fucilazioni continue per cinque milioni di fratelli n o s t r i ,  q u a ran 
tacinque giorni di sacrifizii e di sforzi per V enezia; e quanlunque tu l ta  
Europa  sappia che le conferenze non sono ancora a p e r te ,  pure  il mini
stero medesimo metle adesso in bocca a quel principe, di cui propone la 
vita ad esem pio ,  le stesse parole di d icem bre :  Tu tto  ci fa  sperare che 
la m ediazione  offerlaci da due po ten ta ti  generosi ed arnici sia per  avere 
pronto  fine. —  Agli adoratori di re Carlo Alberto, agli apostoli del siste
ma g iobertiano, ai vantalori della sincera polilica del governo piemontese 
domanderemo noi che significato dobbiamo a t tr ibu ire  ad espressioni p ro- 
ferite in circostanza solenne, e conosciule come bugie da ehi le p ronun- 
ciava e da ehi le aseoltava. Domanderemo inoltre qual differenza dobbia-



Ino fare fra il m inistero ehe pretende ai liloli di democratico e di nazio
nale, e il ministero Piuelli, contro cui tu lio  il mondo protestava.

Due grandi passioni agitano in questo momenlo l’llalia : due grandi 
parole suonnno sul labbro di tulti i pa trio tli  sinceri: Guerra a ll’A us tr ia ,  
e Costituente i ta l iana .  Queste due idee sono presso che estranee al di
scorso del re di Sardegna.

Della guerra ,  di questo prepotente bisogno senlito da tu tt i ,  si parla  
nel discorso reale come di una possibility piu o incno lonlana. Quando  
la noslra fiducia fosse dclusa ( la fiducia nella mediazione ) cio non c’ im-  
pedirebbe di r ip ig liare la guerra .  —  E queste parole si fanno dire a quel 
principe che nel 28 di luglio 4848 scriveva : fra  brevi g iorni ritorneremo  
u fronte del nemico: f ra  pochi g iorn i  lo faremo pentire della sua auda-  
cia ! Setle giorni dopo quesle esplicile e bcllicose promesse , Carlo Al- 
berlo capilolava in Milano: adesso il l inguaggio  suo e tanto p iu  u m i le ,  
tan to  piu pacifico : che cosa ce ne possiamo aspettare ?

Della Costituente Ilaliana, che tanto  spaventa il ministero Gioberti, e 
che a tu t te  le m e n t i , a tutti i cuori veramente italiani e democralici si 
presenla unico rimedio alle nazionali j a I lure , unico mezzo a r i tem prare  
setle popoli per farne uno solo compallo  e forte come 1’ acciaio d ’ una 
spada, unica formula esatla  della sovranila popolare , unica direzione ef- 
ficace ad una lo tla  contro l ’e terno nemico d ’ I ta l ia ;  della Cosliluente Ita
liana il discorso reale non parla ,  se non facendovi una sdegnosa allusione.
I grandi falti di R o m a , lo stupendo spettacolo d ’un popolo che sorto  a 
liberta  nuova ne usa con tan ta  sapienza civile, stende la m a n o  ai fratelli, 
e inizia il fatto piu grande e piu fecondo della nostra s to r ia ;  i fatti di 
F i re n z e ;  la unita  gia cominciata fra Toscana e R o m a g n a ;  Fappello fatto 
a tutli gli a ltri popoli del bel p a e s e ; tu tto  cio non parve al gabinetto 
di Torino m eritare  uno speciale r ico rd o ;  esso non vi trovo a l tra  cosa se 
non u l l im i  evenli che hanno sospeso I’effetto delle sue pra tiche .

Pel ministero Gioberti le cose italiane non sono punto mutate da  
setle mesi a questa p a r te ,  e le dolorose esperienze nulla dovrebbero frut- 
ta re  ai popoli dell’ Italia. Come in giugno ed in lu g l io ,  esso non vedc 
a ltra  Costituente possibile che quella del regno dell’alla  I ta l ia  ( quando 
sa ra  fiuila quella guerra  che non si vuol c o m in c ia re ) ;  come in giugno 
ed in luglio esso non vede fra le varie parti d ’ Italia a ltra  unione possi
bile che la confederazione dei p r in c ip i  e dei popoli da lui sos tenu ta ,  e 
fondata sull’ ipotesi che questi principi e questi popoli si p resteranno vo- 
lentieri e con tu tte  le loro forze all’ingrandimento terr itoria le  dei felicis- 
simi stati della dinaslia  di Savoia-Carignano; e sull’a ltra  ipotesi non meno 
strana  che i popoli  si confederassero volentieri coi principi, cioe col bom- 
barda to re  di Napoli, col d iserlore  di Roma e con Fuom o del 4 8 2 1 ,  del 
4835  e del 4848.

Dunque la Costituente Italiana avra  (e noi lo abbiamo gia  predetto  
p iu volte) un nemico dichiarato nel gabinetto  piemontese. E  vero che nel 
discorso reale si p rocura  di guadagnare  ancora qualche g iorno , annun- 
ziando che sa ra  dich iara ta  in a ltro  a tto  dai m in is tr i  la politica del go
verno in torno le questioni che ag itano  la p e k i s o l a  (pare che la Sicilia 
non e’entri); ma questo artificio di p ro rogare  u n ’a ltra  volta la quistione,
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non t r a r r a  in inganno alcuna persona. Tutti sanno clic il ministero Gio- 
berti non vuole la Costituente Italiana.

I)al Ministero ci appelliamo al Parlamento, come dal parlamento ci 
appelleremo al popolo del Piemonte e della L iguria . La pubblica opinione 
si e desta gagliardamente a questo proposito anche a Torino: i circoli ed
i giornali ne cominciano a parlare  con franco linguaggio. — Sia queslo  
il terreno scelto dalla opposizione, e dalla tribuna della Camera dei de
putati,  come da quella delle popolari adunanze, come dalle colonne de- 
g l’ in terpre ti  fedeli della idea nazionale tuonino continue le paro le :  G uerra  
all’A us tr ia  e Costituente I ta lianu .

Ed a noi cittadini veramente libcri di provincie non vincolate da  vo- 
lonta contrarie , a noi Italiani delle Romagne, della Toscana, della Vene
zia, della emigrazione lombardo-venela, a noi tocca eccitare con la po- 
tenza dell’csempio, con la p ropaganda  eloquentissima dei fatti i nostr i  
fratelli Piemontesi e G enovesi.—  E, parlando particolarmente di Venezia, 
scongiuriamo con tu tta  Panima il nostro Governo ad alfrettare quanto p iu  
e possibile il  momento, nel quale i rappresen tan ti  del popolo pa r t iranno  
da questa citta per  seclere nel Campidoglio coi deputati delle altre p a r t i  
d ’ Italia. Venezia non deve tardare  piu oltre a r ipetere  con la solenne 
au torita  della sua voce democratica le parole: G uerra  a l l ’A u s tr ia ,  e 
Costituente I ta l ia n a :  Venezia, che nel 27 o ttobre  protesto  col suo sangue 
e con la splendida sua sortita , conlro le incertezze, gli armistizii e le 
mediazionjU Venezia, che prima di tutli in pubblico Parlamento proclamo 
la idea grande delPAssemblea italiana in Roma, giudice sovrana di tu tte  
le quislioni politiche della nazione.

9 Febb?'aio.
ELENCO GENERALE

DEI IIAPPRESENTAJNTI ELETTI PER L ’ ASSEMBLEA

istitu ita  dalla legge E lettorale  24 dicembre 1 8 4 8  colie sosti- 
tu zion i ordinate dal decreto 1 febbraio 1840  n. 4 9 9 2  del 
Governo provvisorio d i Venezia.

CIRCONDARIO I. — Comune d i  Venezia.

S. Pietro  di Castello, S. Marlino, S. Francesco della Vigna.

Tommaseo Nicolo 
F e r ra r i  Luigi,  Scultore  
Ruffini Gio. Battista . 
Talamini d. Natale 
Baldisserotto Bernardo 
Ruffini Carlo 
Alberti Antonio 

Fabriz i Nicolo, Colonnello. 
Ulloa Girolamo, Colonnello.

con voti 1221

» 758 
583  
508

» -426 
599

m 585  
3

877
824

T . VI.



* Radaelli Carlo, Maggiore. . . . . .  con voli 309
* Alberti Costantino, Ingegnere.  . . . .  » 251

CIRCONDARIO II.

S. Zaccaria, Santa Maria Form osa, S. Giovanni in Bragora.

Calucci Giuseppe . . . . . . .  801
Priuli Nicolo . . . . . . . .  » 801
Vare Gio. Ballista . . . . . . .  * 706
Reali Giuseppe . . . . . . . .  » 685
Papadopoli Spiridione . . . . . .  » 536
* Valussi Pacifico, » 340
* F e r ra r i  Bravo Giovanni. . . . . .  » 315
* Grimani Michele. . . . . . . .  » 254
* Bollani Girolamo.......................................................................... » 195

CIRCONDARIO III.

S. Marco, S. Luca, S. Slefano, Santa Maria del Giglio.

Treves de’Bonlili J a c o p o .........................................................  » 1652
Da Camin ab, Qiuseppe . . . . . .  » 981
Callegari S a n t e ...............................................................................  » 855
Benvenuti Bartolommeo, Avvocato  . . . .  » 817
Foscarini Giorgio, Presidente  . » 738
Avesani Gio, Francesco. Avvacato  . . . .  » 648
Fossati Francesco, J v v o c a t o .............................................. » 556
L unghi Luigi, Consigliere . . . . .  » 433
* Pasini Lodovico . . . . . . .  » 401
* Rensovich Nicolo . . . . . .  » 267
* Triffoni Francesco . . . . . .  » 221

CIRCONDARIO IV.

S, G e m m a ,  S. Felice, SS. E rm ag o ra  e F o rtuna to ,  S. Marziale.

Pesaro M aurogonato I s a c c o , .............................................  » 1251
Laltes Abramo Rabbino maggiore  . . . .  » -1028
Scarabelin Girolamo . . . . . . .  » 957
Dalla Vida Cesare . . . . . . .  » 924
Tornielli Gio. Battista  . . . . . .  » 808
Camerata F r a n c e s c o .................................................................... » 772
Lazaris  Bortolameo . . . . . . .  » 666
De Giorgi Alessandro....................................................................  » 635
Levi Angelo fu J a c o p o ......................................................... » 619
Olper Salomone Samuele . . . . . . » 616
* Piacentini G iorg io  fu Giuseppe . . . .  » 278
* Correr  Pietro di Giovanni . . . . .  » 224
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CIRCONDARIO V.
S. Salvatore, SS. Apostoli, S. Cauciano, SS. Giovanni e Paolo.

Bigaglia Pietro  . . . . . . . .  con voti 4017
Malfalti Ba r t o l omme o . . . . . . .  » 4008
Santello dolt. Giovanni . . . . . .  » 672
Torniello p. Antonio . . . . . . .  » 639
E rre ra  Abramo . . . . . . . .  » 580
Gasparini Cesare . . . . . . .  » 478
Pasini dott.  G iovanni. . . . . . .  » 472
Molinari d. Giovanni . . . . . . .  » 465
* Canal abate Pietro . . . . . .  » 407
* Pasqualigo Gio: Batlisla . . . . .  » 107

CIRCONDARIO YI.

S.Nicola da Tolentino, S.Simeone Profeta, S. Giacomo dall’Orio, S .Cassiano.

Nardo dolt.  Gio. Domenico........................................................................» 445
Paolelti Ermolao . . . . . . .  » 428
Foscarini Giacomo Vincenzo . . . . .  » 378
Gradcnigo Girolamo . . . . . . .  » 336
Pancrazio dott. G i o v a n n i ....................................................................... » 290
Fovel dott.  Carlo . . . . . . .  » 280
Minotto Giovanni . . . . . . .  » 241
* Astolfoni Luigi . . . . . . .  » 104
* Tergolina Vincenzo . . . . . .  » 85
* Chiereghin Ermenegildo . . . . .  » 84

CIRCONDARIO VII.

S. M. Gloriosa dei F ra r i ,  S. M. del Carmine, S. Silvestro, S. Pantaleone.

Comello Valentino . . . . . . .  » 973
Vallorta dott. G a e t a n o ....................................................................... » 503
Casoni G io\anni. . . . . . . . » 488
Insom dott. Antonio . . . . . . .  » 464
Palazzi dott. Andrea . . . '  . . . . » 4 5 0
Balbi Cesare Francesco . . . . . .  » 4 3 2
De Medici Averardo . . . . . . .  » 411
* Somma do tto r  Antonio . . . . .  » 2 1 2
* Berlan Francesco . . . . . . » 415
* Canella do t to r  N i c o l o .......................................................................» 401

CIRCONDARIO VIII.

SS. Gervasio e P rolasio , S. Maria del Rosario, S. Angelo llalfaele,
S. Eufemia della Giudecca.

Giustinian Gio. Battista . . . . . . » 951
Bembo Giovanni . . . . . . .  » 744



Bnroni Lorenzo . . . . . . .  con voti 750
Bizio Bartolommeo . . . . . . .  » 727
Copano Pietro . . . . . . . .  » 554
Giordani ab. Yespasiano . . . . . .  » 552
Graziani Leone . . . . . . . • » 313
* Morosini Nicolo Gio. Battista  . . . .  » 171
* Gcrlin Giovanni . . . . . . .  » 469
* Bollani Girolamo . . . . . . .  » 461

CIRCOINDARIO IX. —  Comune di Chioijgia.

Cattedrale, Sant’ Andrea.

Renier dott.  Domenico Andrea . . . .  » 208
JXordio Antonio di dolt,  Giovanni . . . .  » 480
F atto r in i  dott. Domenico di Luig i . . . . » 474
Arrigoni d. P ie tro ,  Canonico  . . . . .  » 133
Zennaro d. Angelo fu Jnnocente . . . .  » 132
Perlasca dott. Alessandro fu Giuseppe . . .  » 96
* Venturini Tommaso di Giuseppe . . . .  » 464
* Vianelli Carlo fu Andrea , . . . . » 446
* Cipriotto Angelo fu Antonio . . . .  » 96
* Ben venuti dolt, Adolfo fu Leopoldo . . .  » 72

CIRCONDARIO X.

S. Giacomo, S. Anna, Gavanella, Cabianca, Sotto Marina.

Zennaro dolt. Angelo, Medico . . . . .  » 355
Boscolo dotl. Luigi, Arciprele  . . . . .  » 230
Cliiozzotto Gaetano fu Angelo . . . . .  ” 206
Bullo dott.  Sante, Avvocato . . . . .  » 169
Naccari Antonio, Podesta  . . . . . » 457
Boscolo Luigi di Fortuna to  detto  Marchi . . » 423
Lisalti  dott. Giulio qu. Gio. Carlo, Notajo . . » 449
Gierini Francesco fu Pasquale . . . . .  •  417
Lisatti dolt. Domenico, fu Gio. Carlo . . .  » 110

CIRCONDARIO XI. —- Comune di Burano.

Burano, Cavallino, Mazzorbo, Torcello, Tre Porti.

Comune di M urano .  —  S. Pietro, S. Donato.

Comune di Malamocco.  —  Malamocco, Lido.

Nicchetti d. Gi ova nni . . . . . . .  » 896
Tommasini dott. M a r c e l l o .......................................................................» 539
Molin Bernardo di Burano.  . . . . .  » 466
Andreotta Pietro di M urano . . . . . » 413
D’ Este Bartolommeo di Burano . . .  . » 400

3G



Modenato d. Jacopo . . . . . . .  »
Coleoni Antonio di M urano  .  . . .  . »
Passalacqua dott. Anlonio di B urano  . . .  »

CIRCONDARIO XII. —• Comune di Pellestrina.

Pellestrina, Portosecco, S. Pietro in Volta.

De Colle Odorico, Rictvilore  
Dcsiderio dott. Achille, medico ,
Ghezzo d, Domenico . . . . .
Scarpa Tomiolo dott. Vincenzo . . .
Iiallarin  d. Stelanoj Economo in Porlosecco

CIRCONDARIO XIII.

S. Biagio per tu tte  le divisioni della Marina militare.

Mazzucchelli Ippolito, Tenenle di vascello . . .  »
Mainardi Fabio id. . . .  #
Baldisserotto Francesco id. . . .  »
Gogola Antonio id. . . .  »

CIRCONDARIO XIV.

F orti f icaz ion i ,  per  tu t t i  i corpi della m i l i z ia  di terra .

Rizzardi Giorgio, Generale 
Cavedalis Gio. Battista, Colonnello 
Morandi Antonio, Colonnello 
Manin Daniele . . . .
Sirtori Giuseppe, maggiore J ju ta n te  
Francesconi Daniele, Maggiore  
Saiifermo Marc’ Antonio, Generale 
Cavalletto AlbertOj Maggiore  
Belluzzi Domenico, Colonnello .

(*) L ’ asterisco accenna ai Deputati che furono eletti in sostituzione 
a quelli che avendo ottenuto piu nomine, scelsero la rappresentanza  d 'u a  
diverso Circondario.

Dalla  Commissione centra le , Venezia  9 febbraio  4849.

GUIDO AVESANI, Delegato Presidente ,
ANDREA BEVILACQUA tf M aggiori dello S ta to  m aggiore  
GIUSEPPE REALI  ̂ della G uardia  c iv ica .
GIUSEPPE TREVISANATO , Canonico.
GIACOMO TREVES.
MARCO GRIMANI.
GIUSEPPE VALMARANA.
g i o v a n n i  Da r i o  m a n e t t i .
CIO. BATTISTA dottor  ANGELl.
NICOLO’ GIO. BATTISTA MOROSINL 
ALESSANDRO PALAZZI,

37
594
372
557

522
507
505
295
251

4703
4670
4302

770

5909
5746
2 8 5 4
2519
26 6 0
4899
4896
4661
4497
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9 Febbraio.

IL C O V E R !  PR O V V ISO R IQ  D I  YENEZIA

Decreta:
L’ Assemblea dei deputati della provincia di Venezia, isti

tuita col decreto 3 giugno 1848, e disciolta.
MANIN —  GRAZIAN1 —  CAVEDALIS.

9 Febbraio.

I L L  GOVERNO P R 0 M 0 M 0  1)1 V EN EZIA

Essendo compiute te operazioni elettorali per la nomina 
dei rappresentanti all’ Assemblea dello Stato di Venezia, istituita 
colla legge 24 dicembre 1 8 4 8 ;

Veduto 1’ articolo 4 4 della legge stessa, e 1’ articolo 4 del 
decreto primo febbraro corrente,

P ecreta :
A’ termini dell’articolo 44  suddetto, 1’ Assemblea dei rap- 

presentanli dello Stato di Venezia e convocata pel giorno 
15 corrente.

MANIN —  GRAZIANI —  CAVEDALIS.

9 Febbraio.

IL GOVERNO P R 0 V V 1 S 0 R I 0  DI VENEZIA

Visto il decreto 20 gennaio p. p. del ministero del com- 
mercio, dell’ industria e delle pubbliche opere in Vienna, col 
quale pretese trasferire in quella citta il Comitato della strada 
ferrata Lombardo-Veneta, deferendo 1’ amministrazione di essa 
ad alcuni membri ivi dimoranti;

Considerato essere urgente nelle presenti condizioni di 
guerra ii provvedere in modo pronto ed energico alla salvezza 
deli’ ente sociale qui esistente, all’ incolumita degli interessi dello 
stato ed alia tutela di quelli degli azionisti,



Decreta :
II Comitato della strada ferrata Lorabardo-Venela e 

disciolto. 
2. II Governo assume 1’ amministrazione dell3 impresa. 

MANIN —  GRAZIAINI —  CAVEDALIS.
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9 Febbraio.

I L  C O N S I G L I O  DI  D l F E S A

CIRCOLARE

a tu t l i  i cornandunli dei Corpi dell’ a r  ma ta veneta.

Negli esami dei processi che si fanno dagli Auditori di Guarnigione
ii Consiglio di dilesa si e convinto che i Comandauti dei corpi decidono 
frequentemente di so ttoporre  al Consiglio di guerra  i loro dipendenti per 
semplici mancanze di disciplina, anziche, valendosi del d irilto  ad essi 
accordato dal regolamento snl servizio, punirli  senza giudiziale procedura  
nella via disciplinare.

Siccome una lale ir rego larita  aumenta inutilmente le procedure degli 
Auditorati, caricaudo 1’ erario  della spesa del mantenimento dei militi 
so ttra tti  al loro servizio durante  1’ arreslo  d ’inquisizione, il Consiglio di 
dilesa, allo seopo di prevenire cotali abusi, avverte tu tli  i Comandanti 
dei corpi dell’ a rm ata  veneta, che non dovranno d ’ ora innanzi essere as- 
soggetta li  a procedura giudiziale se non che que’ soli individui che avranno 
eommesso un delitto militare quale sarebbe :

a) L ’insubordinazione,
b) L ’ annnutinainento.
c) L’ intelligenza col nemico.
d) L ’ opposizione alla sentinella o pattugHa,
e) La mancanza al dovere nel servigio di guardia ,
/)  La codardia,
g) II saccheggio.
li) La diserzione.
i) La vendita o t rascu ra ta  custodia dell’ armamento e degli ellelti 

di m ontura .
k)  I m altra ltam enti del proprio  a lbergatore, e la estorsione forzosa 

oltre alle competenze.
1) I m altra ltam enti de’ pubblici impiegati o di persone insignite 

di pubblica dignita.
m )  II furto  di oggetli erariali o di quelli che sono racssi solto IjI 

sua guard ia .
n)  II furto di camerata.
o) L ’ inganno delle rassegne o della revista,



Reudendosi reo un milite di mio dei delilti militari sopraspecificali, 
oppure di qualunque altro  delillo comunc, il Gomando del corpo, da cui 
dipende il preveimto, rassegnera con tu tta  sollecitudine al Consiglio di 
difesa lo species [ a d i ,  iusieine agli eventuali corpi di delitto, alla lista 
di condotta, ed all’ eslra lto  delle puuizioai dell’ incolpalo, tratteuendolo 
neila prigione del corpo sinoche sara pervenuto l ’ ordine di passarlo alJe 
carceri d ’ inquisizione.

Quelli poi che si renđessero colpevoli d ’ una semplice trasgressione 
di disciplina, saranno punili presso i rispettivi corpi nella via disciplinare.

Si rieorda per  norma dei Comandauti che le seguenli mancanze co- 
stituiscono le trasgressioni di disciplina m ilitare:

a) L ’ ommessa esecuzione d ’ im ordine riferibile alla disciplina mi- 
l ilare , avnto da un Superiore, quando l’ ommissione deriva da incuria, 
senza aver cagionalo un danno rilevante.

b) La mancanza del dovuto rispetto  verso un Superiore in qual- 
sivoglia circostanza anche fuori di servizio;

Questa trasgressione puo vestire il caraltere di delitto d ’ insubordi- 
nazione qualora vi concorresse una grave oll'esa od una lesione corporale 
del Superiore , o che vi losse una rilevante distanza di gi'ado fra l’ olfen- 
sore  e 1’ offeso.

c) L ’ ubbriachezza fuori di servigio, senza aver cagionalo disordini.
ti) Le risse senza uso di armi fra milili dal Sergeute m aggiore  ia

giii, se non ebbero luogo ferimenli.
e) Ogai mancanza all’ oppello, od ia generale tu tte  le mancanze 

conlro la disciplina ed il servigio militare prodotte da negligenza od in- 
fmgardaggine.

f)  Le meno rilevanti trascuranze nella tenuta  della m oa tu ra  ed 
arm atu ra .

Modo nel quale si puniseono le m ancanze  disciplinari.

Le maucaaze disciplinari si puniseono:
1. Golla semplice am m oniz ione .
2. Goli’ ttrratfOj eoll’ iaasprim eato  di legge o seaza,
5. Cob la degradazione  non perinaaeate dei sotto ufficiali.

I. A m m o n iz io n i .

II minimo grado  di riprensioni disciplinari coasiste ia uaa  semplice 
a m m oniz ione , alia quale si la luogo laddove si t ra t ta  di lievi trasgressioni 
commesse per ignorauza , iuavvertenza, dimenticanza.

I militi e sotto ufficiali si ammoaiscoao o nell’ alto della commessa 
maifcanza, ed al momeato che si lieae il cosi detlo rapporto  cui saranuo 
obbligali d ’ iaterveaire.

Gli ufficiali si ammoniscono od ia  iscrilto od a voće, ma noa  mai 
alla presenza dei dipendenti.

II Superiore, nel dar un’ ammonizione, si d im ostrera  dignitoso, pero 
m odera to ;  e noa dovra usar termini che olfendano il punio  d ’ onore m i
litare.
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II. Arresto.
41

Le diverse specie s o n o :
a) Consegna in  caserma.
b) Arrcsto di Compagnia.
c) Heclusione nella Casa d’ arrcsto.
a) La consegna in  caserma  cousiste nella proibizione che viene 

data  ad u a  milite di allontanarsi nelle ore libere da servizio dalla caserma.
Questa punizione s i  applica al sergente maggiore  ed a g l ’ i n f e r i o r i ;  

s i  l i m i t a  a  pochi g iorni,  e d  ha l u o g o  p a r t i c o l a r m e n t e  n e i  c a s i ,  n e i  q u a l i  
le  precedenli a m n i o n i z i o n i  s a r a n n o  I ' im a s t e  s e n z a  cfFctto.

Ai soldati comuni dediti all’ nbbriachezza ed alle risse puo essere 
inflitta la consegnu in caserma  per un tempo piu lungo, onde togliere 
ad essi 1’ occasione della recidiva, sempre pero avuto r iguardo  alla salute 
del miiite da punirsi.

La punizione della consegna in caserma e un diritto  del Gomandanlc 
la Compagnia.

b) V a r r c s to  di Compagnia  sia egualmente nella facolta del Co- 
mandante la Compagnia, e viene iuflitto al sergente maggiore  ed ag l’ in
feriori coll’ inaspriinento della catena lunga , della catena corta  e del digiuno.

c) L a  reclusione nulla Casa d ’ arresto.
Questa specie di punizione disciplinare e applicabile unicamente ai 

sotto ufliciali dielro ordine del solo Comandanle del corpo.

III. L a  degradazione non permanente di u n  sott 'u fficialc  e pure  
u n ’ a ttr ibuz ione  del solo Comandantc del corpo.

A  F F E  11 T E N  Z E

L ’ inasprimento della catena corta  si estende sccondo le trasgressioni 
fmo a 48 ore, che e il grado massimo. Quando debba durare  piu di 
6 ore, si accorda ogni sei ore un proporzionato  respiro non minore di 
ore due.

L’ a rresto  a pane ed acqua po tra  durare  quallordici  g iorn i al piii,  
durante  i quali dovrassi sonnninistrare al condannalo un cibo caldo al- 
meno Ire volte per  sellimana.

E proibito di punire  un individuo in istato  di ubbriachezza.
L ’ ubbriachezza fuori di servizio sara  punita in via disciplinare, a 

meno che non vi concorra  1’ incorreggibilita  specialmente nei sotto ufficiali.
Per po ter  commisurare un’ equa punizione al colpevole dovra  il su

periore ( a  meno che la trasgressione non fosse stata commessa alla sua 
presenza) p rocu ra rs i  la sicurezza intorno alla qualita del fatto ed alle 
circostanze che 1’ accom pagnarono , per poter s tabiiire, se la mancanza 
non esca dai diritti  delle punizioni d isc ip linari;  dovra inoltre chiamare a 
rapporto  il prevenuto per sentire la sua discolpa, e lo rendera  edotto 
della sua mancanza, e dopo subita la punizione lo si fara nuovamente 
presentare  a rapporto  in cui lo si eceitera a migliore condotta.

P rocedendo il Superiore nel modo esposto, sara  in grado  di commi-



surare  il castigo proporzionato  alla mancanza, il dipendente si penelrel'A 
del proprio  torto , e questi sono i veri mezzi per conseguire la correzio- 
ne, precipuo seopo al quale deve tendere ogni punizione disciplinare.

A pplicazione delle pene d isc ip linari a i  diversi gradi dei m il i t i .

Le mancanze disciplinari commesse dai Generali o Colonnelli saranno 
riferite al Ministro di gue rra ,  per la sua determinazione; salvo il diritto 
del Generale di far passare  agli arresli  semplici il Colonnello resosi re- 
sponsabile per  una qualche mancanza.

Gli Ufficiali dal Tenente Colonnello in giii si puniranno disciplinary 
menle dai loro immediati S uperio f i ,  coW arresto in  časa , od anehe colla 
reclusione nella Časa d 'a rres to .  GV Im piegati  m il i ta r i  equiparali agli 
Ufficiali saranno puniti come questi ulliini.

I Sergenti  m agg ior i , i Sergenti , i Capi T a m b u r i  del corpo si puni
ranno  colla reclusione nella Casa d’ arresto,  occorrendo anche coll’ ina- 
sprimento della catena e del digiuno, nonehe nelle mancanze p iu  rilevanli, 
colla degradasione  ad un tempo determinalo a caporali  od anche a sem- 
plici soldati ( a w er ta s i  che Ia degradazione slabile 110:1 puo essere giudi- 
cata che da un Consiglio di guerra) .

La facolta di degradare  ad un tempo determinato, ed al piii fino a 
tre  mesi, coine si e gia dello, spetta soltanto al Comandante del corpo.

I Caporali  si puniseono coll’ arreslo  nelle prigioni del corpo, col- 
l ’ inasprimento della catena lunga 0 corta , con digiuno a pane ed acqua 
nonehe colla degradazione a semplici soldati a tempo determinalo.

I T a m b u r in i  ed i Soldati  si puniseono colla consegna in caserma o 
colla prigione presso Ia Compagnia coll’ esacerbazione della catena lunga
o corta, col digiuno a pane ed acqua e finalmente coll’ obbligare il col- 
pevole a prestare  servizio di guard ia  oltre al turno ordinario ,

1 Tam buri incorreggibili  saranno posti a servir col fucilc,

Avverlenza finale.

Ogni Ufficiale ha il d iritto di far passare agli a rresli un suo đipen- 
den te ; dovra pero farne immedialainente rapporto  al Comandante della 
Compagnia, m entre  non ista p iu  in  suo potere di mettere in liberla  1’ a r
rest ato.

Ad ogni Ufficiale distaceato sono assegnate per le punizioni disei- 
plinari le stesse facolta che spettano al capitano.

MAINARDI, Tenente di vascello 
CmSTIANCIG, f. di auditore generale  
ULLOA, Colonnello 
MILASNT, Colonnello 
MENGALDO, Assessore 
15 U A, Generale
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9 Febbraio.

Giusta 1’ avviso di convocnzione del 2 febbraio, l’ antica Assemblea 
dei deputati,  elelti in base del decreto 5 giugno 1848, si raecolse oggi 
nelia sala del Senalo del Palazzo ducale.

La sessione s ’aperse alle ore 10 e 1;2. E rano presenli numero 52 
deputati. Fa lta  la chiamala de’ nomi, il secretario Fare,  come portava 
l ’ ordine del g iorno, lesse il processo verbale dell’ultima sessione dell’ l l  
o ttobre , ed esso fu dall’ Assemblea approvato. Appresso, il presidente  
Rubbi  lesse i due decrcti. che r iportiam o nella parte u f f is ia le , coi quali 
e sciolta la presente, e convocata la nuova Assemblea; indi chiuse la 
sessione con le seguenti parole :

« Questo consesso nelle ultime scssioni eleggeva con voto di fiducia 
e confermava governanli, i quaii alle esauste e non produllive fmanze 
provvidero  con rimedii euergici e fru t tuos i ;  m antennero  costante il buou 
ordine in mezzo a gravi sacrifizii e penosa incertezza ; accolsero i pro- 
fughi delle provincie, dal che veniva mirabile accrescimento alla milizia; 
e diedero, a ’suoi prodi occasione di cogliere nella pugna uu serto non 
perituro.

« Giova sperare  che la nuova Assemblea abbia la maggiore  vcnlura  
di vedere stabilile le sorli della patria.

« Intauto il suo pieno mandato dischiude agli ingegni la rgo  campo 
di em ergere, svolgendo i principii di pubblico ordinamento piu confa- 
centi alla nostra  diflicile e s ingolar condizione.

« F inita  la nostra  missione, io lascio questo seggio, lieto del pen- 
siero ch’esso onorera  una mente piu vigorosa. »

9 Febbraio. 

L ettera  Manin al Depulato toscano Panalloni.

Amico fratello.

Sono gra to  a voi e agli allri membri della commissione per le paro 
le di simpalia in favore di Venezia, che avete in trodolte  nel p rogelto  di 
r isposta  at discorso dei grauduca.

Sono parimente gra to  all’interessamento affeltuoso, che voi, e l ’ otti- 
mo ministero, e gran  parte  della popolazione toscana, hanno preso , e 
prendono per  prom uovere collelte a nostro vantaggio.

Ma i bisogni sono im portuni, e i nostri bisogni immensi, p ressanti;  
e ogni giorno vanno crescendo sniisuratamente. E percio convicne che mi 
perm ettia te  di dirvi francamente che quanto  faceste non basta.

Se la guerra  conlro FAustria  e gue rra  nazionale, bisogna che tu t ta  
la nazione concorra elficacemente a sostenerue i pesi. Venezia e una for
tezza italiana, la sua resistenza e d ’ im porlanza morale e stra tegica in- 
contraslabile ed incontrastata. Ma Venezia non puo resistere pin oltre 
senza larghi sussidii di denaro, poiche la sua difesa costa ollre tre mi
lioni di lire correnti al inesc.



E pero se non si vuole che Venezia ccda, conviene che la rgh i  sus- 
sidii le siano trasmessi, e tos to , da tutti i governi italiani che professano 
volere la indipendenza nazionale. Dico i governi, poiche essi soli possono 
dare  aiuti eflicaci, mentre l’ esperienza dimoslra che le collelte private, 
importantissime come dimostrazione morale di s impatia, non possono dare 
risu ltam enti  proporzionati  alle gravissime nostre necessita.

II Piemonte, da tanti censurato, sotto il ministero Pinelli, dopo aver 
falio sagrifizii enormi alla cansa dell’indipendenza votava per Venezia un 
sussidio mensile di franchi 600  mila šino a guerralinita, La liberale To
scana sotto un ministero democratico non puo non seguire il nobile e- 
sempio.

So che le vostre finanze sono dissestate. Ma paragonalele alle noslre , 
ma credete quali espedicnli noi abbiamo ušato senza alcuu oslacolo della 
popoiazione. Se si vuole veracemente la liberazione d ’ Italia, conviene 
adoperare  mezzi energici e r i s o lu l i : le mezze misure non serviranno ehe 
a rovinarci e disonorarci.

In somma, se volete che questa cittadella italiana non ceda in mano 
dell’ Austria, e indispeusabile che in \ia te  sussidii larghi e pronti. Se 110, 
cadra , e cadra con essa la causa nobile e santa, per cui l ’ llalia  dice 
voler combaltere.

Perdonate  la franchezza delle mie parole, E il grido disperato che 
il fralello che alfo ga indirizza al fratello che lo puo salvare.

Addio di cuore.
Di Yenezia il 51 gennaio 1849.

Vostro a/fez. MANIN.

9 Febbraio. 

Iiisposta del presidente del consiglio dei m in istr i 
Schwurtsem berg.

Nella seduta del Parlamento del 26 gennaio, il presidente del Consi
glio dei ministri Schwartzcm berg rispose a parecchie inlerpellanze, fra 
cui a quella del deputato  Pitteri r igua rdo  alia questione italiana. Disse 
che il governo non intende opporsi alle tendenze dei popoli d ’ I ta l ia ,  in 
quanto mirano alla l iberta costituzionale .  E suo assunto di applicare 
pienamente il principio dell’eguaglianza delle nazionalila anche nel L om - 
bardo-Veneto, fermamente risoluto pero a combaltere la sollevazione colla 
forza, qualora  essa fosse per  manifestarsi di nuovo e ad impedire ad ogni 
coslo e con tu t t ’ i mezzi che stanno in suo potere, il distacco di quelle 
provincie dalla complessiva monarehia . R iguardo alle tra tta tive diploma- 
tichc non puo darne notizia, essendo esse aucora pendenti, ma lo fara, 
p resentando il relalivo carteggio , tosto che esse avranno condotto a qual- 
che risu lta to  0 saranno entra te  in uno stadio, in cui po tra  seguire senza 
pericolo la pubblicazione degli atli. Conchiuse il ministro dicendo che 
sap ra  tu te la re  1’ onore e 1’ in tegr i ta  della monarehia c che esso si assume 
la p iena responsabilila  di tale queslione.
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40 Febbraio.
Gli esuli qui raccolli vollero pianientc r icorđare  la cara memoria 

dei martiri  gloriosi, che iniziarono la noslra  rivoiuzione. Nella chiesa di
S. Zaccaria lecero essi i ’8 corrente celcbrare a loro spese ua servigio 
lunebre in espiazione delle anime dei loro fratelli cadnti sotto le baio- 
nette austriache in Padova nel giorno 8 febbraio 1848. Convennero tu tl i  
alia pia cerimonia, commossi dal desiderio vivissimo di rendere  a quelle 
illustri vitlime pin solenne testiinonianza di alfello, appena fugati i no- 
slri abborr i t i  nemici, quando i paesi da essi conculcaii r iso rgcranno  a 
liberissinia v ita ; ed i lugubri suoni della nnisica di questa guardia  civi- 
ca, e quelli della banda della legione Bacchiglione e Brenta, a lternando 
colle piclose salmodie dei sacerdoti, traevano dagli occhi degli astanti 
lagrim e di tenerezza, mentre inlondevano le piu vive speranze. Possano 
queste compiersi in breve !

Term itata  la messa, Fab . Zanghellini, da Feltrc , r icordava con cal- 
de ed eloquenli parole il barbaro  fatto della lo r  m orte ;  e, ritessendo la  
storia  infelice dei precedenti nostri disaslri , incorava 1’ Italia perche, 
composte una volta le interne discordie e conscia della p ropria  sua for- 
za, sorga di bel nuovo unaniine e coinpatta a cacciare lontane da se 
quelle armi omicide, le quali fanno turpissimo strazio delle misere p ro 
vincie della Lom bardia  e della Venezia, ricadute sotlo un giogo di ferro. 
Possano i fortissimi detli essere da tutli ascoltati, e sieno auspici del 
lictissimo g iorno , in cui il tricolore vcssillo sventolera teinulo sulle Alpi!

La Concordia, di Torino, con queste calde e generosc parole cso r la  
nuovamenle i popoli e governi italiani a soccorrer  Venezia:

« Abbiamo gia  dctto assai questa evidente v e r i ta ;  ma pu r  troppo  
e d ’ uopo ripeterla  : Venezia e il piu saldo baluardo della nostra  indi
pendenza. F orte  per la poslu ra  del luogo, e ben munila d ’uomini e d3ar- 
mi, essa ci porge  opportunity  di molestare e di assalire il nemico o 
nella sua discesa dalla Germania, o nelle stazioni dell’Adige.

« L ’arm ata  austriaca, che si trova di presente in Italia, non baste- 
rebbe ora a p re n d e r la ; ma se, per fame o per tradim ento , la p rendes- 
se, a noi sarebbe necessario duplicare le nostre  forze per poterla  riave- 
re con immensi sacrifizii. In Venezia, non vi ha soltanto Venezia, ma 
tu tto  il regno , tu tta  l ’ltalia . Nelle altre p a r t i ,  vediamo i priucipii alle 
prese coi fatti materiali, vediamo la lotta del sentimento nazionale con
tro la f'orza brutale , vediamo sobbollimento di artificii tenebrosi e ardi- 
menli soverchi e troppa  fiducia, vediamo aspirazioni sublimi e azio- 
i>e poca.

» Ma a Venezia si opera, e perche si opera e non si discute, ivi il 
governo e il popolo sono concordi, sono uniti, sono forti 1’ uno nell’ a l
tro . A Venezia non si ha  tempo ne per  vanti, ne per  detrazioni, e la 
continua presenza del nemico tiene desta la mcnte e pronto  Fan im o. Ma 
cio che e piu maraviglioso non e il p roposito  di tener fronte alla b a r



baric , bensi la coslanza nel mantcncrlo, malgrado quelle privazioni e 
quegli stenti, che nessuna viltoria  po tra  pieuamenle compensare. 11 po
polo di Venezia, da tanli mesi bloccato nelle sue lagune, e si poco stan- 
co di esserlo, che quasi si r igua rda  come in condizione naturale e dispo
ne di se come se talc stato dcbba ancora durare  lungamente.

« Noi, che parliaino francamente ai governi, non meno francamente 
parlerem o al popolo.

« Venezia ha una spesa di trc milioni al mese; il suo consunlivo 
del passalo dicembre sorpassa di quasi dugentomila lire quella somma, 
del la quale i cinque sesli sono per la guerra  e per la marina. Le sue 
rendite sono scarsissime; le ordinarie aggiungono a stento a dticcenlo- 
mila lire. Ma i prestili  volontarii e forzali, la creazione della carta  pa
tr io ttica , le sovvenzioni del Municipio, il r iscatto delle argenterie donate 
dai pri vati alla p a tr ia ,  i doni dei Veneziani, le Irallenute sui salarii e 
sulle pensioni, le questue nelle chiese della citta, i fondi della Zecca, i 
dcpositi dei privali e le offerle delle citta italiane hanno latto  satire la 
rendita  nel passato dicembre a quella cifra che bastasse a sostenerc le 
ingenti spese, c fare poco fondo di cassa pel nuovo anno. Al 1.® gennaio 
Venezia non aveva nelle sue easse che un milione e quattrocentomila lire.

« F ra t tan to  la m aggior quanlila  delle rendite sopradette consiste in 
debiti, che alia line della g u e r ra  dovranno essere p aga lL  Oltraccio i sa- 
crilizii, gia fatti dai Veneziani, sono cosi grandi che non potranno con- 
tinuare  a lun g o ;  il che si manifesta senz’ altro dal paragone della ren
dita consueta colla s traord inaria .

« F ra ttan to  le ofl’erte delle citta italiane, pervcnute a Venezia alio 
scadere dell’ anno, sommavano in tullo a poco piu cinquantciduemila li
re , mentre cjuelle della sola Venezia aggiungevano a sessantatremila.  Noi 
non nascondiamo queslo la t to ;  anzi preghiaino g l’ Italiani tutti a non 
lasciarselo fuggire di mente. Orsii che facciam noi ? Perche non siamo 
pron ti  e coslanli al soccorrerla ?

«■ Gerlo che, se Venezia fosse soltanto una citta, sarebbe stoltezza 
il volerla tenere a tanto p re z z o ;  ma Venezia e il forte inespugnabile, in 
cui e compendiata la salute italiana. S' ella non islesse, la mediazione 
avrebbe gia pronunciato che l ’Austria sia rislabilita, o d ’amore o di for- 
za, nel possesso del Lombardo-Veneto, che i forti del Piemonte sieno 
prcsidiati da truppe  tedesche, che il re Carlo Alberto soffra il disonore 
della disfatta e 1’ umiliazione della dipendeuza, che il  nostro S tatuto sia 
lacerato, che F aris tocrazia  torni a regnare ,  e che il popolo piemonte
se paghi le spese della g u e r ra  passata ed una porzione del debilo au- 
striaco.

« Codeste cose si sanno ; ma al momento decisivo non si ricordano. 
E ppure  ogni italiano deve averle continuamente presenti. Venezia deve 
essere a iu tata  da governi e da popo li ;  e se quelli mancano, quesli sup- 
pliscano. 11 ministero toscano si e fatto prom otore  di questi soccorsi; 
e da lodarlo, ma piu da imitarlo. »
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10 Febbraio. 

L ettera  d i Garibaldi a l suo capitano M am brm i 
attualm ente in F errara .

Circa alia mia gila a F e rra ra ,  voi non potetc idearvi quanta  voglia
io m ’ abbia, c con che soddisfazionp io m ’ incamminerei a quella volta :
io, che desidero coll’ anima far la guerra  ai neniici d ’ltalia , che vorrei 
di piu che avvicinarmi alF abborrila  schiatta dei Tedeschi ? Che piu g ra 
te vittime al nostro povero paese ? E poi la famiglia m art ire ,  la fami- 
glia lom barda, non merita forse piu di nessuno tulle  le nostre  simpatie, 
tutte le nostre  solleciludini ? Una delle idee, che piu sollecita l ’ im m agi- 
nazione mia, caro capitano, e quella di far la guerra  a m orte  ai Tede
schi . . . .  quella idea lanibe il mio cuore come le carezze di una aman- 
te . . . . quella idea mia realizzata, puo far di me un essere felicissimo.
Io fui commosso, caro Mambrini, e riconoscente alle g ra te  dimostrazioni 
di simpatia dei geiierosi Fci'raresi. Trasmettete loro  una mia paro la  d ’af- 
fetlo, e dite loro che si manlengano saldi nel p roposito  di r iso rgere  : 
che noi con loro farem rivivere i tempi eroici della noslra  bella p a tr ia :  
che, abbenche lontani, le aninie nostre saranno con loro sem pre: che 
affdino le daghe, e che noi non aspetteremo d ’esscre chiamati per  ra g -  
giungerli. Addio, addio ai fratelli tutti.

Ai 22 del 1849.
II vostiv  G . G a r i b a l d i .

10 Febbraio.

AL CITTADINO DITTATORE GIO: BATTISTA CAVEDALIS.

Cittadino Dittatore.

Onorato anche questa volta dal sulfragio de’ miei concitladini a se
vere qual Deputato nella nuova Assemblea de’ R appresenlanli ,  io sento il 
bisogno di en trarv i pur ora  forte di tu t ta  la mia indipendenza.

Impiegato del Governo qualunque ei s ia s i ,  e rappresentan te  del Po
polo e tale un abbinainento che la mia mente non seppe ne sa congiun- 
gere.

Rinunzio pertan to  fino da questo momento all’ ulficio di vice-segre- 
lario ch’ io copriva presso  il Consiglio di d i f e sa ,  essendo ora  lissato il 
giorno per l’ape r tu ra  dell’ Assemblea.

Salute e rispetto .
Venezia, 9 febbraio 1849.

II c ittadino  S. S. OLPER.
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Id  Febbraio.

GOVERNO P 1 C Y V I S 0 R I 0  D I  T f iH E Z lA .

Avviso.
L’ Assemblea dei rappresen tau ti  dello Stato di Venezia terra la prima 

pubblica adunanza nel giorno 15 corrente ad u n ’ ora pomeridiana, nella 
sala del l la g g io r  Consiglio del Palazzo Ducale.

Fino a che 1’ Assemblea avra determinato le norme stabili per  lo 
intervento dei cittadini alle adunanze , dovranno questi essere muniti de’ 
v ig l i e t t i , la distribuzione dei quali sara  fatta di volta in volta dai rap 
presentauti.

L ’ ingresso al Palazzo sa ra  per la po rta  detta della carta  e per  
quella d ’ acqua , rendendo os tens ib le  il viglielto. Alla sala dell’ Assem
blea si ascendera per la scala della Biblioteca.

I viglietti dovranno consegnarsi alia porta  della sala e saranno ri-  
consegnati a chi desiderasse di uscirne.

Nessuno potra  entrare  nella sala, ne civili, ne m ilita r i ,  con armi di 
qualunque s o r t a , ne con bastoni od ombrelle.

Durante 1’adunanza ognuno r im arra  a capo scoperto cd in assolulo 
silenzio. Chi turbasse in qualsiasi modo la t ran qu il l i ta ,  o desse segni di 
approvazione o di disapprovazione , sa ra  escluso dalla sala.

II presidente dell’ Assemblea dara  percio gli ordini opportun i agli 
ufficiali della forza pubblica messa a sua disposizione, e fara, in caso di 
bisogno , sgom brare  anche in tieramente la sala.

Venezia, 11 febbraio 1849.

per ordine del governo

11 segrclario  J. ZENNARI.

i l  Febbraio.

FUGA DEL GRANDUCA DI TOSCANA.

La notte scorsa tornava da Siena il ministro Montanelli, recando no
tizia che il g randuca fosse fuggito  di cola, lasciando un biglietto in cui 
adduceva , che , avendolo il Papa  minacciato della scom unica ,  se avesse 
aderito alia Costituente i ta l ian a ,  cgli non vedeva modo migliore per to- 
gliersi a questo pericolo che di allonlauarsi dalla Toscana.



11 Febbraio.
R om a,  5 f tbbraio.

49

APERTURA DELLA COSTITUENTE.

La piu bella so lenn ita , che il popolo italiano abbia f a t to , ha oggi 
avuto luogo in Roma : le milizie , la civica , il popolo ban contribuito a 
renderla maestosa.

Dal Campidoglio , ch’era parato a fesla, preceduti e circondati da 
milizie e dalle varie band iere ,  i rappresentanti del popolo si recarono per  
il Corso e per la Scrola al palazzo della Cancelleria. Tutto era o r d in e ; 
e a chi ben guardava, non solamente ordine, ma dipinta era nel volto di 
ognuno una grave maesta. Bello e notare che gli em igrati lombardi rac-  
colli sotto una bandiera tricolore ciuta d ’un velo nero, andavano con bel- 
l ’ordiue nel co r tegg io ;  e uniti a loro vi stavano gli em igrati  napoletani, 
che avevano anche la loro bandiera. L ’unione di queste due classi d ’emi- 
grati era  moito significativa.

Si giunse quindi alla Cancelleria. I rappresen tan ti  prendono il loro 
posto.

Arrivata nella sala, la Commissione provvisoria di governo viene sa- 
lutata dagli applausi de’ deputati e del pubblico , che in gran  quantila  
riempie le tribune.

Mons. M u z z a r d l i  apre la sessione, accordando la parola al ministro 
deH’iuterno , sig. A rm cllin i.  Questi legge un lungo discorso (che  daremo 
in p ro s ie g u o ) ,  nel quale rende conto esatto di cio che ha fatto la Com- 
missione di governo. E applaudito sp esso , e al suo linire gli evviva sor- 
gono fragorosi da tutte  le parti.

Quindi prende la provvisoria presidenza il piu vecchio d ’ e t a ,  sig. 
Filippo S e n e s i : e occupano i posli dc’ segretarii  qualtro  dei piu giovani 
rappresentanti.

Si fa l ’ appello nom inale ,  e si trovano esser 440  g l’ intervenuti.
II presidente ordina che ciascuno ponga il nome in un biglietto, onde 

si formiao 10 Commissioni per  la scambievole verifica de’ poteri.
11 rappresentante  gen. G aribaldi  propone che , senza stare alle for- 

m alita , non si lasci il popolo incerto del suo sta to e si proclami la re- 
pubb lica , solo governo p roprio  dei Romani.

II presidente  risponde ch’ e necessario anteccdentemente verificare i 
poteri e discutere.

II principe di Canino  appogg ia  il parere  di Garibaldi.
S terb in i  dice dovere esser degno di Roma e del popolo cio che la 

Costituente decidera. La volonta dev’essere libera ed iudipendente. Percio 
debbono seguirsi le leggi di ordine, seguite presso ogni Assemblea la piu 
liberale. La discussione dev’esser grave e pondera ta ,  onde si dica che la 
Costituente sappia i mi tare il magistero dell’antico Senato della repubblica 
romana. Vegga 1’ Europa  checche si faccia da ques t’Assemblea, esser ben 
discusso. ( Applausi v iv is s im i).

Quindi scambiatesi poche parole gentili t r a  G aribald i  e S te rb in i , si 
passa al sorteggio  delle Commissioni.
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Completate le q u a l i , il presidente  annunzia che le Commissioni si 
r iun iranno  domaui a mezzodi per la \erifica dei poteri.

Oh ! certamente questa prima sessione ha scosso gli animi di lutli. 
Incredibile e stato il rispetto  del pubblico, ehe parea mulo contemplasse 
i depula li ,  rieordaudo i tempi magnauimi dell’anlica repubblica. 11 discorso 
del uiinistro Armellini, scritto con e lo q u en za , con in g e g n o , con perfetla 
cognizione de’ te m p i ,  armonizzo con tu lti  i cuori. E dopo lui bella sono 
sul labbro  del general Garibaldi Ja parola  repubblica, di quel prode, che 
a llra  bandiera non ha avuto m a i , ne a llra  polrebbe averne. Egli p e r o ,  
spinto dal suo generoso sen t im en to , non ha  saputo altenersi agli usi 
parlamentarii .

E a proposito  di cio conchiudiam o, dicendo ai dep u la l i :  0  rap p re 
sen tan t i ,  la voslra volonla e volonta del popolo ; cio che voi deciderele 
sara legge per noi. Ma, checche sta luire te , ricordatevi che si deve discutere, 
e con calma pouderatamente. N on l 'im p c lo  del cuore, ma sodi ragionamenli 
ci mostreranno degni di verace libcrla. Con la massima calma il popolo vi 
ha eletti, con la massima calma discutete. Allora, allora solamenle sarete 
degni del popolo che vi eleggeva.

Abbiamo dello che le tribune erano piene, ma pochi i rappresentanti  
delle estere nazioni alia tr ibuna diplomatica. II segrctario  della repubblica 
francese stava incognito fra i giornalisti. Da molti del popolo si critieo 
questo suo operare : noi lo scusiamo col dire che voile stare piu da vi- 
cino alla tr ibuna degli o ra to r i ,  per po ter  riferire in Francia quanto vi 
fu d e t to ,  e questo perche in avvenire non sia piu travisala  la verita co
me e sta ta  fmora.

Discorso del m in is tro  dell’ in terno Arm ellin i.

La g ran d ’ opera, 1’ opera della nostra  redenzione e compiuta. Quale 
spettacolo maestoso, quello di una vera rappresentanza del popo lo?  Ec- 
colo per la prima volta in Italia, eccolo in lioma. Che siate i ben ve
nuti t r a  noi, o eletli della nazione!

Noi tutti siamo superbi di sa lu tarv i:  il governo provvisorio si com- 
piace (Finchinarsi reverente al vostro cospetto, ed io, con irepidanza mi- 
sta d ’orgoglio , indirizzo a voi primo la parola , nel momento in cui vi 
p repara te  a discutere e deliberare sulla grande quistione dei nostri de- 
stini. Sara questo il piu bel giorno della mia v i l a ; dopo di che credero 
di avere bastantemente vissuto, ed allora un solo voto faro nel lasciar- 
la, che l’ltalia tu t ta  sia libera, sia u n i ta ;  entri per tal modo nella fami- 
glia delle grandi nazioni, e si ponga fors’anche alla testa del movimen- 
to europeo.

Quanto ci e costata, o concittadini, questa convocazione! Quanto di 
aver guarentito  la liberta delle elezioni, di aver lotlato conlro gli osla- 
coli di chi fremeva e tremava al pensiero della vostra  onn ipo tenza! L JEu- 
ropa  arm ata  guatava questo luogo con una palpitante aspetlazione. Tut
ti gli occhi con ansiosa attenzione si volgevano al Campidoglio, per am- 
n iirare , come dopo tanti seeoli questa citta, questa eterna Roma, si ri- 
desti da  un sonno, lungo come la morte, a mettcr fuori il possenle anc- 
lito di una seconda vita, che sa ra ,  lo assicuriamo, immorlale.
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Rappresentanti!  Siamo tutti e ci chiamiamo Romani; non apparte- 
niamo ad alcun altro che a noi, che all’ Ita lia ;  poiche e patria  eomune. 
Non e piu tempo di considerare gli stati come dominii di una casta 
qualsiasi. I popoli non sono proprieta, non sono prebende di una gerar- 
chia, ne dote di un saccrdozio. L’ epoca di queste bizzarre infeudazioni 
e p a s s a ta ; Dio ha creato i popoli li b e r i : nessuua besteimnia piu insana 
della pretesa di applicare alle coronc 1’ impronta del dirilto divino; co
me se F autore della natura  fosse capace contraddirsi, scrivendo la legge 
di liberta nel cuore di milioni e milioni, e facendone poi tanti schiavi 
di un solo.

Ohiauiamci dunque ugualmente e di cuore col nome, per  cosi dire, 
natalizio baltesimale di Romani. Piautati nel centro e nel cuore d ’Italia, 
di cui siamo la parte  piu sacra, piu storica e piu p red ilc l ta ; uniti poli- 
ticamente da piu secoli con questa bella capitate; doppiamente fratelli 
tra  noi, siamo alteri di po r ta r  tutti lo stesso nome, quello che ci de
ve ispirare  si grandi e si gloriose commozioni, quello di popolo e di 
Romani.

Nell’ atto di riconoscere la vostra sovranila, e di rassegnare nelle 
vostre mani il potere a cui ci chiamo la suprema necessita della patria , 
vi renderemo sommariamente conto della origine della nostra missione, 
e del modo col quale credemmo di corrisponderv i; vel renderemo delio 
stato in cui abbiamo lasciata la cosa pubblica, di cui deponiamo le re- 
dini nelle vostre mani.

Pio IX, nome che s’ associera nella sloria ad una delle epoche piu 
importanli, si era impegnato in una via che lo faceva stromento della 
rilorma p iu  s traordinaria  in Italia: la fondazione della noslra nazionali- 
ta  e della liberta sulle rovine della diplomazia e dell’assolutismo feudale 
e monarchico. Ma con esse doveva finire anche un altro elemenlo, che 
eccitava le antipatie piu profonde : la monarehia teocratica e il governo 
clericale.

Succeduto alla troppo diuturna tirannide di un detestato predeccs- 
sore; is truito  dalla esperienza sui pericoli e sui disastri, che aveva ge
nerali la oslinazione sempre piu re trograda  di quel fatale pontificalo; 
dotalo di un cuore non d u ro ;  educalo nel mondo e non ne’chiostri, ove 
s’ispira e professa la religione non del Yangelo, ma della inquisizione e 
del h igo tt ism o; non poteva rimanere insensibile ai reclami, che da tu tte  
le parti  protestavano contro gli abusi di decrepite istituzioni e la com- 
pressione sistematica del progresso, che d ’altra parte  lottava contro ogni 
resistenza: quindi l’inaugurazione dell’amnislia, la facilitazione, anzi che 
liberta, della stampa, l’organizzazione della Municipality nella capitale, la 
Consulta di stato, la Costituzione, tuttoche capziosa ed informe, e tutte 
le altre istituzioni che ne formarono I’apoteosi, e che fecero per qualche 
anno sperare  in lui un di quegli uomini, che manda la Provvidenza di 
quando in quando al genere umano, in segno di riconciliazione quando e 
slanca di punire.

Ma la legge del progresso  morale e imperiosa e inesorabile. I popoli 
riconoscono nella soddisfazione de’ proprii diritti  un benelizio, quando non 
se ne perde il merito coll’arrestars i;  ed intuonano solennemente ai potenti
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cd agli arbitri đe’loro tlestini quella gran  sentenza, non chi cominciu , m a  
chi persevera, solo si pub salvure.

11 riformatore gerarca non comprese abbastanza Fallezza della mis* 
sione, a cui lo chiamava la pienezza dei tempi. Credeva ad ogni conces- 
sione di aver finito; e quasi si pentiva di averla portala troppo  oltre, 
appena si accorgeva che i popoli per una legge istintiva della umana per- 
fettibilila, gridavano •  avanti, avanti. » Avvedendosi che le rediui gli fug- 
givano di mano, e che l’ impeto non era piu in caso di ratteuersi, comin- 
ciava gia a pentirsi della troppa  fiducia, colla quale erasi abbandonato 
ag l’ impulsi di un cuore non fatto per la tirannide. Spaurilo pero da una 
coscienza meticolosa, dagli scrupoli e dai pregiudizii, sembrandogli gia 
una specie di sacrilegio le concessioni falte al laicale a spese del cleri- 
calo; assediato dagli assalti e dalle insidie della diplomazia, che fremeva 
di vedere un capo della Chiesa, se 11011 alla testa, almeno proclive alle 
istituzioni liberali; persuaso forse che, qualunquc cosa facesse, si era fermo 
di romperla affatto col potere temporale della S. Sede, egli doveva, alla 
prima occasione veramente decisiva, a rreslarsi,  indietreggiare, e quasi r i-  
t ra l ta re  quanto aveva solennemente promcsso 0 fatto sperare.

L ’occasione 11011 manco; fu questa la guerra  dell’ indipendenza e della 
nazionalita: la gu erra  contro 1’Austria. Egli pote allora conoscere che 
questa era  Pabolizione del tra tta to  di Vienna; era lo scioglimento della 
diplomazia della sacra lega; era  in somma la proscrizione della teocrazia, 
la separazione del potere spirituale dal temporale. E questo era  cio che
il popolo anelava, era la coudizione alla quale non si potevano rassegnare 
i consiglieri occulti e palesi, prossinii e lontani, la debolezza e i preg iu
dizii del principe sacerdotc. II Pontefice, circondato dalle insidie dei tr isti , 
persuadevasi dello scisma, del principio, liinesto ai popoli, di manlenere 
neutrale lo stato della Chiesa, e del dovere di trasmettere ai successori 
in tatto  il potere tradizionale. E siccome un principe costituzionale 11011 
puo seguire che i voleri del popolo, cosi vedeva nella Coslituzione un 
ordinamento come incompatibile coi doveri, ai quali obbediva come capo 
della Chiesa.

Quindi venne la celebre allocuzione del Concistoro 29 a p r i le ; questa 
professione di fede politica, che tutti ricordano dolorosamente, e che servi 
11011 poco ad eclissare la slella di Maslaij ed a segnare il primo passo al 
divorzio accaduto di poi fra principe e popolo. Noi non vediamo in essa 
soltanto la dichiarazione del Pontefice che protesta di abborrire  da una 
guerra  fra credenti;  111a vi scopriamo anche una manifesta tendenza al-
1 antico sistema ed una diserzione dalla causa della nazionalita italiana, 
che e guarentigia solenne della liberta di tutti g l’ Italiani. Leggete  attcn- 
tamente quel discorso. Voi vi troverete profondamente radicati gli antichi 
principii. II Papa, quasi fosse colpevole, si scusa c si giustifica innanzi 
alia diplomazia di quanto precedenlemente aveva operato. Cosi dichiarava 
di non voler procedere come esigevano i tempi, e minacciava quasi di 
fare un ritorno al passato. E  voi vedete fin dove si e inoltra ta  questa 
sventuratissima apostasia.

Io non vi parlero di quanto venne in appresso. Fu  una lo tta  conti- 
nua dc due principii, del costituzionale, che ii principe aveva abbracciato
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con poca convinzione c con minore conosccnza, e del tcocratico, che la 
deholezza ingenita di coscienza, e le suggestioni della perfidia, e delle 
illusion! che lo circondano, tennero sempre vivo nello spirito del regnante.

Quindi 1*impossibility, di un ministero con questo antagonismo fra 
l ’elemento responsabile ed irresponsabile, il flusso e riflusso del potere 
per  gli a ffuri csteri fra il laicato e il clericato, una crisi ministeriale in 
istato di permanenza, la chiusura o proroga delle Gamere deliberanti, il 
tcutativo l'unesto della restaurazione di una politica re tro g rad a  nel mini
stero di agosto, la tragedia 15 novembre alia r iapertura  de’due Gonsigli, 
e fmalmente la memorabile dimostrazione sul Quirinale del di susseguente, 

Voi conoscete i fatti gravi, che ne conseguitarono. La formazione di 
un ministero proposto  dal popolo, in parte ricusato dal principe, la di lui 
fuga tenebrosa da Roma, le misure del ministero e delle Gamere dopo 
quella cvasione; fmalmente la creazione di una Giunta di stato provvisorio.

II paese era ridolto ad uno stato anomalo dal momento che ii p rin 
cipe, colla stessa partenza violando lo Statuto, aveva infranto il patto fra
il trono e la nazioue; patto che, se non poteva dirsi definitivo per lo 
spirito dei tempi, era pero il solo riconosciuto nello stato.

II ministero del 46 novembre e la Camera dei deputati avevano con- 
tinuato comunque a rappresentare  il principio costituzionale, e con una 
longanimita onorevole, perche dettata  da carita cittadina, lottarono gran  
tempo per dissimulare a se stessi ed agli altri il grande cangiamento che 
si era operato, c mantenere possibile il ravvicinamento col principe.

Gli uomini, che veggono fra noi fazioni t roppo impazienti, e parli t i  
sistematicamente estremi, dovrebbero tcner conto della condotta, che non 
dispero di r icom porre  la macchina costituzionale, e di portare  senza scosse 
l’ordinamento dello stato ad un sistema di normalita e di larghczza po
litica, di cui si sentiva universalmente il bisogno. La rivoluzione esito per 
molto tempo a spiegarsi, e non si rivelo apertamente, sc non dopo che il 
principe sembrava non lasciare altra alternativa fra Pantico regno delPar- 
bitrio assoluto e la completa emancipazione. Esso rifiutava ogni t ra t ta t iva ;  
disdegnava e respingeva messaggi, rispondeva colle proteste piu imperiose 
e mistiche ad ogni misura di assicurazione, che si prendeva in Roma, 
frasmetteva ordini assoluti e dispotici da un litorale straniero, in mezzo 
di una diplomazia ostile alle nostre franchigie , e sotto la protezione 
ad un governo reazionario , distaccato dal resto d ’ Italia, e collegato pa- 
lesemente col nemico comune.

Allora fu che si penso seriamente al parti to  di uscire dallo stato di 
esitazione, abborrendo da una reduce tirannia, e dal mantenere il provvi- 
sorio sopra un terreno ardente di mille gravi questioni.

La opinione pubblica aveva frattanto progredito  a grandi passi. II 
popolo, spaventato dalla memoria dell’antica tirannide, deluso sull’ a rgo -  
mento della Costituzionej ch ’era stata una promessa ogni giorno violata, 
una menzogna; piu impaziente ed ardito nelle speranze che il governo i 
cui tem poreggiam enti gli riuscivano penosi ed inesplicabili; divorando il 
cammino colla istintiva perspicacia delle moltitudini, aveva sentito il 
bisogno di u n  o rd inam ento  iondato sopra basi piu slabili delle prece- 
denti, aveva trovato nella coscienza di se medesimo 1’ unico principio a
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cio capace, Faveva tradolto  iu una parola, che tosto s’incarnava nella pra- 
tica —  la Costituente romana.

La Costituente romana era il grido, che si levava spontaneo, gene
rale, irresistibile da ogni parte . L ’opporsi sarebbe stato ad un tempo di- 
s^onoscere la neccssita, e la volonta del paese.

F ra  il principe assente presso lo straniero, che sembrava non am- 
mettere mezzi di riconciliazione, e la nazione che volea fondare sopra una 
base stabile i proprii  destini, non v’era  da esitare.

In questa condizione di cose si trovava lo stato, quando ebbe luogo
il nostro avvenimento al potere, e Fassunzione di quella responsabilita, di 
cui veniamo a render conto.

La sovranita, che professiamo e riconosciamo sempre esistente nel popolo 
per diritto, partito  il sovrano, vi esisteva anche di fatto. Fu  dunque ad 
esso che conveniva ricorrere ed appellarsi per uscire dal bivio terribile 
lra la sommissione alla tirannide e gli orrori  miuacciosi dell’anarchia.

Presentammo in conseguenza al Consiglio dei deputati la proposizione 
di couvocare un’Assembla a sufFrngio diretto ed universale, conforme al 
principio della pura democrazia, che e la religione politica dell’Europa 
a ttua le ;  principio di giustizia per quanti credono nel dogma della ugua- 
glianza, e, nello stato atluale, per noi divenuta una logica necessita, quando 
si doveva in te rrogare  la sovranita popolare.

Trovanuno in quegli uomini, a ltronde rispettabili, dove perplessita , 
dove pusi l lan im ity  dove dichiarazione d ’ incompetenza e difetto di man- 
dalo, dove anco contrarieta assoluta. Aggiungasi che molti di loro si erano 
r it ira ti ,  altri si assentavano dalle sedu te ;  cosicclie ogni deliberazione, per 
difetto di numero legale, si procrastinava, anzi si rendeva im possib le .

Risolvemmo percio di pronunziarne la chiusura, d 'altronde regolaris- 
sima perche Fauno della legislatura toccava il suo fine.

Divenuti liberi appena, ecco nuovo imbarazzo. La Giunta di stato, 
composta d ’uomini d ’universale fiducia ed estimazione, fu una misura fe- 
lice, un temperamento prudente , nella vedovanza del trono. Se non che, 
l ’ improvvisa r inunzia  del presidente ne trasse seco la dissoluzione.

Rimasti soli al timone dello stato , senza principe, senza reggenza, 
senza Consigli legislativi, vedemmo eon compiacenza l’adesione del paese 
alla risoluzione di formare col nostro ministero una Commissione provvi
soria di governo per lo stalo romano. Fu  obbedito ai nostri ordini, furono 
eseguite le nostre leggi, fu conservata per tu tto  una tranquillita  ammira- 
bile; ci pervennero da tutte parti  indirizzi di approvazione e di s im palia ; 
le potenze italiane e straniere mantennero con noi relazioni ofjiciose, ed 
alcune poco meno che officiali.

Una delle prime nostre operazioni fu la sanzione della legge sulla 
convocazione e l’organizzazione dell’Assembla nazionale dello stato, che 
avevamo noi stessi iuiziata e proposta sotto il regime de’corpi legislativi.

Voi sapete con quali difficolta ci convenne lottare, e quali ostacoli 
ci si suseitarono contro per  d is truggere  questa speranza suprem a della 
nostra  salute, odio e spavento della reazione, e di quanti aspiravano nel 
segreto contro i progressi della nostra  vita politica.

II clero ci fulminava, i funzionarii ci abbandonavano, le potesta ci

54



trnđivanoj !c municipality si scioglievano; la stessa fede di qualche a rm a 
sembrava vacillare, lo spettro  delPinlervento straniero  c delle cospirazioni 
interne cercava di spargere  liva noi lo sgoincnto.

Ma il popolo era  con noi, e quando vi e il popolo, vi č anche Iddio. 
Di ehi, e di ':he paventare ?

La Commissione non si stanco, non piego, non si fece imporre. Rad- 
doppio sorveglianza, attivd forze, merito l’opinione delle masse, r ingiovani 
l’autorita  provinciale, si collego colle Commissioni che istitui da per tulio 
in luogo delle m ag is tra tu re ;  sciolse tutte le dilficolta per appianare  la via 
ai grandi comizii, e svento tutte le macchine della opposizione e del fana- 
tismo. In somma, fece uso di tutti i mezzi per riuscire, vincere e trionfare.

Riusci, vinse, trionfo. Gli eletti della nazione furono nominati da mi- 
gliaia e migliaia di sulfragii. Voi, rappresentanti  di tre  milioni d ’Italiani, 
siete il trofeo, voi siete il r isultato di questa in trapresa singolare del- 
l’elezione a sufl'ragio direlto  ed universale, di cui fu dato in Italia il primo 
esempio da noi, in un concorso di circostanze oltremodo s traordinarie , 
che sara fecondo d ’ immense conseguenze, e formera l ’epoca piu g loriosa 
della noslra  s toria , quella della nostra  nazionalita ed indipendenza.

Un’altra opera pure fu compiuta nel corso della noslra amministra- 
zione; noi la riferiamo con soddisfazione, ed (osiamo dirlo) con orgoglio.

L ’Assetnblea generale, t ra tta  dalle varie nostre provincie, era gia de- 
cretala. Ma noi non dovevamo star soli. La coscienza della intera peni- 
sola si sdegnava del frazionamento imposto e mantenuto in Italia dal giogo 
straniero. Dalle Alpi al mare trinacrio, non v’e che una nazione; 1111a 
nelle glorie e nei dolori del passato, una negli sforzi del presente, una 
nelle speranze dell’avvenire.

La Costituente i ta l ia n a  era un pensiero generale, era stala Ia pa ro la  
d’ ordine del niovimento del 1G novembre, era sta la  la p rim a dimanda 
delle provincie al ministero sorto in quella occasione. Facendo della ro 
mana il primo nucleo della nazionale italiana, abbiamo falta professione 
della nostra  fede politica, tradotto  in atto il g ran  principio, aspirazione 
sublime di quante  anime grandi ci presentano da varii secoli i nostri 
annali. fremito universale della pen iso la ; la Sovranita  e ia Unita  na
zionale.

Noi felici, che un avvenimento, vagheggiato  per tanto tempo come 
una poesia, diverra  fra poco un fatto e una  storia !

La Commissione del provvisorio governo e soddisfatta di un tan lo  
risultato. Non se ne a r ro g a  pero il merito, che tutto e r iserbato  alla 
nazione. Essa lo voleva; lo ottenne. Sicguano pure i nostri nemici a ca- 
ra tte rizzare  questo falto siccome 1’ opera di poehi faziosi. Insensati!  Ilan- 
iio veduto se il loro parti to  era numeroso e potente! Clie non fecero ? 
che r ispnrm iarono per aizzarci F un contro F altro , per  r ivolgere  i nostri 
difensori contro il governo, e farne dei nemici? Ne una goccia di sangue 
si č sparso. II frinatismo non fece conquistc. I Monitorii, il general Zuc- 
ehi, gli S vizzeri, e una piccola parte  del elero e de’ conventi, il danaro  
e le promesse per  subornare, furono tu tti  su tterfugi che non iseopri-  
rono se non se la debolezza dei nostri avversarii , e l ’ impotenza di una 
causa che questi linirono di rovinare.
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Io non v’in tra t te rro  lungamente e minutamente su cio, che nei vari 
rami di amministrazione abbiamo operate .

Cominciando dall’interno, rammentatevi che il governo clericalc si 
serbo lungameute pressoche unico stazionario in Europa. Le vecchie 
istituzioni conservavano i difetti dei tempi di barbarie, in cui erano nate, 
e ne avevano la decrepitezza. Non solo nel passato vivevasi, ma nella 
corruzione de! passato. II nuovo pontificato, alla sua origine, fu quasi 
costretto pel movimento europeo ad entrare  nelle vie nuove;  ma, per 
mancanza di logica, di energia, non aveva circondato le nuove istituzioni 
di quelle innovazioni che ne dipendono, e senza cui quelle non si possono 
svolgere. A canto alla Costituzione, sussistevauo istituzioni feudali; ad 
un ministero responsabile ed una Camera laica, 1’ influenza irresponsabile 
dell’ elemento ecclesiastico; le disposizioni di Gregorio con tu tti  i loro 
vizii sopravvivevano nell’ amministrazione civile, ad imbastardire e d isar-  
m onizzare quelle, che si iutroducevano a svolgere lo spirito di progresso.

T ra  i vostri lavori precipui, cittadini rappresentanti,  sara  questo di 
sgom brare  il terreno da tutti gF in tra lc i  del passato. Intanto noi dove- 
vamo provvedere alle riforme piu urgenli  e p reparare  il paese alla nuova 
posizione, in cui en tre ra  per opera vostra. La coscienza non ci rimorde 
di avere mal corrisposto a questa  gloriosa niissione di vostri precursori.

Abbiamo percio r in n o ra to  quasi interamente il regime provinciale. 
Abbiamo sostituito nella presidenza delle provincie, agli uomini del clero 
ed a quei di fede poco sicura a! principio delle riforme, uomini nuovi, 
provati  per  devozione alia causa nazionale, di senno energico, e di onestA 
senza ipocrisia. L ’ importantissimo lavoro della organizzazione dei Muni- 
cipii, secondo il principio d e m o c r a t i c  rifondera i Consigli e le IVlagi- 
s lra tu re .  I Municipii avranno 1’ autonomia e la coscienza di se medesimi, 
senza compromettere colla foga auarchica e col g retto  egoismo la solida- 
rieta della nazione, s tre t ta  in quella vece ad una vigorosa e compatta 
unita. Cosi, ponendo con una mano la scure sul vecchio guasto , e col- 
l ’a ltra  preparando  il materiale a riedificare, abbiamo portato  l ’ azione 
riformatrice tanto sugli uomini che sulle cose.

Una raccolta compendiosa, ma feconda di riforme, suila legge civile, 
sulle materie piu frequenti, o p iu  trascura te j  o piu gravi, po tra  supplire  
anche lungamente al bisogno degl’ interessi materiali senza troppo  aflret- 
ta re  la compilazione dei Codici, per cui si esige la dilazione indispensa- 
bile ad un riordinainento generale e defmitivo.

Altre nostre leggi provvidero al sistema delle pensioni pei magistrali 
e g l’ impiegati meritevoli di r iposo per  la lunghezza dei servigii prestati , 
alle vedove ed ai ligli orfanelli, alia marina cosi abbandonata e negletta, 
alla disciplina militare con un Codice tu t to  nuovo, alia dannosissima ne
cessita della rinnovazione decennale delle iscrizioni ipotecarie, alia pro
cedura civile, al reg is tro ,  alia confusione dell’ onesto interesse dei capitali 
col m ostro  dell’ usura ,  all’ abuso delle fiducie testamentarie, e a quello 
delle cambiali fittizie, vera ru ina delle piazze.

L ’abolizione dei vincoli de’ m aggiorati e fedccommessi, e della invc- 
s t i tu ra  fattizia sui beni, che sotto il regime passato soggiacevano, come 
gli uomini, alia servitu politica, e stato un benellcio, in cui non abbiamo
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creduto t roppo  sollecito di prevcnire la fu lura  legislazione, per 1’ urgcnza 
di r idonare  alia liberta del commercio immensi valori di propriety.

Si e sgrava la  la popolazione piu operosa e indigeute da un dazio 
improvvido e vessatorio, che desolava le campagne, ed e ra  il frutto dei 
dolori e delle lagrime del povero.

Riformati gli uffiici, disciplinali i dicasteri, semplificati e posli in 
una giusla economia tutti i rami dell’amministrazionc.

Le misure di polizia non sono state ne languide da comprometterc 
la causa della patria , assalita da tante mene occulte e da tante mosse 
palesi, ne sbilauciale al segno nell’energia da rendere odiosa ed invisa 
una d ilta lu ra  provvisoria: sgomentare i tristi, senz’allarmare il pubblico 
e i cittadini tranquilli, e stato lo scopo insieme e l’effetto, che si č cer- 
calo ed oltenuto in un tempo di tanta efl'ervescenza interna ed esterna.

Passando al ramo de’ pufyblici lavori e del commercio; gli sconvol- 
gimenti politici, come sempre, avevano agilo  nelle condizioni economiche 
dello stato, e sopra ttu tto  delle classi piu numerose e piu povere, su cui 
pesavano gia  vecchi abusi. Provvedere alia mancanza di lavoro, alleviare 
per quanto era possibile i pesi della parte  piu bisognosa del popolo, 
era , non solo dovere di umanita, ma di ordine e di moralita  pubblica. 
A tal uopo, oltre alPabolizione gia accennala di una imposta che, g ra -  
vitando sui generi di piu urgente e generale necessita, pesava massima- 
meute sull’ indigente, si provvide all’ attivazione di opere pubbliche giovc- 
voli non solo ad ornare la citta, ma a fornire un pane alle arti  ed alia 
industria, duran te  Ia crisi commerciale, e massimamente a neutralizzare 
i danni della mancanza dei forestieri, che nella nostra  citta spendevano, 
ciascun inverno, meglio di un milione e mezzo di scudi; cose tu tte , che 
udirete p iu  distesainenle dal ministro stesso dei lavori pubblici c del 
commercio.

In ordine al tcsoro pubblico, non verremo enumerando gli ostacoli 
finanziarii di un governo che, potendo diflicilmente per la sua situazione 
provvisoria aprire  nuove fouti di ricchczza, trovava deboli le precedenti, 
ed esausto l ’ erario . Ogni mezzo vigoroso, lecito a chi porti  un espresso 
mandato dalla nazione, avrebbe in esso assunto l’ aspetto  di violenza. 
Tali anguslie ci furono ostacoli tremendi per  provvedere a tutti i b isogni 
dello stato, e principalmente ai militari.

I preparativi per la guerra  costiluivano l ’ esigenza piu imperiosa 
della noslra  posizione. Intanto noi, oltre alia scarsezza del num erario ,  
trovammo u n ’ assoluta mancanza di tradizione militare nella truppa  rego -  
Inre, un difetto d ’orgauizzazione in tulta  la milizia, di regolam ento nel-
1 udicio di tale ministero, ed oltre cio immensi bisogni di m ateriali , arm i, 
equipaggio , artig lieria , cavalli, locali, caserme ed ogni a ltro  appara to  di 
guerra .

Come vedete, la nostra  opera fu generalmente r is tre t ta  a mantenere 
le forze che esistevano, mentre le diflicolta, che vi accennammo, c’ impe- 
divano Paum entar le  quanto avremmo d es id c ra to : pure ci confortiamo di 
»on aver fatto poco, e quando la causa dell’ iudipendenza chiamera le 
nostre  lile sotto la sua bandiera, un’ arm ata  poco al di sotto di quaran-  
tamila uomini lormera il conlingente roinano.
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Ci conforta sopra ttu tto  il pensiero che il governo che succederit, piu 
potente d ; influenza morale e di mezzi materiali, Irovi elementi con cui 
facilmenle costituire un primo ed otlimo nucleo di una f'orza militare, 
per  numero e per organizzazione corrispondente alia dignita  e liberta in
terna, e al dovere che hanno le nostre provincie di concorrere, in una 
maniera proporzionale, cpiando che sia, nella guerra  contro lo s tran ie ro ;  
di che v ’in tra l te r ra  con piu soddislazione il ministro di guerra  e di marina.

Eccoci ora alia giustizia. L ’ufficio, a cui abbiamo pin dolorosamente 
obbedito, fu quello di prevenire con energiche istituzioni ogni commovi- 
mento che, di lieve im portanza in altri  tempi, nelle nostre circostanze 
avrebbe potuto tu rbare  la tranqui I lita, necessaria ad avere nelle elezioni 
l ’ espressione della opiuione pubblica, sincera, libera da ogni influenza di 
timore o di agitazione. Oltre cio, nel mentre era rispettalo ogni partito , 
anzi si chiamavano tutti egualmente a comparire innanzi al sovrano giu- 
dizio del popolo, ogni attentato , che tendesse a strascinare la quistione 
nel campo della violenza, o della g u e rra  civile, ci pareva delitto tanto 
p iu  grave, quanto m aggiore  era il danuo che poteva risultarne, e piu 
sacra l’au torita ,  che per tal modo \eniva sconosciuta, e la maesta, che 
veniva ad esser lesa. Questi pcricoli ci si affacciavauo tanto piu probabili 
e pin pericolosi nella milizia, che non era stato possibile purificare da 
(pialehe vestigio del governo ecclesiastico: cio che slabiliva fra noi, mas- 
simamente nei gradi piu elevati, il germe di una congiura permanente, 
collegata e forse nudrila  col denaro  dell’ eslero. Tali osservazioni ci pa- 
iono, non diremo giustilicare, ma spiegare piu che a sufficienza i provve- 
dimenti di giustizia s traord inaria ,  sotto la cui protezione ponemmo la 
sicurezza pubblica. Riconosciamo che in tale via si puo facilmente tra -  
scendere, e che, invocando tali principii, talvolta la liberta ha degenera to 
in tirannide. Questo ci da doppia ragione di compiacerci che le circo
stanze non ci abbiano chiamati ad usare di tali armi, se non in alcuni 
poclii casi, sui quali non puo essere dubbio il giudizio pubblico; e anche 
in questi noi ci siamo sempre posli sotto il sindacalo della piu estesa 
pu b b l ic i ta ; il resto l’ udirele dal ministro di grazia  e giustizia.

La pubblica istruzione era quale si poteva aspeltare dalla direzione 
gesuilica e clericale, che ne aveva il monopolio; vale a dire a r re tra ta  di 
p iu  secoli, che la r iportavano, per  cosi dire, al medio evo. Ma la verita 
nel mondo odierno e una luce, che non lascia piu tenebre ; e l ’ intelletto 
umano e quello che meno di tu tto  si lascia t iranneggiare  ed uccidere dal 
giogo dell’ e rro re  e dell’ impostura. Vi dicano Vienna e Berlino di che 
siano slate capaci le giovcntii studiose. Noi quindi abbiamo secondato il 
movimento della University, che si e organizzata  in una legione, dedi- 
candosi a servire col braccio quella patria , a cui p reparano d ’ altra par
te gli eminenti servigii del sapcre. Indipendentemenle da cio, abbiamo 
aumentato la Facolta e le ca t ted re ;  abbiamo estesa la sfera ove ccrcare
i profbssori, che non saranno piu la privativa de’ cenobii e della Chiesa. 
Senza punto negligentare la istruzione religiosa, lasciando al elero Ia 
piena liberta  della istituzione teologica, abbiamo preordinato  il piano 
della istruzione comune, laica, libera, come la democrazia r ivendica; di che 
meglio il ministro della pubblica islruzione vi dara  conto alia sua volla.
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Ecpovi quanto , in poco piu di qunranta giorni, la Commissione 
provvisoria di governo ha fatto per Ia conservazione, tutcla e prosperity 
dello stato. Abbiamo fiducia che, se non riconoscerete cio esser molto, 
non ci negherete il merito del buon volere, e del sacrifizio per ottenere 
anche piu. La noslra  coscienza non ci accusa di nu lla ;  che se voi ci 
accompagnerete colla vostra approvazione, rientrando nella vita privata, 
noi crederemo di aver ottenuto un guiderdone troppo onorato , quando 
sentiremo dirci zelanti servitori di questo popolo. cosi buonoj cosi g ran
de, cosi degno; di questo nostro solo sovrano, nostro Dio, a cui solo 
consagriamo di cuore il riposo, e, sc fia duopo, consagreremo la no
stra vita.

Quanto all’ estere r e la z io n i , su cui riceverete piu ampie comunica- 
zioni del respettivo ministro presidente del Consiglio, noi trovammo in- 
te rro tta  ogni relazione coi governi s tranieri e con quelli degli stessi stati 
italiani. II toscano pero , legato a noi di fede e di sperauza , ci segui 
colla sua simpalia. Col sardo pure s ’ iniziarono tra tta tive, delle quali ab- 
biamo motivi di essere soddisfatti. Noi per tal modo, pressoche isolali al 
di fu o r i , alle proteste e minacce della diplomazia non rispondemmo che 
preparandoci per quanto era in noi a resistere. Sentendo che i nostr i  
principii erano 1’ esprcssione di quelli del paese, Ia giustizia della noslra  
causa ci ha fatto confidare in quella potenza di sacrificio , della quale 6 
capace un popolo che Dio suscita a nuova vita. La temerita  ci parve un 
o b b l ig o : l ’avere elevata la bandiera italiana sul Campidoglio sarebbe 
stato un sacrilegio verso tu tta  la grandezza del passato e dell’ avvenire 
d Italia per chi non si fosse sentito capace di sostenerla onoralamente. 
Qualunque cosa avvenisse, se non ci era concesso l’essere certi della vit- 
to r ia ,  dovevamo assicurarci la coscienza di non aver mancato al nostro 
dovere ,  al nome di Roma ed a quello d ’ Italia.

Del r e s to ,  ne siamo sicuri, la simpalia delle nazioni re lte  a demo- 
crazia non manchera giammai di opporsi a chi lentasse di sopraffarci col 
numero e colla materiale \iolenza. La noslra causa non e iso la ta ,  non e 
quella di un popolo : essa ha una eslensione im m ensa , giacche la demo- 
crazia ogni giorno guadagna terreno e vince sulla prepotenza del vec- 
chio sistema. Abbiamo alleali da per tu tlo  sotto questo rapporto .  Non e 
piu dato sofl'ocare impunemente un popolo perche egli abbia osalo pro- 
clamare il dirilto naturale  di reggersi come gli aggrada . Le sacre leglie 
trovano il nemico nel p roprio  seno. Un’ altra  lega piu sacrosanta , quella 
dei popoli ,  s ' in g ro s s a  e si fa compalla ogni di piu , per umiliare e com- 
batlere anche , ove occorresse ,  quella dei re.

Quanto a n o i ,  Tordine e lo sv iluppo , ch ’ebbero il suffragio univer
sale, mostrano che il nostro  popo lo ,  proclamando la p rop r ia  so v ra n i ta ,  
p ro d am o  un d i r i t to ,  ch’ egli e capace di esercitare. II suffragio universale 
non fu applicato con tanta rego larita  ed estensione , forse neppure nei 
l u o g h i , ove questa stessa istiluzione fu iniziata.

II nostro popolo , primo in Italia che si e trovato  libero, vi ha chia- 
niati sul Campidoglio a inaugurare  una nuova era alia pa tr ia ,  a so ttra r la  
dal giogo interno e s traniero , a ricostituirla  in una nazione, a purificarla 
dalla gravila  dell’ antica l irannide e dalle reccnli menzogne coslituzionali.
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Voi sedete , o c it tad in i, fra i scpolcri di due grandi epoche. Dali’ una 
par te  vi stanno le rovine dell’ Italia dei Cesari,  dall’a ltra  le rovine della 
Italia dei Papi. A voi locca elevare un edilicio, che possa posare su quelle 
niacerie, e I’opera della vita non sembri minore di quella della m o r te ,  e 
possa fiammeggiare degnamente sul terreno ove dorme il fulmine delFaquila 
rom ana e del V aticano, la bandiera dell’ Italia, del popolo.

Dopo c io ,  noi inauguriam o i vostri immortali lavori sotto gli auspicii 
di queste due santissime parole : I ta l iu  e Popolo.

11 Febbraio. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA 

Unit a e D em ocrasia. —  Dio e il Popolo.

Salute ai fratelli che sotto la ferrea mano del barbaro sostengono 
la dignita  nazionale, e inostrano all’ Europa che fra 1’Italiano e FAuslriaco 
non vi puo esser pace ne tregua  mai. Agli esuli e santissima gioia il 
vostro italiano contegno, —  per tal modo si rappresenta  da se il popolo 
Lombardo-Veneto al congresso di Brusselles, che ormai dovra riconoscere 
11011 esservi mediazione possibile senza la indipendenza. — Che nessun ita
liano osi andar depulato della sua citta all’ Assemblea austriaca di Krem- 
sier, che, ingannando 1’ E uropa, tenta di presentare a Brusselles un ’Austria 
costituita e pacificata, mentre tuona il cannone in Ungheria, e i suoi ma- 
reseialli s ’ alfaticano sul Po e sul Danubio a spegnere nel sangue 1a na- 
zionalita dei popoli oppressi. Stolti cessate dagli inulili s fo rz i! la spada 
non spegne la idea: mentre i bollettini austriaci annunziano caduta Buda, 
e pacificata la Lom bardia , il g ran  principio della Sovranita  del popolo, 
pronunciato alla dieta di K rem sier  in faccia a ll’assolulismo, minaccia di 
sciogliere 1’Assemblea che volea far r isorgere  una  nazione  austriaca  in 
Europa. •— Fratelli che soffrite, fratelli che siete lontani dai vostri eari 
solfrenli, non credete che il nostro  paese debba subire 1’ Austria, o alten- 
dere il buon volere del re di P iem on te : una volta, se ben vi ricorda, 
1’ Italia era  Milano; oggi 1’ Italia e in Roma, in Veuezia, in Genova, in 
F irenze, dappertu tto  ove italiani uomini combattono e si apparecchiano a 
combattere in nome della Unila  e dell’ Indipendenza  della patria . Mentre 
i nostri fratelli del Piemonte di nuovo riformano le schiere, la Toscana, 
che diede gli eroici volontarii di Curtatone, p repara  un esercito ; in Roma, 
fuggito  Pio IX, alia debolezza ed alle finzioni del suo governo succede 
un  potere popolare, e le associazioni e i Gircoli di tutte le citta della 
Romagna si uniscono a gara  per proclamare decaduto il Papa : e la Co- 
stituente I ta l iana  e couvocata in Roma. Fin nella stessa Napoli, in mezzo 
ai gesuiti, ai lazzaroni, ai satelliti del rc Borbone, si brucio pubblica- 
mente la scomunica che il Papa lancio contro gF Italiani, o ra  che voglion 
com batter davvero ed esser nazione. E lo saremo per Dio! non credete 
a chi dice esservi oggi in Italia anarch ia  e vane pa ro le :  prim a di scen- 
der in campo 25  milioni d ’ uomini divisi da  tan to  tempo per le male arti
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dei loro principi, doveano pure intendersi fra loro e riconoscersi fratelli—• 
lasciate che s ’ urtino di nuovo le spade, e allora ai gridi succederamio i 
forti fa tt i ;  quando i nostri soldati porteranno sulle insegne le Aquile Ro
mane, c la croce Sabauda e il giglio di Firenze indicheranno soltanto i 
vari conlingenti del grande esercito nazionale, le nostre  bandiere svento- 
leranuo viltorioso oltre l’Alpi, e F Europa  s’ affretlera a riconoscere la 
risorta nazione italiana.

Italia 22 gennaio 4849.

11 Febbraio.

Non ha gunri il Constitutionnel, in un articolo sulla Questions i ta 
liana,  diceva che il Lombardo-Veneto e ra  per F Austria una possessione 
passiva, quantunque volte fosse obbligata a mantenervi piu di 45 ,000  uo- 
liiini di guarnigioue. Noi non siamo dello stesso avviso, e le cifre che 
andremo esponendo lo provano.

II Lombardo-Veneto conta poco piu di cinque milioni di anime, _di 
cui la Lombardia ne possiede qualche cento mila piu del Veneto. Secondo 
Tegobonsky, la Lombardia nel 1839 fruttava una rendita di 4 9 ,2 0 0 ,0 0 0  
fiorini ( f r .  50 ,442 ,000) e il Veneto fioriiii 15 ,040,000 (fr. 39 ,294 ,400) ,
lo che da in tutto fr. 89 ,406,400.

Noi abbiamo dati s icuri; da cui risulta  che negli ultimi anni la ren
dita della sola Lombardia sommava a quasi 70 milioni di franchi, ed a 
CO milioni quella del Veneto; in tutto 430 milioni di franchi. Le spese 
di amministrazione della Lombardia sommavano a circa 41 milioni di 
franchi, ed a 40  quelle del Veneto. Dedotte pertan to  dai 130 milioni di 
rendita i 21 milioni di spese, ne rimangono ancora 409 , che r idurrem o 
alia cifra tonda, onde conteggiarvi g l’ interessi del debito pubblico lom- 
bardo-veneto, che negli ultimi tempi era  di 200  milioni di franchi.

II Lombardo-Veneto dava dunque una rendita  di 400  milioni, depu- 
rata da ogni spesa di amministrazione civile. Restavano le spese del mi- 
litare e della piceola marina, che manteneva FAustria , e il mantenimento 
di cui doveva essere r iparti to  su tu tta  la monarehia , la quale ne godeva 
insieme i vantaggi. F ra  l ’ uno e F a l t r a  calcolando 60 milioni, F A u str ia  
percepiva ancora dal Lombardo-Veneto una rendita  netta di 40  milioni di 
franchi all’ anno.

In poche parole, il Lombardo-Veneto costituiva circa 4 ;7 di tu t ta  la 
popolazione dell’ iinpero, corrispondeva esso solo 4 j3  delle sue rendite, e 
|iei vantaggi politici, civili e commerciali e ra  posto in coda di tu tt i .  Se 
nilatti si computa tu tto  il denaro, che FAustria  in t ren ta tre  anni estrasse 
dal Lombardo-Veneto per imposte rego lari ,  per  vendita di beni demaniali, 
per debito pubblico aumentato senza necessita ed eziandio fraudolente- 
mente, si ha  niente meno della cospicua somma di circa quindici volte 
cento milioni; somma che avrebbe potuto accrescere di non poco la pro- 
sperila, non solo di un piccolo stato di cinque milioni di abitanti,_ ma

61



eziandio di tutto 1’ impero auslriaco, c d ie  invece ando a pcrdcrsi nella 
sfondala voragine di un’ amministrazione tenebrosa e dilapidatrice, di 
u n ’amministrazione che in tren ta tre  anni di pace, invece di sanare le 
piaghe delle passate guerre ,  le ha accresciute di molto, ha triplicato il 
suo debito pubblico, e I’ ha ridotta al fenomeno, unico nella storia del- 
F E uropa, che la rivoluzione di un giorno basto per isfasciare tu tta  quanta 
la monarehia e ge tta r la  sopra uno spaventevole precipizio.

A fronte di tauto denaro , che FAustria  traeva dal Lombardo-Veneto, 
se si domanda che cosa ella lece a lavore de’ suoi sudditi italiani, per 
verita  che ella e mollo impacciata a dare una risposta.

II commercio esterno mortificato da un sistema proibitivo, spinto 
fino a l l’ assu rdo ; il commercio interno inciampato da un sistema doganale 
il piu vessatorio, che mai dire si possa, e stante il quale non si polevano 
fare cento passi con un pacchetto solto il braccio senza incontrarsi in 
una visita di doganieri;  I’industria  nazionale sacrificata al monopolio di 
quella di Vienna e della B oem ia; non tutelata la p roprie ta  contro la ra 
pacity de’ fmanzieri; non tutelalc le persone contro g!i a rb ilrii  di polizia; 
le belle arli  andate in decadenza, la le lteralura  avvilita, lo sviluppo del- 
Fintelligeuza com presso; nessuno incoraggiamento dato a stabilimenti in
dustr ia l! ;  g F ingegn i,  che davano indizio di sollevarsi alquanto dalla oriz- 
zontale monotonia, considerati come segrcli nemici dello s t a to : un Gioia 
bersaglio  d’ incessanti persecuzioni: un Ilomagnosi lasciato morire nell 'iii- 
d igenza; perlino all’ innocente Manzoni fu ricusato ogui atto di lavore, 
di stima, di considerazione. Promossa clandestinamente la corruttela  de’ co- 
s tum i;  dello spionaggio fatto un dovere ai pubblici funzionarii, ai pro- 
fessori, ai maestri, ai p a r ro c c h i ; scandalizzata la morale pubblica dal 
favore patente dato ad uomini infami . . . .

T utto  al piu , il governo si occupo di strade, perche cio conferiva a 
suo interesse ; e di alcuui lavori idraulici per contenere o deviare il fu
rore  delle acque, perche le alluvioni, danneggiando i campi, scemavano 
anche i tr ibuti p re d ia l i ; ma il portolranco, conceduto a Venezia a con
dizioni oncrose, non valse ad infondere un p o ’ di vita a quella illustre 
citta, tiranneggia ta  non tanto dalla rivalita di Trieste, quanto dal mono
polio della Societa del Lloyd austriaco e dal sistema generale del gover
no, che pcsava come una massa di piombo. A Milano fu negata una Banca 
di sconto ed un Monte-sete. Pavia fu privata del suo arsenale, che faceva 
circolare un milione all’ anno in quella c itta ; Brescia dovette chiudere le 
numerose sue fabbriche d* arm i, perche ingelosivano il governo; Bergamo 
chiuse varie sue fucine di fusione o di riduzione del fe rro ; scaddero le 
manifatture di pannilani a Gandino ed a S c h io ;  scadde il commercio delle 
tele a Cremona, e quello dei refi a Salo, non potendo sostenere la con- 
correnza colla Germania austriaca, e non ricevendo dal governo ne inco- 
ragg iam enti ,  ne ap p o g g i;  Como vide chiudersi nel 1855, dopo due sccoli 
di esistenza, la splendida sua manifattura di pannilani, che alimentava piu 
di 500 poveri, e cosi via via.

I panegiristi  dell’ Austria sostennero piu volte che la Lombardia non 
godette mai di tanta  prosperity , quanto in quest’ ultima epoca di doini- 
nazione aus tr iaca ; e vorrebbero farne un merito al governo.
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Ma e da avvertirsi eho la Lombqrdia, dal 1800 al 1848, non fu mai 
piu calpestata da esereiti com ba tten ti ; le guerre ,  o si fecero da lontano,
« fuori de’ suoi eouiin i; quindi a lei non ne venne gran danno. La rivo- 
luzione del 93, conlerinata e regolata  da leggi successive, svineolando le 
mani morte, soppriiuendo i conventi, abolendo i fedecommessi, togliendo 
i paseoli couiuuiiii e šimi ii, mise a disposizione dell’ ag rico ltu ra  una quan
tity rilevante di terre, che prima giacevano infruttilere  o che davano 
jioco frulto, e che, slnnte una miglior cura, crebbero di valore. Grebbero 
il numero dei possidenti, le ricchezze si suddivisero, e 1’ eguaglianza ci- 
vile diede nuovi impulsi alia society, s ’ inlrodussero nuovi ram i d ’ indu- 
stria e nuovi raflinamenli nelle arti.

Cosi, sotto il governo italo-lrancese, cominciarono a svifupparsi que- 
gli elementi di p rosperity , che poi raggiunsero  il loro compimento nella 
successiva lunga pace, senza che il governo austriaco possa a ttr ibu irs i  
alcun merito, benehe minimo. Fu 1’ iudustriosa allivita  dei possidenti, che 
invigilavano essi medesimi la cultura dei loro fondi, e v’ introducevano 
tutte le migliorie di cui erano capaci; fu una saggia  economia, che i 
ricchi seppero in trodurre  nell’ amministrazione dei loro affari e con cui 
duplicarono le loro rendite: i signori lombardi amano ampiezza negli 
alloggi, lusso nei mobili, agi nella vita, ma non isciupano iu una notte 
al giuoco tu tte  le loro entrate  di un anno, come sogliono fare i signori 
ledesehi. All’ inconlro, nessuno o quasi nessuno spende F in tie ro  della sua 
rendita, e vi e la smania di accrescere piuttosto che di diminuire le pro- 
prie r icchezze; quindi tu tti  manlengono un’ azjenda molto regolare  delle 
loro cose domestiehe. Ecco le vere cause della prosperity  della Lom bar
dia, cause appieno indipendenti dal governo  . . . .

L ’ abbondanza dei capitali e lo spirito d ’ in trapresa  promossero nella 
Lombardia F im pian to  di varie grandi industrie, come filature di seta, di 
cotone, di lino, e varie ulili fondazioui, a cui il governo non diede mai 
un iucoraggiainento, se anche non le vide con gelosia o non tento d ’ in- 
ciamparle, od anche non le inciampo colle burocraliche sue terg iversa-  
zioni o colla sua rapacita  fiscale.

Perfino Je istituzioni pie , quesle venerabili fondazioni della genero- 
sita e beneficenza del riceo a sollievo dal p o v e ro ,  furono fatte bersaglio 
delFavarizia e malevolcnza del governo, che, solto il pretesto di tutelarle, 
le espilava. Egli volle mettervi le mani ,  egli se ne fece quasi padrone , 
egli le aggravo  di pesi indebili ,  egli le ridusse a tal punio , che m o l te ,  
e gli ospitali in ispecie, si trovarono in istato di quasi fallimeuto. L ’ospi- 
tale maggiore  di Milano, per  esem pio , uno dei piu ricchi d ’ Europa  ed  
aperto a t u t l i ,  senza distinzione di sesso , di religione o di p a t r i a ,  fu 
sopraccaricato di tante e cosi strane obbligazioni, che le sue rendite  non 
bastano piu  alle spese , intanto che il governo austriaco ricusa di pagar-  
gli cinque o sei milioni, di cui gli va debitore.

Da prima F amministrazione generale di questi stabilimenti veniva 
esercitata gratuilam enle  da ricchi nobili,  che vi trovavano u n ’occupazione 
disinteressata e confacente alla loro posizione. L ’ Austria la rese venale , 
onde si aggiunse una spesa , che prim a non esisteva; altre spese furono 
provocate dal sistema formalistico e burocra tico , che FAustria  introdusse
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anche in quelle a z ie n d e , e dalla pretesa tutcla governaliva; di maniera 
che non si poteva fare niuna c o sa ,  ancorche p iccola ,  senz’ averne prima 
riferito al governo e senz’ aver consumato tempo e denari in carteggi, in 
carta bolla ta , in p er iz ie ,  in esperimenti di asta e simili.

Se volessimo descrivere tu t t i  i vizii dei codici e dei t r ib u n a l i , non 
la finiremmo p i u /  Basti il dire che nei t r ib u n a l i ,  cosi civili come crimi- 
nali, vi erano assai Tedeschi, i q u a l i , mal comprendendo la lingua ita- 
l iana ,  pochissimo id ia le t t i ,  e nuovi affatto al paese ed ai suoi costumi, 
e ra  impossibile che polessero giudicare in buona coscienza, e con netta 
cognizione di causa. I processi criminali ( parliamo degli ordinarii) erano 
s e g r e l i ; l ’ imputato era  privo di ogni garanzia  e perlino di un difensore, 
perche per un a ssu rd o ,  possibile soltanto nella testa di un A ustr iaco , il 
codice dice formalmenle che il giudice e anche difensore dell’accusato; un 
indizio lega le ,  cioe un capriccio od un sospetto di polizia, bastavano per 
far carcerare un uomo e tenerlo in prig ione per piu mesi.

E quanto qu es t’ abuso contro il diritto della liberta personale fosse 
porta to  a ll’eccesso, lo atlestano lo tavolc statistiche pubblicate per ordine 
sovrano dal cons. C zorn ig , dove si vede che , sopra tre  carcerati per  una 
imputazione delittuosa, vi e sempre un innocente. Sopra ogni due rei un 
innocente imprigionato e leso nei suo interessi materiali e nel suo onore, 
i? cosa spaventevole.

Aggiungasi che i tr ibunali non erano l ib e r i , perche la polizia s ’ in- 
geriva di tutto e comandava ai medesimi. Dopo che i tribunali avevano 
assolto un im p u ta to ,  la polizia lo richiamava a se ,  e si a rb itrava  di so- 
stenerlo in carcere piu o meno lungo tempo senza darne ragione alcuna, 
e senza che niuno avesse il d iritto  di chiedergliela.

F r a ’ m o l t i ,  vogliamo riferirne uno che r ig u a rd a  persone conosciu- 
te , e che appartiene agli ultimi atti di prepotenza della polizia del Tor- 
resani :

II sig. Paolo Emilio Nicoli frequentava la casa della principessa Bcl- 
g io io so , quando trovavasi in Milano. La principessa era guardata  di tra- 
verso dal governo austriaco per  le note di lei opinioni, e perche si cre- 
deva che sotto i di lei auspicii uscisse a Parig i un periodico mensile , 
intitolato L ’ Ausonio,  e lo stile di cui non piaceva al marchese R agazz i ,  
d irettore della censura a Milano. Con tutto  cio, la polizia non ardiva in- 
veire con una d o n n a ,  che aveva poteuli relazioni, perche avrebbe eccitato 
gran  rum ore  ogni ing iu r ia ,  che le fosse recata. Non potendo percio baltere 
il cavallo, voile battere  Ia sella. Appena la principessa par t i  da Milano, al 
principio della quaresim a del 4 8 4 7 ,  il co: Bolza fece una visila domiciliare 
al sig .N icoli,  gli porto  via alcune carte insignificanti, ed alcuni giorni dopo
lo arresto  e lo condusse nelle carccri della polizia. lvi fu tra ttenuto  nelle 
segrete , e tormenlato per circa un mese con severe in q u is iz ion i , poi 
mandato al tribunale crim inale , ove fu tenuto sempre nelle segrete. II 
tr ibunale di prima is tan za , in seguito ad una nuova inquisitoria, dichiaro 
non trovar  luogo a procedere. II tribunale di appello confermo il suo 
g iu d iz io ; ma il Scnato di Verona, dietro le informazioni della polizia di 
Milano, lo rigetto  siccome imperfetto. Dopo una seconda procedura la 
prima istanza conchiuse come nella precedente. L ’ A ppello , che aveva
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approval« la p r im a conchiusione , onde dar  prova di zelo, rigelto  la se- 
couda, dicendo che non erano stati esauriti  tu tti  gli esami da farsi. Ec- 
coci aduuque ad una terza p rocedura ,  la q u a le ,  pel tribunale di prim a 
istanza, non prcsento risultali  diversi dalle due altre. II tribunale di Ap- 
pelo e il Senato di Verona si tennero fmalmente soddisfatti , e il s ignor 
ISicoli fu dichiarato , non gia assolto (p e rc h e  di u n ’accusa porta ta  dalla 
polizia, nessun tribunale puo a sso lv e re ) ,  ma posto a piede libero per 
mancanza di prove e con processo aperto. II piu bello si e che il s ignor 
ISicoli non ha mai poluto  sapere di quale colpa o delitto fosse precisa- 
mente accusato. Basla, dopo undici mesi di durissima e solitaria  prig io-  
nia, privato di l i b r i , di carta da scrivere e di ogni a ltro sollievo, ei si 
credeva linalmente in l ib e r ta ;  ma non la era ancora finita. La polizia lo 
richiamo a s e ,  lo tenne in careerc ancora un buon mese, finche un ’ arnica 
del conte Ficquelmont ne ottenne la liberta. E gli  usci qualchc settimana 
prima della rivoluzione di marzo.

Dopo 1’ aprile  del 1 8 1 4 ,  era trascorsa  una intera generaz ione, d u 
rante il qual tempo tutli i popoli dell’ E uropa  avevano dal piu al meno 
migliorato la loro condizione politica ? tu t t i  gli stati dal p iu  al meno 
avevano piegato verso il torronle delle idee che , sgorga te  dalla rivoluzione 
di Francia  e sopravvissute a ’ suoi t ra v ia m e n l i , eircolavano nella vita in- 
tellelliva delle nazioni e ne preparavano una trasformazione generale. 
Solamente F A u str ia ,  npn pure voile restare  im m ota, ma si ostino ez ian 
dio ad opporvi una resislenza m ateria le , allre ltanto  nociva a lei medesima 
quanto vana negli efl'elli. Genlro ed anima del dispolismo in E uropa , ella 
si tenne costantemente arm ata  e consumo il suo tempo e le sue risorsc 
nel fare una guerra ,  talora sorda, talora aperta , al progresso di principii, 
che per  la loro na tu ra  sono impalpabili e che agiscono sopra  regioni , 
sopra cui la forza non ha alcun dominio. Quella guerra  fu rivolta prin- 
cipalmente contro F l ta l in ,  e la sua dominazione di tren ta tre  anni non In 
che una lotta  perenne e sanguinosa fra il governo cd i popoli. Quindi i 
processi po li t ic i ,  le condanne feroci, il supplizio degli u n i ,  Fesilio degli 
altri furono pressoche continui;  ne contenta di t i ranneggiare  il Lombardo- 
Veneto, FAustria  voile estendere la malefica sua influenza su tu t ta  l ’ltalia, 
cd a lei principalmente si devono a l tr ibu ire  gli e r ro r i  de’ varii principi 
italiani e il sangue de’ loro sudditi , di cui tu tt i  si macchiarono. Quindi
1 odio contro F A ustr ia  crebbe a piu d o p p i ,  e la sua dominazione in Italia 
diventava sempre piu impossibile.

Dopo il 1 8 5 8 ,  parve nascere qualche tregua  , presagio di una ri-  
conciliazione; ma non fu cosi. Un’ amnistia agli em igrati  p o l i t i c i , e un 
po’ piu di moderazione nei r igo r i  che la polizia usava verso gli s tranieri,  
furono cio che illusero 1’ E uropa, e che fecero credere ad un cangiamento 
verso il bene nel sistema del governo austriaco. Ma il governo non ave
va m utato  in n ienle, e soltanto ei cominciava a senlire che le sue forze 
non erano piu quelle di prim a. Ma lungi dal concedere m ag g io r  spazio 
alle nuove idee , lungi dal piegare un tal poco all 'onda soverchiante dei 
nuo\i  bisogni sociali, il governo ricalcitrava sem pre piu pe r t inacem en te , 
e solfocava i popoli entro le spire vieppiii r ig ide  del dispotismo.

Questo crescente mal e ssere ,  che cominciava a farsi senlire anco 
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dai sudditi degli stati c red i ta r i i ,  r iuscira  tanto piu molesto a g l ’ I la l ia n i , 
cli’ erano tra tta ti  con assai meno r iguardo . L ’amministrazione diventava 
sempre piu complicata, sempre maggiore  la dipeudenza verso i dicasleri 
aulici di Vienna ; ogni g iorno  venivano tarpatc  le gia esili prerogative 
lasciate alle au torita  lom bardo-venete; cresce \a  il numero deg l’ impiegati 
te d e sc h i , e quindi 1’ ignoranza  nell’ amministrazione affidala a persone che 
non conoscevano il paese; crescevano le imposte, languiva il commercio, 
diminuivano i guadagni. Spariva il num erario  a tal punto, che nacquero 
alcune volte gravi im barazz i ,  massime a cagione dell’ a g g io ta g g io ; l ’in- 
telligenza era compressa , ogni carriera era diventata faticosa , insomnia 
tu tto  faceva prevedere una crisi.

II governo au s tr iaco ,  scialacquatore e sempre assetato di denaro , 
considerava la Lombardia come il suo E ld o ra d o ,  e ,  per ism u n g e r la ,  si 
persuadeva che ogni arbitrio  fosse lecito. Oltre le imposte, che erano gia 
pesanti e m aggiori  in tempo di pace che non lo fossero mai state sotto 
il regno  d ’ ltalia e duran te  la  g u e r r a ; la Lom bardia  ed il Veneto erano 
gravate  di a lcune , piu che non le altre p rov inc ie ,  e di altre  di cui le 
allre provincie erano esenti. Queste non liastando nel 4840, fu pubblicata 
la famosa legge sul h o llo ,  legge iiscalc , so lis tica , insidiosa , iniqua per 
tu tt i  i vers i ,  e tanto oscura che nessuno, neppure il legislatore, non seppe 
mai spiegarla  : infatti i decreti abbassati da S. M. per  dichiararne quando 
l ’ u n a ,  quando 1’altra p a r t ico la ,  sono tanti,  che raccolti, formano un di- 
screto volume. Con tuttocio la legge rimane tu t to ra  inintelligibile.

Questa invenzione, che eccito un lamento genera le ,  1'ece entrare  al- 
cuni milioni di piu nell’erario . Ma l ’urgenza di denaro essendo incessante, 
nel 1844, il Moute-lombardo-veneto fu aggravato  indebitamente di trenta 
milioni di lire austriache o 2 6 ,4 0 0 ,0 0 0  franch i:  e conviene c redere ,  che 
vi siano state latte altre aggiunte  non meno illegal! , perche il debito 
pubblico del Lombardo-venoto, che l’ Austria nel 4816 aveva guarentito 
che non oltrepasscrebbe i 70 milioni di fiorini ( fr. 4 72 ,700 ,000  ) ,  negli 
ultimi tempi giungeva agli 84, ed era quindi stato aum onlato di 36 mi
lioni e mezzo di lranchi sopra  uno stato che forniva ogni anno un resi- 
duo attivo di 4 0  milioni.

Circa nel medesimo tempo il governo, sempre nella necessita di far 
d a n a r i ,  r icorrcndo anco ai modi piu s c o n c i , si propose di mettere in 
opera due misure , che bastano esse sole a dim ostrare  quanto paterna e 
saggia  fosse l’ amministrazione dell’ Austria in Italia. Nel 1858 , si era 
is tituita  una guard ia  nobile Jombardo-veneta, e, per  m antenerla, Timposta 
prediale fu accresciuta di 5 p e r  1,000 per ogni scudo di estimo, lo che 
da circa 600 ,000  franchi all5anno. II governo  adunque avrebbe voluto 
che quei tre millesimi fossero capitalizzati e pagati a lui tu tto  in una 
v o lta ,  promettendo che d ’ora  innanzi la guardia  nobile sarebbe stata 
m antenuta  da lui. Se questa m isura  avesse avuto elfetto , il Lombardo- 
venelo avrebbe sborsato dodici milioni di f r a n c h i , che 1’Austria avrebbe 
sciupati in brevissimo tempo ; poi con qualehe pretesto il manteniinento 
della guardia  nobile sarebbe stato di bel nuovo aggrava to  sulle due pro
vincie i ta l ia n e ; ma 1’indisposizione del pubblico, che subodoro immediata- 
mente quell’ insidia, trasse anco le Gongregazioni a ricusarvisi fermamente.
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Anche piu perfida 1’ a ltra  misura. Da Vienna venne l’ insinuazione chc 
per scmplificare e rendere meno dispendiosa l ’amministrazione degli ospe- 
dali, ed atlri luoghi p i i , sarebbe stato bene che i medesimi dessero a 
livello i loro Condi. Sotto le belle apparenze di economia vi stava nascosta 
la rapacita . Nel Lombardo-veneto \ i sono in grandissimo numero le fon- 
dazioni p i e ;  non vi e c i t ta ,  11011 b o rg o ,  e si puo quasi dire non villag- 
g io , che 11011 ne possieda a lcu n a ; molte anche sono riccamente dotale : 
e tutte insieme montano alia ragguardevnle  somma di qualche centinaio 
di milioni. Ponendo a livello questa ingcnte ricchezza, la sola aldcale, 0 
diritto che il governo pcrcipisce per  si latte transazioni, avrebbe fru lta to  
a lPerar io  una ventina di milioni 0 piu. Inoltre ciascuno prevedeva c h e ,  
conipiula quella operaz ione, il governo avrebbe proposto ai livellarii il 
diritto di r i s c a t to , seinpreche pagassero a lui il fondo capitale del livello; 
di maniera che egli sarebbe subentrato nelle loro  obbligazioui e diven- 
tato il livellario generale di tutli i luoghi pii del Lombardo-veneto. C011 
questo ra g g iro  l ’ Austria avrebbe incassato da 4 50 a 200  milioni in da- 
naro o in cartelic di Monte e l’annuo canone ai luoghi pii lo avrebbe pa- 
gato con cedole della Banca di Vienna : tu tto  il num erario  spariva dal 
Lombardo-veneto e la carta veniva a prenderne il posto. Questa iniquila 
sollevo I’ indignazione g en era le ;  essa tu posta in evidenza da alcuni opu- 
scoli štam pati all’ e s t e rn o ,  e ,  malgrado l’ insistenza del g o v e rn o ,  quella 
immensa spoliazione non pole conseguire il suo efi'etto.

II tenlativo di regalare  la carta monetata alia Lombardia era sla to 
assaggiato pochi anni p r im a ,  quando il commercio di Milano , appog- 
giandosi ad una le g g e ,  che permelte a tu tte  le capital! dell’ inipero di 
avere una Banca di sconto, vollcro e r igere  un Monte Banco-sele. II C011- 
siglio aulico vi si oppose coslantemente, adducendo ora un preteslo , o ra  
un altro ; pu re ,  tu tte  le diflicolta sarcbbero sparite  , quando i Lom bardi 
avessero acconsenlito di ricevere nella loro sociela la Banca di Vienna , 
la quale diceva : al vostro Monte-banco volete dare un loudo di venti- 
quattro  m ilion i?  Ebbene dodici gli melterete vo i, gli a ltr i  dodici noi. 
Lqua senza dubbio era la p roposta ,  111a non era  accettabile per  una sol i 
differenza , ed era questa : che i dodici milioni dei Lom bardi sarebbero 
slali in oro ed argento  efiettivo, e quelli della Banca in cedole di sua 
firma : di maniera che il primo efi'etto era  di so t t ra r re  dalla L om bard ia  
dodici milioni in contante per  soffocarli nell’ abisso dei debili della Banca 
e dello S lato ; e la ca r ta ,  cominciala una volta ad essere messa in circo- 
lazione, ne sarebbe stata aumentala la quantita  aU’ infinito, come si fece 
negli antichi stati austriaci, ove oramai ogni specie effettiva e scomparsa.

Ad accrescer il gia grande malcontento per tu tt i  questi disonesti at- 
len ta ti ,  si aggiunse fmalmente la lama che il governo volesse agg ravare  il 
Lombardo-veneto di un preslito  forzato di GO m ilion i,  da prelevarsi nie- 
diante una sovr’imposta di sei centesimi per ogni scudo di estimo. La 
fama diveune certezza , quando si seppe che la legge stava gia sotlo i 
torchi della s tamperia reale. II Lombardo-veneto e ra  gia sopraecarico di 
imposte ; dal Lombardo-veneto si traevano ogni anno netti quaran ta  mi
l io n i ; tu lti  g l ' im piegh i  erano omai dati ai T edesch i;  tu tt i  i vantaggi 
erano per  le provincie tedesche; il commercio nel Lombardo-veneto era
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arenato  ; i commercianti non facevano quasi piu nulla ; 1c induslric  an- 
davano iu decadenza ; ogni dom anda dei Lonibardo-vencti, comunque mo- 
des ta ,  veniva re s p in ta ;  tulto  e ra  paralizzato o co m p resso ; e 1’ Austria , 
r icusando ogni a lto  di compiacenza verso quelle p ro v in c ie , non aveva 
a llro  pensiero che quello di opprimerle e di espilarle.

Commercio, industria , a r t i ,  scienze e lettere, tu tto  andava in rov ina; 
nessuna liberta politica ; mal rispetta ta  la liberta c iv i le ; ed ora, col ma- 
nom ettere  in modo tanto dispotico anco la p ropric ta  materiale, si vole- 
vano rovinare eziandio i possidenti, i soli che restassero ancora in piedi, 
c che infondessero ancora qualche \ i ta  nel paese.

Questi clamori si manifestarono talmente, che il governo, non solo 
dovette sospendere la sua legge, ma eziandio, con vile menzogna, smen- 
tirne 1’ esistenza colla sua Gazzetta ulfiziale di Milano, con quella stessa 
impudenza con cui, un mese fa, smenliva la coscrizione militare, che po
d l i  giorni dopo veniva pubblica ta :  tanto il governo austriaco e superiore 
alla v e rg o g n a !

Stavano le co.se in questi termini, quando il 16 giugno -i 846, dopo 
soli selte giorni di sede vacante, veniva eletto Pio IX, il quale ai 46 del 
susseguente mese pubblicava il suo l'amoso perdono. E ra  pure  allora che 
lord  Minto, mandato da lord  Palmerston, peregrinava  in Italia p e r  ecci- 
la re  i principi a scuotere il g iogo  dell’ Austria ed a fare ai loro popoli 
concessioni degne dei tempi. Roma, la Toscana, il Piemonte spiegarono 
nuova v i ta ;  1’ azione del pensiero, inceppala da sette lustri , r iprese il 
libero suo esercizio ; la š tam pa fu ravvivata;  e g l ’ Italiani fmalmente co- 
minciarono ad intendersi fra di loro , ed a sentire che aneh’ essi erano un 
popolo.

I Lombardi sono la gente meno papis ta  del mondo, e sanno per 
esperienza quanto poco sia da sperare  dalla sempre debole od equivoca 
politica dei p a p i ;  per  il che gli evviva a Pio I X ,  che risonavano al di 
la del Ticino e degli Appennini, erano uditi da loro con un sorriso  d ’ in- 
credulita e d ’ indifferenza, e i r i t ra t l i  o i simboli del nuovo Ponlelice, 
esposti in vista da alcuni speculatori, non trovavano molti acquirenti. 
E ra  quindi il momento opportuno  per 1’ Austria di r iguadagnare  il terreno 
perdu to  nella pubblica opinione. Se ella prendeva il tra lto , se ella dava 
ai Lombardo-Veneti m aggiori  l iberta  di quelle di cui godevauo gli Italiani 
del Piemonte, della Toscana e dello Stato rom ano, 1’ Austria avrebbe ri- 
sparm iato  a se stessa molti mali e p ro luugato  di un secolo il suo domi- 
nio in Italia. Lo scrittore  di queste pagine, con una supplica del 24  maržo 
4847_, ne faceva senlire la necessita al governatore  conte S paur  e lo pre- 
gava  di raccom andarla  alle supreme au to r i ta  auliehe. Ma la supplica ve
niva resli tu ita  il g iorno  seguente , coll’ a t t e r g a to : Non si pud fa r  luogo 
alla  domanda.  Donde si vede che il governo di Vienna, non solo era ri- 
soluto di calcare l ’ antica via, m a che a ’ suoi agenti in Italia aveva com- 
pai'tito ordini espliciti di non m andargli r im ostranze od altro , che potesse 
tendere ad un senso contrario .

I Lom bardi non ebbero da prim a alcun pensiero di separars i  dal- 
1’ Austria: essi desideravano soltanto di essere t ra l la t i  con m aggiore  equita, 
ui avere uiF amministrazione separa ta  dalle provincie tedesche o slave.
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colie quali essi non aveano nulla che faro, e <li godere anch’essi di quello 
liberta che erano omai diventate un patrim onio comune di lulli i popoli 
civili dell’E u ro p a ;  e fu soltanto F ostinato e violento procedere dell’ Au
stria che li trasse alla disperata  risoluzione di separars i  dellnitivamente 
da lei.

Infatti, i r igo r i  crescevano a misura che diminuivano altrove: la 
censura diventava sempre piu esigente, la polizia piu solistica, il governo 
piu imperioso, onde 1’ irritazione degli špiriti  trovava ogni di qualche 
nuovo alim ento ; e Pio IX, di cui nessuno da p rim a si curava , comincio 
a diventare anche il simbolo dela redenzione lombnrdo-veneta.

Crescendo quindi il malconlenlo nel Lombardo-Veneto, a misura che 
si ampliava la liberta  negli altri paesi d ’ Italia, fu allora 'che 1’ Austria  
concepi un disegno degno di lei. Una congiura, che doveva aver luogo 
in Roma il 46 luglio 4847 , doveva po rta re  la s trage  fra un popolo iner-  
me e festeggiante, ed ammazzare o rap ire  il Pontelice. Onde tra r re  un 
pronto vantaggio  da quest’ azione orribile, Radetzky, il g iorno  seguente , 
faceva invadere F erra ra ,  Ma la congiura fu scoperta , e 1’ aggrcssione con
tra  uno stato inolfensivo ed amico, mettendo in vie m agg io r  luce le tri- 
stizie dell’ Austria, accrebbe 1’ odio e gli sdegni contro di lei,

Altri misfatti non tardarono  a manifestarsi in Milano, L ’ Austria, onde 
giuslificare un assembramento considerevole di forze in Italia e t rovare  
>m pretesto per  farne pagare  le spese agl* Italiani, che avevano la scia- 
gura di essere suoi sudditi, commise alia polizia di Milano di promuovere 
disordini; onde, nata qualche grave sedizione, si offrissc il deslro  d ’ ini- 
porre una forte contribuzione al paese e di raddoppiare  il contingente 
della guarn ig ione, adducendo la necessita di dover conteuere le ribellanti 
provincie. Questa asserzione, che pare strana, e confermala pienamente 
dal procedere della polizia e del maresciallo Radetzky, e dai successivi 
awenim enti ,  che in a ltro modo sarebbero inesplicabili.

II maresciallo Radetzky, il d ire ttore  di polizia Torresani, e lo stesso 
conte Pachta , non furono mai uomini di sangue, ne che si compiacessero 
di gettars i  a misure avveutate o sediziose; che anzi portavano  lo spirito  
dello stesso loro governo, diflidente e cauto. Tutti  tre erano in Italia da 
trenta e piu anni, conoscevano perfettamente il paese, e sapevano quanto  
cgli fosse in e rm e ;  e sapevano altresi che, se i Milanesi sono di um ore  
allegro e satirico, sono anche inoffensivi e niente inclinati alle sedizioni; 
F pure questi t re  uomini, contro F abituale loro cara ttere  e contro F in- 
teresse stesso del governo che servivano, d iventarono tutto ad un t ra t to  
lacinorosi, tu rbo len ti ,  p rovoca to r i ;  e sono essi che iniziarono tu tte  le 
somniosse popolari  e tu tte  le scene di sangue, che si successero dal set- 
tembre in poi.

Donde questo singolar mutam ento , se non era dietro ordini r icevuti 
da Vienna? A qual uopo co rre r  dielro ad una congiura  e in traccia di 
Un comitato segre to , che essi medesimi sapevano non esistere, se non p e r  
avere pretesti d ’ inquietare i privati ed il pubblico?  A che gli arb itr i i  la -  
sciati al Bolza e la licenza accordata ai poliziolti se non p e r  provocare' 
sdegni e reazion i?

Queste concitate esasperazioni erano gia cominciate da un mesc5
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quando, il 5 settembre, il nuovo arcivescovo Roniili fece il solenne suo 
ingresso in Milano; e basta leggere gli avvisi pubblicati dalla polizia in 
quell’ occasione, e conlrontarli  con altri analoghi della Municipality, per 
rilevare come la polizia si alimentasse di fiele a fronte della gioia del 
pubblico, cui, pe r  aver ottenuto un arcivescovo italiano e non tedesco, 
pareva di avere ottenuta  una vittoria.

Immenso popolo era  accorso dalle vicine provincie a Milano, e la 
sera del 5, essendovi una magnilica illuminazione, quasi trecento mila 
persone si erano affollate nel centro della c i t ta ;  la polizia aveva preparati 
i suoi poliziotli onde suscitrire qualche tum ulto , indi fare man bassa sulla 
popolazione. Ma la Provvidenza salvo Milano. Quando lo spettacolo era 
nel p iu  bello, e la moltitudine piu affollata, una pioggia  improvvisa e 
d iro ttissim a fece tu tl i  l'uggire.

La polizia non si disanimo per  questo. La sera dell’ otto, essendosi 
r ipe tu ta  1’ illuminazione, nacquero le tragedie  di piazza Fontana , ove il 
Bolza, spingendo i poliziotli contro la tranqnilla  mollitudiue, colie scia- 
bole, e colie baionette , molti r im asero  feriti, ed uno vi perdette la vita.

II Municipio ne mosse gravi querele al governo, che furono mandate 
a Vienna ; la violcnza era evidente, i fatti erano constatali. Ma, dieci o 
dodici giorni dopo, che giunse da Vienna? Che il bo lza  e i poliziotli 
fossero ricompensali in denaro e r ingrazia ti  del loro zelo pel pubblico 
servizio. Potevasi t ra t ta re  con m aggior  disprezzo e fare un affronto piu 
sanguinoso al p rim ario ,  e piu onorando corpo municipale del Loiubardo- 
Venelo ?

Lodati ed incoraggia ti  g!i eecidii degli otto settembre, la oltracotanza 
della polizia e dei suoi sgherr i  si fece sempre piu audace ;  ma, in onta 
alle incessanti provocazioni loro , diurne e no tturne , quando contro le masse 
e quando contro g l’ individui, il contegno della popolazione milanese, e in 
generale di tu t to  il Lombardo-Veneto, fu mai sempre ammirahile: di che 
ne possono far fede i varii consoli ed agenti diplomatici delle potenze 
esterne, laddove il procedere della polizia fu, non p u r  vile e concitatore, 
ma sommamenle immorale. Gran num ero di spie e di agenti provocalori 
furono chiamati in Milano da varie parti  della monarehia, e disseminali 
per  le osterie, le t ra t to r ie ,  i Caffe, i tea tr i .  Pel solo teatro  della Scala, 
la polizia distribuiva circa trecento b ig lie tt i ;  ma tu lle  queste malefiche 
a rti ,  messe in uso per suscitare una rivoluzione, onde aver poscia il bel 
merito di coinprimerla colla forza, furono rese vane dalla prudenza  del 
popolo , p rudenza  quasi prodigiosa e che si mostrava eguale dalle piu 
emincnti alle infime classi. Invero, Fopposizione, attizzata dalle improvvi- 
de misure dello stesso governo, crcsceva; ma era  u n ’opposizione di opi- 
nione e di spirito, senza che venisse giammai a nessuna manif'eslazione 
di fatti. Si parlava alto nelle case e nei luoghi pubblici, si censurava la 
cieca ostinazione del governo, si dicevano facezie, si facevano iscrizioni 
sulle pare ti  esterne delle case, che rivelavano i desiderii del pubblico ; ma 
nulla piu.

In quel tempo, cioe al principio di settembre, arrivava in Milano il 
conte Ficquelm ont, mandato dalla corle con una di quelle missioni duplici 
e misteriose, con cui FAustria suole illudcre e ingannare i popoli. Dice-
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vasi ch ’ei venisse coa pieni poteri c per p repararc  un nuovq asselto di 
cose, ma nel latto  era  n ien te ;  e tu t la  la sua azione si ridusse ad ordi- 
nare lauti p ranzi e scclte par t i  in teatro , coi quali lenocinii ei si credeva 
di guadagnars i  le classi p iu  eminenti. Ma i suoi p ranzi e le sue sere ri- 
masero deserti, e nessuno si curo dei suoi spcttacoli, g iacche i tempi vo- 
levano ben altro.

In questo mezzo, la liberta faceva progressi  in varii s tati  d ’llalia , e 
cresceva quindi in proporzione il desiderio nei Lombnrdo-Veneti di fruirne 
aitrettanto. La polizia, che a forza di usurpazioni era r iuscita  ad invadere 
tutti i poteri, civile, giudiziario, municipale, economico, era diventala in- 
sopportab ile ; le sue molestie non davano req u ie ;  il sistema burocralico , 
incatenato da noiosissime formality, aveva paralizzato il corso di ogni 
affare, e, per  confessione di un apologista  dell’Austria, era tale divenuto 
da im pazientare, non che Ja vivacity i ta liana, pcrlino la tlemma tedesca. 
Ora agg iung i il disordine delle linanze dello stato, il mal governo del de
naro pubblico, l ’incertezza dei credili di Monte, la sorda fama di un pros- 
simo fallimento della Banca di Vienna, la stagnazione del commercio; una 
numcrosa gioventu, che dopo di avere speso il liore dei suoi anni in varie 
qualita di studii, non trovava modo di occuparsi; il caro dei viveri, che 
gravitava sulle classi povere, fenomeno di cui nessuno sapeva trovare la 
spiegazione in un paese ubertosissimo, a fronte degli abbondanti raccolti 
e in seno a prolonda p ace ;  P ignavia  del governo, che non si dava pen
siero di nulla, tranne che di opprimere i popoli e di sm ungerne  denaro ; 
il d ispetto di vedere le ricchezze del paese o assorbite da una turba d ’ im- 
piegati s tran ieri ,  od esportate  a Vienna, senza che si potesse conoscerne 
la destinazione; addoppiavano per tal guisa le inquietudini e i mali um ori,  
che, a volerli dissimulare, non vi voleva meno che un g rado  un p o ’ab- 
bondante di stollizia.

Fu  allora che Pavvocato Giambattista Nazari, di Treviglio, membro 
della Congregazione centrale di Milano, fece la celebre sua mozione. La 
Congre gazione centrale , composta di membri paga ti  dalle provincie, ma 
scelli dal sovrano e ch ’egli poteva destituire a suo beneplacito , fra le in- 
significanti sue attribuzioni a \eva  pur quella di po te r  presentarc um ilm en te  
(precise parole) ul trono i desiderii c i bisogni della popolasionc.  Ma di 
questo meschiuo d ir i t to ,  che ogni suddito poteva esercitare egualm ente  
con una petizione, non si e ra  mai fatto uso, se non se qualche ra ra  volta , 
ed anco questa senza il minimo fru tto ; g iacche, o non fu ascoltata, o fu
rono ripresi o destituiti quelli che Posarono. Oltre che, il governo , nel 
nominare i mem bri della Congregrazione, sapeva prendere le opportune  
caulele, e non iscegliere se non persone, sulla nullity o servility delle 
quali poteva fidarsi.

II Nazari pero non e ra  di questo numero, ancorche di mediocri for
tune e padre  di numerosa famiglia; e circoscriveudosi prudentem ente  nel 
piu s tre tto  limite legale, il C dicembre, lesse e fece m ettere  a protocollo 
una sua istanza, nella quale, rilevando Pesistenza di un pubblico malcon- 
tento e di collision! tra  il governo e i governati ,  p roponeva che si sce- 
gliesse una Commissione per investigarne le cause, e farne quindi rap p o r to  
•dla stessa Congregazione centra le :  che poi avrebbe umilialo al trono  
quelle p regh iere ,  che avrebbe creduto opportuno  di fare.
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P er quanto modcsta e r iservata  fosse la proposta  del Nazari, ella era 
cosa cotanto inusita ta , che la Congregazione, avvezza ad ubbidire e a tecere, 
ne fu sbalordita , c ne fu spaventalo il governo, avvezzo a non incontrare 
che conipiacenze. 11 vicere e il governalore  si oppossero, e poco stette 
<■110 non la tra ltassero da sediziosa; e la polizia, ponendosi in conlrad- 
dizione con se medesima, negava che esislesse alcun malcontento, asseriva 
che anzi il popolo era conteutissimo, e che, tullo al piu, non vi era che 
un piccolo numero di turbolenti,  che lentavano di gettare  il disordine. Ma, 
se era  cosi, a qual line i r igo r i  e le sevizie? a qual line gli sluoli inli- 
nili di spie? a qual line le liranniche moleslie, esercilale sa i l’ universale 
de’ciltadini? A qual line la poiizia che vantavasi di saper tu tto , spacciava 
Fesislenza di una vasta congiura , confessando iu pari tempo che non le 
era  mai riuscilo di scoprirne i l iii?  Chi non vede che la polizia, nel con- 
tradd irs i ,  confessava le p roprie  maligne intenzioni e quale fosse l ’opcra 
iniqua che ella si e ra  assunta? La congiura non esisteva infatli nel popolo 
contro il governo, ma esisteva nel governo contro il popo lo ; non era il 
popolo che voleva ribellarsi,  ma era  il governo che, pci scellerali suoi 
lini, lo concilava alla ribellione. 11 malcontento vi era, ma piaceva alla 
polizia di ncgarlo, perche conferiva ai pravi suoi d isegni; o voleva rife- 
r ir lo  a tu t t ’allro , fuorche alle vere sue cagioisi.

Ma la pubblica opinione fece al Nazari la debita g iu s t iz ia : ei fu lo- 
dato , lesteggiato, app lau d i to ;  ia sua istanza, copiala e ricopiata , corse 
rapidam ente  per tu tte  le mani, fn spedita aU’esterno, fu stampata in varii 
g iornali,  insomnia lormo u n ’epoca. Ne fu spedito tosto a w is o  a Vienna, 
donde e assai probabile che sarebbe vcnuta al Nazari la desliluziorie, se 
tanta unanimita di consensi non fosse accorsa a giuslificarlo.

Meno di lui fortunati furono a Venezia Nicolo Tommaseo e l’ avvo- . 
cato Daniele Manin, che, quantunque non iuvcstili di alcun caratlerc  pub
blico, pure , dietro l ’ esempio del deputato di Treviglio, osarono mettere 
in discussione alcuni abusi del governo, e promuoverne il provvedimento. 
Sebbene le loro mozioni fossero espresse in termini vivi, ma onestissimi 
e pieni di rispetto  verso il governo, pure furono entrambi carcerati e • 
t ra t ta t i  con estremo r ig o re :  tanto era tiranuico un governo, che puniva 
come grave delitto perlino la manifestazione di un lecito d e s id c r io !

Non potendo pero opporsi alla mozione del Nazari, il governo per- 
mise che fosse d iscussa ; ma in par i  tempo mise in opera tu tl i  g l ’intri- 
ghi,  aflinche le indagini da farsi e le riforme da p roporsi  non avessero 
alcun seguito. Furono  adopera te  le intimidazioni, le seduzioui, onde tra t-  
■tenere le Congregazioni provinciali di mandare le loro osservazioni alia 
•centrale. Ai delegati di provincia furono mandate segrete istruzioni in = 
p ro p o s i to ;  il vicere asseriva essere im presa fuor di luogo, perche gia il | 
Consiglio aulico se ne occupava, e che non bisognava d is turbare  il suo '■ 
lavoro con doinande in tem pestive; Ficquelmont fingeva di chiamare a se 
l ’ avv. Robecchi per incaricarlo di proporg li  un piano di riforme, ch’cgli 
voleva spedire e raccom andare a Vienna. Ma queste astuzie tornarono 
vane: il fuoco aveva preso, una voce uniforme, liglia di uniformi bisogni, 
era corsa da per tu t to ;  e le Congregazioni provinciali, F una dopo P a l t ra ,  
spedirono alia centrale i loro voti, pressoche ovunque simiglianti.
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Lc domande non potevano essere piu m odeste: riforme nei codici e 
diritto di dilesa concesso ag l’im puta ti;  riforma parim ente  nel sistema dei 
dazii e dogane e nella pubblica is truzione; m aggiore  speditezza negli 
alfa i i ,  da tra t ta rs i  in paese, senza il bisogno di dover r ico rre re  ad ogni 
poco a Vienna; un r iparto  delle contribuzioni piu equo e meno oneroso 
alle classi povere ; voto deliberativo alle Congregazioni centrali e provin
cial!', e m aggiore  ampiezza nelle loro facolta; tem peram enti  contro gli 
arbilrii  della polizia, e il soverehio rigore  della consu ra ;  modilicazione 
della legge sul bo llo ;  r ibasso del prezzo enorme del sa le ;  provvedimenti 
sulla conservazione dei bosebi, che la t rascuranza  del governo aveva la- 
sciati d is truggere  quasi tu tl i ,  con pericolo di alluvioni c danno dell’ a g r i-  
co ltura ; m oderata la legge di coscrizione; scemato il numero degl’impie- 
gali fo restieri;  r ido tto  alia sua iu tegrita  il Monte dello s ta lo ;  lasciata un 
po’ piu di liberta ai com uni; addolcila la lutela, ia  cui lo stato teneva i 
luoghi pii: ed allrc cose simili.

Da queste domande, che pu r  sono cosi poco, e che sono tu ttav ia  
tanto lontane da cio che si chiaina una Costituzione rappresenta tiva,  si 
puo argu ire  quale fosse il governo austriaco in I ta lia ;  e quanto male si 
apponessero quei v iaggiatori ,  i quali, percorreudo 1’ Italia p e r  le postc, 
gli tr ibu ta rono  il tanto mal meritato titolo di paterno.

Ma, per conoscere quale fosse il vero spirilo del governo, e con 
quali modi brutali e feroci pretendessero di voler governare  1’ Italia quelli 
che avevano ingresso nei penetrali misteriosi del potere, e che ne cono- 
scevano l ’ arcano, basta leggere la corrispondenza del gen. Hess, o ra  
quartierm astro  generale di Radetzky, e della quale, trovala a Milano, fu 
pubblicato un saggio  nel giornale IL 22 M a rzo  . . . .  In essa 1’Italia e 
considerata come uu paese di conquista, e g l’ Italiani come un ergaslo lo  
di schiavi: non mai si parla di diritti ,  non mai di g iustiz ia ;  ma la forza, 
la violenza, la compressione sono i soli modi, che occorrono alla mente 
di queg l’idioti e rapaci goveraanti.  L ’ ipocrisia di una pa te rna  sollecitu- 
dine, che spinge una vigile tutela fin nelle cose piu minute della vita, č 
la maschera coil cui FAustria si copre; ma nel fondo e dispotismo. II 
dispotismo russo o lurchesco ha almeno il p reg io  della sincerila . Ei dice 
schielto: Io soao dispotico perche sono forte. E percio appunto  ei s tim a 
i forti, e, malgrado 1’assurdo de’ suoi eccessi, ci noa manca di essere 
generoso, e lascia agli animi generosi e forti un libero spazio , sopra cui 
esercitare la loro polenza. Ma il dispotismo austriaco e vigliacco; ei s t r i -  
scia bassamente per terra , egli evira ogni energia dell’miimo, egli abb ru -  
tisce l ’ uoino e lo coaverte in macchina e gli toglie pers iao  la d ign ita ,  
che gli da la convinzione della sua forza ; ci si appiatta  so lto  la fiazione 
dell’ onesta e della bonom ia; ei si appoggia  sull’ astuzia e la frode: ma 
quando questa maschera non gli giova piu, quando e costreLto a rivelarsi 
quale egli e, egli allora, al pari di tutti i vigliacchi, diventa crudele. 
Ignorante, prosontuoso, cocciuto, inesorabile, non equita , non um anila , 
non dovcri, non religione, non coscienza lo com m uovono; non cede fuor- 
che alia necessita, innanzi a cui si p rostra  come ua vile, finche la dop- 
piezza e r ingan .no , suoi ausiliarii perpelui,  lo rialzino e lo rendano di 
nuovo a rrogan te .  Tale, e il caratlere  del governo  austriaco, come ve lo 
dimostrano la sua storia  passata e i suoi fatti recenti.
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I Lom bard i, che ne avevano fatto una lunga esperienza, non avevano 
bisogno delle stupide tergiversazioni del vicere, della scaltra  malignity 
della polizia e dei diplomatici ra g g ir i  di Ficquelmont, per accorgersi che, 
p e r  quanto  m oderate fossero le loro domande, nulla avrebbero otlenuto, 
giacche il governo non dissimulava minimamente quali potessero essere 
le sue intenzioni. Si venne percio nella deliberazione di castigarlo a spese 
di p rop rie  privazioni. II governo tracva g ran  lucro dal consumo dei siga- 
i*i- per togliergli questo lucro, fu deciso di non fumar p iu ;  la Boemia 
e 1’ Austria mandavano in Italia gran  copia di pannilani, e per  loglier 
loro questi guadagni,  fu deciso di non fam e piu uso, e di vestirsi sol- 
tan to  di stoffe nostrali . La pubblica opinione era il tribunale, da cui 
par tivano  queste le g g i ;  bastava che un solo ne suggerisse  l’utilita ,  per
che fosse p ro p ag a la  dalla lama e sanzionata dal consenlimcnlo unanime.

Fino a ques t’o ra ,  Radetzky  si era m anlenuto neutrale, e le parti 
odiose le aveva lasciate alla sola polizia. Ma, col primo dell’anno 1848, 
entro an ch eg l i  in iscena collo incoragg iare  soldati ed ufficiali ad uscire 
con s igari  in bocca, onde fare insullo alia pubblica opinione. 11 primo 
suo agente  provocatore lu certo Neipperg, bastardo dcll’ impudica Maria 
Luig ia ,  ufficiale codardo, che, piuttosto  che accettare un duello, prefer! 
di essere villanamente bastonalo .

Poi, il g iorno 3, furono cacciati fuori dalle caserine alcune centinaia 
di g rana tie r i  ungheresi e di d ragon i boemi, ubbriachi di acquavite, col- 
1’ ordine di provocare  la popolazione, e far quindi man bassa senza di- 
slinzione di eta o di sesso. Ma la popolazione non si lascio c o g l ie re : cio 
nondimeno alia sera , p rim a di r i t irars i  ai loro quartie ri ,  quei frenetici 
si gettarono  sopra  una lurba di gente tranqu illa  e indifesa, condensata 
in  uno de’luoghi p iu  popolosi della c i t ta ;  e, dimenando le sciabole a 
tondo, alcuni uccisero, p iu  a ltr i  ferirono, e m aggiore  s trage  avrebbero 
fatta  senza l ’arditezza di un pom piere  milanese, che, t ra tta  la sciabola, 
impedi loro di procedere  innanzi nella galleria  De Cristoforis. F ra  i morli, 
vi fu il cuoco del conte F icquelm ont, inseguito  da alcuni d ragon i ed 
assassinato al pie’ di una scala, e il consigliere di appello Manganini, 
se ltuagenario  e go ttoso , ed affezionato all’ Austria. La villa degli assas- 
sini non poteva quindi essere meglio com provata .

Gome, d ’ altra  parte ,  a p rova  del cieco furore, con cui si procedeva 
dai poliziotti nelle loro provocazioui contro il popolo, basti dire che essi 
a rres ta rono , m altra tta rono  e trasc inarono  alla poliz ia , senza conoscerlo, 
il conte Casati, podesta  di Milano.

Contro abusi cosi a troci della forza, il Municipio, i primi dignitarii 
ecclesiastici, altri m ag is tra ti  o personagg i autorevoli, r ic lam arono e pro- 
tes tarono dal governatore , dal v icere, da F icque lm on t;  ma, con somma 
loro  sorpresa , udirono che n iun di costoro aveva au to rita ,  e vennero a 
scoprire  che ogni au to r i ta  e ra  in mano di Radetzky . Cosi l’Austria, senza 
alcun bisogno, senza previo avviso, senza diffidazione al pubblico, avea 
posto sotto il regime militare uno stato di due milioni e mezzo di abitanli. 
Come si sp iega ques t’ atto, contrario  dll’uso di tutti i popoli civili?

( S u ra  con linua io .)
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12 Febbraio.

IL CIRCOLO POPOLARE DI YENEZIA
AI C1RCOL1 ITALIANI.

Noi nella p rim a lotta  dell’indipendenza fidammo in Generali che ave
vano gia pa tleggia to  coll’ Austria il nostro obbrobrio  e fummo perduti .  
Se a ltri  capitani ci avessero guidati sul campo della l iber ta ,  non i Sala- 
sco e Consorti consegnatori del Lombardo, Durando e Zucchi del Yeneto, 
la bandiera d ’Italia sventolerebbe a ques t’ora  sulle Alpi, e la pace sa
rebbe gia segnnta, segnata forse sulle m ure di Vienna. L ’ ora della se- 
couda prova gia suona, Italiani! Vorremo noi perderci u n ’ a llra  volta?  
Commetleremo di nuovo in mano a chiunque le vile nostre, un passato  
di vergogna da cancellarsi, un avvenire di g loria  giii m atu ra to  dai cieli 
da conseguirsi, in una parola  1’ Italia?

Italiani! noi vedemmo in questa guerra  l’ estrcm o dell’ amore e del- 
l 'od io ,  del sacrilicio generoso e dcll’egoismo, dello slancio di tutto un 
popolo e di un mercato di sangue fra terno, nuovo affatlo nelle s to r ie ;  
tulto provam m o. Ma se tanto si abbomina Radetzky , che alia fine difende 
la causa del suo Signore e de’ suoi, sopporlerem o noi p iu  oltre que’ vili 
che ci hanno a costui venduto? Potremo piu  oltre riconoscere que’mise- 
rabili che sconobbero la madre loro, la pa tr ia  a segno da far m itrag lia re
i suoi iigli p iu  degni, e la Patria  stessa dopo averla empiuta d ’ abbomi- 
nazione, di dolori ,  di sangue, innnolavano appie di quest’ Attila moderno ? 
Chi pa tteggio  una volla colla villade e coll’ infamia e ci fa ogni g iorno  
chinare la fronle ed arross ir  di vergogna in faccia alle a ltre  nazioni, 
sara piu degno di guidarci sul sentiero della g lo r ia  e dell’ onore?

I ta l ia n i ! La questione vitale del momento e la scelta dei capitani. 
Un capitano vale una, due anna te ,  tutte. Noi dobbiamo cercarlo ovunque 
si trovi, guard ingh i pero tu tt i ,  che nel r ican ta rc i  di continuo o glorie 
decrepite o trionli di paesi ignoti, e che forse non hanno mai esistito, 
non c’ im pongano i Retrogradi altri generali che ci perdano per la se- 
conda volta. Cuore e braccia non mancano, tutto  im porta  saperli gu idare . 
Si destino linalmente i figli di quesla te r ra  famosa fidenti in Dio e nella 
spada loro. Si levino tu tt i  forli nella forza loro , ed il mondo non abbia 
a dire che la te rra ,  la quale produsse non dico i Cesari, i Napoleoni, 
ma i Bruti, i Catoni, ed i Ferucci, ora che si t ra l ta  della sua indipen
denza, siasi d ’ improvviso isterilita. I Sindacati, la Stampa, le Biografie 
valgano a popolarizzare  l’ idea, e sappia ognuno in che m ani sč stesso 
aflida e la Patria .

Venezia li 42 febbraro 1849.

I  T r ibun i .

ALLEGRINI — AB. CANNELLA —  AB. LAZZANEO — 
PIASENTINI PIETRO ZEMELLO —  TON ANTONIO.

II Serjrcturio G io y a n jv i  P e r o v i c i i .



43 Febbraio.

Resoconto delle entrate e delle spese del Governo provvisorio  
d i Venezia nel mese d i gennaio 4849 .

XII.

Rimanenza delle due Casse cftinerali nel 
31 dicembre 1848.

d e n a r o .........................................................L. 5 8 2 ,293 .52
m oneta patrio tt ica  e del c o n m n c . . » 5 8 0 ,8 6 4 .—
carte di v a l o r e ...................................... » 450 ,594 .63
depositi di p r i v a t i ................................» 35 ,120.78

ENTRATE

E n tr a te  ordinarie.

Rendite d i r e t t e : prcdiali di Venezia e
del suo c i r c o n d a r i o ..........................L. 467 ,740 .57

Rendite dirette com plessive , compresa 
la vendita all’ ingrosso di gcneri di 
privativa, e L. 4 ,685 .50  aggio  valute » 414 ,086 .63  

Esazioni a tavore degl’ invalidi della Ma
rina  veneta mercantile . . . .  » 302.28

E n tra te  straordinarie.

Pagamenti fatti da  Venezia e dal suo 
circondario a conto del prestito  di 
qua ttro  milioni e mezzo . . . L. 9 ,877 .50  

Altri pagam enti a conto del prestito di
un milione e m e z z o ..........................» 26 ,259 .56

Da varii cittadini per  riscatto d ’argenterie
e ricavato d ’argenterie  confiscate . » 42 ,079 .45  

Dal Municipio di Venezia in moneta del
comune in conto dei 42 milioni . » 5 ,00 0 ,0 0 0 .— 

Ricavato della vendita di azioni del pre
stito nazionale italiano . . . .  » 7 ,472 .77  

Dal governo del Piemonte , a rifusione 
di note di banco austriache girate col 
governo provvisorio di Milano . » 5 7 ,9 4 4 .—  

Offerte delle citta italiane . . . .  » 76 ,570 .45  
Offerte di Venezia e del circondario, cioe : 

d on i ,  tra ttenutc  sugli stipeudii e sulle

L. 4 ,428 ,672:95
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pcnsioni deg l’impiegati civili c milita- 
r i ,  e questue nelle Chiese . . . L. 55 ,558 .73  

Fondo r i t i ra to  dalla Zecca nazionale » 4 2 ,2 0 0 .—
---------------------- L. 3 ,257 ,742 .45

Totalita  dell’ entra te  L. 5 ,248 ,544 .50

SPESE.

Spese ordinarie.

Spese camerali di slato . . . . L. 549 ,991 .98  
Spese politiche di slato . . . .  » 405 ,480 .44  
Gomilalo di v ig i lan za , comprese lire 

11 ,585.15 pel cordone di barche intor- 
no la laguna, e lire 097.55 spese pel 
Gomitato tiliale di Cliioggia . . » 47 ,497 .55  

Prefettura  centrale đell’ordine pubblico » 55447.17  
Magistrato camcrale, Intendenza e Casse

di finanza ............................................ » 48 ,424 .45
Guardie di finanza e spese di procedura

p e n a l e .........................................................» 61 ,817 .83
Clero veneto (cooperatori e fabbricierie) » 23 ,550 .02  
Itestituzione di depositi privali . . » 2 ,656 .45

----------------------- L. 642 ,351 .89

Spese straordinarie.
Guerra e Marina :
Dotazioni della g u e r r a ......................... L. 1 ,715,642.59

» della m arina . . . .  » 686 ,946 .74
-----------------------L. 2 ,4 0 2 ,5 8 9 .4 3

Inlerno :
Al Gomando della Guardia civica . . L. 2 5 ,000  
Al Municipio di Venezia in via di sov-

vcnzione ............................................ » 4 2 ,0 0 0 .—
Alla Gasa degli E sposli ,  id. . . .  » 2 0 ,0 0 0 .—
All’ Ospitale di s. Servilio, id. . . » 4 0 ,0 0 0 .—
All’ Ospilale c iv ile , id. . . . .  » 3 ,837 .96  
Alla Gomm. di pubb. benelicenza, id. » 4 0 ,0 0 0 .—
Alla Commissione di soccorso degli esuli

italiani ...................................................» 3 ,5 0 0 .—
Alla Direzione del lotto, spese di gestio-

ne a r r e t r a t a ......................................» 3 ,254 .54
---------------------- L. 44 7 ,5 9 2 .5 0

Interessi del debito pubblico . . . L. 35 ,624 .37  
Restituzione di deposili g iudiziarii  . » 7 ,6 9 4 .7 0  
Spese diplomatiche . . . . . .  » 5 ,263 .20

---------------L. 48 ,5 8 2 .2 7

Totalita  delle spese L. 3 ,211 ,095 .79



Rimanenza delle due Casse camerali : nel 
51 gennaio 4849 .

d a n a r o .........................................................L. 579 ,426 .55
m oneta  patr io tt ica , e del comune di Ve

nezia ...................................................» 1 ,009 ,757 .—•
carte di v a l o r e ...................................... » 416 ,401 .09
depositi di p r i v a t i ................................» 52 ,484 .55

----------------------- l . 2 ,057 ,448 .77

Totalita  eguale all’ entrate  L. 5 ,248 ,544 .56  

Osscrvazioni.
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Ripetiamo con riconoscenza i nomi degl’ Italiani che nel mesc di 
gennaio inviarono a Venezia fraterni soccorsi :

11 ministero delle finanze di Toscana L. 41 ,459 .74
G. B. Vieusseux, offerte raccolte in Toscana » 4 0 0 .—
Alcuni cittadini di Trieste . . . . » 406 .94
Un esule friulano . . . . . » 50 0 .—
Un Veneto ......................................................... 489 .75
Un esule f r i u l a n o .............................................. » 6 0 0 .—
Una piccola villa veneta . . . . » 40 0 .—
Anonimo di Padova . . . . . » 9 6 .—
Alcuni Istriani . . . . . . » 57 .50
Un Veneto . . . . . . . » 4 ,746 .74
Anonimo di Padova . . . . . » 4 2 .—
Alcuni Veneti . . . . . . » 2 4 0 0 .—
Una Casa di commercio delle provincie vcnete » 4 2 0 .—
Anonimo di una provincia veneta » 3 ,0 0 0 .—
T odros ,  di T o r in o ,  offerte varie . » 4 ,481 .77
Gabussi, di Roma, per una rappresentazione teati ale » 4 ,990 .80
P ro legato  di F e r ra ra  . . . . . » 746.85
Bianca R eb izzo , p rodo tto  di collette » 6,656 .57
Prodo tto  di u n ’ accademia di Roma J> 2 ,1 6 0 .—
Alcuni Italiani d ’ Alessandria d ’Egitto » 227.07
Presidente del Comitato di g u erra  di Roma . » 2,847.04
Circolo popolare di Pesaro » 4 797 .—
11 giornale la N a zio n e  di Napoli . u 589.24
Circolo popolare di Terni . . . . » 554.80
Da Macerata . . . . . . 447 .06
Da M e ld o la .................................................................... » 6 5 5 .—
Accademia data in Roma . . . . 668.10
Municipio di Civitanova . . . . » 42.55
Imola — dal comune', scudi . . . » 50. __

da alcune cittadine . . » 400. r
dal battaglione civico . . » 72. —



im porto  destinato alla coslruzionc di
mi frugone L. 96 .33

Societa le tte raria  . . . »  1-4.—
----------------  2 ,458 .69

L. 76 ,570 .15

Le m aggiori  spese camerali di slato dipendono per  59 ,000  lire da 
pagamenti delle pensioni t r im e s t ra l i ; lc m aggiori  spese poliliche, per  10 
mila lire d a ' l a v o r i  nel Palazzo D uca le , e per 7 ,000  circa da lavori nelle 
sale della Maternita nell’ospitale c iv ile ;  quelle del M agistrate camerale 
per lire 6 ,000  da lavori nell’ uflizio di sua residenza, e pel rim anente  da 
pagamenti di pensioni pngate a carico del suo fondo.

11 m aggiore  dispendio per le guard ie  di finanza e causato dal pa-  
gameuto della competenza semestrale ’di vestiario. II clero veneto sul fon
do apposito percepi nel mese di gennaio una somma m aggiore  che nel 
dicembre , a ttesa la scadenza d ’ una dotazioue bimestrale per  la celebra- 
zionc di mcsse.

Le altre  spese s traordinarie  di sovvenzione a g f l s t i t u t i  pii furono 
occasionate dalle attuali circostanze , per le quali cssendo loro mancate 
le rendite p ro p r ie ,  si e dovuto accordare ad essi un sussidio.

13 Febbraio. 

ILJ1 A
Ore 41 pom. e 20  m in u t i  del giorno  8 febbraio  

VIVA LA REPUBBLICA ROMANA.

In questo m omenta, all’Assemblea sovrana dei rappresen tan ti  del po
polo, e sta ta  votata all’unanimita perfetla  la decadenza di diri t to  e di fatto 
del dominio temporale dei Papi, ed e sta ta  decretata  alla quasi unan im ita  
la repubblica rom ana. In 444 votanti, 5 soli sono stati dissenzienti pe r  
questa finale proclamazione del principio puro  democratico.

Le tr ibune  affollatissime hanno r isposto con cosi vivi e cosi lunghi 
applausi, che mai tan ta  gioia non ha brillato  sul volto dei cittadini.

II ministro Sterbini ha proposto che domani a m ezzogiorno, dalla  
loggia m aggiore  del Campidoglio, venga pubblicato al popolo il decreto.

La discussione e sta ta  lunga, animata, generosa, avvalorata  coi mi- 
gliori a rgom enti  della sapienza civile. E il g ran d ’atto non e sta to  che
1 emanazione del voler pubblico, dell’opinione universale.

La sublime insegna repubblicana to rna  a sventolare sulle to r r i  dei 
liberi Romani.

II faro dell’ Italia e i l lum inato; esso risplende nella sua p ienczza; il 
popolo e r ien tra to  nel na turale  potere di se medesimo. Dio e la nazione 
sono le massime, che hanno ispirato  la p a tr ia  a red im crsi ,  r iprendendo 
coscienza di se medesiina.

A Dio e alia nazione si r ivolge, nascente sotto  gli splcndidi auspicii 
del suffragio popolare , la repubblica  rom ana.
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Decreto fondamentale.

Art. II Papato  e decaduto di fatto e di diritto  dal governo tein- 
poralc dello stato rom ano.

Art. 2. II Pontefice rom ano avra tu tte  le guarentigie necessarie per 
la indipendenza nell’esercizio della sua potest^ spirituale.

Art. o. La forma del governo dello stato romano sarii la democrazia 
pu ra ,  e p rendera  il glorioso nome di Repubblica romana.

Art. 4. La Repubblica rom ana avra  col resto d ’ Italia le relazioni che 
esige la nazionalita comune.

9 febbraio 4849 ,  I del mattino.

II presidente  G. Galletti.

I  serjrelarii Giovanni Pennacchi —  Ariodante Fabrc tli  — Antonio Zambiaii- 
clii — Quirico F ilopanti Barilli.

l iom a  8 febbraio  

YIVA LA REPUBBLICA ROMANA!

E l’una dopo mezzanotte, e usciamo in questo momento dalla sala, 
ove e s ta ta  adunata  la Costituente dalle undici antimeridiaue. Chi potrebbe 
descrivere la commozione, da cui noi tu tti  siamo stati commossi! La gran 
paro la  e stata p ronunzia ta .

La democrazia ha viuto. Dopo una discussione grave, anim ata , ma 
libera , coscienziosa, alle ore undici e un quarto  pomeridiaue, fra gli ap- 
plausi del popolo alfollato nelle tr ibune, si e p roclam ata la repubblica 
rom ana , dopo d ’essersi d ichiarato la decadenza del potere temporale 
de’ Papi. Di cento quaran ta  rappresen tan ti  e piu, solamente una ventina e 
sta ta  con traria  alle ammesse proposizioni.

Di ta l  niodo la religione e sta ta  purificata; 1’ Italia ha acquistato in- 
teram eute  Rom a; e Roma ha sehiuso dinanzi a se un glorioso avvenire. 
La  m aggioranza  de’rappresen tan ti ,  concorsi alia g ran  proclamazione, gia 
m ostra  che non poteva piu contenersi ne’popoli dello slato il desiderio di 
em anciparsi dal governo teocratico.

Non ostante, ammiriamo la fermezza di quelli che ban votato in con- 
tra r io ,  desideraudo invece lasciare la quistione sul regime da darsi al no
stro s ta to , ne’poteri  della Costituente italiana. Essi, se non altro , han 
compiuto una grande  missione, quella di far seriamente e posatamente 
discutere una quistione si vitale.

E im poss ib le  descrivere gli applausi generali, e l ’entusiasmo, con cui 
la parola redentrice e s ta ta  dal pubblico accettata. V’era negli atli c 
n e ’ detti  una riconoscenza p e r  i ’Assemblea salvatrice, una speranza per 
F a w e n i re ,  una ferma certezza, che la delibcrazione e g iunta a tempi ma
tu r i ,  ed e ra  o rm ai indeclinabile.

Riserbandoci dare a domani csteso raggu ag lio  d eg l’importanti fatti 
di o g g i ,  terminiarao come abbiam cominciato col grido Viva la Repub-
BLICA ROMANA!
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Lettere d i Leopoklo II. G randm a d i Toscana, da Sietia, 
al presidente dei m in istri Montanelli.

Signou Presidemte ,

Nel lasciar Siena non creda che sia in me il p rogetto  di abbando- 
nare la Toscana cui sono troppo affezionato. Raccomando vivamente e 
con liducia i familiari miei cd in Firenze ed in Siena, che sono ignari 
del tu lto  del p rogetto  mio. Prego di lasciare che mi seguitino quelli di 
cui ho strettam ente  necessita, che sono appunto quelli che ho qui in 
Siena; e prego  ancora a voler facilitar il modo che mi seguitino li equi- 
paggi miei e della famiglia, quelli che parimente ho in Siena, che senza 
di cio si r im arrebbe privi di quello e strettamente necessario alia vita.

Intendo compresi nel numero delle persone che mi seguitino F a io  
de’mici figli, o il loro cavalier di compagnia, e la mia segretaria .

Preudendo la direzione della strada reg ia  mareminana, le persone del 
mio seguito troveranno l’indicazione del luogo dove io mi saro diretto.

E con distinla stima mi conlermo 
Siena 7 febbraio 1849.

Suo ajj'ezionatissimo L kopoldo.

AL PRESIDENTE- DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Scorsi otto giorni da che io mi trovo in Siena, e sapendo da piu 
parti che moltissime voci nella capitale ed altrove dicono che la mia lon- 
tauauza da Firenze muove da cagioni di timore, o di a ltra  piu rea na
tura, io posso ora  e debbo apertamente palesarne la causa vcra.

II desiderio di evitare gravi turbam enti,  mi spinse il 22 gennaio 4849 
ad approvare  che fosse in mio nome presentato alia discussioue, ed al 
voto delle Assemblee legislative, il p rogetto  di legge per 1’ elezione di 
rappresentanti toscani alia Costituenle italiana. Mentre la discussione do
veva m aturars i  al Consiglio generale ed al Senato, io mi riserbava ad 
osservare 1’andamento della medesima, ed a riflettere tanto sopra un dub- 
hio che sorgeva nell’ animo mio, che potesse cioe incorrersi con quella 
legge nella scomunica indicata nel breve di Sua Santita 4.° gennaio 1849 
da Gaeta. Questo mio dubbio manifestai ad alcuni dei ministri, accennan- 
do loro che il pericolo intrinseco della censura mi sembrava dipendere 
principalmente dal mandato che si sarebbe poi conferito ai depututi dellu 
Costituente, e di cui non era  parola nel p rogetto  di legge.

Ma nella discussione del Consiglio generale fu mossa appunto  que- 
stione intorno ai poteri da darsi ai deputati della detta Assemblea cosli- 
tuente, e fu deciso ed approvato all’ unanimita, che dovesse intendersi es
sere il loro mandato illimitato. Allora il dubbio si fece in me gravissimo, 
c credei di dovere sottoporre la queslione al segreto  giudizio di p iu  per
sone autorevoli, e competenti; e tu tte  respettivamente convennero nel di- 
chiarare incorrersi con tale atto nella censura della Chiesa.

Non di meno essendo stata sparsa da taluuo notizia, con molte ap- 
T. VI. (j

13 Febbraio.



parenze di verita, che il Papa non solo non intendeva di condannare la 
Costituente italiana, che egli anzi, in terrogato  su tal proposito , non aveva 
disapprovato la votazione per la medesima, io volendo procedere in questo 
importantissimo affare per le vie pili sicure, ed avere un giudizio solenne, 
cd inappellabile, mi risolsi, con lettera dei 28 gennaio p. p., a consultare 
il Sommo Pontefice, al giudizio del quale in si l'atta materia io come 
sovrano cattolico dovea intieramente sottopormi. La replica di Sua Santita 
per  impreviste circostanze mi e pervenuta piu ta rd i di quello che io cre- 
deva : quindi la ragioue per  cui ho sospeso finora di apporre  a questa legge 
la sanzione finale, che per lo Slatuto apparteneva al principe. Ma la lettera 
desiderata e ora  g iunta , ed e nelle mie mani. Le espressioni del Santo 
Padre sono cosi chiare ed esplicite da non lasciare l’ ombra del dubbio. 
La legge della Costituente italiana non puo essere da me sanzionata.

Finche la Costituente e ra  tale alto da porre all’ azzardo anche la 
mia corona, io credei di po ter  non (are obbietto, avendo solo in mira il 
bene del paese, e F allontanamento di ogni reazione. Percio accettai un 
ministero, che 1’ aveva gia proclam atn, e che la proclamo nel suo pro- 
g ram m a. Per cio ne feci soggetto  del mio discorso d’ aper tu ra  dell’ As- 
semblee legislative. Ma poiche si t ra t ta  ora di esporre con questo alto 
me stesso ed il mio paese a sventura massima, quale e quella di incorrere 
io, e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle censure fulminate dalla 
Chiesa, io debbo r icusarm i dall’ aderire, e lo fo con tutta  tranquill i ta  di 
mia coscienza. In tan ta  esaltazione di špiriti , e facile il prevedere che il 
mio rito rno  in Firenze in questo momento potrebbe espormi a tali estre- 
mi da impedirmi la liberta del voto che mi compete. Percio io mi allon- 
tano dalla capitale, cd abbandono anche Siena, onde non sia detto che 
per mia causa questa citta fu campo di ostili reazioni. Confido pero che 
il senno e la coscienza del mio popolo sapranno riconoscere di qual peso 
sia grave la cagione che mi obbliga a dare il veto, e spero che Dio avra 
cura del mio dilelto paese.

Prego in line il ministero a dare pubblicila a tu tta  la presente di- 
chiarazione, onde sia manifesto a tutti come, e perche fu mossa la nega
tiva che io do alla sanzione della legge per 1’ elezione dei rappresentanti 
toscani alla Costituente italiana. Che se tale pubblicazione non fosse falta 
nella sua in tegrita , e con solleciludine, mi troverei costretto a farla io 
stesso dal luogo ove la Provvidenza vorra  che io mi trasferisca.

Siena a di 7 febbraio 4849.

Lette le prcdette  lettere alia Camera dei deputati nella seduta del 
giorno 8, i rappresen tan ti  del popolo sono entrati nel semiciclo, cd hanno 
proclamato a nome di tutto il popolo un governo provvisorio nelle per
sone dei deputati Gucrrazzi, Montanelli, Mazzoni.
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13 Febbraio.

CIRCOLARE.

Cittadino R apprescn tan te !

Siete invitato ad intervenire alla cerimonia re ligiosa che avra  luogo 
nella Cattedrale di S. Marco la mattina del 45 febbraio corrente  alle ore
10 per 1’ ape r tu ra  dell’Assemblea dei Rappresentanti dello Stato di Vene
zia, is tituita  col decreto 24 dicembre 1848, N. 8542.

I Rappresentanti passeranno poscia nella Sala detta  dello S cru t in io  
nel Palazzo Ducale , ed ivi a porte chiuse costituiranno la Presideuza 
provvisoria , destinando a presidente il rappresentante  p iu  vecchio ed a 
segretarii i due piu giovani.

Ad un’ ora  pomeridiaua poi vi sa ra  sessione pubblica nella Sala del 
Maggior Consiglio, e, previo appello nominate, si passera alia nomina 
delle Commissioni incaricate di esainiuare la validita delle elezioni dei 
Rappresentanti e di farne rapporto  all’ Assemblea per  le sue deliberazioni.

Terminata in quello o ne’seguenti g iorn i la verificazione de’ poteri, 
1’Assemblea procedera ad eleggere  la Presidenza stabile ed a compilare
11 p roprio  regolam ento  interno.

Venezia, 10 febbraio 1849 .

MANIN.

13 Febbraio.

PARLAMENTO PIEMONTESE
CAMERA DEI DEPUTATI. —  Seduta del 6 febbraio.

Presidenza dell’ avv. F r a s c i i i n i ,  presidente d’ eta.

Valerio Lorenzo .  —  Prima che la Camera si sciolga, vorrei chiamare 
la sua attenzione sopra un punto im portante . Sul fine della trascorsa  
sessione legislativa, la Camera votava un sussidio mensile di 600 ,000  lire 
alia gloriosa ed intrepida Venezia. Questa legge non pote essere sancita 
dal senato, e quindi dal po tere  esecutivo, perche si p rorogava e poscia 
si discioglieva il Parlamento. Leltere di ottima fonte mi accerlano che 
niuna parte  di quel sussidio giunse pur anco alla citta generosa, pro- 
pugnatrice della causa italiana, e che cola fortemente si sente la penuria  
di soccorso e specialmente di num erario. Ogni u lteriore r i ta rdo  porta  
perieolo alla nos tra  causa e vergogna a noi: percio invito i signori mi
nistri a provvedere affinche quella legge abbia una pron la  sanzione.

Opinano molti, ed io divido quest’ opinione co rrobora ta  dall’ esempio 
dei parlamenti di Francia ed lugh il te rra ,  che le leggi rimaste incompiute 
tra lo sciogliersi di una legislatura ed il raccogliersi di una nuova, non 
possano avere corso ulteriore.



Ove cosi pure  si determiuasse dp noi, io prego i signori ministri a 
volcr p resentare  prontam ente  una nu<\va legge, la quale non dubito sia 
per essere votata da noi per  acclamaziojie, onde si possa poscia discuterc 
e sancire con par i  rapidita  dal senato, e porsi tosto in esccuzione. Noi, 
usciti di fresco dalle file del popolo che ci ribattezzo col suo voto, sap- 
piamo come egli senta generosamenle della nobilissima citta dei Sarpi e 
dei Morosini, e non potremmo meglio iniziare la nos tra  vita politica.

Io credo, il ripeto , che sarebbe ottima cosa, che il primo atto della 
nuova legislazione fosse appunto  quello di attestare con voto solenne che 
essa riconosce Venezia come sacrario , come baluardo della liberta italia
na, e che, per  quanto sta in lei, non perm ettera  giammai che questo 
baluardo ricada negli ar tig li  dell’ esoso Croato ( a p p la u s i).

M ichelin i G. H. — Io appoggio  con tutte  le mie forze la proposi- 
zione dell’ onorevole p reop inan te ;  pero io porto  opinione, che i progetti  
di legge, quali non ricevettero la sanzione della Camera debbano prin- 
cipiare di nuovo tu tto  il loro corso, e la mia opinione e fondata su cio 
che accade in a ltri  parlamenti, i quali hanno regolamenti simili al nostro, 
cito p e r  esempio quello di F rancia  e Belgio.

S inea  m in is tro  dell’interno.  —  II ministero e perfettamente concorde 
col pensiero dei preopinanti.

Atlualmente nella Camera dei Senatori si agila  la questione, se cioe 
possa continuare ad occuparsi di quella legge, che gia era sta ta  rivestita 
dell’approvazione della camera dei depu ta t i ;  il ministero opiuerebbe pel 
si, e non vede niotivo sufficiente per in trodu rre  nel meccanismo legisla
tivo quest’ incaglio, che tenderebbe sempre a r i la rdare  la sanzioue delini- 
tiva della legge tuttavolta  che vi fosse sospensione nelle deliberazioni del 
parlam ento: tu ttavia  se il senato opinasse in senso negativo, sa ra  certa- 
mente prem ura  del ministero di presentare  nuovamente a questa  camera 
delta legge, acciocche, saucita di bel nuovo dalla camera dei deputati, 
possa quindi r ipo r ta rs i  alia camera del senato.

Dopo alcune altre osservazioni in proposito di Mellana e di Sineo, 
la seduta e levata.

14  Febbraio.
DUE POESIE

di G i u s e p p e  N a p o l e o n e  R e k z o n i ,  m nsica te} I’ una  dal c ittadino maestro ; 
A n d r e a  G a l l i ,  I’ a ltra  dal c ittadino  C a m i l l o  F e r r a r a  p er  la grande  
accadetnia da esegnirsi nel teatro Apollo a beneficio della patria 
diretta dal prof.  A l e s s a n d r o  G h i s l a n z o n i ,  la sera del 13 febbr. 4849.

A VOI GRANDI CITTADINI 

DANIELE MAMIN e NICOLO’ TOMMASEO
CON AFFETTO RIYERENTE

Q U E S T I  U L T I M I  V E R S I

84

IL CITTADINO GIUSEPPE NAPOLEONE RENZOM.



85

Piu bella fra l ’arm i di mille coorli 
Ilisorse Vinegia la te r ra  de’ forti;
Risorse la terra  de’mistici allor.

Iddio la riscosse —  siam liberi tu t l i :  -  
Dall’orrido giogo, dall’ansie, dai lutli,
Dal triste scrvaggio ci tolse il Signor.

Felice chi spende nel vero la vita!
Chi incuora l’ argilla  tanti anni sopita,
E suscita il fuoco che il Cielo le die!

Felice chi, invaso di santo fervore,
D’ltalia sol arde, di Patr ia , d ’ am ore:
Si proslra  alle glorie d ’un Popolo re.

Passo la stagione che sgherr i  venduti 
Tradivan Vinegia, piu tristi che astuti,
E l’ oro fu premio, fu merto il se rv ir ;

Che Iddio suscitolla a l ibera scuola 
Di liberi s p i r t i : sua santa parola  
E ipocrili e drudi consacra a ’ m artir .

I d rit t i  di Patria  son dritti  di Dio;
Celeste e l’affetto del luogo natio :
Son numi all’Italia sol Dio e liberta.

Si sposin negl’ inni de’nostri Leviti 
Ai canti di Patria  di Cristo g i ’ invili:
Ci unisca e avvalori fra terna pieta.

Non splenda la luce sul vile rubcllo 
Che aita ricusa al mesto fratello,
E, bieco negli altr i , sta solo con se.

Non fregi il bel rosso chi gioia non sente,
Non cingasi il verde chi a speme e impotente,
Ne il bianco si posi su chi non ha  fe \

Tua voce, o gran  Nico, d ’Arcangeli e vocc,
Che scuote l’ltalia , 1’afFretta veloce 
Degli alti suoi fati per l ’arduo sentier;

Non e dessa suono che transita  e m u o re ;
Ma vampa che accende ne’ petti  l ’amore,
E afTetti gag liard i,  civili pensier.

E tu  p ro ’Daniele, del popol delizia,
Sul popolo spargi del ver la dovizia,
Dissemina il germe che un di f r u t t e r a :

Converti la tu rba  de’ corvi, de’ re i :
Disperdi le tram e de’ vil F a r ise i ;
E annunzia sol Dio, sol Dio e l iberta ,

(*) Muslcata con patriottico afletto dal c itt. M aestro Andiea Galli, e s ira  es®  ̂
goita dalle artiste Clclia F orti, da D ionilla Santelini, e da altri a»tisl>.

ODE 0
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\ m O  DI GUERRA (*)

Ćoro

Guerra! (V ile  chi e servo di p a c e ) :
Guerra grid i ogn 'i ta l ica  voće 
Guerra  g u e r ra ;  ma solo al feroce 
Guerra g u e r ra  al feroce s tran ie r!

Deh! quai veggio sembianti sparu ti?
Ond’ e tanto conflitto di mali?
Cupidigia di poehi mortali,
Che l ’Italia condanna a languir!

Arte iniqua di geute scettra ta
D’uman sangue ricchezza far vuoi?
I tuoi sgherr i ,  i carnefici tuoi 
Piu  l’Ilalia non deve palir.

G uerra  g u e r r a . . . .

La vetusla  Regina del Mondo
Che toglieva e donava g l ’imperi,
F a tta  ancella d ’ingord i stranieri,
A vendetta si sente g r ida r .

0  F ra telli ,  con santo costume 
Che sfrenati desiri corregge,
Con l ’ ossequio ai d iritti ,  alla legge,
Che ogni drit to  ai m ortali se rbo ;

Con l ’ am or che gli sp ir t i  congiugne 
Alia g loria  de’ lari e del Tempio,
Cesseremo l’ orribile scempio 
Che ta n t ’ anni F Italia strazio!

In noi, fidi seguaci del Cristo,
Stanno i lati d 'I ta lia  t ra d i ta ;
Ah! s ’e d ’uopo, gettiamo Ia v ita ;
E d  invitta  Ia Pa tr ia  s tara .

Guerra g u e r r a . . . .

G uerra  ai erudi che vil mercimonio 
Fan d ’Italia, lor nido innocente;
Li conculchi e rifiuti ogni g en te ;
Sol misuri lor giorni il te rro r .

Spira Iddio negPita lic i petti:
E a noi m ela  e vessillo la croce;
Nel suo nome sull’oste feroce 
L ' i r a  inunensa versiamo e il furor.

Guerra  g u e r r a . . . .
(*) Musicato dal citt. Camillo Ferrara, che abbandon6 l’ artc di Euterpe per vo- 

tare generosamente a sfidare i perigli della m oite sul campo dell’onore, e sara canlaio 
da dilettanti e dagli artisti del Teatro.
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Sacra Terra, gli afletti sdegnosi

Chi di Curzio c di Decio non sente, 
Chi d ’onor non ha l ’ anima ardente, 
Sacra Terra, tuo figlio non e.

Fia deserta la tomba del vile
Che macehio di panra il suo nome: 
Avr<\ serto di gloria alle chiome,
Bella Italia, chi muore per te.

Guerra guerra  . . . .

14 Febbraio.

IL  C A N T O  D E L L ’ E S U L E
DI ARNALDO FUSINATO.

II sol volgevasi —  all’ o r izzo n te ,
E su per l ’ ardua — china del monte 
A lenti passi “  ascende ascendc 
Solingo e tacito —  un pereg rin ,
Che desioso —  lo sguardo iuteude 
Agli alti vertici —  dell’ Appennin.

II Calabrese —  bruno cappello 
Gli om breggia il volto — pensoso e bcllo 
La fida canna — del suo nioschetto 
Scintilla ai ragg i  —  del sol che n iu o r ,
E una coccarda •— gli sta sul petto 
Una coccarda — di tre  color.

A lui la vergine —  del primo amore 
Quella coccarda — poso sul core 
Nel di che il santo —  novel s tendardo 
Fu per 1’ Italia —  visto o n d eg g ia r ,
E l’ adorato —  giovin gagliardo 
Corse nei liberi — campi a pugnar.

Corse coll’impeto —  de’ suoi vent’ a n n i , 
Perche pugnava *— conlro i t i r a n n i ;
Ma Iddio nell’ alto —  consiglio arcano 
La gu erra  santa — non benedi,
E il poveretto —  Ionian lontano 
Dalla venduta —  terra fuggi.

Or va solingo —  per  l’arduo calle 
Col suo moschetlo —  sovra le s p a l le ;
Ma giunto al vcrtice — dell’Apennino 
II pie s ’arresta  —  del passegger ,
E come stanco —  dal g ran  cainmino 
Ponsi sul nudo —  sasso a giacer.

Poi sospirando — volge lo sguardo  
All’orizzonte — del ciel Lombardo :



Galda una lagrim a — solcando il volio 
Scende sull’elsa — del suo pugnal 
Mentr’ ei nel Iriste —  pensier sepolto 
Sogua le gioje —  del suoi natal.

Deh ehi mi to rna  ai placidi 
Gaudj del viver m io ,
Ghi mi r idona un unico 
Raggio del sol natio ?
O h ! la crudel memoria 
Del tempo che luggi 
Insanguina l’angoscia 
De’ miei solinghi di.

Invan m ’assisi all’ ospite 
Desco de’ miei fratelli ,
Invan mi die ricovero 
L ’ om bra de’ loro ostelli.
Sempre il  pensier dell’ esule 
Torna al paterno suoi,
Come profumo all’ etere 
Come elianto al sol.

D im m i! perche si miseri 
Ora i tuoi di t ra sc in i ,
E ti percote  l’ orr ida  
Verga degli assassini ? . .
Perche nel cor dei popoli 
Posta  non hai la fe,
Perche volesti assiderli 
Presso il guancial dei Re — .

Povera p a t r i a ! il fulmine 
Passo sulla tua te s ta ;
L ’ ossa dei nostri m artir i  
L ’ empio ladron calpesta ;
Beve nei nostri calici 
Dorme nel nostro os te l ,
Col suo resp ir  contamina 
L ’ aura  del nostro ciel.

Povera patr ia  ! un’ ultima 
Stella per  te s o r g e a :
Del Campidoglio ai vertici 
La  luce sua spandea;
E  tu  conversa ai limpidi 
R aggi del suo splendor 
Le confidavi i palpiti  
Del combattuto cor.

Ma d’improvviso il  fatuo 
Raggio del tuo pianeta 
Si seppellia nei vortici 
Dell’ onde di G a e ta ! . . .



Oh ma chc im porta  ? 1’ ultima 
Stella che muore in ciel 
Annunzia ognor ch’ e prossima 
L ’ alba d ’un di novel.

E il di gia spunla — il fremito 
Della seconda guerra  
S’ alza gigante e suscita 
La torm enta ta  terra.
Se riposo la vipera 
Nell’ invernal so p o r ,
Di Primavera il raggio  
Sapra  destarla  ancor.

Gia misteriosa s’ agita 
L ' i r a  d ’ un gran  Vulcano 
Nelle frementi viscere 
Della fatal Milano,
Ghe sul protervo desposta 
Vuol rinnovnr cosi 
II santo anniversario 
De’ cinque suoi g ran  di.

E la Ionian sull’ ultimo 
Lembo del bel paese 
Invendicata vitlima 
Delle novelle offese,
A questo sguardo  anelo 
Una gran  donna a p p a r ,
Gh’ ha per diadema il c i e lo ,
Ch’ ha  per sgabello il mar — .

Intemerata e libera 
La tricolor bandiera 
Sovra la lancia sventola 
Della gentil G uerr ie ra ,
E impaziente a spingersi 
Nell’ ultima tenzon 
Fosca per l ’ aura  sibila 
L ’ ala del suo leon — .

Iuno a V enez ia ! —  ai trepidi 
Giorni del vil mercato 
Non rinnego le splendide 
Glorie del suo passato : 
Nell’ agonia  d ’ Italia 
Questa fatata Uri 
Qual d ’ Orlean la Vergine 
Sola nel campo usci — .

E rovescio le vigili 
Falangi dei ladroni,
S’ assise sulle inatili 
Bocche de’ lor can n o n i ,



Del sangue il g ran  baltcsimo 
Ai figli suoi dond ;
Poi nel suo letto d ’ alighe 
A r iposar  torno — .

Che se ai fraterni m artir i  
La  man non stende an co ra ,
Oh sopportiam  ! —  s’ approssima 
Del g ran  cimento l’o r a ;
Come la negra  nuvola 
Che s ’ alza in c i e l , cosi 
Ella raccoglie i fulmini 
Pel m emorando di — .

Pel di che tu tt i  gli angoli 
Dell’Itale contrade 
Rovescieranno un turbine 
D’ aste, moschetti c spade,
E la r iso rta  gente 
R ito rnera  a p u g n a r  
Coll’ira  del torren te  
Che si travolve al mar.

Ne nel te rr ib il  odio 
Che i nostr i  cor nutrica  
Ci a r res te ra  la s tupida 
Misericordia a n t ic a :
0  m a le d e t t i , č p rossim o 
Della g iustizia il di :
Sotto il coltello spasimi 
Chi di coltel feri.

I nostr i  m orti istessi 
Scoperchieran gli avelli ,
E scenderanno anch’ essi 
Al fianco de’ f r a te l l i ;
Forse  cadranno in cenere 
Le ville e le citta ,
Ma sui cruenti ruderi 
L ’ empio ancor ei cadra  — .

Diventi p u r  1’ Italia 
Un vasto c im itero ,
P u r  che con noi si tumuli 
F in  1’ ultimo straniero  :
M oriam , ma sul cadavere 
Dell’ Italo oppressor :
P u r  che le spine cadano.
Cadano aneh’ essi i fior.



G R I D O  A L L ’ I T A L I A
DI CARLO PISANI.

Su per  la notte  procellosa e nera 
Che rigelo le cenlo tue citta,
Risorgi o Italia colla tua  bandiera,
Squarcia quest’ aura  gonfia d ’empieta 

La te r ra  dei Ferucci udi lo squillo 
Che da quella dei Bruti il ciel tu o n o ;
Fugo g l’imbelli il Popolar vessillo,
Que’ troni ormai son onda che passo —

Su su Veneti L iguri  e Lombardi 
Siam tu tli  figli d ’un medesmo ciel 
Mostriamo al Mondo che non siam codardi 
Spezziam la pietra del milenne avel.

T roppo, ahi troppo! di pianto e di conlese 
Abbian gittato  sui trascorsi di,
E troppo, ahi troppo ! alle straniere oflese 
F inor  i ’ltalia sol per noi langui.

Ci chiaman gente che discorda e sogna 
Quanti stanno o ltra  l’Alpe ed o ltra  il M ar;
Oh mostriamoj per Dio, ch’ e vil menzogna, 
Che una Patria  anche noi sappiamo am ar!

Mostriam che il  nostro suolo e suoi di forli 
Ch’han rotto  il giogo dell’ estranio s i r ;
Che se ci han detto un di te rra  de’ Morti, 
Morti, faremo i vivi impallidir

Via una volta le oscene ire di parte  
Che van palliando a tanti mostri il co r ;
Voi r innegati con sacrilega arte 
Immolate il fratello all’oppressor

Quel di che tutti in un sol uom risorti  
Ardea dal Faro  all* Alpe un sol pensier,
F u g g ir  fu visto questo suoi di m orti 
Spaventalo l’ esoso empio s tranier

E sovra l’Alpe e su per le nos tr ’ onde 
Sventar fu visto l ’ltalo vessil,
Mentre intanto racchiuse e fremebonde 
Stavan le jene al ferreo lor covil.

Giorno verra che alia fugace gloria 
Sciogliera qualche canto il Trovator 
Oh la sv e n tu ra ! oh la tremenda istoria 
Che s ’ apparecchia al veritier cantor!

D ira :  non forza ne valor ci vinse 
Ma il fratel nostro il suo fratel t r a d i ;
Mentr’ a ltri il suolo del suo sangue tinse.
Qua fra discordie si passarno i di



Ma dunqire Dio, dal di eho maledetlo 
Hai di Cain la s tirpe, il luo lu ror 
Non vuol ancora scancellato ii delto 
Che ci condanna a quest’eterno o r ro r?

L ’Eredita  del g ran  delitto passa 
Col tremendo flagel d ’eta in eta,
E l ’ i ra  del Signor mai noi trapassa 
Ma eternamenle ci pereote e sta

Non e’ e Dio, non c’ e Dio, gridan le geuli 
Nello spasmo febbrente del dolor !!!
Oh tu  perdona alle angosciate m en li!
E il deliro convulso di ehi muor.

Nell’agonia lantasimi iracondi 
Surgon giganti  ad im paurirc i il cor,
Che gr idan  spaventati e fremebondi:
Fum m o traditi ,  e voi dormile aneor?

Poi forsennate passanci davanti 
Le Vergiui in allissimo delir,
E desolate m adri alto sc lam anti;
Ci ra p i r  tu tto , e qui si sta a d o rm ir?

E pe r  la Chiesa d ’uman sangue intrisa 
Mover danza selvaggia il t r ionfa to r ;
Violati i tabernacoli,  e derisa 
L ’ ostia fatta trofeo del v incitor!

Dove sono g ran  Dio le tue vendelle 
Che via per  l ’Orbe scatenarno il Mar?
Dove dove, g ran  Dio, le tue  saette 
Che ferno una Pentapoli fum ar?

Del tuo  Yicario ci sprono la voće 
Questa te r ra  di p ianto  a vcndicar,
E sovra i petti c sul vessil la Croce 
Per la tua  fe siam scesi a battagliar.

I profani che un  g iorno in vil mercato 
II sacro tempio osarono m utar ,
Dell’ ira tua santissima indignato 
Col llagello ando Cristo a fulminar.

Piu di tu tt i  i m isler questo perdono 
D ’oscura  nebbia ne travolve il  c o r!
Viva Dio! sempre l ’ empieta sul Trono 
E gli oppressi immolati all’oppressor!

Italia sorgi — a vendicar ti resta 
Col sangue dei fratelli, i sacri a l ta r :
Per questo sol l ’ira  di Dio s ’a r re s to ;
A te il soffrir, la g loria  a te vuol dar .

Su sorgiamo, fratelli, e invereconde 
Non s ’alzin l’ ire a disbranarci ancor 
Troppo di pianto fur finor feconde 
E t roppo  n ’ha esultato il vincitor.



Ogni stilla di sangue alzi un guerriero  
Che i l  lratello r isurga  a vendicar.
Via una volla, per Dio, via lo slranicro 
Lo gridan TAIpe, e lo ripeta il mar.

Mnladetlo da Dio chi alia sua te r ra  
P ianla le spine ove nasceano i lior,
E con beffardo cicalio si sferra 
E insulta a tanto universal dolor!

Concordia ed armi e non dispute stolte
0  fratelli vi chiede oggi il fratel. 
Concordia ed armi sol da voi s’ ascolte, 
Yel chiede Italia e ve lo intima it Ciel.

Venezia! luor di questa tua laguna 
Discorre lo sterminio e lo squallor.
Ma piu  che il tram ontar  della forluna,
La Concordia spaventa il vincitor.

Popoli!  a voi 1’ultimo grido io mando: 
Maledizione a cui non tocchi il cor. 
Venezia vive —  Ella conserva il brando 
Che figgera nell’ ultimo oppressor.

La sua vesta di gemme ell’ha venduta 
P er  conservar intatto il suo vessil;
D’ogni pompa Ella va squallida e muta 
Ma non ancor di sua miseria, umil.

Le gentili sue donne hanno s trappa ti  
Gli aurei monigli che fmor le ornar,
E d  ignude le man 1’ hanno recati 
Sui sagrosanti della Patria  altar.

Gloria a Voi liglie di una nuova Roma! 
Gloria a Voi che la Patr ia  avete ia cor; 
VJ orni la fronte pu r  nuda la chioma,
Voi scambiaste in acciar le reti  d ’ or.

Verra  di che il Guerrier dei t re  colori 
Quest’ onde vincitor ribaciera:
Tinto di sangue e carico d ’atlori 
AI vostro piede il brando ei deporra .

Popoli dell’Italia anco una volta! 
Venezia langue —  p u r  resiste ancor.
Grida aita al fratel ehe non 1’ ascolta !! 
Maledizione se Venezia muor !!!

Ma questa mia Odalisca erge superba 
La sua fronte che sfida i nembi e il  m ar. 
E libero il vessil Ella vi serba 
Finche un pane le resti ed un acciar.

Non vi illuda, o codardi, eternam enlc  
Della Grande Nazione il m illantar;
F idate  in Voi, non in estrania  Gente; 
D ’ o l t r ’ Alpe non si vien che a conquistar.



Or che passo delle conquiste l’ E ra  
Che il fratel chiede aita al suo fratel,
Non si vede calar una bandiera 
Che vcnga a risca ttarc i  il nostro Ciel.

E si che i petti dell’ Italia un giorno 
Ilan salvato di Francia  anche l’ onor,
E Campoformio serba un alto scorno 
Che questa  F rancia  ha da lavare ancor.

Ad ogui costo p a c e : Ella ci g r ida  —
Ad ogni costo g uerra :  odasi dir.
Concordia ed arm i ed accettiam la sfida 
Di S. Marco il Leon to rn i ru g g ir .

44 Febbraio.

IL CIRCOLO POPOLARE DI VENEZIA

AI CIRCOL1 TOSCANI.
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La starapa democralica, segnatamente toscana, faceva trasparire  una 
specie di disapprovazione, se non aperta , abbastanza chiara, sull’ accetta- 
zione fatta dal Governo Veneto della sovvenzione mensile votatagli dal 
Piemonte. Tale disapprovazione pareva appoggia ta  al timore, non in altro 
momento la sovvenzione fosse giocata a pretesto di possibili pretensioui 
in chi vagheggia  ancora un regno  delP Alta-Italia.

II Circolo Popolare di Venezia non credette bene di discutere se la 
disapprovazione fosse g iusta  od ingiusta , e se la povera Venezia, nella 
scarsezza dei soccorsi che le venivano dalle provincie sorelle, avesse di
r i t to  di rifiutare quel solo eflicace, e cosi privarsi di una grande risorsa 
a conservare all’Italia il suo palladio, il suo baluardo. —  II Circolo in
vece avvisava al mezzo di togliere fin d ’ ora  ogni appoggio  all’ accennato 
pretesto , e lo trovava  opponendo alla sovvenzione mensile piemontese una 
sovvenzione mensile toscana. Se la Camera toscaua o il ministero Monta- 
nelli-Guerrazzi votasse a Venezia un assegno mensile (comunque piccolo) 
ma che sarebbe un assegno di fratellanza, il Piemonte e il ministero 
Gioberti non potrebbe pretendere  in seguito che 1’ assegno piemontese 
fosse un assegno di sovranita.

Anche nell’ interesse dell’ idea democratica, i Circoli t o s c a n i  dovrebbero 
fecondare, popolarizzare questo pensiero sicche venisse posto ad effetto.

Percio ad essi si r ivolge il Circolo Popolare di Venezia, che non 
ommette in questa circostanza la calda raccomandazionc che nelle loro 
sedule venga pure popolarizzato il giusto desiderio dell’ accettazione della 
nos tra  Carta-Monetata in Toscana, —  in Toscana dove la scaršezza dei 
rappor t i  commerciali ne farebbe affluire non molta, —  in Toscana, chc 
darebbe alia Romagna e al resto d ’Italia il nobile esempio della necessaria 
solidarieta, comc del sangue, anche deg l’ interessi.



0  Toscani! Era  piu prezioso il sangue sparso  a Curtalone del poco 
oro che daresle  alia causa italiana.

Venezia, li G lebbraio 18-49.

1 Tribun i .

ALLF,GRINI — AB. CANNELLA —  AB. LAZZANEO —  
1‘lASi.JNTlNI PIETRO ZEMELLO —  TON ANTONIO.

II Scgretario  G i o v a n n i  P e r o v i c i i .
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14 Febbraio.
SUL VERO VALORE

DELLA

COSTITUENTE ITALIANA
Parole di Nicold Cesare G aroni c itladino ita liano ai deputa ti  elelti  

dal popolo per I’ assemblea costituente veneziana.

Io scnto il bisogno di volgere in questi momenti solenni a Venezia 
cd all’ Italia, poche parole a Voi, eletti dal popolo, al reggim ento di quella 
e a stabilire le sorti di q u e s ta ; e per amore del mio argom ento  intendo 
occuparmi, non di quanto siete per fare a Venezia, come deputati del 
popolo Veueziano, sibbene di cio chc dovrete fare a Roma, come ra p p re 
sentanti una fra le genti piu illustri della famiglia italiana. Conciossiache 
il desiderio e la speranza universale in questa citta prescindono ogni 
dubbio, che primo vostro alto sia quello di aderire alia Costituente ita
liana. Fatta  quindi certezza la speranza, che prim a vostra  sollecitudine 
sara lo associarc g l ’ interessi di questa citta, magnanima e gloriosa ogg i 
piu che mai fosse, ag l’ inleressi d ’ Italia, nulla mi r im arrebbe a dire di voi, 
perche a voi dopo questo non rim arrebbe a far nulla.

Quando cola dove i padri romani si raccoglievano p e r  intendere il 
seuno loro a porre  Italia sovra le nazioni, voi sarete raccolti per  inten
dere il senuo vostro a porla eguale alle nazioni, pensate chi e dove siete; 
a chi ed a che siete venuti. La risposta  e una, inevitabile. Voi siete i 
rappresentanti di un popolo e venuti ad un popolo, ambo picciolissimi di 
numero, perche cittadini ciascuno di una citta sola, ma quanto a memo- 
r ie, grandissim i; quello fra i moderni, perche solo combatte e solTre p e r  
la gran  patr ia  italiana; questo fra gli antichi, perche solo ha saputo  
trovare, solo potuto compiere il concetto della unita politica d ’ Italia e 
della civile di Europa. Voi siete venuti da un popolo, r iscatta tosi  col san
gue dalla suggezione dei preli, sola genitrice di un grado  di schiavitu 
piu duro , funesto cd infame dell’ a u s t r ia c o : da un popolo il quale ha dato 
all’Europa  meravigliata il p iu stupendo esempio di coraggio  ; voi siete 
venuti a popolo che le mostra il piu ra ro  di civile v i r tu ;  da quello che 
ha saputo  commuovere l’ apatia  della civilta presen te , a quello che ha sa
puto coufondere le arti della politica e della diplomazia europea. Voi 
siete venuti dalla citta inaccessibile, dalla citta gemma, Venezia, e dal po -



polo r is tora tore  della liberta e conservalorc della indipendenza italiana, 
il veneziano, alla citta  santa, Roma, ed al popolo creatore  della gran- 
dezza italiana, il romano, per offerirgli la cooperazione di quello, alia 
grande impresa di rifare la madre comunc, indipendente, libera ed una. 
Yoi non avete altre dimande a fare, ne a dare a voi stessi altre risposte. 
F uo r i  di queste quislioni e inganno e di questo proposito , e rrore ,  tradi- 
mento. Voi siete figli di popolo, d ’ indipendenza e l ib e r ta ;  rappresentanti 
un popolo libero e grande ad un grandissimo e libero d ’ Ita lia ; Italiani, 
deputati da  Italiani, per  innalzare insieme a tu tt i  gli Italiani la gran  mole 
dell’ Unita, dell’ Indipendenza e della liberta d ’ Italia. Badate adunque a 
non lasciarvi travolgere da coloro, i quali colla in te rp re tazione solistica 
e partig iana  delle parole , falsano gli a ltru i concetti non solo, ma gli in- 
tendimenti p ro p r i ;  a bara ttarci ,  fuori, la indipendenza in protezione, 
dentro, in muncipalismo, la liberta  in costituzione, 1’ unita in unione. Mi 
sia lecito dirvi, che se tutti r i fuggono dal credervi ingannatori,  molti 
pero vi tengono addosso gli occhi fitti, per esplorare se vi lasciate in- 
gannare e cogliervi nel vostro inganno. Pensatc che sc coloro i quali 
proferivano primi queste parole formidabili e sacre, Unita, Indipendenza 
e Liberta d ’ Italia, potevano essere scusati, se prima di assumerne la rc- 
sponsabilita, non ne consideravano abbastanza il valore, non sara lo stesso 
di voi, oggi che vi fu fatto badare alla im portanza loro e che ne avete as- 
sunto, voi pure, la responsabilita. Soffrite che io vi faccia questa ammo
nizione, perche, se le vostre antecedenze non fallano, noi abbiamo ragione 
di sospettare, che molti di voi, con che coscienza non c’ im porta ,  incli- 
nerebbero alio scambio sopradetto ,  e son pronto  provarlovi a ll’ uopo. 
Soffrite che io vi ricordi che, noi popolo, come per pane intendiamo pane, 
cosi per unita, indipendenza e liberty d ’ Italia, non vogliamo, non pos- 
siaino intendere unione, vassallaggio e costituzione del popolo italiano, 
perche in questo punto voi ci date argom ento  di credere, che per queste 
cose voi siale disposti ad intendere quello che noi non siamo e non ša
renio disposli a intendere mai c per  niun modo.

Noi reputiamo la Costituente italiana primo elcmento, e non piu, di 
quel bene desiderato ed aspellato tan to ;  se a voi paressc l’ estremo ri- 
niedio d ’ Italia, noi \ i  conforteremmo a cessare dal melterc mano ai ferri. 
Ella e oltima, se r iguarda ta  come il puro  embrione, inutile affatto, fu- 
nesta, se come il corpo maturo e pei'fetto della noslra liberty. Sara di lei 
come fu delle costituzioni e delle fusioni, alle quali abbiamo guarda to  pur 
dianzi, come al porto glorioso cui ci doveva guidare la stella nostra, 
e furono la bufera infernale che ci ha menati colla sua rap ina , voltando 
e percotendo in luoghi di ogni luce muti. Se aspiriamo alia Costituente 
come all' ultimo grado  della scala, in sommo a cui sta la Repubblica, 
bene a voi ed noi;  se come all’ ultima Case della nostra  Irasmutnzione 
politica e civile, davvero davvero io vi d ic o : guai a voi, guai a noi, 
guai a tu tt i!  Ritorneremo ancora da capo. Sangue, sangue e poi sangue!

La Costituente italiana non e che 1’ idea inesatla ed inconcrcta di 
u u Assemblea nazionale; sicche ella ebbe mestieri di molte, differenti e 
tuttavia  insufficient! d ichiarazioni; e questa idea fu la prima volta conce- 
p i ta  con piu seinplicita e predicata con meno Iracasso e con piu  chia-
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rczza in Venezia, posciache 1‘ idea di una Repubblica e p iu semplice, 
cliiara, esatta , inoltre piu risoluta  che di una Costituenle italiana, la quale 
il medesimo autore  confessa indigesta, quando a tu t la  sua lode allega 
ella essere pane pei denti di ogui fazione, incapace a im perm alire  i go
verni vigenti, vesle nella quale ciascuno puo essere a tan te ;  eppure alcuni 
sudarono sangue a vestirlasi, a ltri la gua ta  in cagnesco, a ltr i  la g it ta  
come un cencio ; cd in vero ella e oggi come la vesta del Gonnella buf- 
lone, quando tu tti  le dettero  dentro delle forbici, e vi cucirono la p o rpo ra  
sul saio, c prixna il p roprio  padre.

Io parlo  p e r  ver dire,
Noil p e r  odio d’ a ltru i n6 per disprezzo.

Anche nel fatto della Costituente, Venezia precorse il senno civile 
delle a ltre  c itta , e quello che ivi ogg i si fa, cd apparecchiasi a Roma, 
si mens non laeva fu issel,  e quello appunto  che, o r  sono molti mesi, 
quanto e particolarm ente  di noi, avremmo potuto compiere cou piu agio , 
con piu  decoro, con piu  d ignita  nazionale, con m aggiore  emolumento 
della causa comune. Gustavo Modena, uno dei pochissimi, che la rivolu
zione chiariva superiore  alla p ropria  fama, per r is to ra rc i  di coloro che 
mostio improvvisameute inferiori, espose lin dal principio in Venezia il 
concetto di un Assemblea provinciale e nazionale, molto piu, o meglio, 
il solo esatto e completo, e al quale ci sara  forza ridurc i,  vale a dire 
una Assemblea democratica, sulla quale, ere tta  a Senato sovrano d ’ Italia, 
fu insistito sem pre in Venezia, da u n ’ a ltro  cotale, il cui nome non im
porta si noti. Primo e principal beneiizio di liberty, dovrebb’essere il 
rendere a ciascun il merito p roprio ,  ma sola

Giusta di lodi dispensiera e morte.

E facile intendere perche questi p rogetti  ebbero fati cosi opposli. II 
veneziano fu concepito democraticamenle, in citta non solo democratica, 
ma costituila in Repubblica, pero  in tem po che la parola repubblica, mas- 
sime col litolo d ’ Italiana, rendeva suono di tam buro  scordato in alto ed 
in basso. II livornese fu concepito in citta dem ocratica, chi lo nega ? ma 
soggelta alia violenza delle costituzioni, al prestig io  del principe, il p iu  
scozzonato volpone fra i costituzionali ed alla s impalia verso un suo 
conciltadino, ligio cordialinente al paradosso della m onarehia  democra- 
tica. E perche dappertu t to  e sempre i nomi, se non (anno, prom uovouo 
cfficaeemente le cose, l’ idea benefica di Senato italiano, perita  in e rba  a 
Venezia, crebbe a Livorno, come le spiche di Faraone, a colpo d ’occhio. 
E cosi alle Costituzioni, adultere  sfacciate dei fatti, assassine crudeli delle 
idee, dobbiamo p u r  questo, che u n ’ Assemblea la quale , o r  fanno parecchi 
mesi, sarebbesi po tu ta  raccogliere a Roma con tanto  r isparm io  di sangue 
c di sostanze, in tu t to  il lus tro  delle nostre  v it torie , sedera per  lo con- 
t r a r i o ,  dopo la ve rgogna  dell’ armistizio, durante  il saccheggio ed il m ar-  
l | i-io di L om bardia ,  sotto  la protezione della mediazione, anzi colla mi- 
uaccia di uno intervento stran iero , e con in fronte il m archio  di una sco- 
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jminiea papale, In somma, ia Costituente fino ad oggi non ha falto che 
resp ingere  indietro l ’ idea cd ii fatto della Repubblica Italiana.

Or io domanđo a voi, ligli cd eletti del popolo; sarebbe mai vero 
che alle costituzioni dovremo eziandio, che l ’idea democratica di un’As- 
gemblea nazionale sia per abortire  nello spurio cd ermafrodito  concetto 
di una costituzionale? Sara vero che la proposta  medesima, fatta con spi
ri to  assolutamente favorevole al popolo, si dcbba re legare  fra’ sogn i;  ed 
accettare come un’ articolo di fede, ed esegtiire come una prescrizione 
della legge, quando transige scioccamente fra il principato cd il popolo, 
p e r  cio solo che ha mutato la desineuza del vergognoso vocabolo costi
tuzione, nell’inconcludente di Costituente? Saremo noi serbati ad una vi- 
cenda perpetua d ’ infnmie? Ali’ infamia di segnare  la nostra  servitu  collc 
jiostre mani, colle mani che infransero le catene tedesche? Ali’ infamia di 
mendicare il  soccorso di coloro il cui g iogo ci siamo scossi dal collo? 
AH’ infamia di baciare la mano che ci ha flagellati a sangue, scorticati fino 
alle ossa, che ha  fatto e scoperto le nostre  vergogne?  Alla infamia di 
ammettere nella nostra  famiglia popolare , nel nostro popolo, eroico nella 
jnsurrczione, santo nella vittoria, m artire  per  la liberta, un Borbone Rom- 
barda to re ,  un prete scom unicatore , un . . . . ma silenzio, o Savonese, 
guddito del marchese re ,  silenzio e fede!

La Costituente r ig u a rd a ta  come un fine, non e buona che a sacrifi- 
care i g randi ed eterni interessi della pa tr ia  comune, ai sospelli, ai dubbi, 
alle paure, alle passioni ed alle liacchezze dei moderati, di quelli che 
stanno sospesi fra la liberta e la schiavitu, come i dannati di Dante, fra
ii limbo dei bambini e 1’ inferno di F a r ln a la ;  di coloro che stanchi gia 
di p rog red ire  nella via della nostra  emancipazione, gia vorrebbono ripo- 
gare, cogliere un frutto di questa p ianta, educata con tante lagrim e, cre- 
gciuta con tanto san g u e ;  gia vorrebbono assaporare  la indipendenza, e 
percio sacrilicherebbero volentieri liberta e unita. Di coloro i quali cre- 
dono a certi stadii nella carr ie ra  delle nazioni, come Lučio F lo ro  ali’eta 
del popolo Rom ano; di coloro che si adagiano sul bene p roprio ,  cui 
l ’ avvenire e un letto di spine, to r tu ra  quello della p a tr ia  e degli uomini. 
Al parere di costoro per conciliar le fazioni sarebbe d ’uopo covare i senu 
di tu tte , per fermarci ad uno seopo, accosciarsi a mezzo il monte, come 
i negligenti del poeta. II concetto della Costituente italiana, inteso come 
voi lo intenđele, e s ’ io sgarro ,  d isingannatemi col fatto, fa a capelli col 
concetto del popolo, 6 una evirazione della sua idea, una mentita alle 
parole, che da tanto  tempo se gli fanno suonare ali’ o re c c h io : Italia li
bera ed una.

E come credete voi che il popolo nostro si vorra  adagiare  sovra quc- 
sta sorta di Costituente? Certo come si & adagiato  sulle costituzioni e le 
fusioni. E quando si trovera  deluso dei beni infiniti promessigli dalla 
Costituente, come si trov6 crudelmente deg l’ infiniti, che gli promettevano 
le costituzioni e le fusioni, che cosa crcdete fara il popolo no s tro ?  Certo 
quello che ha fatto c delle fusioni e delle cos t i tuz ion i;  sangue, sangue e 
poi sangue! E quando sara ir r i ta to ,  inferocito nel sangue, quando avri  
d js tru tto ,  come ha đ istru tto  e d is trugge  c d is t ru g g c ra ,  s tran icri ,  cos ti tu 
zioni, fusioni e costituenti, ali’ oltare di qual divinita credete voi si rivol*
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gera  il popolo nostro , sc non a quello della Repubblica? In questa Ve
nezia colui che scrive fu primo a indispettirsi e r idere  delle costituzioni, 
come ora e primo a indispettirsi e r idere  delle coslituenti. Ed oggi e’ non 
allega il triste  merito di essere slato profeta di sciagure , se non a vie- 
meglio persuadere , s ’ egli e possibiie, che la Coslitueute, r ig u a rd a ta  come 
il termine dei vecclii, non sa ra  che il principio de’ nuovi mali nostri.

Io non veggo e non e p o s rb i le  di vedere in essa d ie  un solo vau- 
taggio : avere adunati voi, eletti e deputa ti  di tu tto  il popolo italiano a 
Roma, per  tra t ta re  di quello che i despoti nostri reputavano fino ad oggi 
arbitrio  della loro sovranita. II fatto e grande, ma solainente per  colpa 
della nostra  pieciolezza p a s s a la ; g rande rispetto  a quello ieri fummo, non 
gia rispelto  a quello dobbiamo essere to s to ;  g rande perche da sedici se- 
coli abbiamo perduto  d ignita  di nazione, da t ren taqua ttro  anni il carat-  
tere di uom iui;  g rande perche ci po trebbe  rendere  i ’ antica p a tr ia ,  1’ an- 
tico nome. La Costituente e un monumento cosi g rande  della nostra  pre
selite abbiezione, quanto e sublime 1’ altezza cui ella ci potrebbe sollevare, 
ma la Costiluenlc per se stessa non ci esalta all’ altezza ne della F rancia , 
lie della Ingh il te rra  e nemmcno della Turchia , delle quali le ultimo due 
hanno indipendenza ed unita , e la prima per  eolmo di g loria  e di bea- 
titudine e libera, Ella 11011 ci solleverebbe che all’ altezza della vecchia 
Germania, 0 della Svizzera odierna, le due nazioni piu misere di E uropa , 
eppure tanto meno misere di noi, che il ragguag lia rc i  alla miseria loro, 
ci debba pa re re  il frulto p iu  prezioso della nostra  rivoluzione, Infatti la 
Costituente si propone di lasciare intatti gli stali ed i governi d ’ Italia, 
e di uuirli solainente col filo fracidissimo delle confederazioni. Ella non 
toglie ue Malta, avanguard ia  del Mediterraneo, a g l i ln g le s i ;  ne la Corsica, 
provincia p e r  silo, per indole, per lingua, per  stirpe ilalianissima, ai 
F rances i ;  ne il Ticino, sentinella delle Alpi Reliche, alla Svizzera, succida 
meretrice del cadavere austriaco. In ultimo ella non coalizza i re conlro 
l ’Aus t r ia ;  im peroche dopo la Costituente, unico e necessario amico dei 
re, sa ra  pu r  sempre lo stran iero , unico e necessario nemico, il popolo. 
Che bisogno aveano i re di Coslituente se si avesse voluto cacciare il Croato 
d ’ lla lia?  Ed io vi d ico: il giorno che ia g u e rra  sia inevitabile, voi ve- 
drele i re  a capo dello s tran iero  conlro il popolo, 11011 a capo del po
polo contro lo straniero. Dio faccia ch’ io m ’ ingauni. La Costituente non 
i'iduce alla piu perfetta  pu rezza  lo spirito  democratico, 111a non si vanta 
d ie  un ’ applicazione al sistema politico della teoria  di coneiliazione fra 
>1 principato ed il popolo, che prima volevasi applicare solainente al si
stema civile d ’ Italia. Dilfatti per in trodurla  nella g raz ia  dei nos tr i  s ignori,  
dietetici, federali e costituenti si affaticarono a provare  non esser ella in 
sostanza che u na  costituzione dislesa a tu t ta  Italia, p iu ttosloche r is tre t ta  
»id uno dei troppi regni d ’ Italia, ed i re  non l ’avversano perche paveu- 
1,110 lei p roprio ,  111a le sue conseguenze, le quali vogliono prestabilire , 
°ssia d iscutere, come discussero e discutono, se Costituente italiana debba 
essere la costituzione toscana, 0 la piemontese, 0 la rom ana , 0 1’ austria- 
cnj 0 se Dio vuole, u n ’ incognito indistinto, composto della quintessenza 
(li lulle le prefale costituzioni, alle quali come aderivano alfine spontanei, 
si an 1 men Le aderiranno , anzi g ia  incominciano aderire , impreziositala cosi,
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alla  Costituente. In ultimo essa non fa clie p ro lungare  le convulsioni dei 
popoli. laseiandoli in un bilico, dove alle nazioni e egualmente impossi
b l e  durare  che uscire senza g u e rra ,  c inaugurando  il periodo novello di 
quella  lo tta  fra popoli e re , la quale avria gia dovuto da un pezzo, e 
non polra  essere tronca g iam m ai, ne a ltrimenti, che colla Repubblica na- 
z iona le ; siccome quella che nel popolo fa pullu lar  nuove fazioni e nei 
re  nuove ambizioui. Eccovi chi consiglia s tabilire  in Toscana la presidenza 
della Coslitueute Italiana, per dare  u n ’esempio, cioe per  fare un dispelto  
a  Napoli e Piemonte. Ma questo e egli tempo di dispetti? E Napoli e Pie
monte hanno eglino ancora  bisogno di esempi, anzi proprio  di siffatli? 
E che p ro ’ al popolo, come e guar i to  percio dalla lebbra m onarch ica?  
E innanzi t ra t io ,  a che dunque si r idurrebbe  il piu gran  parto  della nostra  
rivoluzione, a che la Costituente I taliana? Ad una gara  di esempi, ad un 
gioco di dispelli. Ma che Costituente? Non siamo noi costitu iti?  Non 
siamo popolo ita liano?  Siamo dunque Repubblica Italiana.

Ptjrsuadere non e convinccre. Adunque io non mi euro, ne per  av- 
ventura, saprei pe rsu ad erv i ; t roppo  beato se io vi potessi convincere. 
Per la qual cosa io non vi diro ne come, ne il perche sia facile sosti- 
tu ire  la Repubblica italiana alla Costituente. A voi tocca saperlo, e anche 
non sapendolo, si lo sapresle  infallibilmente, non piuttosto foste convinti 
del debito e della possibility di Carlo. Se foste incapaci di questa  con- 
vinzione, io avrei g i t ta lo  la sapienza della persuasione, siecome le parole 
della convinzione, quando pure  possedessi quella e queste. Io collivo 
nella sua p iu  sublime astrazione un’ idea, della cui giustiz ia  non dubito. 
La  sua realta  e ulficio del tempo e dovere degli uomini.

Nostro dovere e onorare  e servire la pa lr ia  comune Italia , vivi o 
m orti ,  a me come L igure ,  a voi come Veneziani, a tu tti  come Italiani. 
Conciossiache il sangue non puo diventar acqua, ne le aquile generose 
par to r iranno  timide colombe; ne i ligli dei liberi potranno dimenticare in 
c terno che liberi furono, ed aver a ltro  in cuore, in mente, in bocca, che 
liberi alfetti, liberi sentimenti, parole  liberissime. No: g l’ Italiani, qualun- 
que sia la te rra  dove abitino, e di qualunque citta cittadini, non po tran
no dimenticare giammai di essere italiani, e stati un tempo il p iu  gran 
popolo creato da Dio, Popolo Italiano. Viviamo Italiani e liberi, o muo- 
iamo liberi e Italiani. Niun popolo dovrebbe combaltere mai per  uno 
scopo d im ezzato; noi non dovremmo aver combatluto mai per altre ca- 
gioni, che per la indipendenza e la liberta della pa tr ia ,  di questa Italia, 
che Iddio ha creato per  ra l leg ra re  gli occhi suoi e superbire  di se stesso. 
E poco patire e m orire  p e r  la indipendenza dove e bisogno eziandio pa- 
tire  e morire per la liberty. Stoltezza il r is ta re ,  quando la vittoria con- 
siste nella cognizioue della p rop r ia  forza, nella persuasione della p ropria  
onn ipo tenza ; nello essere capaci di forti convinzioni e pronti alle grandi 
risoluzioni. E perche i difetti contrari ,  ossia la rcmissione e la lentezzn, 
sogliono essere morbo dei popoli civili, sicche sembrano conseguenze 
della civilta medesima, il popolo nostro e sovranamente am mirabile, sic- 
come quello il quale da saggio di una forza di convincimento che non 
ha  esempio nella s toria. Egli puo essere certo del trionfo, c gia l'avreb- 
be in pugno , s’ egli fosse cosi p ronto  nelle risoluzioni, come e vigoroso, 
profondo e sagace nei consigli.
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F. perche io ho Irovato colla esperienza, le verita piu semplici e 
trile, come sono le piu proficue, cosi essere piu di frequente schernite 
che abbracciate, perche io tengo im portaulissim e queste, e vorrci versare 
la piena delle mie convinzioni iu cuore a ciascun dei venliquatlro  milioni 
di fratelli miei, permettete che io agg iunga  poche parole sugli effetti mi- 
rabili di quella potenza de lPan im a uostra , che si chiama couviuzione.

Io ho trovato  nei scritti  e nei p a r la r i  dei sapienti questa  v irtu  con- 
fusa colla dote della opinativa, la quale io vorrei pa ragonare  alla fecon- 
dita lisica. Coloro i quali cosi pensano, mi parvero sempre poco dilfereuti 
dal g reg g e  di vegetabili umani, che, salva l’ a n im a ,  non sono che una 
varieta di cani, di buoi, e delle universe pecore dei campi. Nessuno si 
lara  certo  am m azzare  per una opinione; io ne darei cento delle mie p e r  
un ora  di liberty  e di pace; c mi farei crocifiggere in una terza foggia , 
piultosto che mettere giii la mia intima couviuzione, che i popoli possano 
piu facilmente essere schiavi come i Russi, che liberi per  m eta , come noi 
siamo; che la sola Repubblica italiana

Di ques t’umile Italia fia salute,

per cui morirono ed uomini e donne; come accenna il padre  Alighiero in 
quel verso, e che pero, innanzi che facciasi notte  anche a me, posso 
ragionevolmente sperare  di veder la Repubblica Italiana. Questa forza di 
convinzioue, non quella leggerezza di opinione, fece la polenza e la g loria  
degli avi e fara  la n o s t ra ;  conciossiache g l ’ Italiani essendo capaci, piu 
che ogni a ltro  popolo, di forti e profonde convinzioni, saranno, conic 
furono, piu d ’ ogni a ltro popolo capaci di g rand i e maguanimc risoluzio
ni. Di qual intimo convineimento della p rop r ia  grandezza  ed eternita  e ra  
compreso il Senato Romano, quando mise all’ incanto il terreno sul quale, 
dopo molte vittorie , attendevasi Annibale alle porte  di Roma, e il c itta- 
tadino che lo com pera e paga!  Qual fu la sorte  di Annibale? Di qual 
intimo convincimento della p ropria  r isurrezione e ra  compreso il Senato 
Viniziano, quando dopo la ro t ta  di Ghiaradadda, sciolse le citta tu tte  di 
le rraferm a dal g iu ram en to l  Qual fu la sorte di Venezia? Di qual intima 
convinzioue della p ropria  idea, era  compreso Colombo, quando  ruppe  
I’ uovo in mezzo ai do ttori  di Salamanca, quando imploro tre  giorni an
cora di servizio! Qual fu l ’ effetto della im presa  di Colombo? Di qual 
intimo convincimento della sua liberazione imminente e compreso questo 
popolo lombai'do, che d iserta  dalla pa tr ia , o vi lascia le ossa, percosso  
dalle palle croate , sicche la te r ra  lom barda tu t ta  quanta  im pregna ta  di 
sangue italiano, e oggim ai una reliquia di m artiri!  Che dico? Di qual 
intima couviuzione del felice avvenirc d ’ Italia e compreso questo  popolo 
Veneziano, che uelle angustie  di un lungo assedio, ha nobilitato  la paro la  
di ordine, quanto i governi costituzionali la v ituperarono  nelle la rghezze  
della pace ;  che sostiene allegram ente, oltre i molti disagi, diecisette mi
lioni di carta monetata , e po trebbe decretare cosi —  A’oi popolo Fene- 
z iano  abbiamo eretto questo m onum ento  di g ra t i tu d in e  a I ta l ia  tu t ta , 
che noi soli scrbava a l l’ onore di difendere, colie sole nostre sostanze ,  
I’indipendenza I ta l ia n a ,  derelitta  dai popoli, trad ita  dai re!  Chi ha fatto 
piii dei Senati di Roma e di Venezia, chi piu di Colombo? Chi fa piu
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del popolo veneziano? A voi e porta  occasione di fare a itre ttanto . Slan- 
ziando la Repubblica Italiana, non sarete inferiori del popolo che vi ha 
eletti suoi rappresen tan ti ;  se a ltrim enti,  sarete degeneri, ed in eguale 
occasione, dei m ag g io r i ;  la vostra  assemblea sa ra  inferiore a un Senato, 
a un popolo, a un ’ uomo, ai passati ,  ai presenti, ed i posteri vi diranno 
trad ito r i  della pa tr ia , perche voi non avrete aggiunto  nulla alia Cosli- 
tuente Italiana, nulla alia grande iniziativa p resa  dal popolo vostro.

Opinioni, non convinzioni, sono quelle gia da g ran  tempo ripetute  
e che tutto di si vanuo ripetendo a chi vuole e non le vuole s e n l i r e ; 
essere certi stadii alls nazioni, che i popoli possono alfrettare, non bal- 
zare d ’ uu passo, e la Repubblica non essere cosa ne dei tempi, ne di 
noi; opinioni, perche hanno molto dello scemo, nulla del generoso ;  opi
nioni, perche i medesimi che le professano, non ne sono convinli, piu 
che io sia di parecchie teorie sul bello e sul buono, che mi conosco, e 
domani professerebbero altre , se a ltr i  uomini regnassero  dimani. I tr is t i  
che si ribellano al p rogresso , anziche deporre  I’opinione p red isp o s la ;  
che combattono la verita , per la prosunzione di non parer  uomini, e 
piu che uomini, ossia, non soggelli  all’ c r ro re ;  che si curvano ai potenti 
per  soverchiare il popolo, costoro non sono capaci di convinzioni, ne le 
dottrine loro alle a convincere. La convinzioue procede coi popoli, pre- 
corre i secoli, ed e sempre eguale a se stessa. Non hanno convinzioni 
coloro, i quali sostengono tu t tav ia  nella dilfereuza delle forme, non esse
re sostanza di governo, perche p rim a, o dopo confessano, che le forme 
piu liberali sono ai popoli m agg io re  guaren tig ia  di l ib e r ta ;  non quelli 
che pretendono conciiiare la monarehia colla democrazia, perche prima
o poi confessano, gli elementi di quella essere essenzialmente contrarii  
agli elementi di questa, sicche ambedue sembrano eongiunte al solo uopo 
di d is truggersi ,  non di equilibrarsi a vicenda, e il falto prova, che il 
dispotismo di ogni colore soverchio sem pre, non si ragg u ag l id  mai alia 
dem ocrazia;  non coloro i quali pretendono poler cavare 1’Austria dall’ I- 
talia coll’odore di un compenso, come il topo si t i ra  fuori dal suo bu- 
colino eoll’odore del form aggio, perche prim a o poi confessano la santa 
verita , molto tardi riconosciuta, un popolo non essere oggelto  di per- 
m utazione; finahnente, non coloro i quali asseriscono che noi dobbiamo 
attendere indipendenza e liberta  da una propiz ia  combinazione degli av- 
venimenii, come gli astro logi traevano gli oroscopi da una favorevole 
eongiunzione di p iane li;  perche prima o dopo escono in quest’a ltra  sen- 
tenza, la morale dei popoli non doversi meltere in una bilancia con 
quella degli individui, e confessano, liberta  e schiavitu non potersi as- 
soggettare  a ipoteca, ne a prescrizione. Quando mai g l’ Italiani avrebbero 
scosso il giogo se avessero badnto sempre alle costoro dottrine? Quali 
furono i frutti della vittoria, per  esserci lasciati nuovamenle sedurre  da 
esse? Or voi che chiamate sogno, solisma e peggio , la Repubblica Ita
liana, una, grande, indivisibile, diteei che sono le vostre Costituzioni e 
Confederazioni, che sara, che e da desiderare che sia della vostra  Cosli- 
tuente ! A quelle il popolo si e gia r ib e l la to ;  a questa e a desiderare 
che si ribelli al piu to s to ;  e tu tt i ,  apcrlam ente, o in celato, p regano  
ch ei g iunga subito alla Repubblica democratica e nazionale.
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Questa e 1’ineviLabile, questa vuol essere la consegucnza immediate 
della Costituente Italiana, e sta in vostre mani. Ella da voi aspelta  il 
soffio an im atore ,  lo spirito  della vita. II g iorno  che sarete raguna li  a 
lloma ella av ra  compito il suo eorso, avra linito di esistere, perche avrai 
esaurito il primo ed u lt im o  ed unico suo efi'etto; In quel giorno avra  
principio la vostra  missione. Iddio p o r ra  la sua parola sulle vostre lab- 
bra , e cesserele da ogni concilinzione Coi rCj ricordando che voi, depu
tati e rappresen tan ti  del popolo, siete raguna li  cola per effetto della 
irreconciliabillta  popolare , pe r  il beneplaeito del popolo e a dispctto dei 
re, ad essere quindi cola, ciascuno di voi} un vivo m onumento della 
forza e della sovranita  popolare. Proclam ate in quel giorno la Repub
blica I ta liana, una, g rande , indivisibiles m ettendola sotto la proleziond 
Immediata di Dio, e nell’ a rb itr io  assoluto del popolo. Gridate forte si 
che Italia tu t ta  ne risuoni, si che tu t ta  E u ro p a  inlenda; i re d  harma 
trad ito ;  noi non vogliamo piu essere schiavi dei re ;  noi non vogliaiuo 
piu essere sudditi  ai re! Chi sara  che sovra di noi possa e voglia al- 
trimenti di noi? Voi dovete ben persuadere  di questo voi stessi ed i 
fratelli vostri. Se vogliamo, possiam o; se non vogliamo, nessuno p o tra  
farci volere. R icordate che siete raccolti a Roma per il beneplaeito del 
popolo e contro il beneplaeito dei re. Roma ha po tu to  scuotere il g iogo  
del papa  e Italia non po tra  il g iogo dei r e ?  Quali armi ebbe Roma sola^ 
contro il fortissimo dei l iranni, un prete! perche prevalessero al para-' 
gone di quelle che Italia tu t ta  avrebbe contro i despoti suoi, alcuni ese-( 
crati, alcuni sospetti , nessuno ido la tra to} come ierij vergogna! sovra la 
patria , orribile vergogna! sovra 1’I t a l ia ? Si, Roma ebbe un arme invin-' 
eibile, l ’antica v i r tu s quella virtu per la quale fu d tu ttavia  e degna di 
avere il primato sulle citta d ’ltalia, sulle nazioni di Europa. La volonta. 
Questa dopo i tem pi favolosi e la seconda volta che Roma incomincia il 
luminoso corso della sua vita, con abbattere  l ’aristocrazia  pretesca, con 
Ua trioufo sulla schiavitu dello spirito . Roma ritorner.i g rande. Noi, sC 
vorremo, sarem o partec ip i,  se non vorrem o, satellite della sua grandezza. 
Come per beneplaeito del popolo siete andati a Rom a, arb itr i  delle sorti  
d’ltalia , cosi per  vostra  v ir tu  potete r im auervi, l ibera tori  e sovrani d ’ l 
talia. Ci sara pericolo di m orle?  Ebbenc, a fronte deila liberlti e della 
gloria d ’ltalia  che im porta  la vostra  v ita?  I padri di Venezia intimavano 
a un doge vecchio e aeciacoso, che computavano la g loria  di Venezia 
molto piu che la sua vita, e lo avrebbero mandato  di forza, dov’ egli 
nfiulavasi audar  per am ore. La liberta e l ’ unita  d ’ Italia, oh quanto  e piii 
preziosa che qilella gloria di Venezia! AndatCj m orite!  Felici voi, feliei 
»oi! Ogni stilla del sangtie vostro, ogni dtomo della vostra  polvel'e fara 
sorgere un milione di vendicatori, fara sfolgorare un milione di baio- 
netle, fara tuoaare  da un milione di bocche il santo gr ido , Viva Italia^ 
libera ed una! Morile! Ma innanzi proferilc  la g rande  pa ro la :  Noi Po- 
Polo Italiano! F igli d ‘Italia, venite a noi! E i po[>oli d ’ltalia  si leveranno 
come u n ’uom oj e sclameranno, siam qui! E se tardi g iungessero  e vi 
ti’ovassero m orti ,  felici voi, felici noi! Essi vi vendicheranno eollo s ter-  
nunio dei liranni, ćssi vi adorerannO nella santita  del m art ir io ,  perdu* 
la m orte per  la pa tr ia  e benedizione di Dio, essi v’innalzcranno a mo- 
Humento la liberta  e la g loria  d*Itaiia.- Viva Italia^ Libera ed tJnaf
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NICCOLO’ TOMMASEO AL POPOLO VENEZIANO.

D esidero ,  o cittadini a me carissimi t u t t i ,  che sappiate i notni c la 
condizione di taluiii Ira quel li che di buon cuore concorsero ad aiutare 
Venezia nolle sue angustie ,  p iu  onorevoli d ’ogni serva ricchezza. Desidero 
che lo sappiate , perche la gra ti tud iue  e dolce necessita degli animi ben- 
n a t i ,  e perche grande consolazione ad un popolo e il pensare che i suoi 
palimenti sono onorati dalle nazioni so re l le ,  che il suo nome e amato da 
uoniini i quali non lo conoscono da vieino, e forsc non lo curavano prima. 
Credete , o Veneziani, che in F rancia  molti sono quelli che godono del- 
l ’onore che voi vi f a t e , e vorrebbero  vederlo accrescersi « co n so l id a rs i : 
credetelo a m e ,  che non sono avvezzo a adulare  ne poveri ne r ic ch i ,  
ne plebe, ne re.

Non d a ’ Francesi soltanto Venezia ebbe prove d ’ afle tto : ma il eonte 
Teleki inviato dell’U ngheria ,  e il c ittadino Golesco inviato della Valachia, 
da  me conosciuti, e m adam a T urner  inglese affezionatissima ag l’ Ita lian!, 
concorsero alia colletta. Ci concorsero gli allievi del collegio armeuo che 
sono a Parig i,  e che sarebbero  a Padova se le angherie auslriache ve li 
avessero lasciati s ta re ;  il qual collegio e diretto  d a ’ Padri che per  molti 
anni onorarono delle cure loro qu es t’ isola di s. Lazzaro . Ci concorsero 
parechi Gorsi; t r a ’ quali mi giova nominare Salvatore Vitale consigliere 
d ’ Appello in Bastia , amico m io ,  scriltore  nolo e caro all’Jla lia ; Stel'ano 
Conti rappresentante  del popolo nell!Asscmblea_, e che sotto il governo di 
Luigi Filippo s’ oppose alle avide ainbizioni degli schiavi p repo ten ti ;  Sil- 
vestro Poggioli il quale si adopero con a rdo re  a p ro  di Luigi INapoleone 
q u an d ’ era  prig ione in Ham perche uscisse libero tanto quanto bisognava 
ad abbracciare  il vecchio suo padre ,  fratello dell’im peratore  Napoleone, e 
che aveva spontaneamenle deposta  la corona del regno d ’Olanda. II Pog
gioli che conosce e ama 1’ I t a l i a ,  mi si proflcrse cordialmente a pro di 
Venezia nostra . II C o n t i ,  il quale nel 1859 rivolse a m e ,  che tornavo 
allora dall’ esilio in Italia , versi affettuosi e caldi ( e  da allre  par t i  di 
Corsica mi venne allora simile onore di saluto f r a t e r n o ) ;  il Conti non si 
pensava allora di r ivederm i,  egli deputa to  della Corsica al parlamento 
della Repubblica f'rancese preseduta  da un nepote delP im peratore , riveder 
m e ,  fatto in terpre te  dei diritti  di Venezia liberata.

E de’ deputati dell’Assemblea francese , i quali diedero modesta of- 
ferta a Venezia, ne abbiamo piu d ’ uno anche t ra  piu rinomali. Non po- 
levano ( e io non le chiesi ) g ran  somme, perche anco la Francia , c mas- 
simamente Parig i,  e piena di g rand i m ise r ie : ma quel poco lo porgevano 
di cuore e per segno di afl'ezione vera (1). Gli uomini delle opinioni piu

( i )  Reco la lettera scriltami da uno de’piu celebri tra que’ Deputati, il si®. La Mennais.
« Voi tlunque ve ne ritornate, amico mio, alia cara vostia Venezia. Verranno con 

v  voi i miei augurii, c le spiTunze insieme. Q ualunque sia per ora la possa de’nemiei 
d  Italia, con nn supremo st'orzo ella si togliera linalmcntc a quelli, e tornera padrona 
di se La cilta  penerosa che i'u, dodici secoli la, l’ullimo rilugio della liberta della 

5* patria, ne sara adesso il nido « . . .



diverse convenivano nell’onorare  Venezia: vecchi mili l a r i ,  im piegati ,  cit- 
tadini d ie  provarono  la carcere per la causa dei d i r i l l i  del p o po lo ,  cil- 
tadini che ebbero a combattere nel luglio del 1850, nel febbraio d e H 8 4 8 ,  
c che da quei com battimenti r ipor ta rono  ferite c insegne d ’onore, la ve- 
dova d ’un di quei combattenli. Gapi di fabbriche, e semplici operai nelle 
iabbriche , operai di s ta m p e m ^  e lino una povera se rva ,  dimostrarono 
che Venezia 11011 era  s trau ie ra  al cuor loro. U11 capilano di bastimento , 
di Vanncs nella B re tagna , paese di valorosa genie e schietta, mi scrisse 
queste semplici parole che valgono per  lungo discorso, e che devono es- 
sere, o Veneziani, conforto a voi p iu  onorevole che non le medaglie e le 
croci dispensate dai principi. —  « Signore invialo di Venezia: io non ho 
che ducento franch i;  ne mando a Venezia quiudici ».

11 professore Ozanam di L ione , noto in Italia, e uno de’ piu graditi  
parla tori de’ quali si fregia I’Universita di P a r ig i ,  conchiuse una sua le- 
zione con lodi caldissime di Venezia; e mandando in giro  il suo cappello, 
lece fare una q u e s tu a , preziosa per l ’intenzione e per  il modo ancor p iu  
che se il fru tto  ne fosse cento volte tanto. II professore A m pere , amico 
all’ I ta lia , sulla quale ha fatti assai s tud iij  e dei piu rinom ati letterati di 
F r a n c ia , mi mando la sua offerta con parole onorevoli e a voi, Veneziani, 
ed a me. Fece il simile il professore M aret,  p rete  pio e am atore  franco 
della l i b e r t a ,  autore  di un dotto l ib ro ;  che piu volte nel suo giornale 
V Ere. nouvulle,  parlo di Venezia con rispelto , egli e gli amici suoi. An
che alcuni s tudenti dell’Universita vollero r icordarsi  di Venezia; e nella 
lettera che accom pagna 1’ offerta, godono di notare  come Venezia sappia 
conciliare insieme 1"ordine e la l ibe r ta ,  la docilita e la costanza.

Meritano segnatam ente  la vostra  grati tudine le signore Montgolfier e 
Belloc, donne di nobile animo e in g eg n o ,  con l’amica loro Bianca Milcsi 
Mojon, italiana, da molti anni dimorante in Parig i.  Ad un a ltra  illustre 
italiana dovete, o Veneziani, essere r iconoscenti: alla principessa Cristina 
di Belgiojoso, che dopo avere adoperata la sua grande ricchezza nel favorire 
gl’ ingegni e nell’a iu lare  i pensieri e le opere di l i b e r ty  si trova  adesso, 
per le ladronerie  a u s t r ia c h e , condolta in angustie  piu onorevoli al nome 
suo della passala op u len za , ed e costre tta  a vivere della sua penna, come 
i letterati poveri fanno. Ella si annunzid come raccoglitr ice  delle offerte 
che da Parigi e da tutte le parti  di F ranc ia  venissero fatte a Venezia, c 
le prime somme raccolte sono debite a lei.

Un altro nobile esempio dovete sapere , di un Veneziano gia r icco ,  
e poi per  bonta di cuore venulo in poverta , il quale , non potendo altro , 
mi diede, quasi con le lacrime agli occh i ,  una moneta da cinque franchi, 
pregnndo ch’io taccssi il suo no m e, e ehiedendo istantemente eh’ io non 
rifiutassi quel dono come pegno del suo afretto alla sua eara  Venezia.

Un altro Veneziano , il R o n c o n i , uno dei cantanti p iu  rinomati di 
E u r o p a , cantante e a ttore degno di questo paese ch ’ b noto p e r  la linczza

« Vous repartez Jane, mon ami, pour votrc chore Venise. Mcs voeux vous y suivront, 
”  et. mes esperances aussi. Car, quelle que soit en ce moment la prissarice des tyrans 
”  de l’ llalie, elle se degagera, par un supreme efi'ort, de leurs mains sanglantes, el re- 
”  prendra possession d’elle-meme. La ci I e heroique (pii ful, il y a douzo siecles, le dernier 
» refuge de la liberie et de Findependence de la palrie, en rcdeviendia lc b c rc e a u « ..
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del sentimento m usica le ;  il Ronconi promise a Venezia la sua serata  che 
č guaren tita  di Iran chi duem ila: e certamente a t te r ra  la promessa, adesso 
ch ’ ell’ e no ta  a v o i ,  e ch’egli ha  o tlenuto l’ impresa del teatro italiano in 
P a r ig i .  Al qual fine adoprai anch’ io la mia debole intercessione presso 
taluno dei m inistri ,  perche mi pareva onorevole che in Francia  rimanesse 
apcrto  un teatro  di mnsiea italiana , siccome vincolo di eletti piaceri fra 
due popoli nali ad illuminarsi reciprocamente ed amarsi.

Oltre ai duemila franchi proinessi a voi dal Ronconi, abbiamo un 
parafuoco con p ittu re  <? una cassetta con intagli,  datici dal s ignore Mar- 
suzi, romano, che io ho allottali (1) per t ra rne  p iu  d a n a ro ;  del quale 
vi sara reso couto da Angelo Toffoli vostro amanlissimo concittadino. E 
acciocche da tu tte  le par t i  d ’llalia  una qualche ofTerta venisse, mille fran
chi ci diede il napoletano S. Ruix prefetlo, ch’ e quanto dire Delegato 
d ’ una provincia  di F rancia .  Non mancano i nomi dei fratelli lom bardi, 
dei quali taluu tornava allora allora dal combattere il comune nemico. 
Non mancarono i Modenesi, piu m altra tta li  di tutti g l 'I ta l ian i  da bene 
venticinque ann i:  fra’ quali e debito mio ram m entare  i fratelli Ansaloni, 
che nell anno 1831 assaggiarono  in Venezia il pane delle carceri di 
Sau Severo. E la pieta dai Veneziani d im ostrata  in quel momento verso 
coloro che pativano in nome della liberta  e dell’ Italia, era  segno di quei 
sentimenti generosi che stavano nascosti nel popolo di Venezia, e che 
sgorgarono  finalmente, come acqua che quanto e p iu  fonda, tan to  zant- 
pilla  piu in alto quand’ ha trova ta  la via.

Sarebbe poi ingra titud ine  tacere di quanto fecero anco in Parig i a 
p ro  di Venezia g P Is ra e l i t i :  i quali meritano speciale luogo i signori Blu- 
menthal, stati lungam ente a Venezia, nepole e fratello di questi beneme- 
ri l i  Blumenthal che voi conoscete; ed Enrico Hendle, veneziano, libe
rale a me di cordiali accoglienze. Con 1’ a ju to  dei quali, e col nome di 
Venezia grad ito  per  tu l to ,  si faceva assai p iu  se si fosse cominciato un 
p o ’ prima. Ma credetti dover r i ta rd a re ,  si perche, chiedendo alia F rancia  
il  soccorso della sua mediazione, non mi pareva opportuno chiedere in 
sulle prime ai Francesi privati sussidio di d a n a r i ;  si perche dal prestito  
proposto  in Italia speravansi cose g ra n d i ;  si perche, dopo tante prom esse 
e vanti e lodi di Venezia dag l’ Italiani latte, era da aspettare  che ciascuuo 
di loro volesse per noi spendere un soldo al g iorno, il quale sarebbe 
piu che bastato  alle uoslre necessita. Poi venne 1’ invito ai Francesi fatto 
dalla principessa di Belgiojoso, del quale conveniva atlendere 1’ e s i to : poi 
alcuni Francesi si olfersero sponlanei a questuare  per n o i ;  ma non ne 
vedendo alcun lru tto ,  mi rivolsi, sebbene circondalo da cure m aggiori  
che mi tenevano occupato notte e d i,  mi rivolsi io stesso a tal fine ai 
miei conoscenti nel inese di novembre, allorche le miserie e le incertczze 
di Parig i  facevansi d ’ ora in ora p iu  gravi. E tanto piu dobbiamo rico- 
noscenza a quelli che diedero a Venezia tale indizio d ’ allelto, conside* 
ran d o  il momento nel quale Io diedero. Quesli pochi son, la piu parte , 
danari  di genie non ricca, e tanto p iu  cari percio al povero Popolo.

Al quale io mi tengo in debito di rendere  conto anche del modo 
come ho spesi quelli che mi furono dati da esso in queslo spazio di sei

( i )  Fatto  un lotto.
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mesi; serbando ad altro tempo il rendiconto di quanto  dissi ed operai, 
secondo le mie forze, a pro della Patr ia . Abbiamo ricevuto il Toffoli ed
io dal governo del Popolo di Venezia in questi sci mesi franchi 7220, e 
riicossi dalla collella 5101, che la la somma di i 0 ,521 . Abbiamo pagati 
per conto di Venezia 5450 franchi ad altre persone : onde res lauoG 871 . 
IN'e abbiamo spesi nel viaggio di andata  e r itorno 221 5 :  restano 4G58. 
In ispese di lettere e vetture , a Parig i necessarie e non leggiere , 2000  
c irca ; restano 2G58. Nell’ alloggio, m il le ;  nella perdita  del cambio delle 
monete 5 5 7 ;  in \es li t i  5 8 5 :  che somma a d 7 2 2 ;  le quali, de tra tte  da 
2G58, lasciano franchi meno di mille. Questi servirono al vitto di due 
persone in poco men di sei mesi, alle altre spese tante che ognuno co- 
nosce, a quella delle mancc, che non e da nulla, a qualche invito o pre- 
sente indispensabile. Ne sarebbe bastata tal somma, sebbene il nostro vitlo 
fosse modeslo qual si conveniva a cittadini di cilla che ehiedeva soccorso 
alle gen li ;  piii modeslo che quando eravamo in Venezia; non bastava, 
dico, se io non vi avessi aggiunti  qua ttro  franchi al giorno di mio. Tanli 
a un dipresso io ne spendo al giorno in Venezia. Ne nel ministero ne 
nel viaggio ho voluto accrescere i pesi del Popo lo ;  ma piuttosto  i miei.

II vitto dunque di due persone in Parig i duran te  sei mesi e coslato 
al popolo di Venezia meno di mille franchi. E quanto a tu tte  le spese in- 
sieme, se dai franchi 7220 che abbiamo ricevuti, si levano i 5450 , spesi 
per a ltr i ,  ne restano 5 7 7 0 ;  dai quali se si levano i 5101 avuti dalla 
colletta, resta che il popolo di Venezia ha speso pe r  noi due in danaro  
vivo 6G9 franchi, cioe meno di G90 lire correnti. Non conto la promessa 
del Ronconi, e il parafuoco e la cassetta a l lo t ta ta : non coulo q u e’ vesti li a 
me superflui i quali potranno essere distribuili  a ’ poveri o venduti per loro.

Non ho ancora parlato  d ’ un risparm io  che polei fare, e del quale 
dobbiamoj voi ed io, grati tud ine  grande a ehi u ’ e benemerito. Se tu llc  
le cose ch’ io scrissi a pro di Venezia e dell’ Italia in questi sei mesi 
ne' g iornali,  e a ’ ministri di Francia , ai due presidenti della repubblica, 
ad altri uomini di slalo, a cittadini di au torita  e di fama, uomini e donne, 
letterati e preli ,  militi e negozian ti;  se tutte  le letlere e note e dispacci 
inviati in varii paesi di Francia , in lugh il te rra  e in Germania, in Unghe- 
ria e nell’ Illirio, senza pa r la re  del quasi g iornaliero  ca r teg g io  col go
verno del popolo di Venezia, e di quanto inviai a Firenze e a R om a; 
se di tutte  queste cose, che com porrebbero  due volumi, si fossero dovulo 
pagare le copie, non baslavano duemila franchi. E poi chi dicifrava la 
mia s c r i t tu ra?  E chi custodiva il seg re to?  Ma io ho ritrovato  in Parig i 
un amico della mia g iovanezza, l ’abate Giovanni Stefani, che con gene
rosity e pazienza piu che fra terna copio questo monte di scrit t i ,  e di piu 
d’ uno ebbe a fare piu copie da presentare  a ’ ministri. E in Firenze altro 
copista intelligente e amorevole ebbe Venezia, Emilio Viessii, nipote di 
(iuel Giampietro che primo avvio, egli privato, in Toscana le collelle a 
pro di Venezia; di quel Giampietro \ i e s s u  col quale scrivendo ne’ g io r
nali e ne’ libri da lui dali in luce, io per piu di ven t’ anni ho com battu ta
1 onorata e leal gu e rra  dell’ ingegno contro le bugie dei potenli e de’ lor 
v|li e avidi servitori. Serbale dunque, o Veneziani, nella m emoria i nomi 
di Giovanni Stefani, di Giampietro ed Emilio Viessii.
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A proposito  di libri vi diro  che dodici anni sono, allorquando cro 
csule a Par ig i ,  ho štam palo e tradolte  iu francese le relazioni che gli 
am basciatori della Repubblica venela scrivevano al senato intoriio alle 
cose del regno  di F ran c ia ;  relazioni che sono animirate da tulti g l’ in- 
tendenti di polilica, come documento di quella sapienza civile che rese il 
nome veneto autorevole in tutto  il mondo. to non pensavo allora d ’ avere 
a essere, appunto in F rancia ,  il successore di quegli uomini savi e po- 
tenti. Ma quegli uomini savi e potenli, sapele voi, Giltadini, come con- 
cbiudono talune delle loro relazioni al senato? Dicendo di avere ricevulo 
dal re di F rancia  in dono, al p a r l ire ,  o una collana d ’ oro , o una coppa 
d ’ oro, o m onete; deponendole appiedi delle Loro Signorie, c chiedendo 
che, in compenso delle spese avutc nell’ ambasceria e dell’ affetto dimo- 
stra to  alia palria , il senato voglia concedere che r itengano per se quel 
dono. Io per me posso dire d ’ avere o ttenuto  dal popolo di Venezia un 
dono piu prezioso assai dell’ a rgen lo  e dell’ oro. Con grande num ero di 
sufl'ragi le parrocchie  della cilta, quasi tu tte ,  mi nominarono a loro De- 
pu ta to  nella nuova Assembles. Ed io non ero piu del governo, nel quale 
chiamato la nolte del di undici d ’ agosto non volli prendere parte , come 
tu tti  sapete, e per le rag ioni che il tempo dira^ Non ero del governo; 
e mi trovavo lontano da quasi m ezz’ an n o ;  e voi non sapevate, o Vene
ziani, quan t’ io in5 adoprassi per voi, come tentassi d ’ impedire il male 
non potendo promuovcre il bene ;  e in quanti  aspetti rappresentassi  le 
vostre  rag ioni c le vostre necessita ;  e come usassi il nome mio, non 
ignoto allatto nelle nazioni di fuori;  e quanto  patissi per  la Palr ia ,  e 
come sentendo di pa lire  per  essa, fossi lieto e superbo del mio palire. 
Verra  giorno ch’ io potro dire iu che aspetto  riguardassi  e t ra t tass i  le 
cose politiche di Venezia e d* I ta l ia ;  e alia fine, morto me, gli scrilti,  
ch’ io lasciero, lo d iranno. Ma il Popolo Veneziano non ha avuto di bi- 
sogno di sapere a ltra  cosa se non ch’ io 1’ amavo; e ha indovinato col 
suo cuore il m io; e m ’ ha dato un peguo di fiducia e di afTezione che 
sa ra  premio e conforto della mia vita.
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44 Febbraio.

PROTESTA

D ei Consiglieri provinciali d i Mantova 
a l Delegato Provinciate.

M antova , 11 gennaio  1849.

Colla sovrana patente do marzo 1848 S. M. 1’ Im peratore  d ’ Austria 
dichiara di avere accordato la liberta  della stampa e di avere dale le 
necessarie disposizioni per la convocazione di deputati di tutti gli stati, 
compreso il Lombardo-Veneto, alio scopo della Costituzione gia stabilita. 
Ed il commissario plenipotenziario conte Hartig  nel proclama 19  aprile 
1 8 4 8 ,  riportandosi alia slessa patente nel p roposilo  della stabilita  cosli- 
tuzione parlava alle provincie Lombardo-Vcncte uci segucnli l e rm in i :



S a ra n n o  ch ia m a li  i voslri depu ta ti , oiide con loro deliberare snl 
m e :s o  di appagare le vostre giuste richieste: la vostra n a s io n a l i ta  sard  
nel p iu  largo senso p ro le t ta ;  le leggi si form eranno  sotto la vostra in 
f lu en za :  la s tam pa sard libera: le imposte saranno  alleviates io ve ne 
assicuro in nome del sovrano.

Impedila dalla gucrra  la eseeuzione di qucsle determinazioni, S. M. 
col manifesto 2 0  settembre 1848 tornava sull’argom ento  della costitu- 
zione pel Lombardo-Veneto colie seguenti paro le :  Tosto che la pace e la  
tranqu il l i ld  saranno m ffic ien tem ente  assicurate , convochercmo i rappre- 
sen tan li  della nazione  da eleggersi liberamente in  tulle le provincie. E 
cosi lissando un’epoca migliore e piu opportuna  della attuale per  la con
vocazione dei deputa ti ,  stabiliva che a ques t’ incarico dovessero essere 
delegati a ltre ttan ti  rappresenlnnti della nazione, da eleggersi da questa  
in modo libero cd in tempi migliori di pace e di pubblica tranquillita .

Da lu tle  queste disposizioni, e senza ulteriore pubblica mozione del- 
1’ Im peratore , il commissario plenipotenziario conte Montecuccoli con di- 
spaccio interno 7 gennaio andante comunicava all’ If. HR. delegazioni, 
che il ministero austriaco ha determinato di r iu n ire  in  Vienna entro  
questo rnese dei deputati delle provincie Lombardo-Fenete oiide aver con
s ig n  per  applicare a queste provincie i p r in c ip i i  concretati dal m in i 
stero nel p ro g ra m m a  letto il 17 novembre  4848 alia costituente in  
Kremsier,  ed esprimendo in compendio questi principii come basi e con- 
dizioni p relim inari,  invita le congregazioni provinciali a sccgliere un in
dividuo per  ogni provincia di idonea capacita  e lealta, da mandare a 
Vienna alio seopo di conferire col ministro Stadion sul modo di eflettuare 
la accennata applicazione.

I so ttoscritti  prem ettono questi cenni come semplice narra liva ,  senza 
voler en trare  nella disamina se e quanto il p rog ram m a ininisteriale 27 
novembre 1848 ed il dispaccio del commissario plenipotenziario 3 andante 
siano in relazione ai precedenti proclami di S. M., e del plenipotenziario 
conte I la r t ig ;  eglino per intercsse di questa popolazione, e nella lealta 
della p rop r ia  coscienza si limitano ad applicarvi alcune considerazioni 
tlcdolle dal fatto delle luttuose vicende iu cui no toriam ente  versano que
ste desolate provincie.

II regno  Lombardo-Veneto e gia da tempo sotto un assoluto governo 
m ilitare; le citta  e le cam pagne sono in istato  d ’ assedio; Mantova come 
forlezza lo e fino dal 2 aprile  4 8 4 8 ;  ed oggi stesso questo stato si pub -  
hlica anclie nei comuni foresi di questa provincia, perche vi e s tato sin 
ora esercitato  senza pubblica dilfida. In ogni dove sono sla te  levale le 
armi, e domina il giudizio s ta tario  militare. Col proclama 26  luglio 4848 
del commissario plenipotenziario conte Montecuccoli e del feld-maresciallo 
conte R adetzky  fu ordinato, che per le fo r tezze  e per  t u t t i  i  luoghi in  
istato d' assediOj V au to r i ta  civile e concentrata  ?ie//’ a u to r i td  m ili tare .  
Siamo giunti al massimo grado  di r igo re  governativo, e lo siamo senza 
conoscerne le leggi, alle quali dobbiamo obbed ire ;  dacche il  comandanle 
dj questa  fortezza, p rega lo  dalla  c itladinanza a voler degnarc i di in
dicarle, ha espressamente d ichiarato colla re sp o n s iv a : Che per la du-  
rula dello stato d ’assedio i'assoluto suo comando costiluisce la suprema
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e unica  legge, e che qu ind i tu t ta  la popolazione e tutte  le au torita  nulla  
d i p iu  saggio hanno a fare che di con fo r  m a r  si al medesimo senza  re
p lica .

Ne soltanlo i r igori estremi del governo militare premono la popo- 
lazione colla estrema t r is tezza ;  ma la pongono nella assoluta desolazione 
gli inccssanli aggravii che s ’im pongono, ed il pensiero della miseria e di 
1111 prossimo momento di disperazione, che la minaccia. Imperocche dopo 
le straordinarie  requisizioni di danaro , di generi, di bestie, di eftetli, si 
aggiunsero  per tutto  il Lombardo-Veneto le generali contribuzioni s tra 
ordinarie, che portano un’ aumento nella cassa erariale di oltre 6 milioni 
al mese in aggiunta  a tu tte  le imposizioni ordinarie dirette ed indirette.

In mezzo a tali angustie, sotto tali r ig o r i  di governo e inutile l’in- 
tra ttenerci a provare  che mancano l ’ altitudine, la liberta, il tem po per 
pen'sare a riforme di pubblica amministrazione, per eleggere liberamente 
deputati di provincie, per occuparci di tu t ta l tro  che d’ immediata cessa- 
zione d ’ angustie  e di miserie. Per convincerci di questa opportunity  d ’e- 
poca ad elezioni di deputati,  basterebbe anche da se, la notoria assenza 
di tanti e de’ piii idonei cittadini; giacche la loro mancanza togHendo i 
migliori voti per la elezione, e le persone piu atte  da scegliersi rende- 
rebbe illusoria la liberta delle elezioni, di guisa che dillicilmente potrebbe 
supplirsi idoncamente colle persone presenti. La quale assenza lu per 
tanti  cittadini di Mantova causata  dallo spavento per lo stato d ’asscdio, 
per  tanti a ltri dalla quantita  degli arresli  fatti nel primo giorno d ’ aprile 
dal comando militare della fo r tezza ;  e t u t t ’ ora per molti e necessaria- 
mente obbligata nel divieto dello stesso comando militare a lasciarli rien- 
t ra re  in citta.

Una libera elezione adunqne non puo essere falta se non che dopo 
ristabilta  la pace e la tranquill i ta , come giustamente ha provveduto il 
manifesto imperiale 20  se t tem bre ;  allorche le popolazioni con animo  
f/uieto e con piena fiducia po tranno  prendere d e term inaz ion i  libere in 
concorso di tu t t i  che avrebbero d ir it to  di parleciparvi.

Se d ’ altronde il ministero austriaco intende, come non e da dubi- 
ta rs i ,  di dare esecuzione alle precorse sovrane disposizioni, non puo di- 
sconoscere che queste disposizioni non am melterebbero altra  forma di 
convocazione che quella di rappresentanti della nazione  Lombardo-Fe-  
neta  liberamente da essa eletti per  deliberare sui m e z z i  di appagare k  
giuste richieste di queste provincie.  Una scelta d ’ individui che fosse fatta 
dalle congregazioni provinciali a ll’efTetto di semplicemente conferire col 
ministero austriaco, mancherebbe della forma e dello seopo legalmente 
prefissi dalle accennale sovrane r iso luz ion i;  e queste risoluzioni divereb- 
bero illusorie qualora le delte conferenze fossero limita le ad iniziare pel 
Lombardo-Veneto un’ appllcazione di principii costituzionali per uno stalo 
di di versa nazionalita.

Le congregazioni provinciali poi per la sovrana primiliva patente 
non hanno la rappresentanza delle popolaz ion i;  hanno sollanto Ia man- 
sione di invigilare le amministrazioni interne dei comuni e dei luoghi di 
beneficenza, negli oggetti  di rendita e spesa, e malgrado l’ampliamento 
d attribuzioui aceordale dalla nolilicazione 4 aprile  1848, esse non hanno
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Ia facolta di scieglicre e nominnre ne depulali centrali, o provinciali, ne 
podesta, od assessori municipali, ne deputati conuuiali: molto meno quindi 
polrebbero  nominare deputati per rappresen ta re  la nazione e per  i'arsi 
in terpreti  dell’ opinione e volonta di questa in oggelti  di pubblica ammi
nistrazione governativa. I sottoscritti  d ’allronde non costituiscono rego- 
larmente la congregazione p r o v in c ia l ,  non avendone avuto il mandato dai 
comuni come preserive Ia sovrana pa ten te ;  sono stati invece assunti 
provvisoriamente dali’ I. R. delegato in assenza dei veri deputa ti  della 
congregazione, ed officiati a p restare  sussidiariamente 1’ opera  loro nella 
tra ttazione degli affari d ’ uflicio pel sopraecarico delle vertenze r isg u ar-  
danti le prestazioni m ili ta r i ;  e quindi tanto minori facolla avrebbero p e r  
destinare persona a rappresen ta re  la popolazione ed esprimere i voti. E 
anzi da rim arcarsi  che la surriferita  patente non ha dato a chi che sia la 
rappresentanza  della popolazione; giacche nella legislazione austriaca non 
eravi il caso di stabilire questa personale rappresentanza . Vennero sol- 
tanto delegati i consigli ed i convoeati comunali degli estimati ( esclusi
i non p o ss id e n t i ) a rappresen ta re  i comuni, in cio che r ig u a rd a  l ’ inte- 
resse econoinico nella gestione in terna delle rendite e delle spese. Non vi 
ha percio, negli individui chiamati ad eleggere, il mandato di fare que
ste elezioni, ed in conseguenza non avrebbero  in chi fosse eletto il man- 
dato di rappresen tare  la popolazione.

Se pertan to ,  in m ancanza di sufficiente liberta  per  r igo re  di regim e 
militare, per estremo stato d ’ angustie e di desolazioiie nella popolazione 
e per  assenza della m aggior par te  dei c ittadini eleggibili  riesce im m atu- 
ro, inopportuno  e difficile il tempo atluale per  1’elezione dei deputati di 
cui si t r a t t a ;  se in confronto delle prestabilite  sovrane disposizioni risul- 
lano imperfette  e la forma e lo scopo della convocazione di questi depu
tati;  e se manca precisamente il mandato per  eleggerli nella congrega
zione p ro v in c ia l ,  c p iu  ancora  nei so ttoscritti ,  sa ra  riconosciuto giusto 
il necessario loro divisamento di non potere  ne volere assumere la re- 
sponsabilita  di eleggere  un deputato a rappresen ta re  la provincia  di Man- 
tova p e r  lo scopo, al quale sarebbe o ra  chiamato dal dispaccio 3 an
dante del commissario plenipotcnziario.

Ella s ignor barone I. R. consigliere delegato, accolga la presente 
rispettosa e sincera dichiarazione dell’a ttuale provvisorio  Collegio p ro -  
vinciale, e con essa la p regh ie ra  di farla pervenire non tanto a S. E . il 
commissario p lenipotenziario , quanto anche al ministero austriaco ed a 
S. M. 1’ im peratore  per  giustificazione dei so ttoscritti ,  e perche siano co- 
nosciute le attuali circostanze di questa  popolazione essendo loro inten- 
dimento che il ministero e S. M. ne siano direttamente e pienamentc 
informati.
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1 5  Febbraio.

ASSEMRLEA DEI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del IS febbraio.

A dieci ore i depu ta ti  s ’uiiirono in chiesa a S. Marco ad udire  la 
mcssa dcllo Spirito Santo, celebrata da S. E. il Cardinale Pa tr ia rca ,  che 
intond quindi l ’ inno F tn n i  creator. I deputa ti  poscia si recarono nella 
sala delto Scrutinio, dove passarono alia nomina del presidente provvi- 
sorio  nella persona del ciltadino consig. Luigi Lunghi, anziano per  eta, 
e dei due secretarii ,  i cilladiui Alberti Costanlino e Ruffini Gio: Battista, 
p iu  giovani fra i depu ta ti .

Alle ore  una, tu tt i  i deputati si raccolsero in pubblica assemblea 
nella sala del M aggior Consiglio, ed il presidente} d ich iara ta  aperta  la 
seduta , lesse il seguente d iscorso:

Allorclie Napoleone segnava la desiderata liberale istituzione della 
pubblicila  dei criminali e civili g iudizii, io Lombardo assunsi il pubblico 
ininistero, presso la Gorte di appello in queste auguste sedi, e stupisco 
ancora ram m entando la meravigliosa eloquenza, nei veneti o ra tori  ride- 
s ta ta  dopo un decennale silenzio.

Iu un momento di g rande, abbagliante  commozione di popoli italia- 
ni, noi siamo congrcgati  per  deliberare sulle condizioni interne ed eslerne. 
La missione si presenta di alta, delicata im p o r ta n z a : ma la rettitudine 
della intenzione, la conoscenza perfetta  della nostra  non facile ppsizione, 
la discussione scevra di par t i t i ,  l ibera, illuminata, e piu di ogni altra 
cosa un caldo italiano senlire, ed un pu ro , fervoroso alfelto a questa 
porten tosa  Venezia, ci faranno d istinguere  il vero nostro  bene ;  ed io 
seniore anticipo per tu tt i  n o i :  agiretno con fcde onoruta.  Quel Dio, cbe 
questa  m atlina abbiamo iuvocato, coronera  un’opera  avventurosamente 
incominciata.

Venezia, che mi onoro di avere a seconda pa tr ia ,  mi ha mostrato 
una parlicolare  benevolenza, chiamandomi a questo rispettabilc Consesso, 
dove la sola non invidiata lunghezza degli auni mi impone di preludcre 
a ’ sapienti travagli .  II soddisfacente incarico viene pero accompagnato 
dallo sconforto che la pochezza dell’ ingegno, affievolito dal faticoso eser- 
cizio di mezzo sccoloj mi lascia soltanto volonleroso il cuore.

II segretario J lb e r t i  procede all’ appello nominale, da cui risultarono 
p resenti  109 deputati.

Dopo di d ie ,  il deputato tr iunv iro  M a n in  sale alia bigoncia e vicn 
salutato da fragorosi applausi:

Gittadini ra p p re se n ta n t i !
Quando, nel giugno dello scorso anno, le provincie lombarde e vc- 

ncle dicliiararono di aderire alia formazione di un regno  dell’Alla Italia, 
il governo del maržo convoco i deputati della provincia di Venezia, elelti 
col sufTragio universale, per dccidere sulle condizioni politiche del paese.



La coinenzionc d ’ armistizio, slipulato fra I’ Austria c la  S a rd e g n a ,  
tolse elfetto alia decisione del 4  luglio, e produsse il nos tro  11 ag os to .

L ’Assemblea, clie erasi d ichiarata  permanente, elesse n e l  g io r n o  do 
un nuovo governo con poteri d it ta toria li ,  e lo ricourermo n e l l a  sua tor- 
nnla dell’ l l  o tlobre.

Pel l iordinamento e la pacificazione d ’ Italia s ' in t e rp o s e ro  m ed ia tr ic i  
la Francia e la Gran B rettagna. Dalla mediazioue debbe e in a n a re  o  un 
tra tta to , o la guerra .

Nell’uno e uell’ a ltro caso, Venezia indipendente ha d i r i l to  di d iscu -  
tere e deliberare, ed ha dirilto di risolvere sulle condizioni d e l la  sua  v ita  
interiore fin tanto che le sorti della nazione sieno deeise e a c c e t t a t e .

A togliere i dubbi sui limiti del mandato dei depu ta t i  a lia  p r i m a  
Assemblea, il Governo ha rieonvocato il popolo a nom inare  i suoi n u o v i  
rappresentanti, perche abbiano piena lacolta di decidere su  q u a ls ia s i  a r-  
gomenlo, che si riferisca alle condizioni interne ed esterne d e llo  s t a t o .

II popolo li ha eletli, ed il  Governo e lieto di t ro v ars i  in  m e z z o  di 
voi, chiamati dal popolo all’ esercizio della sua im prescr i l t ib i le  so v ra n i ta .

Ciltadini rappresentan ti!  II t r ium vira to  avea do re re  di d i f e n d e re  Ve
nezia dagli assalti dell’ inimico, e di mantenere la t ran q u i l l i ta  e l ’ o r d in e  
pubblico.

Le sue istanze presso le alte potenze mediatrici, e le s u e  r e la z io n i  
fratellevoli col Piemonte, tolsero il blocco di mare. L ’ aec re sc iu to  e s e rc i to ,  
le ampliate forze della marina, i forti meglio muuiti, r e se ro  e r e n d o n o  
piu formidabile la resistenza.

Alle esauste finanze ha largamente provvedulo l ’ am ore  d i  p a t r i a .  I 
sacrificii di tu tle  le specie e di tulte  le classi di ciltadini a t t r a s s e r o  s o p r a  
Venezia l ’ ammirazione e l’ encomio di E uropa . 11 nome di V e n e z ia  s u o n a  
una benedizione per lu t la  F lta l ia ,  e i popoli e i governi f u ro n o  so l le c i l i  
a circondarci di affetto e di aiuti.

La tranquill i ta  del paese non fu un istanle t u r b a l a : 1’ o r d iu e  p u b 
blico non cesso mai di regnare .

Nelle commozioni politiche, le azioni criminose sogliono  moltiplicar-  
si, la classe operaia languire , e immiserirsi.

Abbiamo il conforto di annuneiarvi che, fatto confronto t r a  il  secon
do semestre dell’anno 1847, e il secondo semestre del 4 8 4 8 ,  n o n  v ’ ebbe  
alcuu aumento nel num ero delle azioni pun ib ili ;  e che a b b ia m o  a n z i  nel 
numero di quelle commesse a  danno della p roprie ta  una d im iUUzjo a e  
2o per cento a favore del secondo periodo.

II num ero delle impeguate  al Monte di pieta nel s e c o u d 0 seraestr
del 1848 si e diminuito di 73 ,440  in confronto di quello  dell’eguale
semestre del 4 8 4 7 ;  e le impeguate propriam ente  del p o v e ro 5 q ue l le  t ..
* limiti dalle lire una alle dieci, nel detlo secondo se m e s t re  ,Jel
s,JI>o inferiori di 21 per cento al numero di quelle del secoiulr»
del 1847. s e m e s i re

Le rendite dell’ amministrazione della pubblica beneficenza scei'-i a r oi 
I’d  mancato pagam euto  degl’interessi delle sue carte di c r e d i t 0  ve rso * 1-0 
Monte di Milano e le Gasse di Vienna, non gia per le offerte d ( i5cj t t a d i ,  
a quali i g randi bisogui della patr ia  non im pedirono le m e d e s i  > l a r ' 1' 5 
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zioni spontanee. Alla mancanza di quelle rendite fu provveduto con una 
sopra lassa  sul consumo del vino, e fu cosi conservato a quell’ ammini
strazione l ’ am montare delle sue en tra te  ordinarie.

Gli stessi g randi bisogni della pa tr ia  non distolsero i cittadini dalle 
consuete elemosine nelle chiese, a mantenimeuto e decoro del culto este- 
riore . Le soinme raccolte nel secondo semestre dello scorso anno sono 
complessivamente eguali a quelle dello stesso periodo del 1847.

La pubblica moralita  ed il lavoro dell’ operaio, anziche scapito, eb- 
bcro dunque incremento dalla nostra  rivoluzione.

Cittadini ra p p re se n ta n t i ! La lo tta  della indipendenza italiana e tut- 
tora  indecisa. Unire la vo lon ti  e le forze della nazione sotto il dominio 
di una grande Assemblea, che legittimamente le rappresenti ,  e le rivolga 
concordi e compatte al trionfo della causa conmne, e oggimai il pensiero 
che agita la intera penisola.

Illuminati dai fatti, che il Governo non ta rde ra  a rendervi noti, sa
rete  chiamali a decidere sul principio, e sulla oppurtunita  se anche Ve
nezia debba aderire, e mandare i proprii  rappresentanti  alia Costituente 
italiana.

Cittadini rappresentan ti!  I destini di questa inclila nostra  Venezia, 
le cui sventure, e le recenti glorie , e gli stessi nostri sagrificii ci hanno 
resa  piu cara , dipenderanno dalle vostrs deliberazioni.

Penetrati  di vero amore alla g ran  madre nostra , 1’ Italia, saprete 
valorosamente resistere a ’suoi nem ici; saprete  condizionare g l’ interessi 
locali ag l’ interessi nazionali;  saprete tanto  respingere  le eccitazioni di 
una insensata demagogia, quanto frustrare  le insidie di perfide transazio- 
n i ;  saprete m atu rare  con savia ponderazione ogni vostro parti to ;  saprete 
mantenere Venezia in quel seggio di onore e di riverenza, su cui la col- 
locarono le opere dei nostri padri ,  ed ora  possiamo anche dire le nostre 
medesime opere. ( Jp p la u s i .  )

II presidente  dichiara doversi ora passare  alia verificazione dei poteri 
e propone « di dividere l’Assemblea in due par t i :  Tuna, dei deputati 
appartenenti  ai c ircondarii portan ti  numero p a r i ;  1’altra , viceversa. Đa 
questi verranno tra lte  a sorte qua ttro  Commissionij a ciascuua delle quali 
sa ra  a ttr ibu ita  la verificazione dei processi verbali d ’ elezione dei circon
darii, per modo che i deputati d ’un circondario non possano verificare 
che 1’elezione d ’ un circondario divcrso. »

Per a lzata  e seduta, viene ammessa questa proposizione, come pure 
quella che le Commissioni abbiano ad essere composle di cinque deputati.

Le Commissioni, per  estrazione a sorte , furono composte nel modo 
seguente:

Circond. 4 , 5, 5, 7. Scarabellin Girolamo, Lattes Abramo, Giordani D.
Vespasiano, Baroni Lorenzo, Fovel dott. Carlo.

» 9, 11, 43. Ferrari-B ravo  Giovanni, Copano Pietro , Scarpa 
detto Toniolo Vincenzo, Nardo dott. Gian D om e
nico, Tornielli Gio. Battista.

» 2 ,  4 ,  6, 8. Som m a dolt.  Antonio, Molin Bernardo , Tommaseo 
Nicolo, D ’Este Bartolommeo, Rensovich Nicolo.
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Circond. 10, 12, l i .  Canal ab. Pietro, TrilToni Fi’inicesco, Tornie-lli 
pad. Antonio, Radaelli inagg. Carlo, Colleoni An
tonio.

Avendo il depulato Tommaseo  chieslo d ’ essere dispensato per cagion 
di salute, fu a lui soslituito, parimente a sorte, F e r ra r i  Luigi.

11 presidente  annunzia che, dovendo ora le Commissioni passare ai 
loro ullicii, diciiiarava sciolta la scdula, aw er ten d o  che i deputati sareb- 
bero avvisati del giorno e dell’ ora in cui sarebbe ripresa.

II depulato Pasin i  osserva che si dovrebbe sospendere e non iscio- 
gliere la seduta, giacche il lavoro delle Commissioni poteva esser breve, 
ed in ta l  caso non si doveva consumare inutilmeute il tempo: faceva 
osservare che a l tra  volta, allorche tra ttavasi della verificazione dei poteri 
di piu che cento parrocchie, che equivalgono ad altre ttan ti  circondarii, 
lc Commissioni non avevano im piegato nell’ opera loro che poco piii di 
uu’ora, e che quindi poleasi r itenere, o ra  che si tra llava  solo di 14 cir
condarii, che potessero riferire entro uno spazio di tempo almeno uguale: 
potendosi poi, in ogni caso, ove non terminassero in un congruo tempo, 
sciogliere la seduta , indicando il giorno e l ’ ora in cui sarebbe r ipresa.

11 deputato Fare) rinuncia alla paro la ,  che avea domandata, osser- 
vando ch’egli pure  volea dire lo stesso.

Accolla dalPAssemblea con applausi tale p roposta ,  il presidente  di- 
chiara sospesa la seduta, da r iaprirs i  alle tre  pomeridiane, e le Commis
sioni passano agli ufficii.

II presidente:  La seduta k r iaperta .  Invito le Commissioni a riferire 
il r isultato del loro lavoro.

II segretario R u f f in i:  La prima Commissione e invilata a Ieggere il 
rapporto del proprio  operato dei circondarii 4 , 3, 5, e 7.

II segretario A lberti:  lticevo dal relatore della prima Commissione
1 incarico di Ieggere  all’ Assemblea il suo rapporto .

Da questa le ttura  risulta  che la Commissione non trovo di fare al- 
cuna osservazione sulla validita delle elezioni, se si eccettui quella del 
dott. Pasqualigo, nella quale emergerebbe qualche ir rego la r i ta ,  per ben 
riconoscere la quale sarebbe necessaria 1’ ispezione di a ltri alti, ollre 
quelli ofFei’ti alla Commissione stessa.

II presidente:  P rego il segretario  di Ieggere una lettera del doll. 
I’asqualigo, teste pervenuta  a codesta presidenza.

II segretario Alberti  legge la leltera, la quale conliene la rinunzia 
del cittadino Pasqualigo all’ incarico di rappresen tan te ;  egli d ichiara  es
sere a cio condotto dal desiderio di mantenere non ofFuscato, neppur per 
un istante, il suo onore, che alcune voci maligne vorrebbero oscurare, 
•udicando la sua elezione come efi'etto di un riprovevole in trigo .

II presidente:  P ropongo all’Assemblea di pronunciarsi sull’ ammissione
0 no delle conclusioni contenute nel rapporto  della Commissione.

U rappres. S ir to r i:  Domando la parola. Crederei che prim a di tutto 
Sl dovesse distinguere la nomina del cittadino Pasqualigo dalla nomina 
di tutti gli a ltr i ,  c che per conseguenz,a 1’ Assemblea potrebbe invece 
'e r s a re  intorno alia validita dei poteri di tu tt i  i deputati del 1, 3,  5 e 7, 
eircondario, lasciaudo poi che la Commissione riferisca in seguito singo-
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larmente sulla nomlna del signor Pasqua ligo ;  perche la soluzione, d ie  il 
sig. Pasqualigo vorrebbe dare a questa disputata nomina, mi pare die 
I’ Assemblea ne possa ne debba accellarla. 0  il sig. Pasqualigo e stato 
eletto validamente, e il sig. Pasqualigo non r icusera  allora I’ onore di es
sere deputato di Venezia; o e stato eletto illegalmente, con pratiche poco 
onorevoli, ed allora eg!i non sarebbe discolpato col rinunciare, ma dovrebbe 
subire un processo per falsata elezione. Ma io dico d ie  questo per noi non 
puo essere mai un dubbio. Propongo quindi che 1’ Assemblea accetti le 
conclusioni della Commissione per la validita di tutti i poteri, e che lasci, 
intorno alia nomina del sig. Pasqualigo, alia Gouimissioiie di fare un altro 
rapporto .

Prima di venire alia deliberazione sulla proposta  del deputato Sir- 
tori,  si da le ttura  del rapporto  della Commissione incaricata di ricono- 
scere la validita delle elezioni r isguardanti  i circondarii 10, 42 , 1 4 ,  
come quello che nelle sue eonclusioni potrebbe m ostrare  analogia con le 
a ltre, contenute nell’ antecedente rapporto .  Da tale le ttu ra  emerge noil 
avere la Commissione riscontrato aleuua ir rego larita  nelle operazioni elet- 
torali da essa esaminate. Trovare soltanto opportuno il d ichiarare che, 
essendovi fra gli eletti del -14.° circondario alcuni nativi di altre parti 
d ’ Italia arro la ti  al servigio militare sotto la bandiera del nostro stato, i 
quali come elettori concorsero alle elezioni, per questo solo fatto sia da 
tenersi non aver essi conservato a ltra  cittadinanza. Dovere percio 1’ As
semblea confermare le nomine seguite e gia pubblicate con apposito 
eienco,

II rappres. L .  P a s in i:  Domando che, in vista della considerazione 
d ie  r ig u a rd a  i militi arro la ti  al servigio militare sotto la nostra bandiera,
i quali sono concorsi come elettori alia nomiua de’ rappresentanti ,  e per 
couseguenza hanuo tacitamente o espressamente dichiarato di non con- 
servare a ltra  cittadinanza, si tenga colla Commissione che queste nomine 
abbiano ad essere validate immediatamcnte senz’ altro , cosi pei circon- 
darii, dei quali fece rapporto  1’ ultimo rela tore , come per quelli sui quali 
aveva fatto rapporto  la prim a Commissione. Propongo percio che siano 
poste a ’ voti le conclusioni delle Commissioni, di validare, d o e ,  tu tte  le 
nomine cui si riferiscono il primo e secondo rapporto ,  non rimanendo 
sospesa per ulteriori iudagini se non se la elezione del dolt. Pasqualigo, 
sulla quale V Assemblea decidera in allra to rnata .

11 rappres. S ir to r i :  Mi pare, circa il rapporto  della 4 .ma Commissione, 
d ie  non si capisca bene in che voglia far dipendere le p roprie  conclu
sion! da quelle del rapporto  della Commissione del 44. circondario, per
d u ’ il rapporto  della Commissione pel 14. circondario, per ammettere la 
validita delle elezioni r isguardan ti  i militi, non intese che il d irilto di 
cittadinanza acquisito a questi, lo sarebbe egualmente ai ciltadini di altre 
parli  d Italia che risiedessero qui. Adunque io non veggo il rapporto  che 
passa tra  il diritto dei militari e il d iritto a I quale mi pare che laecia 
allusione la 4.ma Commissione. Invitero per conseguenza il relatore della 
l .m a  Commissione a dire_, in che laccia dipendere le p roprie  c o n c l u s i o n i  

da quelle del 14. circondario. Di piu, mi pare d ie  sia necessaria una 
spiegazione, perche non vorrei che s ’ iiileudesse che, col partecipare al
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i l l
diritto cletlorale, abbiasi voluto intendere, ne tacitamente ne espressa- 
mente, di rinunciare  ad a ltra  cittadinanza italiana.

10 credo sia del decoro di tutli i deputati, che devono prender parte 
alia votazione, e sia anche dovere dell’ Assemblea lo seiogliere la que
slione se la legge elettorale debba essere intcsa in questo s e n so : se per 
essere elettori in questa citta, il militare debba o no r inuuziare alia citta- 
diuanza sua propria .

La decisione positiva ben si potrebbe ammeltere per quelli, che ap- 
partengono ad altre nazioni che non sono italiane, e di piu io credo che 
veramente questo sia il senso piu naturale che nella legge elettorale alia 
parola cittadinanza si possa a ttribuire . E la dichiarazioue di essere ob
bligati a non dipendere da a ltro governo che da quello di Venezia, non 
parmi che implichi quella di rinuuziare alia p ropria  cittadinanza. La pr i
ma credo che a tu tti  si possa chiedere, cd all’ opposto non credo che ad 
alcuno si possa domandare di r inunciare ad una cittadinanza italiana. E 
nessuno credo rinuuz ie ra ,  ne espressamente ne tacitamente, alla cilladi- 
nanza di una parte  qualunque d ’ Italia. (Frarjorosi applausi.)

Alcuni rappresen tan ti  domandano la parola.
11 rappres. L. Pasini:  Quanto io aveva detto si riferiva all’ art. 8. 

della legge elettorale. Ecco la nostra  base. Bisogna strettamente attenersi 
a quella le g g e ; se non accomoda, in seguito potremo cangiarla. Nei cir
condarii civili si richiese espressa la dichiarazioue di non conservare altra 
cittadinanza. Pei militari, si e d e t to ,  non im porta  dichiarazione a lcuna; 
il latto solo del presentarsi all’ elezione fa ritenere che ogni militare ta- 
citamente rinunzii a qualunque cittadinanza anteriore.

II rappres. S ir to r i  sostiene che 1’ Assemblea dee manifestare il suo 
voto p e r  1’ osservanza stre tta  dell’ articolo, oppure per la la rga  interpre- 
tazione di questo.

II rappres. Olper: Se quesla questione assai deiicata non fosse stata 
messa innanzi all’ Assemblea, certo io non sarei stalo il p rim o; ma, poiche 
la queslione e sorta , č meglio deeiderla e deciderla in quella forma che non 
lasci dubbio alcuno su questa parte  della legge elettorale. Questa legge fu 
emanata dalla d i t ta tu ra ;  e buona, o cattiva che sia, quella legge si dove 
seguire nella verificazione dei poteri.

Se 1’Assemblea credera in avvenire dovere stabilire delle nuove leggi 
sopra nuove elezioni, ell’ ha poleri illimitati, e po tra  rivolgere i suoi 
lavori anche su questo punto.

Ma sino a tanto che leggi nuove non vi siano, io ritengo che la 
legge dittatoriale debba seguirsi.

F ra t tan to ,  e fino a tanto che il territorio  venelo avra, come credo 
che sia il desiderio di tutli, la sua cittadinanza unificata alle a ltre  citta- 
dinanze italiane, credo, dico, che la via piu breve e sicura sia quella 
d iuvitare il governo, che ha emanata la legge, a sp iegare  in che senso 
abbia voluto intendere la parola cittadinanza.

II rappres. Benvenuti:  La parola cittadinanza, adopera ta  dalla nostra 
legge, non puo avere che un solo senso. Noi non dobbiamo dimenticare 
che pei civili fu ritenulo stre ttam ente il senso della legge.

Da alcuni uffizii di circondario , io so che furono esclusi dalle lisle



degli elettori alcuni fra questi ultimi che, non avevano la cittadinanza 
del nostro stato. Quindi, se animeltessimo la proposla del deputato Sirtori, 
noi avremmo escliisi- dei citladiui tl'elle provincie venete, ed aniinetterenuno
i m il i ta r iy q u a n d ’ anclie abbiano conservata altra cittadinanza.

II rappres. Olper: Io insisto perche si dimandi la spiegazione al 
governo.

II rappres. L .  P asin i:  Non posso ammettere la proposizione del col- 
lega Olper. Bisogna limitarsi a quello che esiste, e non cercare uno scliia- 
rimento, che avrebbe elfetlo re troatlivo . Qui bisogna decider subito e col 
p ro lungar la questione non si va che a m etter ostacoli alia costituzione 
dell’ Assemblea. Non si tra tta  di esigere nuovi atti, ne dichiarazioni nuove 
dagli eletti. Cio solo im porta  di d ichiarare  che la legge fu osservata.

11 rappres. Tommaseo  sale la bigoncia fra uuiversali c iuolto pro- 
lungati applausi.

(La celerita dell’ oratore  imped i agli stenografi di raccoglierne tutte 
le pa ro le ;  e pero non possiamo dare se non la sostanza del suo discorso.)

Ringrazio 1’ Assemblea di questo segno d’ afFetto: e inesercitato al 
dire improvviso, invoco, o ciltadini, la vostra  indulgenza.

La questione, quale vieu posta innanzi da varii oratori,  acquista 
u n ’ im portanza davvero politica, davvero i ta liana; e pero ilalianamente, 
cioč francamente, conviene omai sciorla.

II precedente ora tore , distinguendo 1’ intenzione de’ militi non veneli 
che sono chiamati in quest’Assemblea, riguardo  al modo d ’ interpretare
il senso della parola c i t ta d in a n z a ,  dislinguendo Pintenzione dei militi dal 
signilicalo che noi Veneti dobbiamo dare a questa parola, credo che seuza 
accorgersene abbia fatto to r to  alia comune sincerita. Certamente questa 
intenzione non era nelP animo suo. Ma se nessuno si opponesse al suo 
dire, il silenzio farebbe torto  alia nostra  Assemblea. Non credo col 
sig. Olper che sia necessario iuvocare dal legislatore una dichiarazione su 
questo argomento. Io credo che, sc andassimo di questo passo, le invo- 
cazioni alle interpretazioni del legislatore diverrebbero troppo frequenli.
Io credo che la questione debba sciogliersi italianamente, cioe franca- 
niente, e dal suo lato morale e politico, non dal meschiuamente legale.

Alla parola c i t ta d in a n za  dobbiam dare il senso, che 1’ anno 1849 
richiede che a questa solenne parola si dia.

Io non conosco in Italia a ltra  cittadinanza che la cittadinanza d ’ltalia. 
Adesso non piu gli Appeunini, non piu i fiumi, non piu le division! del 
lerritorio  debbono d is linguerci; ma i cittadini, dalP ultimo lembo del Me- 
diterraneo all’ ultima cima delle Alpi, uon si possono abbracciare con altro 
nome se non con quello di coneittadini e fratelli. Dunque noi larenio 
onore al legislatore e a noi stessi, dando alia parola c i t ta d in a n za  il piu 
ampio senso che dare le si possa. [Applausi.)

Del resto, non e necessario, prendendo la parola anclie nel senso piu 
stre tto , 1’ ammettere che il ciltadino di Lom bardia , di Napoli, di Toscana., 
essendo accolto alia c i t ta d in a n za  veneziana, debba rinunziare alia propria. 
Abbiamo nella storia  esempi di cittadini di due citta, di due stati. Ora, 
se questa eccezione alia legge generale puo mni farsi, dovrebbe farsi nel 
caso nostro in cui Venezia e veramente la eccezione della storiaj generale,
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c r i to rna ,  conic nel suo principio, unico nido di liberta, Ora se la cilla- 
dinanza italiana fosse negata  a que’ benemeriti che son qui a combattere 
per P Italia, codesto non po trebb’ essere sofferto dag l’ Italiani, senza grave 
rammarico.

10 dunque, in nome di tu t ta  Italia, prego che a questa parola  so
lenne sia dato il senso piu g e n e ra le : prego  che al sig. Sirtori e ai Lom
bardi benemeriti, che combattono per noi e con noi, 11011 sia dato il do- 
lore di rinunziare  alla ciltadinanza p rop ria ,  ncppur nel pensiero, neppure 
nell’ apparenza  (applausi fragorosi)  per farsi Veneziani. Veneziani essi sono 
ne lPan im a: e saranno anche quando, dopo la viltoria compiuta, si d ispei- 
deranno per  altre parti d ’ltalia a portare  il nome di Venezia benedello 
e onorato , come 1’hanno nel čuore. (Applausi universaii.)

11 rappres. L .  P asin i , dichiarando di aderire al preopinante, professa 
chc i suoi ragionam enti si riferivano solainente al testo della legge,

II presidente:  L’ Assemblea dunque dovrebbe dare la sua approvazione 
a tutte queste nomine, meno quella del dott. Pasqualigo, la quale esige 
ulteriori spiegazioni.

II rappres. B envenu ti:  Domando che, prima di procedere alla vota
zione, 1’ Assemblea sia consultata sulla divisione della proposta  t ra  i mi- 
litari e i non militari.

Qui succede una breve discussione fra i rappresentanti  Benvenuti  e 
P a s i n i dopo la quale il presidente invita Pavvocato  Benvenuti a formu- 
lare la sua proposizione.

II segretario A lberti:  Credo che la proposta  dell’ avvocato Benvenuti 
possa formularsi nei termini seg u en t i :

» L ’ Assemblea adotta P emenda dell’ avv. Benvenuti^ tendente a con- 
» validare con due votazioni distinte le elezioni, cui riferisconsi i letti 
» rapport i ,  votando cioe prima per le elezioni dei civili, poscia per  quelle 
» dei militari. «

II rappres. L .  Pasin i  r ipete le sue osservazioni sulP inopportunita  
di tale divisione; aggiungendo che fra’ militari trovansi ciltadini veneti e 
non veneti, e che percio un giudizio, porta to  dalP Assemblea sopra Ia 
validita delle elezioni dei militari in gencre, mentre potrebbe essere g iu- 
stilicablie per gli uni, non lo potrebbe essere egualmente per  gli altri.

II rappres. Benvenuti  r i t i ra  la sua proposta .
II presidente, invilando 1’ Assemblea a deliberare sul significato da 

darsi alia parola c i l ta d in a n za ,  occorrenle pel diritto  di eleggibilita, pone 
a’ voti la seguente p ro p os iz ione :

» Considerando che la parola c it ta d in a n sa  devesi intendere come 
» interamente estesa per tutta  1’ Italia, P Assemblea aminetle la validity 
» di tu lle  le elezioni indicate nei rapport i  delle due Commissioni, t ranne
* quella che, si riferisce al cittadino Pasqualigo, su cui insorgono dubbi.w

II rappres. Olper  domanda che alla parola c i t ta d in a n za  si aggiungas 
com presa nella legge elettorale.

Dopo una breve discussione, alia quale prendono parte  i rappresen- 
btnti Alberti,  Olper} Pasini,  si pone a ’ voti la semplice proposizione, 
quale fu formulala dalla presidenza, e questa viene ammessa alla quasi 
'•nanimila.
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Si da quindi le ttu ra  dei rapporti  delle due rimanenti Commissioni, 
le cni conclusioni tendono a p roporre  all’ Assemblea di approvare  la va
lidita di tu tte  le elezioni dei rimanenti circondarii. L ’Assemblea, per al- 
zata e seduta,, adotta le conchiusioni delle due Commissioni.

11 presidente invita 1’ Assemblea a radunarsi il domani, alle ore 11 
antimeridiane, per procedere alia nomina della prcsidenza stabile.

11 rappres. Fare:  Domando la parola.
Mi parrebbe opportuno che, prima della nomina della presidenza 

stabile, l ’Assemblea avesse ad occuparsi, se non di tu tt i  i suoi regola- 
nienti, almeno di quella parte  del liegolamenlo, che tra t ta  della nomina 
e dei diritti e doveri del presidente. P r im a di sceglierc le persone sap- 
piamo come debbansi scegliere e che cosa debbauo fare queste persone, 
p e r  quanto tempo debbano durare  iu carica.

Tulto cio puo influire sulla scelta , che dobbiamo fare. Percio doman- 
derei questa leggiera  modificazione all’ ordine del g iorno, cioe: che priina 
della nomina si parlasse di quella parte  del Regolamcuto, che tra t ta  della 
nomina della prcsidenza.

Ammcssa la p roposta  del deputato Vare, il presidente  dichiara sciolta 
la seduta alle ore 5 e \ \ k .

Ordine del giorno per venerdi 46 corrente;  —  Alle ore 44 ant. se
du ta  p u b b l ic a : discussione sopra alcune regale generali per la presi
denza  dell’ Assemblea; elezione della presidenza.
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1 5  Febbraio.

AI L I Y O R N E S I .

II Papa fuggiva; ma ci r imaneva Dio, supremo su tu tti  i Papi, buoni, 
tr is t i  e mediocri; il g ran  duca, Leopoldo d ’Austria e fugg ito ;  ma rimane
il Popolo, supremo su tu tti  i principi, duchi e re. Benedite, o fratelli, 
alia Provvidenza che ci libera dai malvagi, i quali ci avrebbero, nell’ora 
dei periglio , traditi .  —  In nome di Dio e del Popolo, e senza traditori 
nel campo, noi vinceremo.

L ’ Italia non vive nei pochi individui accecoti che il caso, la forza 
bruta le  o 1’influenza stran iera  aveva costituiti nostri padron i:  1’ Italia vive 
nei milioni d ’ uomini che la popolano e la fecondano: nei g iusti di core 
e potenti d ’ ingegno che splendono t ra  que’ milioni per 1’ opere loro con- 
fortale dal libero amore dei loro fra te ll i ;  neH’ auelito alle grand i c o s e  

che freme nel core delle m olti tud in i;  nelle sue tradizioni di popolo, nei 
suoi ricordi repubblicani, nel nome santo di Roma, nelle virtu de’ mille 
suoi m ar t ir i j  nel disegno di Dio che la voile maestra due v*olte delle na- 
zioni e la chiama oggi a i'isorgere.

E  a  questa decretata r isurrezione noi, o fratelli, non abbiamo oggi 
piu  che un nemico, 1’eterno nemico d ’ Italia^ l ’Auslriaco. E nel nome di 
Dio e col braccio del Popolo, come noi vincemmo oggim ai colla p a z i e n t e  

costanza e colla libera parola del Vero i sofismi della falsa scienza poli-



tica e le insidie di governi inetti e mal fidi, noi vinccrcmo, volendo, 
anche quell’ ultimo ostacolo. L ’E uropa  ci chiama codardi e impotenti, 
perche noi non abbiamo potuto  condurre  a buon fine la guerra  lom- 
barda. Proviamo ali’ Europa che quelle non furono le nostre battaglie , ma 
battaglie di re , battaglie di egoisnio dinastico soslituilo alia grande idea 
nazionale e alt’ entusiasmo di sagrificio che ne č battesimo. P rim a che il 
meschino calcolo della conquista principesca scendesse a spegnere la santa 
fiamma, la battaglia  del Popolo aveva in cinque giorni dislatto un esercito, 
conquistato il te rreno  lombardo lino ai gioghi del Tirolo Italiano, e ricac- 
ciato il nemico nelle lortezze, dove bastava vietargli i soccorsi e alfa- 
marlo.

E quel nemico che i principi fuggiaschi vi susciteranno ora  contro 
e fiacco e logoro  nelle sue forze piu assai d ’allora. Dura la guerra  un- 
gherese ;  e cominciano i inalumori degli uomini Slavi. Minaccia d ’ insor- 
gere la Galizia. L ’ erario  dell’ impero e rovinato e noi sostengono che i 
saccheggi della Lom bardia  fremente e p ronta  ad insorgere . Una resistenza 
di quindici giorni,  due citta che contendano palmo a palmo il terreno 
all’ invasore, un grido  di forti che combattono e chiamano 1’ Italia a com- 
battere, basteranno a sofibcare 1’ Austriaco per entro un cerchio di fuoco 
segnato dai popoli di Toscana e llom agna, dai suoi difensori di Venezia, 
dall’ insurrezione dell’alta Lombardia, sui tredici mila Lombardi, che stan- 
ziano, ordinati e arm ati ,  in Piemonte, c dali’ esercito piemontese e ligure 
che li seguira  nella pugna.

Ma a quella breve resistenza, alla difesa di quella citta, all’ esempio 
che deve, come la croce di fuoco, suscitare in g u e rra  1’ Italia da un capo 
all’ altro , bisogna pu r  preparars i  e rapidamente. Armatevi dunque, ordi- 
natevi, preparatevi.  Form atevi in legioni di volontarii;  date il vostro 
nome ai reg is tr i  aperti pei corpi speciali;  dite a quei che vi reggono 
che voi siete pronti,  che muniscano le frontiere, provvedano coll’ energia  
voluta dalle circostanze all’ erario , armino gli esuli lom bardi che vivono 
nelle vostre contrade, ordinino l’ intera popolazione in esercito nazionale, 
parte del quale \ ig i l i  sulla,difesa delle citta, parte  sia presta  ad accorrere 
dovunque il pcricolo domandi armati. Ogni vostra azione agg iunga  un 
elemento alla g u erra  im m inente; ogni vostro canto sia un inno di g u e r ra ;  
ogni vostro pensiero di difesa o d ’ ofi'esa. Osate e sarete forti. Vogliate e 
sarete grandi. Abbiate fede in Dio, nel vostro dritto  ed in voi: e avrete 
vittoria immancabile, decisiva, ammirata dali’E uropa, e foriera d ’una terza 
portentosa vita all’ ltalia.

8 febbraio.
GIUSEPPE MAZZINI.

15 Febbraio.
ALLA FLOTTA SARDA

F IlA T E L L I !
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Una voće di solenne au torita  ha suonato nella L iguria , e trovera  un 
eco di gioia, un plauso di ammirazione in ogni te r ra  d’ lta l ia :  e la voće 
ben nota del Popolo genovese che, forte degl’ innega'oili suoi diritti ,  delle



splendide sue memorie, deMa sua storica energia , della sua compatta con- 
cordia , ha giiirato in faccia a Dio c in faccia agli uomini, sulla pietra 
del suo Balilla, di voler essere, a qualunque eosto, libero ed italiano, di 
volere cioe la Costituente l lu l ia n a ,  e di volerla a dispelto degli ostacoli 
i'rapposti da quel gabinetto, che u su rpa  il titolo di democratico, e po- 
lieva recentemente, sulle labbra del principe parole desolauti ad ogni buon 
patr io tta .

11 ministero che siede oggi a Torino, umilia, conlro ragione, il suo 
S ta to :  mentre tu tta  Italia grida  dall 'A lpi all’ Etna rjtierra all' A ustr ia  ed 
u n i ta  naz iona te j  esso vuole la pace, vuole l ’isolamento. Esso lemporeg- 
gia ed oscilla in faccia all’ esoso nemico che r ipete ad ogni momento gli 
insu lt i :  csso professa una  inesplicabile fiducia nei protocolli d ’ una bu- 
g ia rda  diplomazia; dimentica i fratelli oppress!, sbadacchiali, taglieggiati, 
percossi, fiicilali nella Lom bardia  e nella V enezia; disconosce la gran- 
dezza del movimento toscano; calunnia la sublimita del popolo romano, 
r isorto  g igante  di sapienza civile e politica; ricusa la concenlrazione di 
lu t te  le forze italiane per far la guerra .

FRATELLI GENEROSI, che ardete  di desiderio di sostenere il nome 
illuslre  della genovese m a r in a ! Se voi foste stali nella vostra cilia non 
avreste mancato alia s tupenda manifeslazione del 6 febbraio, avreste sentito 
anche voi, a l l’ annunzio delle vergogne ministeriali, rimescolarsi nelle vene 
vostre  il sangue degli antichi commilitoni d 'Andrea  D or ia ;  le vostre desire 
onorate  avrebbero strette  quelle dei concittadini, e il vostro labbro avrebbe 
ripe tu to  la protesta  di tu t ta  Genova.

FRATELLI! noi v’ invitianio a far qui in Venezia cio che avreste 
fatto nella vostra  citta. Soldati, voi dovete obbedienza ai vostri capi;  ma, 
cittadini italiani, non potete m ancar all’ appello che tu t ta  Italia vi fa. 
Unitevi a noi sulla g ran  piazza di san Marco, e Genova sappia che ab
biamo fatto eco alia sua voce, g iurando  insieme di volere, con lu l t ’i mezzi 
che sono in noslra  mano, condurre  il Piemonte alia desiderata concenlra
zione di tu tte  le forze nazionali contro l’usurpatore  s tranicro , di volere 
insomnia la Costituente I ta l ia n a ,  che e 1’ altuazione dell’idea piu feconda, 
la quale deve condurci ad aver una volta una p a tr ia  indipendente, libe
ra ,  una.

Iddio benedira il noslro  g iuram ento , benedira la nostra  unione fra- 
terna, benedira il nostro proposito di morire  o di g iungere  alia viltoria! 
E le vostre famiglie esulteranno nell’ udire che i loro ligli s’ accordano 
coi fratelli r im asli in Genova.

Viva Genova, la italianissim a Genova! 
Viva Ita lia  libera ed una! 

Viva la Costituente Italiana! 
Viva runione d i tu tte le flotte nazionali sotto il solo 

tricolore sten dardo!
IL G OMIT AT O DIRETTORE DEL CIRCOLO ITALIANO,
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16 Febbraio.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 16 febbraio.

(Presidenza provvisoria del c ittadino Lunrjhi.)

La sessione e aperta  alle ore 11 e 1/2.
Dietro invito del presidente , il segretario Alberti  fa 1’appello nomi

nate. II numero de’rappresetanli prescnli e 105.
II segretario l iu f fm i  viene invitato dal presidente  a leggere il  p ro- 

cesso verbale, che resta  approvato.
II presidente:  II rappresenlante  Vare ha Ia parola per isviluppare la 

proposizione di alcune norme relative alla presidenza.
II rappresentanti- Vare:  Gredo che 1’ Assemblea abbia convenuto ieri 

nella mozione falta da me e sostenuta dal nostro collega Chiereghin, cioe 
che, prima della nomina della presidenza, debbasi andare  d ’accordo circa 
alcune massime rispetto le forme delle nomine e le funzioni della p resi
denza stessa. Propongo dunque la seguente deliberazione:

« L ’Assemblea nomina un presidente, due vicepresidenti e qua tlro  
segretarii .

Funzioni del presidente sono :
1. Mantenere l ’ordine nell’ Assemblea.
2. Fare  osservare il Regolamento.
3. Accordare la parola.
4. Form olare  le questioni.
5. Annunziare il r isu lta to  delle votazioni.
G. Pronunciare  le decisioni dell’Assemblea.
7. E portare  la parola in di lei nome c conformemente al suo voto.

Esso non puo prenderc la parola in una discussione, se non per 
presentare lo stato della questioue e r icondurvi gli o r a to r i ; se ei vuol 
discutere, abbandona il seggio della presidenza, e non puo riprenderlo 
che quando e term inala  la discussione sulla questione.

I vicepresidenti suppliscono al presidente per  ordine di eta.
Funzioni dei segretarii  sono:

1. Redigere il processo verbale, contenente l’indicazione delle r i
soluzioni prese dali’Assemblea, e di quanto altro occorse di notevole nella 
seduta, e di farue lettura.

2. Di sorvegliare alla redazione della esatta  relazione della seduta, 
da pubblicarsi nella G a zze t ta  uffiz ia le .

3. D’inscrivere, per la parola, i deputati,  secondo l ’ordine della 
loro domanda.

4. Di dar  le ttu ra  delle proposizioni, e d ’ a ltri a tti  che devono es
sere comunicati ali’Assemblea.

5. Di far 1’ appello nominate.



0. Di com pulare  i voti;  in una parola, di fare lulto cio ch’ e di 
competenza dell’uifizio.

I segretarii  possono parlare  nelle discussioni, segucndo in tu lto  le 
p ratichc tenute pei deputati.

Tulti i membri dell’ uffizio non dureranno in carica piu di un mese; 
nella nuova votazione, polranno pero esser rieletti.

Le nomine seguono a m aggioranza  assoluta e per isehede. Se la 
p rova  delle schede non da la m aggioranza  assoluta, la si r ipete.

Non avendosi ancora la m aggioranza assolula, si pone a ballotla- 
zione un numero doppio delle persone da nominarsi. »

II presidente:  Nessuno domanda la p a r o l a ? . . .
11 rappresenlante Chiercgliin: Domando la parola.
Gonsiderando che la nomina del presidente e de’ vicepresidenti e molto 

piu im portan te  delle altre nomine, io, seguendo anche l’ esempio di cio 
che recentemente fu fatto ali’Assemblea di Roma, propongo che il presi
dente e i dne vicepresidenti siano nominati a m aggioranza  assoluta di 
v o l i ;  le a ltre  cariche a m aggioranza  relativa.

II presidente: V’ ha alcuno che s ’opponga alla emenda ora proposta?
II rappresentante Fare:  Non ho nessuna diflicolta di aderire a questa 

em enda;
II presidente:  Dunque metlo ai voti: se piace ali’Assemblea ađottare 

il regolamento proposto  dal rappresen tan te  Vare, coll’emenda relativa alla 
nomina dei segretarii ,  p roposta  dal rappresentanle  Chiereghin.

11 rappresentante L . P asin i:  P reghere i che fosse aggiunto alla p ro
posizione di Vare che, in caso non riesca Ia votazione, si ripeta per  una  
volta la presentazione delle schede: e necessario esprimere che si ripeta 
per  i nomi che non avessero avuta la m agg ioranza  assoluta^ perche al- 
tr im enti aleuno potrebbe supporre  necessaria la ripetizione sopra tu Ili i 
nomi, aneorehe uno di essi l ’ avesse gia r ipo r ta ta .

11 rappresentante Fare:  Faccio osscrvare che aderii ali’ emenda del 
rappresentan te  Chiereghin, seeoudo la quale diventa inutile la osserva- 
zione del rappresentante  Pasini.

11 rappresentante P asin i:  Potrebbe esser ulile pei vice-presidenli.
Posta a ’ voli, la proposizione e approvata  per  alzata e seduta.
II presidente:  Si passera  ora  alla elezione del p res iden te ;  invito 

percio i rappresen tan ti  a p reparare  le schede.
Eseguita  la consegna delle schede dielro appello nominale, i rappre

sentanti Giustinian G. B. e Baldisserotto Francesco sono invilati dal pre
sidente ad assistere i segretarii  nello spoglio delle schede.

11 presidente:  P rego ii segre tario  Alberli di Ieggere il r isultato delle 
votazioni.

II segretario A lber t i:

F o ta n t i  109.

M aggioranza  assolula  55.

Tommaseo Nicolo, oltenne voci . . . .
Calucci G i u s e p p e ..................................................
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Priuli N i c o l o ......................... • . . . ... ............................... N. 5
L unghi L u i g i ..................................... . . ! . . . . »  4
Da Čamiti ab. G iu sep p e ............................................................... » 3
Pasini L o d o v i c o ........................................................................... » 3
Giorgio F o s c a r i u i ........................................................................... » 1
S irtori G i u s e p p e ........................................................................... » 4
Beiiveimti A d o l f o ...........................................................................» i
11 presidente:  P ro d a m o  percio elelto a presidente slabile dell’Assem

blea il ciltadino rappresentan te  Tomiuaseo INieolo. ( Univcrsali e frarjorosi 
applausi. )

11 rupp resent aule Tommaseo: Ilendo grazie di cuore ali’ Assemblea 
dell’onore prolfertomi, e vorrei m e r i la r lo : Ma dall’accettarue l ’ incarico 
mi seonsiglia primieramente Finsullicienza delle mic forze ( N o !  no! bal- 
i i m u n i ) ,  conosciuta a me quanto ad altri. Lasciatemi 1’ orgoglio  almeno 
di poler misurare le forze mie, d ie  e il piu scusabile degli o rgogli ,  e 
in quesla occasione coinodo tanto a me quanto  a voi. Un’altra ragione 
si agg iunge :  la mia vista, sempre piu lauguida e gia deelinante alle te- 
nebre della cecila, mi vieta po ler  riconoseere i volti di coloro che do- 
mandassero ia paro la , e poler discernere i movimenti dell’ Assemblea e 
dell’uditorio. lo avrei di bisogno di un suggerilo re  perpetuo. Le cose 
poliliehe somigliano alle teatra li  spessissimo; ma, quanto a me, io non 
<11110 coll’esempio mio r ichiamare al pensiero quesla simililudine dolorosa. 
Una terza ragione si aggiunge, e piu grave forse di tulte . Voi sapete, o 
ciltadini, che le opinioni mie son risolute, e la espressione n ’ e franca. 
Quand’ anehe, come io spero e avrei fermo nell’ animo, serbassi nel 1110- 
vimento della discussione tu tta  1’ imparzialita che si conviene alla dignita  
di uua popolare  assem blea; nondimeno potrebbe parere  il contrario  a 
taluni, che dissentissero in qualclie parte  da me. Potrebbe parere ,  per- 
donateini la parola , che io invece d ’ incanalare il movimento della discus
sione per  farlo p iu  limpido e veloce, ne facessi o lasciassi fare stagno o 
torrente. II sospelto pure di cio riuscirebbe intollerabile all’ animo mio. 
Per le quali ragioni io vi prego  lasciarmi serbare p u ra  da ogni ramina- 
i'ico la dolcezza della g ratiludine e 1’ onor della scelta. E permettelemi 
di approlittare della vostra benevolenza per  dirvi apertamente ehi sia il 
presidente, tra  i molti meritevoli, sul quale si fermo il mio suffragio. Io 
amo nei Parlamenti il voto segreto , ma questa volta mi piace ii palese. 
IHro dunque che il mio presidente ideale e uomo ragguardevole  per  la 
lealta delle intenzioni, per la purezza  del nome, p e r  l ’acume de lP inge-  
gno, per la sodezza del senno, per  la varieta del sapere, per la genti- 
lezza de’ modi, per la esperienza gia presa in simili discussioni: l ’ avvo- 
eato Calucci. ( A pplausi . )

II rappresentante C hiereghin: L ’ Assemblea, eleggendo a suo presi- 
^enle ISicoio Tommaseo, ha atluato il desiderio del vero ed unico sovra- 
no, cli’ e il popolo. I! nome di Tommaseo e caro al popolo veneziano. 
L’Assemblea ha adempiuto ii tacito mandato, ha fatto il debito suo, e 
Mcolo Tommaseo, accettando, fara pure il suo debito. Egli accenna ad 
iiisuflicienza ed im per i/.i a di m ente ; questa seusa, ch’ e Ia modestia, sem- 
lJrerebbe in bocca d ’altri un elogio. Ala a Tommaseo essa impone di



taccrc. Egli non puo dire di non essere a lto  a fare il bene del popolo 
in una rappresen tanza  cittadina.

10 spero adunque che Tommaseo vorra  acceltare 1’ incarico, che 
1’ Assemblea gli conferi, rappresen tando  sincerainente la volonta del popo
lo ;  e i rappresen tan ti ,  avendo Tommaseo a presidente, procederanno, se 
non piu francamente, certo piu lieti alia grave e difficile loro incumbenza.

( Varii  rappresentanti a i torn iano  il  Tommaseo, sforzandosi d ’indur-
lo con preghiere ad acceltare la presidenza . )

11 rappresentante Tommaseo  sale la bigoncia: Sono riconoscente, lo 
ripeto con gioia, io sono riconoscente all’Assemblea della prima mia no- 
mina, e dell’ insistenza gentile di chi volesse rinnovare a me i suoi snf- 
fragii. Credo che in  questo caso 1’ Assemblea sia in terprete  dell’ afietto 
del p o p o lo : questa e la principale ragione per  cui io, orgoglioso del- 
l ’ assenso, r igua rdo  il presente come uno dei piu bei giorni della mia 
vita. Ma, da l l’ a ltro lato, debbo far considerare all’Assemblea le ragioni 
che le ho addolte, le quali non ammeltono risposta. Ogni gentile parola 
che mi si opponesse, non torrebbe punto di forza a quesle ragioni. Prego 
ciascun rappresentan te  volermi considerare come uno de’suoi piii operosi 
cd affettuosi com pagni;  ma come presidente non potrei acceltarne 1’ in
carico senza arrossire  di m e ;  e senza esporre  me e voi ad un ta rd o  ed 
inutile pentimento.

11 presidente:  Domando se I’Assemblea voglia accettare la rinuncia.
( Foci: No! . . . no!  . . .  no / . . . )
11 rappresentante Say te l lo :  P ropongo che il cittadino Nicolo Tomma

seo sia nominato presidente onorario , e che, durante tutto  il corso delle 
operazioni, si e legga un presidente per sostituirlo. ( Qualche segno di 
disupprovazione . )

II presidente: Invito i cittadini rappresen tan ti  a p reparare  le schede 
p e r  le nomine dei vice-presidenti.

Una voce: L ’ Assemblea non dichiaro se accetta la rinuncia del cit- 
tadiuo Tommaseo. (  Molla voci: non  si accetta, n o ;  indi g ra n d i  up- 
p l a u s i . )

II presidente:  P rego 1’Assemblea di occuparsi delle schede per la 
nomina dei vice-presidenti.

II rappresentante Olper: Mi parrcbbe che il presidente dovrebbe 
richiedere esplicitainente che 1’ Assemblea si dichiarasse se si o no accetta 
la  rinuncia del cittadino Tommaseo.

II presidente:  Domando se 1’ Assemblea ritiene che sia nominato il
cittadino Tommaseo come presidente dell’ A ssem blea ............ ( Applausi
fragorosi, con molti viva a Tommaseo. )

II rappresentante Tommaseo:  Voi metlele, o cittadini, a durissima 
p rova  la mia modestia insieme e il mio orgoglio . Credete, Io dico siu- 
ceramente, che questa e una modeslia o rgogliosa ,  prevideute non meno 
a pro di voi che di me. Assicuratevi che, in fatto di cose politiche, dopo 
25  anni di osservazione e di esperienza, io ho una specie di occhio me
dico, per non dire profetico. Io, come presidente, non vi converrei;  cre- 
detem i: gradite  la mia riconoscenza come volete chiamarla filiale o fra- 
le rna , ma vi prego di dispensarini da un incarico, il quale sento superiore
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alle mie forze, c confessero u n ’a ltra  ragione ancora, che vi volevo tacere; 
alia mi a pazieuza.

In quesli cinque njcsi di assenza ho esercitato questa v ir tu  in molti 
c molto niirabili modi. Conviene ch’ io mi riposi un poco per fame nuova 
provvistn. Non gia che il presedere ad uomini cosi intelligenti, cosi 
amanti la patria , cosi pieni di gentilezza e d ignita , fosse un esercitare 
la pazienza nel senso piu stre tto  della p a ro la ;  ma c’e dei doveri mate- 
riali, e dcgl’ iucarichi per cosi dire lisici, ai quali la sofferenza mia non 
potrebbe resistere. Abbiate compassione di m e; gradite  la mia ricono- 
scenza, che sara in me durevole fmche avro vita. Ma scaricate so p ra  
altri un peso che, quaud 'anche  potesse essere sopportato  da me in a ltr i  
tempi, in questo non puo.

II presidente: Domaudo nuovamente all’ Assemblea se persista nella 
sua deliberazione. ( No! no !  n o ! )

II rapprcsentanle Suntello:  Sarebbe indiscrctezza per parte  dell’ As
semblea l’ insistere a non accettar la rinuncia.

II rappresentante liuldisserotto: P ropougo che si passi ai voli per  
eleggere di nuovo il presidente.

E acceltata la rinuncia del rappresentan te  Tommaseo.
11 presidente:  Giacche la rinuncia del rappresentante  Tommaseo e 

accettala, domando si proceda alia nuova votazione.
Fa tto  1’ appello nominale pel ricevimento delle schede, vengono in- 

vitati i due rappresen tan ti  Benvenuli dolt.  Adolfo e Vare G. B. ad assi- 
stere alfo spog lio ;  indi si legge da uno dei segre larii  il r isu lta to  della 
seconda votazione per la nomina del presidente stabile. Eccone il  tenore;

Fotan ti  N.  M l .
Iflagrjioranza assoluta  5G.
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Calucci G i u s e p p e ................................ ................................N. 89
Sirtori G i u s e p p e ...................................... .............................)) 9
Gamin ab. Giuseppe................................ •  . . . » 5
Priuli N i c o l o ............................................ 2
Pasiui L o d o v i c o ...................................... 2
Foscarini G i o r g i o ................................ \
Lunghi L u i g i ...................................... \
Tommaseo N i c o l o ................................ i
Benvenuti Adolfo................................ i
II presidente:  A sostituzione del rappresentante Nicolo Tommaseo 

resta eletto a presidente dell’Assemblea il cittadino Giuseppe Calucci.
II rappresentante Calucci: Conosccndo pienamente me stesso, io sa- 

*ei del fermo proponimento di rinunziare. Nullameno, cio sembrerebbe 
u»a servile imitazione della dolorosa fermezza delPaltro  nostro collega; 
°ltre di che farei perdere uu tempo prezioso a ques t’Assemblea. Prego 
pero i miei colleghi, allora quando rimproverino la mia debolezza, g ra -  
d're di r icordars i sempre 1’ultima ragione per  cui ho accettato. (Appluusi.)

II presidente: Nondimeno il presidente, invito i rappresentan ti  a pre- 
parare le schede pei vice-presidenti.

Falto  I’ appello nominale per  ricevere le schede, vengono invilati i



cittadini rappresentan ti  Vare Gio. Balt, c Giustinian Gio. Balt, ad assi- 
s terc alio spoglio delle medesime.

Risultato della votazione:

V otanti  119.
M aggioranza  assolutu  CO.
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Pasini L o d o v i c o ........................................................................... N. 57
Sirtori G iuseppe ........................................................................... » 55
Minotto G i o v a n n i .....................................................................» 50
Priuli N i c o l o ..................................................................................» 26
Gamin ab Giuseppe . ............................................................... » 22
Vare Giovanni B alt .......................................................................» 15
Mainardi F a b i o ........................................................................... » 11
Foscarini G i o r g i o ..................................................................... » 7
Benvenuti avv. B a r to lo m m e o .................................................. » 6
Renier Domenico ............................................................................» 4
F e r ra r i  B r a v o ..................................................................................» 4
Canal ab. P i e t r o ........................................................................... » 5
Talamini ab. N a ta le ..................................................................... » 5
Reali G i u s e p p e ............................................................................ » 2

( Altri rappresentanti ottennero una sola voce. )
II segretario A lberti:  Non avendo alcuno dei nominati ottcnuto la 

m aggioranza assoluta, richiesta per essere eletto a vice-presidente, ren- 
desi necessario ripetere  la votazione.

Consegnale le schede, i rappresentanti Bartolommeo Benvenuti e 
Chiereghin Ermenigildo sono invitati ad assistere alio spoglio.

Risultato della seconda votazione, fatta per  la nomina dei due vfce- 
presidenti:

Fotanti  102.

M aggioranza  ussoluta  52.

Sirtori G iu s e p p e ............................................ ......................... N. 45
Pasini L o d o v i c o ............................................ 41
Minotto G i o v a n n i ...................................... 57
Vare Gio. B a t t i s t a ...................................... 5 1
Priuli Nicolo . ............................................ 21
Da Gamin abate Giuseppe . . . . 16
Benvenuti avv. Bartolommeo . . . . 5
Mainardi F a b i o ............................................ 5
Canal abate P i e t r o ...................................... 2
Foscarini Giorgio . . . . 2

(Altri rappresentanti ottennero una sola voce.)
II segretario Alberti:  Da questo secondo esperimeuto non risulta per 

alcuno dei nominati la m aggioranza assoluta, richiesta dal regolamento, 
gia approvato da questa Assemblea.

l)opo una breve discussione sulla necessita di r ipetere la ballotin' 
zione, nel caso che dalla prima prova non si avesse ad ottenere la mag- 
g ioranza assoluta, viene amuiessa dall’ Assemblea la proposizione del



rappresentante P asin i:  che, cioe, nel presente serutinio l ’Assenibieu debba 
esigere la m aggioranza  assoluta. Non verificandosi questa , possa, al ripe- 
tersi dell’ operazione, bastare la m aggioranza  relativa a render valide le 
nomine dei due vicepresidenti.

Vengono posti a ballottazione i nomi dei quattro  rappresentan ti  Sir
tori, Minotto, Pasini, Vare.

Assistevano allo serutinio i rappresentanti  Benvenuti Bartolommeo, 
Chiereghin Ermcnegildo, Benvenuti Adolfo, Gorrer Pietro.

Eecone il r i s u l ta to :
Votanti  100.

M aggioranza  assolula  51.
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lavorevoli conlrarii
Minotto Giovanni 62  58
Vare Gio. Battista 61 59
Pasini Lodovico 55 45
Sirtori Giuseppe 55 47

Restano percio eletti a vicepresidenti dell’Assemblea i due rappre-  
sentanti Minotto Giovanni e Vare Gio. Battista.

II presidente  invita quindi 1’Assemblea a nominare i qua tlro  segre
tarii, e cio a m aggioranza  relativa.

11 segretario Alberti  passa all’appello nominale per Ia consegna delle 
schede. Invita poi i cittadini rappresen tan ti  Pasini Giovanni, Valtorta 
Gaetano, Tornielli Gio. Battista, Insom Antonio, ad assistere alio spoglio 
delle schede.

Risu lta to  della votazione.

Votanti  i O l .

Ruffini Gio. Battista ...............................................................N. 78
Somma A n t o n i o ............................................................................» 5 5
Canal abate P i e t r o .....................................................................» 4 1
Valussi P a c i f i c o ........................................................................... » 5 4
Pasini G i o v a n n i ........................................................................... » 5 2
Alberti Costanlino ..................................................................... » 2 5
Insom A n t o n i o ........................................................................... » 4 7
Da Gamin ab. Giuseppe ......................................................... » 4 2
Chiereghin E r m e n e g i l d o ........................................................ » 4 2
De Giorgi A l e s s a n d r o ...............................................................» 4 0
Palazzi A n d r e a ........................................................................... » 4 0
Olper S a l o m o n e ........................................................................... » 8
Tornielli Gio. B a t t i s t a ............................................................... ......... 8

(Altri nomi ottennero un numero inferiore di voti.)
Restano percio nominati a segretarii  i rappresentanti Ruffini Gio. 

Battista, Somma Antonio, Canal ab. Pietro, Valussi Pacifico.
11 segretario Alberti:  Fu presentato alla presidenza provvisoria la 

seguente istanza del rappresentante  Bizio professor Bartolommeo, colla 
(iuide egli domanda di essere dispensato dalle funzioni di rappresentante 
l>resso F Assemblea.

T. VI. 9



F a lta  le ltura  di questa istanza, il presidente  domanda se venga ac- 
colta.

E accettata la rinunzia del rappresen tan te  Bizio.
II presidente: L ’Assemblea rimane convocata per  domani alle ore 12.
II rappresentante avn. Benvenuti:  Ora ch’e sta la  nominata Ia nuova 

presidenza, tocca a ’nuovi elelti occupare iJ banco presidenziale.
II presidente:  Si tra ttava  solo di avvisare che domani vi sa ra  seduta 

alle ore 12, Del resto , conosco aneh’ io che la presidenza e nom inata , e 
deve ora occupare il suo posto. Nello scendere da questo seggio d ’onore, 
che per la mia canizie soltanto momentaneamente occupai, prego  V As
semblea a voler essermi cortese della sua indulgenza per quelle parti  in 
CUi fossi s tato  insufliciente. (Appluusi.)

(Presidenza del c ittadino Giuseppe Calucci.)

II presidente:  Se ho preso il seggio della presidenza, si fu p e r  ade- 
r i re  alia domanda dell’avv. Benvenuti, quantunque creda che l’Assemblea 
abbia dimostrato al rappresentan te  Lunghi la p ropria  soddisf'azione con 
g li applausi presenti. In quanto ad oggi, pare  che l’ o r a t ro p p o  avanzata 
non permetta ulteriore sessione. Quindi, se V Assemblea ritiene, possiamo 
sospendere i noslri lavori, onde domani a mezzogiorno proseguire  sull’or- 
dine del Regolamento.

II rappresentante a w .  Benvenuti:  Domando la parola.
L ’ordiue del giorno., come venne annunziato, porla  che domani dob- 

biamo occuparci del Regolamento. Io credo per a ltro che non basli questa 
semplice osservazione, ma sia mestieri di qualche cosa di piu. E mestieri 
cioe, che l ’ incarico di red igere  il p rogelto  di Regolamento sia dato 
all’ uno od all’ altro de’deputati, e meglio ad una Commissione; allri- 
menti, noi non polremo con m aturity  esaminare un atto , ch’e di somma 
im portanza. Abbiamo fatto oggi la sperienza della necessita di maturare 
questa  sorla di a t t i ;  poiche abbiamo veduto che^ mentre avevamo prcso 
ad  eleggere i vicepresidenti colla m aggioranza assoluta, dopo e insorta 
difficolta e siamo stati costretti a cangiare u n ’ ora dopo. Conviene quindi, 
se si e formato questo proge lto ,  che sieno nominati aleuni deputati co- 
stituiti  in Commissione, e che questo proge lto  sia s tam pato e distribuito 
a tu tti  i rappresentanti.

Ne si creda con cio che i lavori dell’Assemblea abbiano a soffrire 
r i ta rdo . Nessuna legge, nessuua ragione ebbliga V Assemblea a ritardare 
i suoi lavori. Se insorgono materie im portanti,  si so spender a la discus- 
sione del Regolamento. Ma, fra ttanto , io credo necessario che, trattandosi 
di un atto di somma im portanza, di un atto che incOmiacia col vincolare 
la  slessa Assemblea nelle sue deliberazioni, si debba procedere con qne- 
gto metodo.

Propongo quindi che sia nominata una Commissione, che abbia a 
formare un progetto  di Regolam ento; che questo progelto  sia stampato e 
distribuito  a ’ membri dell’Assemblea.

II presidente:  Nessuno si oppone alia propOsizione Benvennli?
II rappresentante Pctsini:  Certamente e necessario nominare una 

Commissione, che si occupi della compilazione del Regolamento. Ma io
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credo che ncssuna Commissione potra  compilare un progetto  di Regola- 
mento, se alcune principal! sue basi non sono prima ammesse dall’Assem- 
blea: perche, se dopo, una sola di queste basi, adotta te  dalla Commis
sione, fosse r igctta ta  dall’Assemblea, bisognerebbe rifare tu tto  intero il 
piano del Regolamcnto. In conseguenza, credo che domani, per  brevi 
momenti almeno, l ’Assemblea possa totalmente occuparsi del Regolamcnto; 
vale a dire possa fissare alcune semplici e principal! basi, date le quali, 
la Commissione che sara eletta dall’ Assemblea, po tra  compilare il liego- 
lamento e fam e seguire la distribuzione.

10 p roporre i  dunque che domani la nuova presidenza, unita ai segre- 
tarii, ponesse alle deliberazioni dell’ Assemblea queste principali basi, le 
quali g ia  sono a perfelta  cognizione de’ componenti la presidenza.

11 presidente:  Le due proposizioni mi pare  che non si oppongano, 
perche la proposizione dell’avvocato Benvenuti tenderebbe a far costituire 
una Commissione per la compilazione del Regolamento stabile. La p ro
posizione Pasini insece tenderebbe a fissare il tema del Regolamento p rov
visorio. Queste due proposizioni non si collidono. Domando quindi all’av- 
vocato Benvenuti se abbia nulla da opporre  alla proposizione Pasini.

II rappresentante Benvenu ti:  A me pare  veramente che il rappresen
tante Pasini non abbia detto di formare un Regolamento provvisorio, ma 
che domani si dovesse occuparsi a stabilire le massime generali, le quali 
servirebbero di norm a alia Commissione per  redigere  il p roge tto  di Re
golamento. E, r itenute  le cose come furono esposte dal Pasini, io mi 
associo volentieri, perche le due proposizioni si coneiliano facilmente.

II segretario Ruffin i  legge la proposta  Pasini.
II rappresentante tr ium viro  M an in  (applausi universa li): Mi pare che 

la questione, proposta  a quest’ ora , potrebbe essere r ip roposta  domani, 
perche e una questione molto grave. Anche queste massime g enera l^  che 
si dice che sieno poste previameuie, innanzi che sia nom inata  la Com
missione, esigono di essere molto ponderate.

Noi siamo nuovi in questo a rg o m e n lo : abbiamo bisogno di studiare 
il Regolamento. Questo puo decidere immensamente su tu tte  le nostre 
deliberazioni. Preghere i quindi 1’Assemblea a rim ettere  questa discussione 
a domani.

II presidente:  Allora domando all’ Assemblea se voglia continuare la 
discussione oggi, o rim etterla  a domani. Chi vuole al domani, si alzi. 
La proposizione e accettata.

II rappresentante S ir to r i:  L ’ordine del giorno di domani?
II presidente: Cominciera dall’ aprire  la discussione sopra la p ropo

sizione del Pasini; se, cioe, sia da demandare alia presidenza il gettare  
le basi fondamentali del Regolamento.

La seduta e levata alle ore 4  e 1/2.
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47  Febbraio.

VESCOVI DEL LOMBARDO-VENETO!

Dio e popolo erano i nomi sacri che doveano suonare sulle vostre 
labbra  iafuocate dall’ ardore  del cuore, ma invece ahi v i tu p e ro ! propone- 
ste i dirilti  del popolo per  unirvi appieno alle esecrale tendenze di quel 
Governo che seppe cogliere le vostre paure e l’interesse vostro per con- 
servarvi una Cattedra a tanti di voi guadagnata  colle adulazioni, ad altri 
cerca per simoniache prestazioni. Si, questo chiainaste in vostro ajuto per 
sedare i vostri figli, conPcbbero a dire alcuni di voi. Mio Dio! iuvocare 
i tiranni per  opprim ere i popoli, vostri figli e f ra te l l i ! Invocare un em- 
pio governo per im prig ionare  la liberta della Cliiesa e del Vangelo! usare 
la  polizia austriaca perche la paro la  divina, senza l ’autorita  diabolica 
dell Austria non sia predicata ! P u r  troppo siete delti rapaci lupi inverso 
a ’ vostri diocesani. E come si dovra pensare  altramente di tanti di voi 
che serviste quel Governo e lu l lo ra  ligii servile, che disonoro la Cliiesa 
ed infamo colle p iu  scaltre maniere la re l ig ione ;  governo che ebbe a base 
il tradiinento, e fece giuocare la religione e Cristo per saziare P ingorda  
fame della pu ltan iera  famiglia Austriaca, che il patrimonio della Chiesa 
godeva co’suoi d rud i ogni anno scialacquare a’scelti banchelti. Perche 
11011 alzaste la voce agli ullimi sacrilegii commessi nelle vostre Chiese? 
Perche , muti cani, guardaste  con occhio di indiffcrenza i Galici che abbe- 
verarono il succido Croato, e col voslro silenzio approvaste che il Croalo 
medesimo vuotasse le pissidi del sacramento, dandolo pesto a ’ loro ca- 
valli?  sento dirmisi il timore di perdere  la grazia della religiosa Austria 
e piu la tema che provocata da voi venisse a misure eiiergiche coi dio- 
cesani, in tra ttenne il vostro zelo.

Chi siete voi? Non siete quelli che g iuraste  di mantenere a Crislo 
il suo popolo e la sua Chiesa una e libera da ogni oppressione pritici- 
pesca, questa  era la liberta del culto sancita dal codice esecrabilissimo 
della paterna  clemenza austr iaca?  Voi dunque muli e tranquilli alle tante 
pa tra te  scelleraggini sconosceste la vostra diviua missione, e successori 
alle aposloliche dottrine divenisle i t rad ito ri  delle medesime, legandovi ai 
vantati d iritti delP Austria sulla Chiesa Cattolica, D ire te : la forza, la sola 
forza ci ha messi al punto di non valere opporre  agli ordini venerati di 
sua Maesta resistenza alcuna, ed avere percio trovato prudente obbedire 
perche non avvenisse di peggio a ’ nostri diletli figliuoli, e sudditi. Se 
verameiite foste stati penetrati da intimo sentimento di giovare ai popoli, 
e se degni successori degli apostoli, avreste usato della liberta accorda- 
tavi dal V angelo, sareste ricorsi tu tt i  al trono imperiale, implorando 
pieta  e clemenza sui popoli alia vostra  cura  aflidati, moslrando la liberta 
della religione e della Chiesa di cui siete i depositari ed i vigili custodi 
di tu tto  che avversasse al suo andaniento, dovendovi fare difensori a 
costo ancora della vita, e non avreste lasciato, come tu lto ra  lascialc che 
i popoli vostri geniino e deplorino una lirannide piu crudele ed oppres-



siva di quella di AUiln medcsimo. Che se poi i giusti vostri lamenti c 
le vostre ragioni fossero slate rigc lla te , allora avreste anco potuto , anzi 
dovuto abbandonare le Cattedre vostre per  farvi esuli e ram inghi coi 
vostri figli d ispersi, e questo passo sarebbe to rnato  onorevole ed utile 
alla Chiesa, e secondo le norme di Cristo. Perche non unirvi fra vescovi 
col vostro clero ancora tu tti  unanimi onde formare quel forte nerbo cui 
la Chiesa costumo lino da’ suoi prim ordii,  quando e ra  inseguita  dagli im
pera tori  crudeli?

Che diranno pertanlo  di voi i popoli se non che foste piu devoti e 
pronti al vostro inleresse speciale che al bene della Chiesa e della Reli- 
gione, vi diranno vili, paurosi,  Iraditori del p iu  sacro ed auguslo  mini- 
slero, vi diranno ministri della politica austriaca. P u r  troppo  dobbiamo 
coufessarlo fosle voi che anco in passato rovinaste la Chiesa, tenendola 
soggetta  al dispotismo dei regnanli ,  particolarm ente  negli ultimi tempi, 
svisando ancora le benefiche intenzioni del Pontefice Pio IX, mostrandovi 
lin da principio avversi a lui per favorire alle leggi empie ed irragione- 
voli dell’ Austria onde mantenere in ischiavitu la liberty della Chiesa af- 
francata da Gesu Cristo, isdegnando pronunciare  il nome di Pio, il tene- 
vate per un sedultore liberale, e per un guasta tore  dei dirilti della Chiesa. 
Empieta inaudita! Per lasciare la Chiesa inceppata  col temporale governo, 
mentire ca ra t te re?  Per poco i voti vostri si couipirono, che non e molto 
lontano il di in cui quella fredda indiffereuza che agi sui vostri animi e 
che p ropagas te  ne’ vostri ligli sara  finita, anzi si convertira  in sentimenti 
(li caldo entusiasmo verso la pa tr ia  e la religione, e il vostro spirito , e 
l ' l ta l ia  m anderanno un grido di giubilo alle altre sorelle nazioni pel vo
stro ravvedimento. Ah si, omai il regno dei despoti rovesciossi col passato, 
il nome di liberta suono sul Campidoglio e udissi ovunque la Repubblica 
acclamata con che terminossi il principare terreno dei cardinali e del 
l'ontetice, e dichiarossi decaduto il papato dal diritto  di goveroare  tem- 
poraim ente; e cosi la Chiesa ora  po tra  alzare gloriosa i! capo dopo tanti 
secoli di svisainento per parte  de’suoi assolulisti che la volcano m onar- 
ehica. Bando dunque al gesuitismo, bando ai l iranni, bando ai barbari  
ligli della aristocralica p o rp o ra ;  e ovunque si odano col nome di Repub
blica, nominati dal popolo i vescovi ed i parrochi, che sono i loro d i-  
scepoli, e cosi saranno tolti i tralci pericolosi, i quali solfocavano la 
liberta della mistica vigna. E tornando piu da vicino a voi, il popolo 
compreso della missione vostra , vi d ira , voi abusaste il nome di Dio, e 
mi sconosceste, andate a ’ fatti vostri, se volete contiuuare nella vostra  
msistenza, a ltri empiranno il vostro voto che lasciaste per vostra  incuria. 
Oh ! se non vi sentite mossi o ra ,  benehe troppo  lardi,  allo stato infelice 
dei vostri figli, nostri fratelli sventuratissimi, forz’e ripe tere  che vilta e 
paura sono i ministri che v’impongono.

Col dolore, bisogna pur dirlo , vi furono anco vescovi che cacciarono 
da’ loro seminari chierici perche colla Croce sul petto cooperarono alla 
cacciata del nemico, e ii popolo tiene conto di questi vituperosi a t t i : ve 
I!e furono ch’ hanno convocalo il clero ad esereizii per pu rg ar lo ,  d issero, 
dalle benedizioni date al sacro tricolore vessillo; i primi sono i vescovi 
polizio tti  e di dubbia credenza, gli altri iuzuppali nel gesuitisniOj ipocrilo
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e solito mezzo dei vcnditori del Cristo eterno. Anco fra gli apostoli vi 
iu  un Giuda, ma uno, un I’ietro , ma uno, un Tommaso, ma uno, e quelli 
erano dodici, i successori loro poiche sono in numero maggiore  e a spe- 
ra rs i  che imitino Pietro e Tommaso, non Giuda, e che vogliano subito 
incettare ogni ulteriore barbaric  che fosse per cadere sui loro diocesani. 
Yescovi del Lombardo-Veneto ram m enlate , che dovete condurre a ’ pascoli 
sicuri le vostre agnelle, e guardarle  dai lupi che non le sbranchino. A 
voi vescovi spetta oltre interessarvi pel popolo vostro, fare pubbliche 
preghiere  p e r  la unione italiana, affinche Iddio d iriga i vostri passi da 
forti leoni per  sperdere la t irannia  austriaca, ed il successore di Pietro capo 
e centro del supremo spirituale potere , raccolti  in se i sensi sm arrit i  per 
cu ra  dei nemici della Chiesa, r itorni al suo trono piu grande e piu franco 
di p rim a, protestando al mondo tu tto  con Gesu Cristo Pontelice eterno. 
l lerjnum m eum  non  est tie hoc m undo , ed allora la Chiesa piu maestosa 
com parira ,  e r i to rnera  la religione nella prima sua apostolica semplicita, 
da  Cristo medesimo cosi istabilita, e Italia centro della medesima, varra  a 
m antenere  il  principio unitivo e libero colle altre sorelle nazioni. Salute 
e fratellanza.

V iva s . P ietro! Viva s . Marco! Viva Italia U n a !

C A M E L  LA An. GIOVANNI.

47  Febbraio. 

DEDICA DELLA STATUA
DEL GENERALE IN CAPO GUGLIELMO PEPE

Opera in plastica  dell’ a r tista  G. S p a z z i , a i soldati 
com baltenti nella Venezia.

F ratelli !

II s imulacro del vostro duce suprem o, martire  venerando dell’ italic« 
rigenerazione , io dedico a voi, o gloriosi difensori della Venezia, a voi 
che sfidaste im perte rr i t i  le mitraglie nimiche e duraste pazienti i disag* 
dei lunghi assedj, a voi eletla parte  del popolo in cui tu tte  si c o n c e n l r a n o  

le future nostre  speranze, poiche i destini delle nazioni posano unica- 
mente sicuri sulla spada dei forti.

Che se nell’ avventuroso ed ispiralo 22 Marzo maned a Venezia quella 
paro la  possente che crea gli eserciti, voi, o soldati, \ incendo adesso in 
p iu  ardue baltaglie , emenderete volonterosi col vostro sangue gli errori 
del Marzo, ed imparerete finalmenle all’Italia , che le liberta  si conqui- 
stano non colle sole disputazioni della tr ib u n a ,  ma eomballendo valida- 
mente sui campi.

L ’ immagine dell’ il lustre vincitore di Mestre vi sia in tanto , o soldati, 
šplendido auspicio a perenni vittorie , ne v’abbandoni il pensiero, che 
quando irrom pere te  novellamente da quesli sacii recinti, dove l’ ombre
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di mille prođi vi stanno gilarđando, a sconfiggere con celeri pugne l ’odiato 
nostro nemico, i popoli, maravigliali  di tanto valore, diranno per  desi- 
gnare un gagliardo  ; Egli e un soldato che ha combatluto nelle Venezie 
col generale Guglielmo Pepe le guerre  della indipendenza italiana, e varra  
questo grido ad assicurarvi pe r  sempre la riverenza de’contemporanei e 
dei posteri.

GIOVANNI QUIRINI STAMPALIA di Paolo ,

47 Febbraio.

GOVERNO PROVVI SORI O 1)1 VEN EZI A.
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LA M U N I C I P A L I T Y  DI  V E N E Z I A  

Avviso.
In onta ad ogui riguardo  della piii doverosa discretezza, ed in con-« 

travvenzione assoluta  quindi a quelle discipline alle quali devono tenersi 
soggetti,  pu r  t roppo  i T ra tto ri ,  gli Osli, i Bettolieri ec. (sia che eserci- 
tino p e r  conto p roprio ,  o per  P allrui interesse) nella Fortezza di Mar- 
ghera  non si attengono ai prezzi loro stabiliti da questo Municipio, e se 
pure talvolta vi si a ttengono, cio non e che in apparenza, mentre co- 
tanto scarseggiano poi nella quantita  delle porzioni da deludere nel modo 
il piu sfacciato gli obblighi loro imposti.

Danno eglino cosi continuatnente motivo alle p iu  giuste lagnanze, e 
per par te  di quelli che, militando a nostra  difesa, cd affrontando corag- 
giosamente quindi e disagi e pericoli, hanno diritto ad essere veramenle 
tutelati in ogni loro interesse.

Dacche pertanto  non valsero finora le m aggiori  insinuazioni, ed i 
replicati precetti, sia loro di norm a, che recidivando in si riprovevole 
contegno saranno senza piu sospesi dal respeltivo esercizio.

E siccome le facilitazioni delle quali godono relativamente ai loro 
esercizj nella Fortezza  di M arghera, le quali sono di non pagare  verun 
filto per lo spazio che occupano, ed egualmente di non sottostare  ad 
alcuua tassa di esercizio oltreche di avere P esclusiva dello smercio, 
fanno si che si trovino essi in una condizione ben piu  vantaggiosa di 
quella in cui sono gli Esercenti qui in Venezia, cosi equita e ragione 
vogliono che da quest’ oggi anche a M arghera la vendita del pane sia 
falta ineccezionabilmente giusta il Galmiere vigente qui in Venezia, men
tre la piccola spesa del trasporto  e largam ente  compensata dalle succitate 
facilitazioni.

Di nessun ulteriore  etfetto sara  quindi Pavviso Municipale relalivo 
N. 9140-5910  in data 50 Settembre 4848 perche con il presente abrogato.

Per la piii esatta  esecuzione del di sopra prescritto  in ogni sua parte 
si attivera  la piii diligente costante vigilanza, ne veruna misura tanto  
robusta , quanto pronta  la quale fosse necessaria per conseguire l ’effetto^ 
sara giammai risparm iata  a carico di chi si facesse a provocarla.

II podesiti GIO; GORRER^
L'Assess. Caulo dott, Marzahi. I t  segr . A, L ic inL
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48  Febbraio.

PARLAMENTI) PIEMONTESE

Discorso che profferi nella sessione dei deputati d e l lM l  il sig. Gio- 
berti m in is tro  degli u ffari e.sterni.

SlGNORI,

Investili dal principe della pubblica amministrazione, noi abbiamo 
1’ obbligo e sentiamo il bisogno di esporvi candidamente i principii po
litici, che ci governano. Passalo e il tempo che le cose di stato coprivansi 
con denso velo e i popoli ignoravano le sorti  a cui erano avviati. Non 
che dolerci della necessita che ci s tringe a divulgare i nostri andamenti, 
ne siamo lie ti ;  perche essa e principio di forza e argomento di cultura. 
La  politica moderna dei paesi piu ingenlilili consiste nell’ incarnare coi 
fatti il senno dell’ universale; ond’ e ragionevole che I’ indirizzo degli af- 
fari sia palese, e che, movendo dalla pubblica opinione, cola r i to rn i onde 
uacque.

Che se anche oggi i r iguard i  che corrono t r a ’ potentati, la natura 
di cerli negozii che abbisognano di secretezza, la gelosia p rop ria  delle 
pra tiche  diplomatiche, non ci consentono di d ir  tutto , le nostre  parole 
basteranno a chiarirvi che la politica da noi seguita e savia, onesta, na- 
zionale, conforme, non solo ag l’ interessi del Piemonte, ma a quelli di 
tu tta  Italia.

E veramente 1’ Italia e il Piemonte sono indivrsi nelle nostre cure, 
come nei nostr i  affetti e nei nostr i  pensieri. II divorzio delle provincie e 
dello stato, della pa tria  comune e dalla nazione, ci pare innaturale e lu- 
nesto. Nei tempi addietro, esso invalse, perche il senso della nazionalita 
era  languido e predominava il vezzo municipale, Oggi questo non e tut- 
tavia spento ; ma viene contemperato dal genio contrario . Noi c i - studie- 
rem o di svolgere quest’ ultimo e di educarlo con sollecito zelo, onde il 
prim o carattere  della nostra  amministrazione sara  quello di essere nazionale.

Ma in che modo questo dee farsi o s ignori?  Egli e d ’ uopo che ci 
perm ettia te  di svolgere in tal p roposito  alcune parti  del nostro program 
ma, e di m ostrarv i in qual guisa ne abbiamo impresa 1’ esecuzione. Ci 
ris tr ingerem o ai punti piu essenziali, sia p e r  non abusare la sofferenza 
vostra, sia perche questo e tempo di a/.ione e non di lunghi ragionamenti.

Prima di tutto, o signori, giova osservare che in ogni rivoluzione 
civile havvi un  segno fisso, oltre il quale non si puo trascorrere .  Quando 
il moto sociale e giunto a questo tra tto ,  che e come il colmo deli’arco, 
esso deve lerm ars i ;  che altrimenti, invece di salire e van taggiars i ,  peg- 
g io ra  e declina. Quindi e che coloro, che si brigano di t rapassarlo ,  fanno 
opera  vana, anzi nociva, perche fondano sul falso, preparano  una riscossa 
dei vecchi ordini, e il p rogresso  diventa regresso , l ’ edilizio torna a ruina, 
la civilta riesce a barbaric , e il riscatto si t rasm uta  in un servaggio 
m aggiore .

E che maraviglia , o signori, che cio accada?  Nulla e durevole well3



sociela uniana, sc non ha il suo fondamento nella verita cffeltuale delle 
cose e non risponde al grado in cui la ci villa e condotta. Chi travalica 
questo grado  e fabbrica sulle idee sole, non sulla rea lta ,  s ’ inganna, e 
scambia la poli lica colle utopie, niostrandosi difetlivo di quel senno pra- 
lico, che e la dote piu rilevante dello statista.

II r isorgim ento  italiano abbracuio quatlro  idee capitali e corse sinora 
per altre ttanti a rr ingh i ,  che loro rispondono ; cioe le Riforme, lo Statulo, 
I5 Indipendenza e la Confederazione. Questi quattro  capi comprendono 
tutto cio che vi ha di ragionevole e di effettuabile nei nostri voti e nelle 
nostre sp e ran ze ;  il resto , negli ordini presenti d ’ ltalia, e sogno e utopia. 
Niuno dica che noi vogliamo fermare il corso delle cose, misurandolo coi 
concetti, che ne aveinmo in addietro ; si eonfessi piultosto che faceinmo 
vera stima del paese e del sccolo, prefiggendoli il detto termine sin da 
principio, e anlivedendo che non si puo oltrepassare.

Ma, benclie non ci sia dato di andar piu oltre, il compito assegna- 
toci non e piccolo ne leggiero, e puo anzi pa re r  soverchio e sbigottire 
1’ ambiziosa ignavia della nostra  eta. Anche nei tempi piii operosi, esso 
saria bastato al lavoro assiduo e fervido di molte generazioni. Forse le 
riforme utili e dicevoli sono compiute? Forse  i nostri instituti ban tocco 
il segno della perfezione e non abbisognano di svolgimento ? E vinla 
lorse la guerra  dell’ indipendenza? E slretto  il nodo della Confederazione?

Voi vedete, o signori, che, quantunque si potesse procedere piu in
nanzi ragionevolmente, sara alnien senno che il nuovo si dilTerisse finche 
sia fornito 1’ incominciato. II lasciare imperlette  le cose che si fanno per  
iinprenderne altre, e opera, non da politici, ma da fanciulli.

Eccovi, o signori,  come il r isorgim ento italiano sia giunto a quel 
segno, che dee guardars i  di valicare se non vuol d is lruggere  se medesi- 
mo. INoi dobbiamo proseguire 1’ opera salu tare  dei miglioram enti,  espli- 
care gli ordini della monarehia civile, redimere 1’ Italia dagli esterni, col- 
legare i varii suoi slati in una sola famiglia. L ’ im presa, lo ripeto , e 
grande, diflicile, falicosa, e, non che soltoslare alle nostre posse, forse 
le avanza ; e se ci e dato di condurla a fine, essa bastera  certamente a 
procacciarci ia lode dei coetanei e l’ invidia dei futuri.

Si trovano pero alcuni špiriti ,  piu ardenli che consigliati, i quali 
■ion si conlentano di tale assunto e vorrebbero spingerci ancora piii avanti. 
A senno loro , il r is tau ro  non sara  compiuto finche tu tta  la penisola non 
č ridotta a unita assoluta di stato, e ai troni costituzionali non soltenlra  
la repubblica. Ne essi riserbano gia questo carico ai lontani nostr i  nipoti; 
ina vogliono che noi 1’ adempiamo. Non abbiamo scacciati i Tedeschi, ed 
essi vogliono esau torare  i principi. Non abbiamo acquistato perfetto uso 
e possesso delle liberta costituzionali, ed essi vogliono darci le repub- 
blicane.

E chi non vede che per unizzare compitamente 1’ Italia e r idur la  a 
•^pubblica, convcrrebbe violare i diritti di tutti i nostri principi, d is trug- 
gere i varii governi della penisola, m ulare  in un altimo le inveterate 
•'bitudini dei popoli, avvezzi a monarehia e tenaci delle loro metropoli, 
spegnere affatto gli špiriti provinciali e municipali, e superare  infine il 
eonlraslo di E uropa , a cui un’ llalia  repubblicana e unilaria darebbe per
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molti titoli gelosia e spavento ? Or, sc eiascuna di queste difficolta e gra- 
vissima, come si po tr ia  conlidare di vineerle tutte insicme ?

Spcriamo che venga il g iorno , iu cui cessiuo le prctensioni di nni- 
nici[)io, e 1’ egoismo naziooale dagli csterni piu non si opponga alia 
compita felicita d ’ Italia. Ma questo giorno e ancora lon tano; che tali 
mutazioni non si effettuano nei popoli che con lentezza e gradatamenle. 
11 volerle affrettare e un indug ia r le ;  perche ogni progresso  precipitoso, 
e non secondato dalla na tu ra  delle cose, vien tosto o tardi seguito da 
un rcgresso.

Quanto alia repubbliea , noi confessiamo ingenuamenle d ie  negli or- 
dini della civilta moderna essa ci pare una forma di reggim ento assai 
liieno perfetta  della monarehia costiluzionale bene ordinata , come quella 
che la vince a grande intervallo di unita, di forza, di credito , di pro
sperity , di quiete e di sicurezza. Laonde non ravvisiamo nell’ idea repub- 
blicana quel progresso , che molti le a ttr ibu iscono ; e, se la dignita  di 
ques t’ aula lo permettesse, potremmo in coscienza resliluire ai fautori di 
quella il titolo di re trograd i .  Oltre che, se appo ai popoli gia assucti 
alia vita l ibera e ridolli  a centra lita rigorosa  di stato, la repubbliea non 
lece sempre lieta prova., ciascuno avvisa che nell’ Italia, sm em brata  e serva 
da tanti secoli, essa accrescerebbe le divisioui invece di scemarle, e sareb
be apparecchio di tirannide, foinite di discordia e seme di debolezza.

Non crediate pero , o s ignori,  che coll’assoluta unita e colla repub- 
blica per  noi si vogliauo r ipudiare  le idee ragionevoli, che ta lora  le ac- 
credilano presso il volgo, inetlo a dislinguere i concetti che si somiglia- 
iio. Se I’ un ita  d ’ Italia ci pare oggi una chimera, la sua unione ci seuibra 
possib ilissim a; se abbiamo la repubbliea  per  un sogno, stimiamo egual- 
meiite che il p rincipato  non puo durare  sc non vieue informato dal genio 
del popolo. Quindi e che levammo sin da principio la doppia insegna 
della Costituente federativa e della democrazia.

Da queste avvertenze voi potcle raccogliere, o signori,  quali siano 
le note proprie  della nostra  amministrazione. Essa si restr inge fra i li
miti ragionevoli dell’ italiano r isorgim ento , ed e risoluta  d i  non oltrepas- 
sa r l i ;  e quindi r ipud ia  francamente e risolutamente le utopie degli uni- 
ta r i i  e dei repubblicani. Ma nel tempo stesso ella mira a compiere esso 
r iso rg im ento  in ogni sua p a r l e ; eppero vuole che le riforme sieno savie, 
ma tendano principalmente al bene dei m o lti ;  vuole che il p r i n c i p a t o  
civile sia forte, ma popolano e benelico; non si contenta d i  una inczza 
indipendenza, e la vuole intera, compiuta, gua rda la  dal presidio del regno 
ita lico; vuole inline la Confederazione fraterna di tutti gli stati della pe- 
nisola, e una Dieta italiana che la rappresenti.

Percio, da un lalo la nostra  amministrazione si distingue da quelle 
che ci precedettero; le quali (benclie avessero per  capi uomini altainente 
onorandi) o trascurarono alcuni dei detti capi, o molleniente li pronios- 
serOj o Ji d imezzarono, o anche li con traslarono , e spesso soslituirono i 
municipali governi alia polilica nazionale. Dali’ a ltro Ja to ,  ella si divide 
da coloro cbe vorrebbero sviare il moto italiano dai suoi principii e met- 
terlo  per un sentiero diverso, impossibile o funeslo. Quesla, o signori, e 
la  nos tra  forza, questa, se riusciamo nell’ in tento, sara la nostra  lode;
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alteso che ogni ministero, che avesse un indirizzo diverso dal nostro, 
dovrebbe essere necessariamenie demagogo o re trogrado .

Stabiliti i noslri principii, resta, o s ignori,  a dichiararvi in che modo 
ci siam siuora adoperati per mandarii ad esecnzione. Anche qui ci stu- 
dieremo di essere brevi, lasciando da parte le cose di minor rilievo, e 
discorrendo solo di quelle che p iu  importano e occupano in questo mo- 
mento il pensiero di tutti.

Prim a nostra  cura fu quella d ’ intenderci coi vari stati italiani in 
ordine alla Costituente federativa. Mandammo a tale effetto uomini assen- 
nati ed esperti  a Firenze ed a Roma, e conferimmo eon altri  egregii,  
che di cola convennero in Piemonte. Le nostre pratiche col governo gia 
volgevano a buon fine; gia consentivaino intorno alla universality del suf
fragio, onde dovea nascere la Costituente medesim a; laonde potevamo 
sperare un prossimo e pieno accordo t ra  le due parti .

Vcro e che il ministero toscano ci opponeva che la Costituente, a 
cui si e ra  obbligato, differiva sostanzialmente dplla nostra , e che non po
teva m utarla  senza r ipugnare  al proprio  program m a. Ma ci fu agevole 
il r ispondere potere i Toscani unirsi a noi p e r  la Costituente federativa; 
essere in loro arbitr io  di dare  quindi opera  a un’ a l tra  assemblea loro 
p rop r ia ;  parere ragionevole che le Diete di tal sorta , indirizzate a mo- 
dilicare gli ordini interni, siano p a r t ico la r i ; solo il consesso fcderalivo 
dover esser comune ed universa le ;  tanto piu che anche i Subalpini hanno 
assunto 1’ obbligo di convocare, finita la guerra ,  una Costituente loro 
propria , per definire lo Stalulo monarchico, costituzionale, che dee reg- 
gere il regno dell’ Alla Italia.

Cosi le pratiche erano egregiamenle a v v ia te ; e benche, per  1’assenza 
del Papa , non si potesse venir con Roma a conclusione definitiva, tultavia 
speravamo che tale pendenza non potesse essere di lunga durata . Ci go
dova anzi 1’ animo a pensare che le nostre tra tta tive  potessero agevolare 
la via a una decorosa riconciliazione del popolo rom ano col Santo Padre, 
quando la sorgente  confederazione sarebbe stata la tutela p iu  ferma dei 
diritti e 1’ aceordatrice piu autorevole delle differenze nate fra le due parti. 
Ci rincorava il sapere che Pio IX, non solo e propizio al concetto fcde
ralivo, ma ne desidera 1’ esecuzione; di che fece buon segno al nostro 
governo, quando il conte Casati vi risiedeva. Per tutte  queste ragioni, 
credevaino che le nostre tra tta tive  fossero gra te  al Padre santo, e che 
sarebbero stale in breve compiute dal suo rito rno  nella metropoli.

Le cose erano in questi termini, allorche sorse il grido della Costi- 
luente rom ana, che accrebbe dolorosamenle la scissura sorta t ra  il popolo 
e il sovrano suo capo. Poco stanle, le tenne dielro la convocazione della 
Costituente toscana, i cui membri debbono essere forniti di un mandato 
senza limili. Noi credemmo di dover subito sospendere le p raliche inta- 
volale coi due paesi per la comune confederazione: al che, o signori,  ci 
condussero molte e gravi rag ioni, che vi esporrem o succintamente.

La fermezza, o s ignori,  e la costanza ne’ suoi propositi  e la prima 
dote di ogni buon governo, che aspiri ad avere la fiducia e la slima dei 
,,;>zioiiali e degli eslerni. Noi non potevamo assentire alle nuove Costi- 

dell’ Italia centrale, senza dismellere il nostro  p ro g ram m a e abbrac-
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ciarne un altro, non p u r  diverso, ma contrario . Imperocche l’Assemblea 
da  noi proposta  e stre ttam ente  federativa; quelle di Toscana e di Roma 
sono, o almeno possono essere politiclie. L ’ uua lascia in ta tta  1’ autonomia 
dei varii stati e i loro ordiui interni - le altre sono autorizzate  dal loro 
p rincipio  ad alterarli e anche a sovvertirli. Speriamo che non siano per 
ia r lo ;  ma certo, se il facessero, non ripuguerebbero  alia loro origine. 
L a  nostra  Costituente e dunque inaccordabile con quelle di Roma e di 
F iren ze ;  e se noi avessimo su rro g a to  al nostro 1’ altrui concetto, ci ša
renimo posti in contraddizione colle nostre massinie, e avremmo dato 
opera a una di quelle variazioni capi tali, che bastauo a d is truggere  la 
r ipu taz ione  di un governo.

Egli e noto che i piu fervidi movitori del diseguo sono i partigiani 
de ll’unita assoluta e della repubbliea. I quali, vedendo che le loro idee 
son ripulsate dal senno unaninie della nazione, sperano di polerle intro- 
du rre  sotto  la m aschera della Costituente. E si conlidano per tal via di 
a ttuare  i loro concetti, inducendo colle art i  e col timore la futura As
semblea ad acclamar la repubbliea italiana, e facendo che un piccolo stuolo 
di audaci sovrasti, come accade nei tempi di rivoluzione.

Niuno dica, o s ignori,  che queste sono calunuie; perche i fatti par- 
lano. A che torno in pochi giorni la Costituente toscana, nata e promossa 
da un tum ulto ,  se j i o i i  a scene indegnissime di violenza e di sangue, e 
alia fuga miserabile del mitissimo principe, che un anno addietro dotava 
i suoi popoli di libere instiluzioni?

Le popolazioni di Toscana e di Roma sono certo sane, savie, affezio- 
nate  ai loro principi, e lontanissime dall’approvar  tali eccessi. Ma cio non 
toglie  che le Assemblee designate non possano csser complici d ’ idee ro* 
vinose, e non siano piene di pericoli per l ’esito loro. Or come potremino 
noi addossarci tale complicity e tali risclii, senza niutar dottrina, senza 
venir meno a quella l'ede monarcliico-costituzionale, di cui siamo persua- 
si, d ie  abbiamo g iu ra ta ,  e in cui dureremo costanti sino all’ ultimo spirito?

Ne giova il dire che il P iemonte potrebbe circoscrivere la balia dei 
suoi de legati:  imperocche, chi si assicura che, in un'Assemblea mista, 
ta le  circoscrizione sia per avere il suo effetto ? Che ne aecerta che quelli, 
a t te rr i t i  da  fazioni audacissime, o da furia plebea, non siano per trapas- 
sare  le facolta p ro p r ie ?  Mancano forse esempi di consessi, strascinati a 
votare contro coscienza dalle minacce e dal terrore? Stoltezza sarebbe 
l ’ alTidare senza necessita eslrema i pin grav i interessi a ll’eroico coraggio 
di pochi uomini. Senza che, come si pud discutere e deliberare, se non 
si ha un soggetto  com une? Un’ Assemblea composta di membri eleroge- 
nei,  gli uni dei quali avrebbero uii mandato schiettamente federativo, e 
g li altri un potere politico senza confini, mal si puo in tendere ; e corre- 
rebbe  rischio di r iusc ire , non un  concilio, ma un caos.

La participazione alia nuova Costituente importerebbe inoltre dal can
to nostro una violazione manifesta del voto dei popoli e del potere par- 
Jamentare. Imperocche l ’ atto di unione fra gli anlichi sudditi della casa 
di Savoia e i popoli lombardo-veneti, assentito da questi e rogato  dal 
nostro  Parlamcnto, ha  per condizione che, finita la guerra ,  u n ’ A s s e m b l e a  

costituente e votaute a  uuiversalita di suffragii fermi i capitoli dello Sia-
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lulo monarehico, che dee reggere  il regno dell’Alta Ilalia. Togliete via 
questa condizione; e il decreto del Parlamento e ro l to ,  gli abitanti  della 
Venezia e della Lombardia vengono sciolti dal loro g iuro . Ma l ’ aderire 
ali’Assemblea presente di Toscana e di lloma, e quanto  un rinunziare  
ali’ Assemblea fu tu ra ;  imperocche, le une e l’altra essendo politiche, quelle 
escludono necessariamente questa. Ne si puo dire che le prime supplis- 
cano alla seconda, essendo impossibile che ci convengano regolarm ente  
gli abita tori delle provincie occupate ed oppresse dall’ inimico. Ora il 
rompere uno Slatuto parlamentare e d e l i t to ; l’ annullare anticipatameute 
quel regno dell’ Alta Italia, che dee riuscire il m aggior presidio della 
comune indipendenza, sarebbe, non solo delitto, ma scelleratezza. E noi, 
ministri di uno stato cisile, oseremtno assumere un ta lc a r i c o ?  E in g ra -  
zia di una Costituente improvvisata da altri, verso la quale non abbiamo 
impegno di so r ta ,  rinunzieremo quella di cui non siamo arbitri ,  e che si 
collega coi m aggiori  interessi della pa tr ia?

Ma 1’unione di Toscana e di Roma farebbe pure  ottimo effetto nel- 
l’opinione genera le ;  e, se non puo recare aiuti materiali  al p rincipiar 
della guerra ,  p o lra  almeno conferire al suo proseguimento.

Cerio si, o signori; e niuno piu di noi desidera questa unione, niuno 
1’ ha chiesta e promossa piu ardeutem ente; e da noi non e rimasto che 
il Piemonte non sia gia stre tto  di patto fratellevole con quei due popoli 
italic!, l’ uno dei quali ha sugli altri il  vanto della gentilezza, e 1’ altro 
fu in addiotro il primo popolo del mondo e serba tu ltav ia  i semi della 
virtu antica.

Ma a tal fine non si r icerca una Costituente poli lica; la quale, đe- 
slando le passioni e gli studii di parte , spaventando i savii, inanimando 
gl’immoderati,  pericolando le nostre instituzioni, puo piu nuocere che 
giovare. E invano si opporrebbe che il primo suo periodo, da fornirsi 
innanzi che si veuga alle arm i, non si dee occupare che degli apparecchi 
della comune difesa. Imperocche il mandato essendo incircoscritto, niente 
ci assicura che si abbia a stare  fra questi l im iti ;  sovra ttu lto  se si parla 
della Costituente rom ana, la quale sara costre tta  innanzi t ra tto  a decidere 
sulle liti insorte col Pontefice. Oltre che, sebbene i te rm ini dei militari 
preparamenti non si trapassassero , siccome il primo arr ingo  dell’Assem
blea e moralmente indiviso dal secondo, e questo e non meno autorizzato 
di quello dal decreto di convocazione, ne segue che non si puo approvar  
l’uno senza assentire all’ a llro  e rendersi sindacabile di tutli i mali chc 
possono nascere.

I quali sono infiniti e diflicili a m isurare . Imperciocche, se la nuova 
Costituente piglia un cattivo indirizzo, chi antivede i disordini, nei quali 
potra trascorre re  ? Chi avrebbe presagito che dalla Coslituenle francese 
del secolo seorso, incominciata sotto auspicii cosi felici, fossero per uscire 
gli o r ro r i  di una demagogia sfrenata, e to rren ti  di sangue, e il regicidio?

Certo si e, che se la Costituente toscana e ro m an a  male si avvia, 
uivece di unir g l’ Italiani, accrescera i loro scismi e accendera il fuoco 
della gu erra  civile. Invece di assodare le nostre  instituzioni, le sp ian tera  
'lalle radici, sostituendo al principato civile un vano fantasima di repub- 
Idica. Invece di suggellare quella  concordia dei principi e dei popoli,
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della civil la e della religione, che fu ii germe fecondo del nostro risor- 
ge re ,  essa r icambiera d ’ ingraliludine i primi autori del rinnovainento 
italiano, m ettera  in conflilto g l ’interessi della pa lr ia  con quelli del Papa 
e della Chiesa, suscitera  contro di quella tu tti  gli nomini e tutte le classi 
p iu  affezionate e devote alia inonarchia, alle credenze cattoliche, e ci ren- 
dera  avversi senza rimedio quei principi e quel Pontelice, che ebbero 
p u re  le prime parti  del nostro riscatto. lincce^ inline, di redimere 1’Italia 
dallo straniero, essa rendera  dillicile 1’ evitarne 1’ in te rven to ; cooneslera 
in apparenza la causa delP Austria, accrescendo col simulacro di u n ’ idea 
re lig iosa la forza delle sue a rm i;  imperciocche, chi po tr ia  contrastarle, 
quando le sue schiere si alfacciassero alle nostre porte  come lu tr ic i  della 
re ligione olfesa e vindici dei diritti violati del Pontelice?

Dirassi che tali eccessi non avranno luogo? Noi lo speriam o; ma 
non puo negarsi che siano possibili, e lie corra il debito di antivederli 
c antivenirli. II governo sardo non puo rendersi complice in alcun modo 
di tante sciagure. Alle quali se ne aggiungerebbe u n ’ altra gravissima; 
che  1’esercilo subalpino, fondamento delle nostre speranze, si alienerebbe 
forse da noi. Chi vorra credere infatti che una milizia, cosi devota al suo 
principe, cosi zelante della liberta legale e del principato, sia per vcdere 
con occhio tranquillo un ’Assemblea suscitata dalla sella repubblicana, e 
au torizzata  d a ’ suoi principii a manomeltere le instituzioni che ci reggono?

Non crediale pero, o signori,  che pe r  noi si r igetti  in modo assoluto 
la  Costiluente italiana di Roma. Noi riiiutiamo p e r  ora di concorrervi; 
perche  le sue origini, il mandato, le circostanze, la rendono pericolosa, 
e sarebbe tem erita  il partecipare  a deliberazioni, le quali s’ignora  a che 
debbano riuscire. Ma noi facciamo voli con tu tta  P an im a  affmche essa 
pigli un buon avviamento, e torni a quelle idee sapienti e moderate, delle 
quali siamo e saremo sempre manlenitori. Che cio sia per  essere, ce lo 
fa sperare  il senno degli uomini, che reggono quella provincia e la bonta 
squisita  delle popolazioni. Se alle noslre brame risponderauno gli elfetti, 
noi porgerem o arnica e siucera la mano al consesso dell’ Italia centrale, 
e niuno ci vincera di zelo nel secondarlo e nel promuoverlo. E potremo 
farlo dignilosamenle senza contraddire  ai nostri principii, perche la Co
stituente di Roma, ridotta  a tali termini, sa ra  appunto quella Costituente 
lederaliva, che fu il primo pensiero della noslra politica ed e il voto piu 
caldo del nostro  cuore.

Non tra lascierem o di fare ogni opera per  condurre le cose al bra- 
mato fine. Le idee che vi esponiamo, o s ignori,  le abbiamo espresso piu 
volte a chi puo valersene. Abbiamo delto a Firenze ed a Roma, che se 
la  monarchia costituzionale non e salva, se il Papa non r itorna al supre
mo suo seggio, l ’intervento straniero  sara  dillicile a cansare ; essendo 
lollia il credere, che nei termini presenti d ’ Europa, questa permetta la 
ru in a  del principato italiano e la civile esautorazione del Pontefice. Ab- 
b iam  delto a Gaeta che il vicario di Cristo, il padre  suprem o dei Cristiani, 
non  potrebbe dignitosamente r icuperar  la sua sede coll’ aiuto delle arm* 
stran ie re ,  ne r ien tra r  tra  i suoi figli senza aver prim a tentale tutte le vie 
della mansuetudine e della clemenza. Noi portiamo viva fiducia che questi 
sensi patrii ed evangelici siano per tr ionfare nelPanimo di Pio IX.
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Nč a cio si r is triusero  lc noslrc  cu re ;  poiche, procedendo piu iu- 
nanzi, usannno lu lti  i mezzi che sono in facolta nostra  per  impedire 
P iutervento foresliero, e od'rimmo a lloma e al Santo Padre gli ullicii 
beuevoli e concilia liv i del Piemonte.

E qui ci sia lecilo il dirvi, senza preoccupar l’avvenire e prevari- 
care i r iguard i che ci sono imposti, aver qualche fondamento di credere 
le disposizioni personali del Santo Padre e del governo rom ano essere 
favorevoli alla riconciliazione; entram hi aborrire  dall’ uso profano della 
forza, ed esser pieni di r iverenza verso i dirilti costituzionali V uno 
dell’ altro.

Guardiamoci, o signori, di confondere coi re t to r i  di Roma poehi fa- 
ziosi, che talvolta si aggiudicano il loro nome. Certo, molte opere ille
gal«, dolorose, funeste, a ltr is tarono Ja citta sa n ta ;  ma sarebbe somma 
ingiustizia l’a ttr ibu ir le  a quel generoso popolo ed agli uomini onorandi, 
che lo reggono. I quali accettarono l’uflicio pcricoloso, non gia per  porre 
in dubbio, e meno ancora per usurpare  la potesta  legitlima, ma per ov- 
viare ai disordini ed impedire che, durante  1’assenza del capo, il maneg- 
gio delle cose cadesse alle mani dei trisli.  Essi sortirono in parte  1’ in- 
tento, e ostarono che l’ anarchia regnasse in R om a; pietoso ufficio, di 
cui tu tt i  dobbiamo loro essere riconoscenti, e che a niuno dee to rna r  piu 
grato che al cuore paterno del Pontefice.

Ma queste nostre speranze non sono scom pagnate  da gravi t im ori;  
insegnandoci la s toria che, nei tempi di rivoluzione, i malvagi e gli scon- 
sigliali spesso ai buoni e savii prevalgono. Finche dunque incerto e l’esito 
deli’Assemblea, convocata nell’Italia centrale, noi dobbiamo stare in as- 
petlativa. Ne da questo niuno puo equamente inferire che siamo poco 
sollecili dell’unione italiana, quando ogni nostro procedere argom enta il 
contrario. Se le pratiche della Dieta federativa, gia da noi imprcse e bene 
inviatej sono per ora  sospese, di chi č la colpa ? Non e forse di coloro, 
die misero avanti un concelto con tra r io?  Ma egli e manifesto che il go
verno sardo, atlenendosi fermamente ai disegni g ia  concertati ,  e ricusando 
di mutarli , si mostro rieordevole del suo deco ro ;  imperocche, se ad ogni 
mo to che succeda in questa o quella provincia noi dovessimo m utar  te
nore, ci renderemmo ridicoli e sprezzabili al cospetto d ’ltalia  e d ’Europa.

11 credilo , o s ignori,  e la base della politica non meno che del traf- 
fico e dell’ indus tr ia ;  il che ci richiama all’altro punto , con cui dobbiamo 
chiudere il nostro discorso. F ra  i varii difelli, che screditano i gover- 
nanti, pessimo e quello di non avere cuore, ne forza per resistere ai 
conati tum ultuarii  ed alle sette intemperate. Noi, levando 1’ iusegna della 
democrazia, e chiamandola conciliatrice, legale, desiderosa di abbracciare  
hilte le classi e di s tringerle al seno, 1’ abbiamo distinta da  quella larva, 
che dem agogia  si appella ed e la sua m aggiore  nemica. La democrazia,
0 signori, dilferisce tanto dalla dem agogia , quanto la l iberta  dalla licenza, 
ed il civile principato dal dominio dispotico. E d  il suo cara tlere  partico- 
lare risiede nel rispelto alia legge, nell’ amor dell’ ordine, nell’osservanza 
dell’uinanila e della giustizia, nella forte moderazione delle idee e dei 
portamento. Queste parli ,  cd in ispecie l’ ordine, onde le altre doli sono 
una derivazione, si r ichieggono alia perfezioue di ogni s ta lo ; ma se in
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quelli chc reggonsi a principi o ad oltimati, la plebe talora scapeslra, 
cio suole recarsi piu alia necessita od al caso, chc a col[>a dei gover- 
n a n t i : laddove, se la tranquillita  pubblica e in terro tta  in un principato 
popolare , i re tto ri  ne vengono in fam ati;  perche il disordine si attribuisce 
a vergognosa fiacchezza o a colpevole connivenza di essi.

Percio noi saremo, o signori, lauto  piu fcrmi sostcnitori dell’ordine, 
quanto piu siamo e ci gloriamo di csser democralici. La democrazia fu 
spcsso d isonorata  dagli eccessi demagogici presso le altre nazioni; e teste 
guastava i preludii grandiosi della Dieta di Francoforle. Se anche in Italia 
la dem ocrazia  trionfante riuscisse alia licenza, e minacciasse di trascorrere 
al te rrore  ed al sangue, il suo regno  sarebbe spento per ogni dove. Le 
sorti della democrazia europea  f'orse da noi dipendono. Tocca a noi, che 
siamo gli ultinii ad assaggiarla , il fare miglior prova, rendendola cara e 
commendabile col nostro esempio a tu tta  Europa. Gli sguardi delle nazioni 
p iu  gentili sono a noi r i volti, per vedere se noi sapremo mantenerla il- 
l iba ta  e p u ra ,  o ci lascieremo rap ire  alio sdrucciolo che ne apparecchia 
la rovina. E a chi meglio si aspelta  il moderarla sapientemente che a 
no i?  Non e 1’ Italia predestinata alle grandi e nobili imprese? E qual 
im presa p iu  nobile e g rande ,  che il ribenedire e santificare la causa del 
popolo, avvilita e inacchiata da alcuni de’stioi fau tori?  A cio, o signori, 
mireramio tu t t i  i nostri sforzi. Popolo dell’ Alta Italia, se noi non verre- 
mo a patli con pochi f’aziosi, che usurpano il tuo nome per  disonorare 
la  tu a  causa, qncslo sa ra  il piu degno omaggio, che si possa rendere al 
tuo  vessillo ed  alia tua  potenza!

Tali sono, o signori^ i principii che guidano la nostra politica, tale 
e ii modo con cui abbiamo cominciato a metterli in opera. Se essi vi 
paiono falsi od inopportuni, noi lascieremo il carico con piii prontezza, 
che non 1’abbiamo accettato. Ma se gli slimate veri e dicevoli, porgeteci 
l ’ aiuto v o s t r o ; che la forza del governo  cousiste nel eoncorso della ua- 
zione e di coloro che la rapprescn lano . Noi abbiamo nemici esterni a 
combaltere, molti ed a rm a l i ;  abbiam nemici in terni,  pochi si di numero, 
ma arrisicati ed audacissimi. Si avvicina il g iorno, in cui dovremo cor- 
re re  alle a rm i;  e quelle ragioni medesime, che dianzi il r i ta rdavano, ora
lo afl'reltano. Ora in che modo po trem o far fronte ai nemici delle due 
specie, se non  coIPunione? Unione del governo col Parlamento, unione 
delle varie provincie fra loro e colla metropoli. Anche qui, o signori,  gli 
effetti non si d isuguagliano dai desiderii ;  perche l’ inclita Genova^ clie 
quando noi entram m o in carica e ra  agita ta , da  ora amniirabile esempio 
di concordia e di moderazione civile. La generosa Savoia non puo dimen- 
ticare  che fu la culla ed  il risedio della casa augusta ,  che ci governa; 
ne disprezzare  le glorie , che i suoi figli acquislarono nelle pianure loni- 
ba rde .  Clie diremo di quell’ isola insigne, che diede il nome al nostro 
ream e, e i cui abitanli si dislinguono dagli a ltr i  isolani dello stesso mare 
p e r  un senso vivissiino dell" unita nazionale? Che di quelle illustri pro
vincie, che sono la p a r te  piu preziosa del regno, perche p iu  travagliale 
dagli uomini e dalla forluna? Teste par landone ,i l  magnanimo principe poneva 
in esse g ran  fondaniento alle connuii speranze, come quelle che debbono 
resistere, non mcno alle arti  perfide, che alia sevizia atroce dell’ inimico.
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Cosi uni ti, o s ignori, šarenio forli; ed animati dalla vostra liducia, 
potremo supplire alle parti  che ci mancauo col vigor« del popolo subal- 
pitio e colla sapienza del Parlamento.

49 Febbraio.

ASSEMBLEA. DEI RAPPRESENTAIXTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 17 febbraio.

(Presidenza del cittadino Calucci.)

La seduta comincia a ore 12 e d/4.
Dopo alcune osscrvazioni dei rupp resent un i i S ir to r i  cd Olper,  perche 

le sessioni cominciuo all’ ora precisata, il segr. R u ffin i  legge il processo 
verbale dell’ ultima seduta, che viene approvato  dopo una  leggiera  modi- 
ficazione, p roposta  dal rappresentante Pasin i Lodovico.

11 presidente  legge il seguenle d isco rso :

S ignori,

Crederei di mancare al sentimento di grati tudine, che provai e provo 
verso di voi, se, assumendo il mio posto, serbassi assoluto silenzio e non 
vi rivolgessi una paro la  di r ingraziam cnlo .

Le mie forze non basteranno, lo credo; ma, a quanto io saro deli- 
ciente, supplira  la vostra  saggezza, supplira il vostro amore di p a t r ia :  
die la so rtc  della pa tr ia  e in voi, ed il di lei bene richiede ordine nelle 
discussioni, iiluminati conviucimenti nelle deliberaziosii.

S ignori ,  non la sola nostra  citta, ma tutta  I’ Italia, ma tu tta  l ’E uropa  
hanno l ’occhio su noi, perche la p;ice dell’Europa  dipende dai destini 
dell’ I ta lia ; e se Venezia cadesse, i destini dell’ Italia sarebbero forse mi- 
seraniente perduli. Alta, lo coinprendo, e la missione a cui ci ha desli- 
nati il cielo; ma, quando pure questa ci dovesse costare affanni, dovesse 
logorare le nostre forze, la nos tra  vita medesima, dobbiamo renderne 
grazie a Dio, perche cio e sommo onore alla noslra  pa tr ia ,  e la s to ria  
aggiungera per lei una nuova pagina  di g loria  alle tante, che gia p e r  
lei ha vergato .

Nell" ordine degli avvenimenti, sembra che le citta, come gli uomini, 
abbiano talvolta la p rop ria  destinazione: e la nostra, o signori, pare  aver 
quella di raccogliere mai sempre 1’ultima scintilla della liberta italiana^ 
onde, qu i reiigiosameute custodita, possa di poi r i to rnare  ai nostr i  fra
telli, tolti alle sozzure dello s tran iero  servaggio. Cosi nacque Venezia, e 
eosi ora r isorge. II popolo conobbe questa sua destinazione, quando, nei 
gloriosi giorni di m arzo , inerme sprezzava la prepotente  minaccia dello 
straniero: la conobbe nell’undici agoslo, quando parea lo si volesse 
stringere all’antica catena: la conobbe in questi sei mesi, in cui con 
c>lhna c eoslanza sopporto  e sopporla  le privazioni, i pericoli dell’ isola- 
‘»ento. Di questo popolo noi siamo rappresentanti,  ed egli auticipatameule
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ci ainmaestro sulla nostra  c o n d o t ta : calma e costanza. Queste, o signori, 
devono essere le parole del nostro vessillo. (Appluusi.)

II presidente  fa precedere all’ ordine del giorno le ttura  d ’una propo- 
sta d ’ urgenza del rappresentante Benvenuti Bartolommeo.

II rappresentante segr. Falussi  legge la proposizioue Benvenuti:
« 4. L ’ Assemblea dem ands in via purainente provvisoria il potere 

esecutivo ai tre cittadini Daniele f l lan in ,  Leone G r a z ia n i , Gio. Battista  
Cavedalis, clie furono sinora investiti della d i t la lu ra ;

« 2. 1/ Assemblea invila i tre  cittadini Daniele M a n in ,  Leone Gra
z ia n i  e Gio. B a tt is ta  Cavedalis ad iulormarla con tutta solleeiludine sullo 
slalo altuale del paese, quanto alia forza di te rra  e di mare, alle pub- 
bliche finanze ed alle relazioni di Venezia con gli a ltr i  stati d ’lta lia  e con 
le estere potenze. »

II rappresentante a w .  Benvenuti:  Premelto che non faccio una sola 
p roposta ,  111 a due, che sono dis lin le ;  e mi li ini to ora a parlare  della 
prima. E certo che, essendo costituita  1’ Assemblea, e 1’ Assemblea rap- 
presentando il popolo sovrano, nel quale sono concentrati tu tli i poteri, 
coinpreso anche I’ esecutivo; conseguenza che il polere esecutivo e cessato 
nei tr iumviri, ccssando i poteri, si slraordinarii  che ordinarii, di cui erano 
s tali rivestiti. Urge che 1‘ azione del po tere  esecutivo non resti sospesa. 
Credo quindi sia necessario che FAssemblea si occupi immediatanienle del 
modo, con cui il potere esecutivo debba venire esercitato.

11 rappresentante Pasini:  P rego d ’osservare che nella proposizioue 
Benvenuti e de lto :  in  via provvisoria; allora mi pare che questa parola 
agg iunta  possa far adottare  1’ urgenza.

II rappresentante Tommaseo:  Sebbene il precedente oratore  abbia di- 
stinto la prima sua proposta  dalla seconda, nondimeno, poiche le ha in 
una sola domanda abbracciate, giova che alia doppia domanda sia fatla, 
almeno da uno dei deputati del popolo, piena risposta . Quanto alia pri
ma, io diro che il silenzio dell’ Assemblea, e gli applausi dai quali ella 
ha  fatto seguire il discorso del nostro amato e benemerito presidente, 
sono sufficiente conferma al provvisorio Governo; di modo che quella 
u rgenza  supposta dalla domanda delFonorevole precedente o ra tore ,  mi 
pare che possa per il momento essere considerata come non tale. Iuiper- 
ciocche il tempo stringe, e questa medesima deliberazionc porterebbe 
perdita  di momenti preziosi alio stabilimenlo delle norme che debbouo 
regolare  le nostre discussioni avvenire.

Quello chc preme iu questo momento e il Regolamento. Perche a 
questa medesima deliberazione, alia quale il cittadino Benvenuti c’ invila, 
si ricliiedono delle norme, che solo il Regolamento potrebbe segnare. 1° 
credo che, in tutte  le cose, l’anticipazione e risparm io ; credo che il ten>* 
po veramente sia la piu preziosa nostra  ricchezza, e che non dobbiauio 
disperderlo  in discussioni, le quali, appuuto  per non essere preparate, s' 
po trebbero  prolungare. Pensiamo al Regolamento. Facciamo che una 
Commissione s’ aduni e p roponga , non le massinie generali, come disse il 
rappresen tan te  Pasini, ma il Regolamento inlero. Codesto ci portera la 
perdita  di un giorno al piu, o di due g io rn i ;  ma alia fine saremo liberi 
da cure inutili, e comincieremo con norme determinate a discutere.
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Quanto alia seconda proposizione del rappresentante  Benvenuti, io 
sento d ie  il Governo medesimo ha gia promessi gli schiarimenti oppor-  
luni. Nelle nostre condizioni prescnti, credo non sia necessario d ’ adoperare 
soverchia sollecitudine in (piesto argomento. Credo che il Governo, con 
In 1 ti i suoi atti , si sin dimostrato abbastanza merite\o!e della noslra  lidu
cia. Quello che prem e sopra ttu lto  nella presenle condizione di cose, e 
nei pcricoli che si circondano, e che la liducia t ra  governati e gover- 
nanti non maiichi.

Quanto a me, sebbene in alcune opinioni dissent,a da quelli che sono 
al Governo; sebbene quesla sia Ia cagione per cui non ho voluto accet- 
tare l’ onorevole carico profiertomi nella notte del di H  agosto, nondi- 
meno sento quanto sia necessaria la fiducia reciproca. Questa e, non 
solainente necessaria, 111a pienamente merilata . Che se i nostri nemici 
cretlessero ( parlo dei nemici e s le rn i ) sotto pretesto di soverchio zelo 
Uividerci, noi possiamo afFermare che certo s ’ ingannano. Gli uomini per 
le sventure uniti, il pericolo certameute non potra  separare ;  cessato il 
pericolo, se la forluna ci sorridesse, la memoria delle passate svenlure 
sara come eemento a tenerci piu concordi che mai, a onorare il nome 
italiano, e a cancellare l’ autica macchia, p u r  troppo profondamente im- 
pressa nella storia, delle italiane discordie.

11 rappresentante avv. R envenu ti:  Io torno a dire che I10 fatto due 
proposte, e che appunto ho presenti alla memoria. Io mi limito alia p ri
m a : la questione non e di persone, ma di principii;  io credo che, quan
do il popolo e radunato , concenlri in se tutli i poteri: la conseguenza 
di questo principio si e che il governo attuale mancherebbe di au to r i ta ;  
e quindi, siccome sommo danno ne avverrebbe, si provveda all’urgenza, 
dichiarando, cioe, in via provvisoria che i t re  d il ta tori ,  i quali tin qui 
hanno usato di poteri eceezionali, continuino ad esercitare il potere ese- 
cutivo.

II rappresentante tr ium viro  M a n in :  Io ho il costume ed il coraggio 
di dire la verita  sempre ed a tutli, e ne ho dato prove. Nelle questioni 
di persone, io 11011 enlro. La queslione di principii non posso lasciar 
passare senza r ispondere.

F u  detto che questa Assemblea costituita, che rappresen ta  il popolo, 
ha radunato  in se tu tt i  i poteri, e che col solo falto di radunare  in se 
tutti i poteri ha  fatto cessare i poteri del Governo. Questo e un erro re : 
>1 Governo che o gg i esiste, fu eletto da un’Assemblea popolare, che rap -  
presentava egualmente la nazione. U mandato che ha questo Governo, dal 
popolo fu d a to ;  esso esiste ancora. L ’Assemblea, oggi convocata, ha il 
dirillo di torre questo mandato, 111a non ha diritto di dire: questo  man
dulo non sussiste.

La questione di urgenza sarebbe quindi se 1’ Assemblea o alcun rap- 
presentante credesse che le cose del paese sieno in pericolo in mano del 
pi'esente Governo. II rappresentan te  venga qui francamente e d ic a : la cosa 
(k l  paese e in  pericolo; d im ando che I’ Assemblea m u t i  il governo ;  e l ’As- 
seniblea po tra  mu tare il Governo.

11 rappresentante Lod. P a s in i:  Mi pare  che, r i tenuto  vero che il 
potere csecutivo sia concentrato nell’Assemblea, sarebbe urgente  che ini-
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m eđiatamente fosse riconoseiuto da lP a ttua le  Governo, o 110, questo potere 
per  alzala e scdula. Mi pare altresi che i principii^ espressi poc’anzi dal 
dil ta tore  Manin, abbiano gia avuta la unanime approvazione.

II rappresentante avv. Benvenuti:  Dichiaro cou tu tta  franchezza : non 
intesi accampare una quistione di persone. Dichiaro francamente: io non 
credo in pericolo la cosa pubblica. Dichiaro che, se fossi persuaso che 
chi amininistra la cosa pubblica compromettesse la nostra  sicurezza, lo 
direi francamente alia tr ibuna. Non ho posto che una quistione di prin
cipii, e credo averlo dimoslrato ailorche proposi che il potere esecutivo 
fosse demandalo a quelli, che fmora amministrarono la cosa pubblica. 
Quanto alia p roposta , in cui si asserisce che il governo dittatoriale abbia 
mandato dal popolo, conferitogli per mezzo dell’Asseinblea, sia. Dunque 
couviene r ivoca r lo ;  a itrimenti questo mandato sussiste. Io dico che, col 
fatto stesso della convocazione e costituzione popolare, di u n ’Assemblea 
popolare , di u n ’ Assemblea che rappresenla  il popolo sovrano, e cessata 
uecessariameute quella d il ta tura .  Sarebbe incompatibile la d i t ta tu ra  con 
u n ’ Assemblea; d il ta tura  e un po ler  tale, che ha dirilto di far leggi c 
d is truggere  tutte quelle, che sono in vigore.

10 domando se e possibile iinmaginare il popolo sovrano, qui con- 
vocato per  deliberare su g l’ inleressi del paese, convocato ne’ suoi rappre- 
senlanti, e immaginare che esisla al tempo stesso un potere ancora piu 
forte di lu i ;  perche potere  piu forte e quel potere, che si riliene neces
sario. Tutti  i poteri finiseono in faccia a quello del popolo sovrano.

Certamente, noi dovremo aitrimenti venire a questa inevitabile con- 
seguenza che qui ci sono d ilta tori ,  che qui e’ e chi comanda al popolo. 
Ora io credo che questo sia un caso di urgenza , e dell’ u rgenza  ci dob- 
biamo veramente occupare ;  e dico chc 6 necessario che questa quistione 
sia esaminata, e sia esaminata subito, togliendosi cosi quell’ inconveniente 
che vorrei evitare: che, cioe resti,  secondo il mio modo di vedere, so
spesa l ’ azione del potere esecutivo.

11 rappresentante Olper: La questione, come fu posta dal rapprescn- 
tante Benvenuti, mi pare  che, oltre questione di principii, si debba ri- 
guardare  anche questione di tempo. Mi pare che, da questo lato, sia 
inlempestiva. Qui non si t ra tta  di potere sorto da se, di un potere re- 
golare , che PAssemblea debba o voglia oggi confermare o abbattere. Qui 
si tra tla  di una forma di governo, decrelala da un’ Assemblea, la quale 
anch’essa rappresenla  il popolo. Si t ra t ta  che il Governo lia p r o m e s s o  
di fare quanto p rim a il rendiconto di tu tto  cio che fu latto in questo 
punto.

L’Assemblea dovra quindi discutere la questione, e decidere, sc, I«1 
d i t ta tu ra  essendo un governo eccezionale, un governo sorto  in m o m e n t o  

di pericolo, si debba o no cang iare  questa forma eccezionale del g o v o r 
no. Ora il dire al Governo stesso: PAssemblea vi conferisce p r o v v i s o r i a -  

m e n t e  i poteri esecutivi, sarebbe lo stesso che d ichiarare  diseiolla lil 
d i t t a tu ra ;  e, prima di d ichiarare  scioila la d il ta tura ,  credo che PAsseni- 
blea non vorra  sciogliere questa questione come cosa di urgenza.

II rappresentante S ir to r i :  II sig. Olper dice chc la questione č su* 
perflua; cioe se Ia d it ta tura  debba contiuuare o debba cessare. La dill*1'
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tura e cessala, la d i l ta tu ra  e il complcsso di tu tla  la sovranita, concen- 
trala in poclie persone. Ora domando: 1’ Assemblea riconosce di avere il 
polere legislativo? se 1’Assemblea lo riconosce, la d il ta tura  e cessala. 
Dunque, per non prolungare  la discussione, io formulerci la proposizione 
del sig. Benvenuti in quesla maniera: F / cessata la d i l tu lura . II potere 
esecutivo e confermato nelle persone , antecedenlemenle riveslile della d it
tatura s provvisoriamenle.

II presidente:  La paro la ,  al rappresen tan te  Chiereghin. Credo dover 
avverlire l’ora tore  di limitarsi alia quistione d ’ urgenza.

11 rappresenlante C hieregh in : lo convengo pienamente coll’ avvocalo 
Benvenuti; ma non convengo che la d il ta tu ra  sia cessata, finche 1’Assem
blea non r it ira  i poteci della d il ta tu ra ,  o la d it la tu ra  non si dimetta. La 
mozione, che ha fatto l ’avv. Benvenuti, era necessaria per logliere un 
assurdo, che ora esiste. Esistono due sovranita  con pieni p o te r i ; una 
aggiunta  ali’ a l l ra :  1’ Assemblea del popolo, che aveva i suoi poteri^ e 
che percio e coslituita  rappresenlante  del popolo in tutli i suoi diritli di 
Assemblea sovrana; la d i t ta tu ra ,  che non si e dimessa, e alia quale l’As- 
semblea non ha ancora tollo i poteri,  rappresentan ti  tulli i d iritti deila 
sovranita.

Vi sono dunque due sovranita . Ora b isogna che l ’Assemblea dichiari 
quali poteri voglia lasciare alla d it ta tu ra .  Questa queslione non e sola- 
mente di ordine. Se la d i t ta tu ra  facesse una legge, sorgercbbe grande 
dubbio sulla validita della legge stessa, perche non si saprebbe se la 
dittatura avesse i poteri di fare una legge, quando sussisle un’Assemblea 
con pieni poteri. Separando adunque assolulamente la queslione di per
sone dalla queslione di principii, io dico che 1’ Assemblea deve d ich iarare  
con quali poteri dee sussislere la d it ta tura .  Ed io sono d ’avviso che, 
finche l’Assemblca noa  ha provveduto al suo Regolamento, debba accor- 
dare al Governo i poteri slessi che ora  ha, r iserbandosi di decidere dopo, 
e sulla forma del governo e sulle attribuzioni da darsi al governo stesso. 
lu questo momenlo, cade opportuna  anche la queslione di pe rsone ;  per- 
clie il Governo e rappresenla to  da persone degnissime, da persone nelle 
quali il popolo. o almeno quasi tu tto  il popolo, ha la intiera fiducia.

II presidente: II rappresen tan te  Chiereghin e p rega to  a limitarsi alle 
cose di cui si t ra l ta .

II rappresenlante Chiereghin:  Credeva che, per far conoscere la ne
cessita e l ’ urgenza della proposizione, fosse necessario enlrare  nella que
stioner poiche non e possibile non occuparsi in qualche modo del merito  
della questione. Ad ogni modo, io dico e sostengo che adesso 1’ Assemblea 

tutti i poteri sovrani. Ammessa esistente la d i l ta tu ra ,  vi sotio due 
sovranita, cio ch ’ e assurdo ; e per conseguenza 1’Assemblea deve dichia- 
'■are quali poteri vuole accordare  alla d i t ta tu ra ,  quindi discutere sul suo 
Regolamento.

II rappres. L . Pasini  II modo, con cui il precedente oralore  ha for- 
»nilato la sua dom anda, mi pare che possa persuadere  1’Assemblea di 
"on pro lungare  la discussione in alcun modo, e passare cosi a ’ voti subilo 

Proposizione Benvenuti.
U rappresentante Tommaseo:  Sc mai si dovesse venire a ’ voli s»
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quesla proposta , io prego clie si salvi almeuo il principio. Noi siamo, 
senza volerlo, a rrivati ad una di quelle necessita logiche, le quali diveu- 
tano iuevitabili, specialnieute nelle menti ilaliane che son logicissime; noi 
siamo senza volerlo entrati  in una question di principii. Ora una queslio- 
ne di principii e cosa grave, la quale locca tulli i g randi argom euti del
la politica: essa 11011 credo che si possa risolvere, prima di avere 1111 
llegolamenlo. Pero dico, che se la proposizioue e niessa a ’ voli, sia detto, 
salvo sempre il pr inc ip io  teorico. Se 1’ Assemblea ritenga iu questo 1110- 
mento la d i t ta tu ra  conf'ermata tacitameute nel potere esecutivo, 0 se si 
debba espiicitamente conferirlo, non e cosa, a pa re r  mio, da tra t ta rs i  cosi 
leggerm ente .

11 rappresentante Baldisserollo Francesco  insiste sulla necessita di 
passare  al voto d’ urgenza.

II rappresentante Olper:  Se l'Assemblea erede passare a ’ voti per 
1’urgenza, mi credo obbligato ripetere iu poche parole quello clie dissi 
p r im a ;  cioe, che 1’ amm ettere  per urgenza la proposizioue Benvenuti e 
canibiare la forma del governo cosi su due piedi, senza discussione, senza 
Regolamento, e prim a che il Governo abbia dato il resoconto promesso.

11 rappres. S ir to r i :  Domando all’ Assemblea se creda di essere radu- 
nata  iu forza di mandato ricevuto dal popolo, o se creda essere qui per 
tolleranza e beneplacilo dei d itta tori.

Domando all’ Assemblea se riconosce nelle persone che si dicono, 111a 
che non sono inveslite del potere d il ta to r ia le ;  se riconosce in queste il di
ri l to  di dire all’Assemblea: sc io g l ie te v iv i  chiudo la p o r ta :  perche la dilta- 
tu ra  iuchiude questo potere di sciorre l’Assemblea da un momento all’altro.

Domando se in uno slalo possono trovarsi presenti due poleri  sovrani.
Non credo che la negativa possa meltersi in dubbio.
La d it ta tu ra  cessata non esiste piu, dal momento che l ’ Assemblea e 

costituita  ed investila del potere legislativo, perche il suo mandato  11011 
e slato limitato nella sua nuova couvocazione.

Se poi i d it ta tori  si credono avere questo potere, lo dichiarino.
II rappresentante tr ium viro  Jflanin:  Sempre, 111a specialnieute in un 

popolo nuovo alle istituzioni poliliche, bisogna guardars i  da giuoehi di 
paro le , che facciano credere verita  quello che non e verita. Io dico che 
la d i t ta tu ra  oggi esiste.

Interpellalo sulla mia buona fede, r ispondo di buona fede: oggi la 
d i t ta tu ra  e. E  in questo minuto. Nel minuto che segue, l ’ Assemblea puo 
farla cessare, e la d i t ta tu ra  non avrebbe la so v ran i ta ;  la sovranita  resta 
nel popolo. Ma l’Assemblea, che rappresen tava  il popolo in agosto, ci lia 
delegato I’ esercizio di quelle funzioni alia d i l ta tu ra ,  e ce l ’ha delegalo 
con limitazione, perche nelle cose gravi non decidessimo senza interpel- 
larla . Oggi non siamo in condizione diversa da quella, iu cui eravanio 
prim a di convocare ques l’Assemblea. Prima di questa, ce » ’e ra  un’ altra; 
se vi fosse stata  ineompatibilita, ci sarebbe stato chi prima d ’ oraavreli* 
be mosso la questione francamente.

Se l’ Assemblea vuole che cessi la d i t ta tu ra ,  la d i t ta tu ra  cessera; 
oppure, se la discussione continuasse, la d il ta tu ra  cessera per la rinuncia 
dei dittatori.
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II rappresentante avvocato B envenuti:  Io riconosco nella p roposta  dl 
urgenza tu lta  la g rav ita , che le e stata  a ttr ibuita  dall’ Olper e da qualche 
altro oratore. Io trovo anzi che, dichiaramlo essere urgente  prender in 
esame la p roposta , si dichiari appunto che la d i t la tu ra  non esiste. Quindi 
non si puo a meno di non en trare  nell’ esame di merito della questione. 
Cio che disse p rim a il rappresentante  Manin, lendeva a fare una distin- 
zione. Egli ha detto che la d i t ta tu ra  non e la sovranita , che la sovranita 
risiede nel popolo: che la d i t ta tu ra  ne ha soltanto 1’ esercizio. Mi perdo- 
ui> ma, valendomi delle sue espressioni, dico che questo si risolve in 
giuoco di parole. La sovranita pure resta nel popolo sem pre ;  l’esercizio 
di questa  sovranita soltanto e rappresentato dall’Assemblea. Siamo dun- 
que sempre nella stessa posizione. Qui vi sono due poteri eguali. Uno 
soltanto, nell’ esercizio della sovranita ha qualche limilazione, per  cio che 
r iguarda  il regolare  e formare t r a t ta t i ;  ma in tutto il ivslo vi sarebbero 
due sovranita . Dimando quale di queste due debba sussistere. Questa opi- 
nione che esterno adesso, la esternai da molto tempo, in altri luoghi e 
pubblicamente; e mi dolgo che si voglia formare questione di persone, 
dove con tu tta  lealta d ’auimo mai non volli formare che queslione di 
principii. lo dichiaro che, quando il popolo ci ha  delegato per  esercitare 
la sua sovranita , e impossibile che altri abbiano sovranita  ne maggiore  
e nemmeno eguale.

Questo principio fu messo dal Sirtori sotto un punto di vista, che 
non puo aminettere quistione, e r ipe te ro :  la d i t ta tu ra  potrebbe rim an- 
darci a casa da un momento all’ altro? Si o n o ?  Dunque dimandero do- 
v’e il sovrano? Due sovranita contemporanee non sono possibili. E duo- 
po adunque che si determini, e voglio credere che non vi sa ra  dubbio, 
tra la sovranita  del popolo rappresentato  d a ’ suoi delegati, e quelli che
1 ebbero per  seconda delegazione d a ’ rappresentanti di u'n’a ltra  Assemblea.

II rappresentante Lodovico P a s in i : Questo mi sembra che ci forvii 
dalla questione^ soggetto  della discussione, ch3 era quella, cioe, dell’ u r 
genza. Se si dovesse tra t ta re  la quistione nel modo proposlo  dall’ultimo 
oratore, dico che in questo caso bisognerebbe tra t ta r la  ampiam ente , do- 
po tutle le informazioni necessarie; e bisognerebbe avere quel llegola- 
Mento, di cui tutti conosciamo la necessita per tra t ta re  quistioni im
portant].

Ora mi pare che il Benvenuli stesso abbia un poco modificata la 
sua prima proposizione qual era , ed era q u e s ta : visto che, alia convoca- 
zione della nostra Assemblea, cessava di diritto  il potere esecutivo nei 
goveroauti, e necessario confermare in loro provvisoriamente il potere 
esecutivo; ne pare  anzi che abbia fatta grande distinzione fra il potere 
legislativo e 1’ esecutivo. Ora sembrami che si tra I ti d ’a ltra  questione; 
u°n della queslione provvisoria, ma di fare una ricerca generale se possa 
esistere u n ’Assembiea sovrana e una d ilta tura .

Io dico: 1’Assemblea e couvocata da tre giorni. Perche, fin dal p ri-  
1110 istante della convocazione dell’ Assemblea, non fu porta la  subito in 
c,ninPo questa quistione? perche l’Assemblea non era costituita allora, 
^redo adunque che il rappresentante  Benvenuli questa mallina, quando 
ece la sua proposizione, fosse dello slesso avviso.
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Non possiamo ora  t ra l ta re  con tutti i lumi necessarii questa impor- 
tante questione; dimando che le cose restino nel loro piede (inche sia 
fatto il Regolamento. Dimando clie non manclii al Governo quella confer- 
ma, che ta luno forse potrebbe ritenere necessaria.

Aggiungero altra considerazione sul valore delle due parole dittatura 
e potere esecutivo. Suppongo che l’ Assemblea dichiari per un momento 
soppressa la d it ta tura ,  e to lga all’ attuale Governo il potere legislativo e 
voglia lasciargli soltanto 1’esecutivo. Dimando a lei se, in uno stato come 
il noslroj che non e parlicolnrmenle coslituito, che non ha corpo di leggi 
p roprie ,  i l s o lo  potere esecuiivo sia sufficiente; domando se, senza lascia- 
re  al governo di fatto anche il potere di modificare le leggi esislenti, o 
fam e di momentanee necessario alia difesa, potrebbe egli provvedere, co
me pro w id e  fin qui, alia difesa di questo baluardo dell’ indipendenza 
italiana ?

Concludo adunque che, se 1’ Assemblea togliesse adesso ai governanli 
il potere legislativo, lasciando loro soltanto 1’esecutivo, ne rim arrebbero , 
a parer  mio, privali  dei mezzi necessarii a provvedere alia difesa di 
Venezia.

II rappresentante avv. Benvennti:  Si mctte sempre in campo la man- 
canza del Regolamento, quasi che questa ci dovesse condannare a non 
occuparci delie cose, che crediamo importanti. L ’all’are e urgenle si o no? 
Voi lo deciderete. Ma, se e riconosciuto, non lo tra lterem o perche manca 
il  Regolamento? Nei casi u rgen ti ,  siffalte minuzie deggionsi sorpassare. 
Ed allorche furono proclamate repubbliche in Francia ed a Roma, ov’era 
il Regolameulo? Se tanto fecero cola, possiamo fare anche noi senza 
Regolamento, allorche tra t tas i  d ’affari in terni,  e disculerli come ci sug- 
gerisce un p o ’di pra tica  o di buon senso.

Mi pare che in questa questione non si sia bene intesa la mia idea.
Io dissi, come sostengo, che, toslo che l'Assemblea e costituila, la ditta
tu ra  e eslinta. E cio essendo, ed essendovi poteri raccolli tulli nell 'As- 
semblea, che in se li rappresen ta ,  conviene provvedere all’esercizio di 
questi poteri,  e provvedere in modo stabile. Ma non lo si puo fare ades
so, perche occorre a cio il tempo, e perche, ripeto le mie parole, l ’a- 
zione del potere esecutivo non puo rimanere sospesa. Dunque dico che 
l ’Assemblea frattiene per  se cio che naluralm ente  deve tra ttenere , cioe il 
potere  legislativo. Questo dipendera dal risultato  dell’esame, che sara  per 
fare della questione dell’ urgenza, ed il potere esecutivo lo demanda frat- 
tanto a quei tre  cittadini, nei quali ripose s ino ra ,  e continuera certa- 
mente in avvenire, la sua fiducia.

Cio dee far^i in questo stato di cose, p iu  di dirilto  direi che di 
fatto, e per meltersi in quel buon ordine in cui un’ Assemblea dee porsi 
sino da’ suoi principii.

Dico adunque che l’Assemblea ritiene il potere legislativo per se, ed 
hitanto, provvisoriamente, finche deliberera in modo stabile, demanda il 
po tere  esecutivo ai tre  cittadini.

Quanto alia questione che io misi, la incidenlale dell’urgenza, ell’ e 
di massima im portanza, e quella che decide in certo modo il tutto.

Faccio quesla dichiarazione perche non mi si rimproveri di trattare
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questione di persone cohi dove non vidi che queslione di principii. E 
perche vedo che in qualche modo la mia idea e la mia intenzione possono 
essere male in terpre ta te , dichiaro francamenle che la queslione di urgenza 
per me e questione di principii.

11 rappresentante Baldisserotlo F .:  Iusislo sulla mia proposizione, 
die sia posta ai voti 1’ urgenza.

II rappresentante Olper: Poiche il rappresentante  avv. Benvenuli ha 
dello che la questione di urgenza  e questione di principii, la iutavoli 
Irancamente. Diehiari dunque sciolta la d it ta tura .

II rappresentante uvv. Benvenuli:  Questa appunto e la mia intenzione.
II rappresenlante Tommaseo:  Credo, col rappresentante  Benvenuti, 

la d it ta tu ra  cessala. A me pare che, quando il Governo diltatorio  convoca 
l’Assemblea, quando si presenta dinanzi a lei, e promette un rendiconto 
del suo passato opera te ,  dichiara con questo che i suoi poteri dittatorii 
venivano meno. In cio sono d ’ accordo col Benvenuli, e dissento dal Ma
nia. l’osto che la d i t ta tu ra  sia fmalmente cessata, 1’Assemblea, ripigliando 
tulti i d iritti del popolo, di cui il popolo aveva cedato parte al Governo 
provvisorio, l ’Assemblea ha il diritto  di confermare il Governo provviso
rio sin d ’ ora (come 1’ aveva gia tacitamente confermato) per quel tempo 
che credera conveniente.

Posto che il consenso tacito non si tiene sufficiente, come pensavo, 
e come, per  risparm io di tempo, mi pareva opporluno , poiche si vuole 
provocare una votazione, si faccia. Ma quanto alia questione, r isguardanle  
i principii, vorrei che fosse sal vata, perche non mi pare  tra l ta ta  con 
sufficiente profondita ne chiarezza.

Salva adunque la questione di principii, sulla quale non abbiamo 
abbastanza meditato, consento col sig. Benvenuli, che 1’ a l t ra  quistione 
sia messa a parti to. Desidero pero che si abbia riguardo  a questo p rin 
cipio, che, in certe questioni dilicate, il silenzio e la miglior soluzione.

II presidente  mette a ’ voli la proposta d’u rgenza , ch’ e ammessa, e 
quindi dice: La u rgenza  e ammessa. Per conseguenza, adesso si passera 
a discutere sulla proposizione del rappresentante  Benvenuli, la quale e 
concepita nei termini seg u en t i : che l \ l s se m b le a  abbia a deman dare} in  
via puram ente  provvisoria , il potere esecutivo ai tre c it tad in i M a n in , 
Cavedalis e G ra z ia n i ,  che furono sinora rivestiti della d it ta tura .

II rappresen tan te  Sirtori aveva proposto  un’ emenda. Domando se in- 
sista ia quella, o se \ i  r inunzii?

II rappresentante S ir to r i:  La mia era cosi fo rm u la ta : Cessata la d i t 
tatura, I’ Assembled conferma provvisoriumente il potere esecutivo nelle 
Persone investite della d i t ta tu ra .  E ra  soltanto per enunciare il fatto, che 
*a proposta Benvenuti supponeva senza enunciarlo. Mi pare  adesso d ie ,  
(|opo la fatta discussione, resti implicilamente contenuto nella proposizione 
benvenuti che la d it ta tu ra  e cessata. Percio r i l iro  la emenda, e rimane 
la proposta.

II rappresentante L . Pasini:  Torno a dire che b isogna va lu tar  bene 
'J senso delle parole potere esecutivo. Se 1’ Assemblea fosse qai in istalo 
(;‘ poter sapplire  ad ogai momento alla mancanza del potere esecutivo, 
anche per Ire o quallro  giorni, dirci di acceltare semplicemenle com’ e
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la p roposta  del Benvenuti, e P avrei appogg ia ta  immediatamente, quando 
1’ Assemblea fosse stala, come sara  da qui a qualtro  giorni, in ista to di 
l'unzionare come legislativa. Ma frattanto , quando i governanti abbiano 
semplicemente il potere esecutivo, potranno essi fare una legge, per quanto 
sia di lieve im portanza, anche in cose puram ente  amministrative, militari, 
appartenenti  all’organizzazione dell’esercito, che tengono da vicino alia 
difesa? Dovranno dunque sospendere di Carlo, quantunque urgenti,  essendo 
assolutamente privi del potere legislativo?

Dico adunque che, non volendo dem andar loro tu tto  il potere legis
lativo, che avevano p rim a d ’ ora, lino che 1’Assemblea sia in istato di fare 
tu t to ,  si lascia loro Jacolta m agg iori  di quelle, che im porta  la parola 
potere  esecutivo.

II rappresentante Benvenuti:  II rappresentante  Pasini dice che, se 
l ’Assemblea si trovasse nelle condizioni in cui si t rovera  da qui a quatlro
o cinque giorni,  non t ro \e reb b e  nessun inconveniente nel demandare il 
potere  esecutivo soltanto ai tre  rappresentan ti  nominali. Ma che dilferenza 
passa t ra  le condizioni dell’Assemblea d ’oggi e da qui a qualtro  giorni? 
Won ci vedo altro oslacolo che il Regolamantoj quasi che il Regolamento 
la dovesse far nascere, quasi che essa non potesse deliberare senza Re
golamento. Io lo rispetto  molto, lo credo necessario m o lto ;  percio ap- 
pun to  proposi che venisse nominata una Commissione. Ma so d ’ altronde 
che vi sono cose p iu  necessarie del Regolamento e di quella legalita, 
alia quale credo dover servire, quando e necessaria. Se occorreranno, 
per  esempio, casi urgentissimi, l ’ Assemblea si convochera a dispetto di 
tu tt i  i fautori del Regolamento; deliberera senza che di questo ci sia bi- 
sogno.

Pero, mi si accorda^ che quando ci sara  il Regolamento, non si tro
vera  inconveniente nella divisione dei poteri. Credo che non sussista nein- 
meno adesso, perche la mancanza del Regolamento non ne p r e s e n t a  
nessuno.

Del resto, il potere esecutivo ha in se tutti i mezzi necessarii per 
far procedere con sollecitudine gli a (Fari piu im portanti.  Ed appunto  per 
la posizione del paese, il potere legislativo potra  occorrere che emam 
leggi im portanti ,  che non vediamo pubblicarsi mai dal Governo dittato- 
riale , perche il potere legislativo non ista ogni giorno a far leggi, e 
bastagli provvedere alia massima negli afFari, che poi camminano s e c o n d o  
la forza p r im a d ’ impulsione.

Del resto , come dico, se occorressero afFari d ’ urgente  importanzn, 
noi saremo convocati da un’ ora a l l 'a l t ra ,  e 1’Assemblea fara cio che la' 
rebbero  i d ittatori.

II rappresentante S ir to r i:  Alle cose dette dal Benvenuti, aggiungo 
questa osservazione che, i n  tu t t i  i paesi costituzionali, i l  potere e s e c u t i v o ,  

anche sedente l’ Assemblea, e molto piu durante  la sospensione delle ses- 
sioni, ha la facolta d i  fare le cosi dette ord inance ,  o diremmo noi dc- 
creti. Aggiungo che i decreti possono bastare  a regolare Venezia e  tutto
lo stato per  qualche tempo. Oltre di che, se fosse necessario fare d e c r e t i
o leggi, come osservava il sig. Benvenuti, l ’Assemblea potrebbe procedere 
alia discussione e deliberare sulla legge senza Regolamento.
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Ma ripeto che in quattro  giorni,  cho basteranno a fare il noslro Re- 
golamento, non veggo necessaria in Venezia nessuna nuova legge. Se 
oceorressero clecreti, il potere esecutivo conserva sempre la facolta di 
farli.

II rappresentante tr ium viro  M an in :  Fu  p roposto  all’Assemblea di 
dcliberare se debba demandare il potere esecutivo ai tre che erano ditta- 
tori, e che I’Assemblea col suo voto precedente ha fatto cessare dal loro 
ulficio. Potrebbe PAssemblea ammettere quella proposta  d ’investire quelle 
tre persone del potere esecutivo. Siamo in condizioni gravi e s traord ina
rie. Bisogna che 1’ Assemblea permetta a queste persone di pensare se si 
trovano in caso di acceltare il potere esecutivo, in quelle forme, e di 
rispondere, con facolta limitate in quel modo, della dilesa ed ordine del 
paese.

Pregherei quindi l ’ Assemblea di sospendere per ora la sua adunanza 
c rimetleria  ad a ltra  ora di questo giorno, perche intanlo i membri di 
questo Governo possano concertarsi d ’accordo sull’argom ento .

II presidente  domanda al Benvenuti di dividere la sua proposta  in 
due p a r t i :  sulla cessazione, cioe, della d it ta tu ra ,  e stil conferimento dei 
poteri da delegarsi.

Dopo una lunga discussione incidcnlale sulla divisione della p roposta  
e sull’emenda del Sirtori,  da questo rimessa in campo, il medesiino la 
ritira per  non p ro lra r rc  pin innanzi un diballim ento, gia sviluppato ed 
esaurito completamente.

Ammessa cosi la divisione della proposta  Benvenuti, il presidente  in- 
lerpella PAssemblea sul modo della votazione da seguirsi:

II rappresentunte Tommaseo  vorrebbe il voto s e g re to : i rappresen-  
tunti S ir to r i  e Chiereghin  il voto palese; PAssemblea, per alzala e se
duta, si decide pel voto segreto.

Posta  quindi a ’voti la p roposta , se il potere dittalorio  sia cessato 
colla costituzione dell’Assemblea, si ha il seguente r isu lta to :

V o t a n t i ..................................................................................106
Per P a f f e r m a t i v a .........................................................70
Per la n e g a t i v a .................................................. * . 36

Cio fatto, il presidente  annunzia sospesa la seduta , da riprendersi 
alle 4 pom.

Ore 4 m in u t i  10 pomeridiane.
II presidente-. La seduta e riaperta.
Avendo chiesto il rappresen tan te  tr ium viro  Manin una breve dilazione 

Per potersi decidere ad acceltare o no il governo, crederei ch’ ei fosse 
mterpellato circa alla p ropria  deliberazione, onde PAssemblea potesse di 
P°i passare , eon cognizione di causa, alla votazione della seconda p ro 
posizione.

II rappresentante tr ium viro  M an in  sale la bigoncia fra molli viva, 
ed universali e p ro lungati  applausi:

Parlo in nome anche dei rappresen tan ti  triumviri Cavedalis e Graziani.
possibility che PAssemblea adollasse la proposizione, falla dal rap

presenlante Benvenuti, noi abbiam dovulo considerare se, per  assumere 
lei>*porariamcnte, pel piu breve tempo possibile, 1’ incarico di salvare il
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d 5 6
paese, ci crano dali mezzi suflicienti. L’espressione ušata in quella pro- 
posizione, che dice potere esecutivo, e una esprcssione non abbaslanza 
chiara  in un paese, clie 11011 ha ancora S la tu l i ;  ed anche se avesse Sta
tu t i ,  b isognerebbe considerare se in  tem pi slraord iuarii  baštino poteri 
ordinarii.

Quindi io credo che 1’Assemblea non ci fara carico se noi domau- 
diamo, p r im a di deciderci definitivamente, che sia meglio spiegato quel 
potere esecutivo, se vogliono aflidarsi a noi, affinche colle mani sulla co- 
scienza possiamo decidere noi stessi se quei poteri ci bastano per  assu- 
mere l ’incarico, veramente grave, di salvare anche per pochi giorni il 
paese, che conliuua ad essere circondato da pericoli che 11011 si possono 
dissiinulare. ( Jpp lausi  [rayorosi.)

II rappsesentante JUinotto: La gravissima questione ch’e sta ta  agitata 
quesla mane, per cui quest’Assemblea decise che e incompalibile con la 
sua costituzionc la d i l ta tu ra ,  mi pare che renda ben necessario di delcr- 
m inare  con precisione la niisura di quel potere esecutivo, che eH’intende 
di accordare a quelli che furono fino ad ora d itta tori ,  a quelli chc cer- 
tamcnte tanto  bene m eritarono del paese, come lo provarono gli applausi 
mianimi falti al capo di essi. -Certo, com’ cgli intese, e come avrebbe 
po tu to  fa r \ i  riflettere meglio di me, le circostanze di Venezia sono ecce- 
zionali del tu tto . Noi siamo in un vero stato di calm a ; ma lo siamo 
grazie  appunlo  alle cure di quelli che invigilano su quesla calma. Noi 
siamo circondati da pericoli, chc con tali cure sono, grazie a Dio, da 
11011 temersi, come lo sarebbero , se queste cure cessassero per 1111 mo
mento. Dielro questo, 10 crederei dunque che, nell’accordare il potere 
esecutivo a quelli che ora sono al governo, come disse il rappresentante 
avv. Benvenuti, nell’accordare, dico, questo potere, riservandosi l’Asseni- 
b lea  quella parte  che puo discutersi complessivamente, cedesse 1’a l t r a ; c 
form ulerei la mia p roposta  in queste parole:

S i  accordu provvisoriamente ai c i t tad in i  Daniele M an in ,  Leone Gru- 
z i a n i  e Gio. B a ttis ta  Cavedalis il potere e s e c u t i v o r i t e n u to  che intorno 
a quanto si riferisce a l l’ordine pubblico e alia difesa si accordano pieni 
poteri.

11 presidente: Io credo che le circostanze domaudino queste voci di 
fiducia a persone, che hanno cosi bene meritato della patria.

II rappresentante Benvenuti:  La questione entra  adesso nel s e c o n d o  
sladio, quel solo stadio che io aveva inleso di assegnare. Ora che si e 
ritenuto che, non per  fatto nostro , non, a d ir  cosi, per  volonta nostra, 
ma per forza naturale  della circostanze, il Governo, per la  costituzione 
dell’Assemblea, se esercitava un potere, non ha piu il diritto di e s e r c i -  

l a r lo :  o ra  tocca all’Assemblea procedere come \uo le  perche, intorno a 
quello che e necessario al mantenimento dell’ ordine pubblico e alia di- 
fesa, possa avere pienezza di p o t e r i ; per  fare tullo  cio clie e  n e c e s s a r i o  

a salvarci nei suprem i m om enti; per fare, dico, che sieno conferili i p°' 
te r i  che sono a tal uopo necessarii.

Io veramente riteneva che 1’espressione potere esecutivo a b b r a c c i a s s c  
appun to  tu t t i  i mczzi, chc sono necessarii per lo scopo che si richiede; 
tan to  piii chc conlinua sempre l’Assemblea, la quale esercita il potci’«



legislativo. Noii e gia che si Iratti di dislnccarc dal corpo delle missioiii 
dell’Assemblea im potere ed abbandonarlo  a se stesso. Credo auche che 
solo non potrebbe giovare il paese. A tuteia di questo  potere, continua 
sempre a sussistere un altro potere \ie ino , il potere superiore , il potere 
legislativo, sempre pronio  ad accordare il suo appoggio , il suo soccorso 
a ehi e se rđ la  il potere esecutivo.

Io crc lerei veramente non neccssario e forse non conveniente ad 
un’Assemblea politica, l ’ entrare  qui neil’espressione del potere esecutivo. 
Mi pare  che l ’ idea annessa a questa espressione sia abbaslanza chiara, 
abbastanza determinata dal gius pubblico e dalla pratica generale.

Un altro oratore  anteriormente disse che il potere eseculivo ha il 
điritlo in casi s traord inarii ,  e quando 11011 possa venir convoeata l’Assem- 
blea legislativa, di far leggi, poiche il bisogno c la necessita suprem a 
giuslifica sempre qualunque disposizione per parte di ehi ha il mandato 
di mantenere 1‘ ordine pubblico, di salvare la patria. lo, per me, dico 
che, quando ho conferito un potere eseculivo a chi che sia^ questo, nel 
momento del piu grave pericolo, lo ripete dalle circostanze e dalla na tu ra  
del suo m andalo, che e di salvare la patria . Io, per me, crederei affatto 
inutile qualunque dichiarazioue m aggiore ,  poiche la r itengo compresa 
nella stessa parola potere eseculivo, nella na tura  stessa del mandato. Per 
altro vedo che quelli, nei quali noi r iponiamo la nostra  fiducia (applausi), 
palesano in qualche modo una certa tilubanza. La loro delicatezza li 
spinge a temere che forse potrebbero eccedere da quella linea, che com- 
prende la parola potere esecutivo.

Veramente io credo che abbiano avuto quei t re  benemeriti cittadini 
tante prove della nostra  fiducia, da dovere soltanto calcolare sul vero 
patrioltismo, e non sopra uno spirito di partili , che v’ hanno nell’Assem- 
blea. Percio ogni qual volta dicessero abbiamo salvata lu p a l r ia ; tu t ta
1 Assemblea direbbe hanno bene merita to  della pa tr ia .

Io do questa spiegazione alle parole adoperate , potere esecutivo. Io 
diehiaro con tu t ta  la s incerita che questa e l ’ intenzione noslra . Questa e 
una queslione di principii, poiche io son venuto qui come rappresentante, 
non per servire par l i l i  di chi che sia, ma p e r  salvare la pa tr ia . (J p -  
plausi.)

Dielro questa  spiegazione, credo che la m ia proposta  possa essere 
adottata nel senso che le a llribuisco, e dovrebbe esser finita ogni que
stione.

10 desidererei veramente che si evitassero questioni di paro le , per  
nnpedire che sia falta u n ’emenda che possa nuocere e togliere quella 
Iniona armonia, quel buon um ore, che deve regnare  fra ehi noi cosli- 
tuiamo al potere eseculivo. Per 1’ interesse della concordia pubblica, prego
1 cittadini che sono rivestiti del potere esecutivo a voler contentarsi di 
‘juesla espressione, e contentarsi di questa in terpre tazione , la quale, io 
s°n certo, verra  dala da tu tta  l’Assemblea. (Fragorosi  e p ro lunga ti  ap- 
Vlausi.)

11 rappresentante j l l in o t to : Io crederei che forse verrebbe a coinci- 
dere colla formula da me proposta , quella suggerita  dal rappresentante  
Uv'v. Benvenuli, quando in questa si dichiarasse bene che s’ iutende il
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potere esecutivo in quel senso che egli lo spiego. Ad ogni modo, io crc- 
derei della m aggior im portanza che, p rim a di venire ad una decisione di 
tanto  rilievo, prima che l’ Assemblea si determini a volare per una for
m ula, inviti quei rappresentan ti ,  chc faceano parte della d it ta tura ,  a di
chiarare  se, dato che fosse ammessa quella formula di potere esecutivo, 
crederebbero di accettare, nel caso che, come certo avverraj sieno ricon- 
fermati.

II rappresentante tr ium viro  M an in  (applausi frag orosi e prolungati  
men tre va alia t r ib u n a ) :

Nessuno puo comprendere quanto mi dolga entrare  in si fatte di
scussioni e spiegazioni.

Ognuno de’ rappresentanti ,  che dee certo avere studiato la storia 
politica anche degli altri paesi, dee sapere che questa parola potere ese- 
cutivo  ha significati diversi, secondo la diversa costituzione de’ paesi;  e 
ognuno sa eziandio che al potere esecutivo, in casi s lraordinarii ,  si ac- 
cordano poteri s traordinarii .

Io domando alia buona fede de’ ra p p re sen tan t i : siamo noi, o no, ia 
casi s trao rd ina r i i?  (S i ,  si si.)

Io non posso accettare, noi non possiamo accettare, una formula, 
che non e abbastanza chiara , abbastanza concrcta per po ler  ampliarla 
nella csecuzione.

Noi, nei sei mesi passati, non abbiamo usato molto di tutti i poteri 
conferitici (e vero), ma il sapere che ci erano conferili, dava forza a noi, 
dava necessita di obbedire a chi resisteva, sapendo che la resistenza sa
rebbe sta ta  impossibile.

Noi non amiamo certamente il po te re ;  noi abbiamo mostrato in tempi, 
nei quali non credevamo di poter  servire la patria , quanto ci era  gradito 
to rna re  alle case nostre private, a ’ nostri ufficii di semplici cittadini. La 
questione non e dunque di p o te re ;  e questione di salvezzn del paese. Se 
voi ci date quest’ opera da fare, bisogna che ci diate i mezzi, che noi 
slessi conosciamo validi ad o ttenerla ;  e non basta che li conosciamo noi, 
ne bisogna che li conosca tutto il paese, che si conoscano fuori del paese. 
La d i t ta tu ra  non era  tanto forte pei poteri che esercitavamo, quanto per 
il nome stesso, che a lterriva i tr is t i ,  incoraggiava i buoni.

Io dunque preghere i che non si prolungasse questa discussione. La 
formula proposta  dal rappresen tan te  Minotto mi pare che sia molto mo- 
derata. Essa si restr inge a quelle sole cose per cui, in qualunque paese 
in pericolo, anche dove non vi sia una repubbliea di fatto, com’ e qui, 
pe r  tutto si accordano dei poteri s traord inarii  al governo. Io p r e g h e r e i  

che quella formula fosse accettala, perche aitrimenti quella conlinua lotta, 
di voler ad ogni momento in te rrogare  il Governo, e di esaminare se 
quello che si l'ece e dentro  i limiti di quella formula che non abbiamo 
ancor  definita, sarebbe una cosa intollerabile. INoi dobbiamo opera r  molto, 
e dobbiamo operar  rapidamentc. Dunque non dobbiamo molto pensare 
alle forme e a ’ limiti.

Voi vedete i perigli di questa quiete, ma non sapete quanti doloi’i, 
quante  fatiche (applausi fragorosi e m olt i  viva) e pericoli so rg o n o ! non 
uno, non due, non tre , 111a ccato. Ogni giorno siamo col pericolo all3
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gola e dobbiamo ccrcar di evitarlo. Abbiamo finora avuto il pericolo 
stesso, ma non si \ id e  mai la conseguenza del pericolo. lo dico lranca- 
mente, apertam cnle, come direi ad amici, a fratelli, scusate 1’ espressione, 
senza poteri piu lati e im poss ib le  assumere l’incarico. (Applausi generali.)

II rappresenlante avv. Benvenuli:  lo credo di avere abbastanza mo- 
strata la mia intenzione, allorche dissi che credo inutile qualunque spie
gazione, perehe io ho ritenuto che tra  que’ cittadini, ai quali abbiamo 
aflidata 1’ amministrazione della cosa pubblica, dobbiamo, in un grande 
pericolo, concentrare tutli i poteri che sono necessarii.

II presidente : Dietro questa dichiarazione del rappresentante  Benve- 
iiuti, si puo passare a ’ voli la formula del rappresentante  Minotto.

II rappresentante T om m aseo : Convengo pienamente ncllo spirito , che 
ha dettato al vicepresidente Minotto la formula che avete intesa. Se non 
che, una parola mi pare si dovrcbbe escludere, la quale mi sembra inu
tile e forse potrebbe, fuori di qui, essere presa in mal senso. La formola 
dice: (legge la form ula  di Minotto).  Io credo che la parola difesa , com- 
prenda anche 1’ altra che la precede. E siccome F ordine pubblico e pa
rola oramai divenuta sinonimo di po liz ia ; quando diciamo difesa , inten- 
diamo 1’in terna ed esterna.

10 gia sapevo che la questione sarebbesi intorbidala per via, e che 
un atto di apparente  dilfidenza avrebbe provocato da ultimo un atto di 
maggiore fiducia. Io ne godo, in quanto che questo palesa il consenli- 
niento dell’ Assemblea col Governo; ma nell’ atto stesso me ne dolgo, 
perehe quesla discussione mi pare del tu lto  superflua. Quando l ’ au torita  
iu una par te  dei poteri dello stato patisce, ne palisce la libertii; ne cer- 
tamente intendevamo, nessuno di noi, de tra rre  alla forza del Governo, 
ne il Governo intendeva detra rre  alla forza e dignita  della nostra  Assem
blea. Per questo mi pare, per Ia dignita dell’ Assemblea, che la parola 
ordine pubblico  sia tra laseiata  come inutile ed interpretabile malamente.
Io pregherei i membri del Governo provvisorio di contentarsi di questa 
ommissione, e preghere i pure di cio I’ Assemblea, al cui decoro potrebbe 
nuocere questa parola , non ne!l’ intenzione noslra  ne nella opinione del 
paese che ci conosce, e che noi conosciamo, ma nell’ opinione del resio 
d’ltalia e di E uropa . Del resto , prego il presidente Manin e il Governo 
di acceltare, in nome di tu t ta  l’ Assemblea, la espressione della nostra  
fiducia; Io prego a non voler mai stancarsi di aiutare di tu tte  le sue 
forze la p a t r ia ;  ne lo prego  in nome del comune carcere, dei comuni 
đoveri, delle comuni speranze.

11 rappresentante tr ium viro  M a n i n : Accettiamo la modificazione in- 
ti'odotta dal rappresentante  Tommaseo, e formulata dal rappresentan te  
Minotto; ma, in questa circostanza, dobbiamo ricordare ali’ Assemblea 
che noi ora  accclliamo, provvisoriamente questo potere  esecutivo nel 
caso che ci fosse concesso, poiche sarebbe in una paro la  lasciare il paese 
1,1 uno stalo pericoloso. Per a ltro noi non intendiamo di abusare di 
(P>eslo voto di liducia, che ci fosse dato. Vi partecipo che presto pre- 
scuteremo tu tti  i rappo rt i  dello slalo e degli affari del paese, perche 
poscia 1’ Assemblea, con vera cognizione di causa, possa provvedere ad 
Ul* governo piu dura turo .
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II rappresentante S i r t o r i : Mi displace di dover fare, alia formula 
proposta  dal rappresentan te  Tommaseo, un’ obbiezione simile a quella 
ch ’ egli fece alia formula del s ignor Minolto. La formula del Minotto era 
che il Governo dov.esse avere picni poteri per Pord ine  pubblico ; la for
mula del rappresen tan te  Tommaseo e che il Governo debba averej pieni 
poteri per  la difesa interna.

Voglio solamente fare un ’ obbiezione alia parola difesa in terna .  La 
difesa interna suppone interni nemici cosi forti (mormorio)  che i poteri 
ordinarii di un governo, aiutato da un popolo com’ e il popolo di Ve
nezia, aiutato da u n ’ Assemblea come siamo cerli ch ’ e la nostra  Assem
blea, non baštino: Dunque io credo che questa parola sia un atto di 
disliducia a tutto il paese (disapprovazione.)  . . . Domando se un governo 
che e assistito da u n ’Assemblea (s i lenzio , silenzio) . .  . ha bisogno di 
s traord inarii  poteri . . . Questo mi pare sia un altro termine p e r  ricon- 
fermare la d itta tura . Io credo che la d i t ta tu ra  sia incompatibile coll’ As
semblea. Io propongo dunque questa e m en d a :

Sono conferili  a i  rappresentanti t r iu m v ir i  M a n in ,  G r a s ia n i  e Ca
vedalis tu t t i  i poteri eseculivi necessarii pel governo e per  la difesa dello 
stato. (Mormorio.)

II rappresentante M ino tto :  Io volova dire soltanto che mi pare il 
rappresen tan te  S ir tori  abbia confuso una cosa eon P altra . Egli mi parla 
di temere della quiete del popo lo ;  io dico che il nostro  popolo conserva 
una tranquillita  senza esempio : ma tutto giorno il nemico ci tenta  colle 
sue male a rti ,  col seminare discordie, e fomentare partiti . Quindi io 
credo necessario accordare al Governo pieni poteri, onde possa prendere 
tu tte  quelle misure, che il bisogno richiede (Applausi.)

II rappresentante Benvenuti:  Io ho domandata la parola per  rettiii- 
care uu’ espressione del rappresentan te  Sirtori.  Egli ha dctto che PAs
semblea non deve riveuire sulla questione g ia  sta ta  d e c isa ; egli disse 
che, se PAssemblea couferisse a ttualmente pieni poteri ai tre rappreseu- 
tan ti  del popolo, essa si contraddirebbe perche farebbe una nuova ditla- 
tu ra .  Io dichiaro che la questione di fatto questa mattina non e avvenuta 
p e r  parte  mia. Ho tra t ta to  sulla sola questione, dirci cosi, as tra tta , di 
d ir i t to , senza r iguardo  di persone. Dissi: la cosa e cosi, non esiste piu 
la  d i l ta tu ra  che avevamo coslituita P a ltra  volla. Si t ra tta  di vedere che 
cosa debba fa rs i ;  se occorre di costituire nuovamente la d it ta tura .  Se 
sa ra  cessata, non giova occuparsi della questione, se converra  o non 
converra m antener la d itta tura .

II rappresentante S ir to r i  opina che la spiegazione, che il sig. Beu- 
venuti intese di dare , sviluppi molto la questione, iutavolaudola a questo 
m odo : se si debba o no rinnovare la d it ta tura .

Egli opina negativamente perche dice che due poteri so vrani sono 
tra  di loro incompatibili; imperocche il Goveruoj essendo rivestito della 
d i t ta tu ra ,  potrebbe sciogliere o p ro ro g a re  PAssemblea.

E conchiude col dire che cosi Venezia non sarebbe pin la g ra n d e  
Venezia, e il suo nome si oscurerebbe in faccia 1’ E u ro p a ;  Venezia cosi 
pieua di auiore, cosi piena di sagritizii, comparirebbe invece una citta 
ag ita ta  da parti c iv i l i ; Venezia non avrebbe piu cittadini. (Approvazio  
e disapprovazioni.)
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II rappresenlante tr ium viro  M an in :  Se bene mi ricordo il suceo del 
discorso del rappresenlante  Sirtori,  mi pare che egli abbia delto: facolta 
jiieue per 1’ordine pubblico, oppure, secondo la formula Tommaseo, per 
la dilesa interna, non occorrono, perche qui abbiamo uu popolo buono, 
non abbiamo parlili ,  non abbiam o bisogno di vegliare per mantenere la 
quiete. Poi ha detto: se vi si concedono questi poteri s traordinarii,  voi 
side padroni dell’ Assemblea; l’ Assemblea d is tu rba ;  voi dite che essa e 
»emica dell’ ordine pubblico; la sciogliete, o la prorogate .

Sulla prima pnrte, credo che il rappresentante Sirtori abbia torto, 
c ci vuol poco a dimostrarlo. II popolo nostro e buono ; ma qui non 
vi sono solo Veneziani, ma anche genti di a ltri paesi.

Poi, come disse ii rappresentante Minotto, noi siamo circondali slrel- 
lamente dagli Austriaci, e per questo sono ben guardale  le linee di con
iine fra il te rritorio  nostro c il te rritorio  pur nostro, ma calcato dal pie 
straniero. Pero, non e possibile impedire che dal di fuori entrino uomini 
finche qui den lro ;  ed e certo che 1’Austria, questa fortezza inespugna- 
bile non potra  prenderla  mai colie armi, ma puo prenderla con le astuzie 
c con le sue arti  infernali; e ehi dubita che di queste arti  iuferuali non 
abbia fatto e non faccia uso tuttavia  e sem pre?  Noi dobbiamo occuparci 
conlinuamenle dell’ ordine pubblico, mi si perdoni questa parola , che a 
taluni non p ia c e ; noi dobbiamo sapere che la noslra difesa dipende piu 
da quello che dalle baionette. Io credo adunque che, in queste nostre 
condizioni eccezionali, che sono quelle identiehe che hanno persuaso 
un’ allra Assemblea ad islituire la d itta tura , se non occorre la diltatura, 
occorrono di certo poleri ampli, per mantenere i’ ordine pubblico; e questi 
poteri ampli si danno anche in altri paesi liberissimi, in paesi costilu- 
zionali, come vedemmo replicatamente in Inghilterra  accordare ampli po
leri a ministri, onde possano dominare le inquietudini che dominauo nei 
paesi diversi.

Ilispetto alla seconda proposizione del rappresentante  S irtori,  che, 
sotto pretesto dell’ ordine pubblico, ii Governo possa sciogliere o p ro ro 
g u e  1’ Assemblea, io dico francamente che il deputato Sirtori ha ragione. 
Kbbeue! Ma questo e vero, non solainente se al governo sono concessi i 
poteri s traord inarii ,  ma anche con la semplice formula di poteri csecu- 
ll' i ,  la qual formula non e stata  mai determ inata ; ed e questa la ragione 
Per cui, fm dal principio, mi sono opposto, perche il potere esecutivo 
ordinario comprende in se la facolta di sciogliere PAssemblea. Per questo 
era necessario che previamente si determinasse che cosa era il potere 
esecutivo, e quali i suoi limiti. Ma la supposizione di abuso de’ poteri 
diventa un attacco, un’allusione alle persone inveslite di questi poteri.

Non bisogua il luders i ;  bisogna dir franco: e cerlo che chiunque ha 
poteri puo abusarne, per quanto  piccoli sieno. Voi avete un generale in 
capo, il quale potrebbe abusare di questo po tere ; e per  togliere al ge- 
'jerale il suo comando, bastcra usare quelle precauzioni, che nelle con- 

•zioni ordinarie si prendono per  impedire P abuso del potere esecutivo. 
~ ou impedirne e iutralciarne Puso sono cose gravissime, su cui studia-
1 °'io *u*igamente i piu profondi politici dell’E uropa e che non hanno an- 
c°ra pertctlamente sciolle. Dunque, se Pesperienza  falta di sei mesi di 

T. VI. 1 1

161



potere assoluto, senza che alcuno abbia ancor d e t to : di questo potere fa 
ubusato, puo persuadere 1’ Assemblea a lasciare, non i poteri dittatoriali, 
ma poteri ampli . . . .  (applausi fragorosi) non mi pare che i dittatori 
domandino un alto di liducia troppo grande. (Applausi.)  Poi mi permetto 
di agg iungere : se il governo non avesse voluto l ’ Assemblea, 1’ avrebbe 
egli convocata? (Applausi.)

10 dichiaro poi, a nome mio e de’ miei compagni, che mai non inten- 
devamo di approtittare per niente della facolta di sciogliere I’ Assemblea; 
e che anzi intendiamo che sia espressamente dichiarato che, durante  questo 
provvisorio governo, il Governo non potra  sciogliere l ’ Assemblea. (Ap
plausi.)

11 rappresentante S ir to r i ,  perche non sieno male iuterpretate alcunc 
parole del Manin, r iguardo  ai cittadini d ’ altri paesi, che stauziano a Ve
nezia, vorrebbe una d i luc idazione: Gl’ Italiani che si trovano a Venezia, 
ei soggiunge, non sono una minaccia per 1’ordine pubblico, subito clie 
sono qui per  combattere il comune nemico.

II rappresentante trium viro  M a n in  lo r ingrazia  della fatta interpella- 
zione. E che? die’ egli, la legge elettorale e la discussione del primo 
giorno non f'ecero abbastanza chiaro che li consideriamo come Veneziani? 
Or come poteva il Sirtori credere che si volesse alludere ad essi ?

Qui il rappresentante M inotto  rilegge la sua formula, con lieve ag- 
giunta, che spiega la dichiarazione, data dal Manin, di non iscioglierc 
1’ Assemblea.

II rappresentante S ir to r i ,  r i t i ra  la sua formula.
Quella del Minotto vieoe posta ai voti per alzata e seduta: e risulta 

accettata dall’ Assemblea ad unauimita, con applausi al Manin.
Quindi, r i t i ra ta  dal rappresentante Benvenuti  la seconda parte  della 

sua proposta, si lissa la seduta del domani al mezzodi e si leva la se
duta alle ore 6 e i l 2 pomeridiane.
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1 9  Febbraio.
R e g g i m e k t o  u n i o n e . I. B a t t a g l i o r e .

O R D I N E  D E L  G I O R N O

S o l d a t i  !

DIO, il giusto IDDIO vuole che 1’ Italia sia redenta. Gli uomini an
che i piu savi non hanno potulo  prevedere, non hanno potuto dirigere 
gli avvenimenti —  Tutto quello che e accaduto da un anno in qua, ® 
accaduto indipendentemente dalla volonta u m a n a : una mano ounipossent® 
ha spinto, ha accalcato i fatti gli uni sugli altr i ;  e noi senza avvederci, 
in onta agli sforzi del gesuitismo, del pretism o, del papato che da tanti 
secoli avevano fatto lloma e lo Stato Romano l’appannaggio  della lor® 
vile e viziosa casta, predicando la superstizione, conculcando la verita, 
rendendone stupide le popolazioni, noi, dico, vediamo rotte  le calene del 
dispotismo teocratico, ci sentiamo risorti alia gloriosa liberta de’ nostri an*



tichi padri. Ma pero fu grande saggezza, croico coraggio negli uoinini 
che stanno al potere, la saviezza, ii coraggio di cedere agli avvenimenti, 
di assumerne la responsabiliUi: lode sia iinniortale a loro!

Miei figli, che cosi posso chiamarvi per la mia eta, per  l ’onore che 
ho di comandarvi, miei ligli, gli e colla piii viva soddisfazione, colla piu 
viva gioia che vi annuncio il decreto fondamentale della Costituente llo- 
maua, eletta col suli’ragio  universale.

Art. 1. II papato e decaduto di fatto e di diritto dal governo tein- 
porale dello Stato Romano.

Art. 2. II Pontefice Romano avra tu tte  le guarentig ie  necessarie per 
la indipendenza nell’esercizio della sua potesta  spirituale.

Art. 3. La  forma di governo dello Stato Romano sara  la democrazia 
pura, e prendera  il glorioso nome di Repubblica Ilomana.

Art. h. La Repubblica Romana avra  col resto d ’ ltalia le relazioai 
che esige la nazionalita comune.

Quest’ ultimo articolo ci da la dolce liisinga di potere in breve tempo 
salutare tu t t i  i figli dell’ Italia, dalle Alpi alia ultima Reggio, coll'affet- 
tiioso nome di fratelli, facienti tu tti  parte di una sola famiglia, di salu
tare l’ltalia  indipendente, una, libera. Ma noi intanto meritiamo questo 
immenso bene col non fare piii dislinzione da Romano a Veneto, Lom
bardo, Piemontese, L igure ,  Toscano, Napoletano, Siciliano; chiamiamoci 
«ni un nome solo, Italiani tu t t i ;  stendiamoci le destre, giuriamo di an- 
ncgare le nostre volonta individuali per fare della volonta di ciascuno 
uua volonta sola, una volonta nazionale, onnipossente, per istabilire, 
consolidare conlro i nemici in tern i, contro lo straniero l ’indipendenza 
Italiana; s tringiamoci con un amplesso fra terno; tu tti  uniti come la piu 
fcrvida preghiera , come il piu gradito  alto di g raz ie , innalziamo al DIO 
‘It-'ll’uuiverso ii grido di

VIVA ITALIA INDIPENDENTE, UNA, LIBERA!

Dal Forte  di Lido, Ii 46 Febbraio 1849.

11 vostro vecchio Comandante  
FERRARA, Tenente Colonnello.

Per copia conforme  
ft* Ba r b e t t i ,  Cap. Aiut. maggiore.

Queste calde e generose parole  del vecchio soldato e patr io t ta ,  fu- 
[“"o ascoltate con emozione dai diversi distaccamenti del I.° Battaglione 
 ̂MONE stanziati nei forti della eroica Venezia, e furono seguite da al- 

•■ssiine g r ida  di Viva l’ ltalia l ibera!  Viva la Rcpubblica Romana! Viva
1 ftepubblica Italiana!
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IL CAPPELLA.NO SUPERIORS DELL’ ESERCITO YENETO.

1G4

49 Febbraio.

Ai V a l o r o s i  M i l i t i .

Militi della Patria! 1 nostri digiuni della quaresima del 1848 purili- 
candoci la carne, antica tirauua dello spirito , ed elevandoci la mente a 
quella eroica risoluzione che le vite e gli averi consacra al bene della 
Patr ia , cooperarono a f'arci degni di scuotere il g iogo della schiavitu 
s tran iera  e a renderci cosi forti e perseveranti da non temere gli assalli 
del nemico che ne circonda. E i digiuni della quaresima del 1849 ci 
inonderanno di quelle colpe che ci resero forse men degni dell’ aiuto ce
leste, e di quelle iucaute fidanze che ci fecero sperare negli uomini quando 
bisognava sperare in DIO, e ci apparecchieranno degnamente a quella 
Jolla in cui si consumer;! il santo sagrilicio della nostra redenzione, 
GESU’ CRISTO si apparecchio col digiuno alia sua missioue; e i suoi 
discepoli si resero forti nel digiuno e soffrirono il martirio  per  la santa 
l iberta  di tutti i popoli. Dai desiderii della carne viene la schiavitu dello 
sp ir i to ;  e i desiderii della carne sono le discordie, le risse, gli odii, le 
ubbriachezze, le inconlinenze (fatali alle milizie), i tradimenli e molte 
altre simili sventure che da ogni vero Italiano devono essere rispinle 
come si rispingono i crudeli nemici della Patria.

E voi, o militi della Patr ia ,  voi che siete disposti di combatlere da 
forli, per  l iberare l ’ltalia  dalla forza nemica, non vi forliticherete forse 
osservaiido la legge di quel digiuno che fu santificato dal redentore 
CRISTO e che rese forti que’ m artir i  Italiani che stabilirono in Roma il 
centro di quellcf religione che vuole la santa  liberta di tulli i popoli? Se
i soldati austriaci digiunavano, opprimendoci, e si astenevano dal cibo 
delle carni nei venerdi, nel p rim o giorno e negli ultimi qua ttro  giorni 
della quaresima, non vincerete voi forse nella religiosita quell’ auslriaco 
che profana le chiese dei padri vostri e vi toglie quella liberta che GESt’ 
CRISTO dono ai redenti suoi ligli?

La sautita  di Pio IX. mi accordo nei primi giorni della nostra  email- 
cipazione tutte  quelle facolta che si rendono necessarie per il bene spi- 
r ituale  delle nostre  milizie; e io, dietro, questa paterna concessione del 
Vicario di CRISTO, fo noto a tutti i militi della ecclesiastica mia giuris- 
dizione, che il necessario indulto per tu t ta  la imminente quaresima viene 
accordato ad essi, e che percio potranno cibarsi delle carni di ogni ge; 
nere, eccettuatine i venerdi, il primo giorno di quaresima e gli ulli"11 
tre giorni. Sono certo che voi, o fratelli, agg iungere te  a questa li«ve 
morliiicazione qualche a ltra  spontanea astinenza, e che risponderele cri- 
s tianamente a questa concessione della Chiesa santa con altre  opere 
p ie ta ; e quindi spero che il buon DIO accogliera misericordioso il vosti'J 
digiuno santificato dalla vostra fede, dalle vostre sofferenze e dai iiel1 
sacrifizi vostri, e vi fara liberi in questa e nell’a ltra  vita.

Militi della Palr ia !  il g iorno della battaglia  si avviciua; la Iroin^



gaerriora puo chiainarvi improvvisa: apparecchiatevi. Iliconciliatevi con 
1)10: fate uiia buona P a s q u a : conlortatevi del pane dei forti e sarete 
salvi. Per la qual cosa vi viene anticipato il tempo pasquale , d ie  inco- 
miuciera per voi dalla prima domenica di quaresim a e term iuera  (eceet- 
tuatiue gli straordinarii  bisogni) con la domenica della ottava di Pasqua. 
Non ricusate di rendervi forti nella onnipotenza divina che sola puo do- 
nare la salute all’Italia.

Cappellani dell’ a rm ata ,  sacerdoti di CRISTO, ripetete queste verita 
ai militi vostri fratelli, spiegate ad essi la legge sul digiuno, esortateli 
con ogni pazienza e carita, munileli dei conforti della noslra  sacrosanta  
rcligione, e IDDIO sara  con voi.

AB. MARINELLI.

An. R o s s e t t o  scrjret.

19 Febbraio.

G O Y E M O  PROYYISORIO DI V E M Z I i ,
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CONSIGLIO DI DIFESA
ORDINE DEL GIORNO.

La g u erra  e per  se sospettosa pei g randi interessi delle nazioni che 
per essa si agitano. La difesa delle piazze fortificate lo e ancor piu, 
perche minime negligenze possono in esse decidere del tutto.

Nessuna meraviglia adunque se avvenga talvolta, che un concorso 
di fa tali circostanze faccia cadere il sospello sopra individui che, a cose 
chiarite, risultano iunocenti.

Da tale sciagura furono colpiti i due bravi c valorosi giovani del 
drappcllo d eg l’ iiigegneri Lom bardi

G io v a n n i  B o n e t t i  —  P i e t r o  R o b b i a t i

die imo scrupoloso processo provo immuiii da ogni taccia, puri di ogni 
niaccliia.

E il Consiglio di difesa si affretta di pubblicar cio perche tu tti  sap- 
P'ano che alla s tim a, g ia  ad essi dovuta, o ra  devesi agg iunger  quella 
die ogni cuore giuslo tr ibu ta  a chi, per isventura, p iu  degli a ltr i  sof- 
*erse in questa santa difesa dell’ indipendenza nostra,

Del presente ordine del giorno sara  falta le ttura  alle Iruppe dipen- 
denti in una  p a ra ta  speciale, o nei canipi delle guard ie , aflinche tu tli  ne 
s>ano a conoscenza.

B U J ,  Generale,
M l  L A N I ,  Colonnello.
U L L O A ,  Colonnello.
M A IN  A U D I,  Tenente di vascello,

Veduto.
B- CAVEDALIS.
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IL CIRCOLO ITALIANO DI CHIOGGIA 

AL CIRCOLO.....................

F r a t e l l i  f

II grido di fratellanza che al nostro sorgere  vi abbiamo indirizzalo 
partiva  dal nostro cuore, e ci teniamo sicuri che sa ra  stato accolto da 
voi colla stessa espansione. —  Ma una semplice dichiarazioue spoglia 
d ’a ltri  legam i, priva di una u lteriore corrispondenza, ci sem bra insuffi- 
ciente t ra  fratelli figli della stessa te r ra ,  animati dagli stessi špiriti ,  de- 
siosi di tu tt i  r iunirsi,  e di formare una sola fam ig lia ;  e ci sembra poi 
poco opportuna  a far cessare del tutto quello spirito di municipalismo, 
che fu sempre la rovina di quesla nostra  misera Italia, alimentato dai 
nostri nemici, e che da un mo men to all’ a ltro  non potrebbe dissiparsi 
intieramente.

D’ a ltronde ci pare  che avendo noi tu tt i  uno stesso ed identico scopo, 
riuscirebbe sommamente giovevole la reciproca comunicazione delle idee 
e degli a rgom enti che formano il soggetto  delle nostre sessioni, a meno 
che questi non si riferiscano ad oggetti  puram enle  locali;  perche dalla 
loro discussione, sia che so rga  conflillo, sia cbe si avveri uniformity 
V ultimo risultalo sarebbe quello di s tabilire  delie massime concordi, dei 
principj generalmente adottati.

E siccome il solo am ore, la  sola arm onia, la pa rita delle opinioni 
possono generare  i l  bene dell’I ta lia , cosi noi spinli dal desiderio di coo- 
perarvi per quanto possiamo, ci indirizziamo a voi nuovameute per pre- 
garv i di darci comunicazione di tu t t i  quegli a rgom enti ,  r isguardanli  il 
bene generale, che formano i l  soggelto  de’ vostri s tudii,  e p o s s i b i l m e n t e  
anco delle vostre deliberazioni intorno ad  e s s i ;  non senza p r o m e t t e r v i  

una reciprocanza assolula.
Se la vostra fratellanza non e solo di nome, e se i nostri desiden 

vi appariscono giusti,, d imostrateci col fatto il  vostro amore e la vostra 
approvazione.

Pel Comitato D i n t  toru 

F h a m e s c o  F e r r o  -  A b .Z E H N A R O -A b .  Dott. M o n a r o  -  D, An t o n i o  S i g n o r e t i o -
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21 Febbraio.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del '18 febbraio ore 12 e -1 

(Presidenza del cittadino Calucci.)

II presidente:  La sedula e aperta.
II setj re turio S o m m a  legge il processo verbale della tornata  del 17 

andante.
II presidente:  G’ e nessuno che abbia opposizioui da fare al processo 

verbale ?
II rappresentante Olper: La dove e detto che io in terrogava il rap 

presentante Benvenuti, sc intendeva cessata la d it ta tura  o no, mi sono 
inteso di fare una in terrogazione particolare al rappresentante Bartolom
meo Benvenuti, tenendo dietro alia discussione e vedendo come la que- 
slione d ’urgenza  implicasse il quesito fondamentale dell’ esislenza o no 
della d i t ta tu ra ;  io lo invitai a mettere franca e chiara  la mozione, se sia 
o no cessata la d itta tura .

II rappresentante am . Benvvenuti:  Credo di dover fare una osserva- 
zione d ’ iuleresse generale. La prima delle proposte, che ho presentata 
in iscritto al banco della presidenza, non e riferita csaltnmeule nel pro
cesso verbale. Nel formulare le due mozioni, conviene agire con tu t ta  
scrupolosita. La dilferenza, o modilicazionej e leggiera ; ma ad ogui modo 
e’e, e non ci deve essere.

11 presidente:  II processo verbale e approvato, r itenute le due mo- 
dilicazioni.

Passnndo ora a lPordine  del giorno, invito il segretario  RufTmi a leg- 
gere la riuunzia, presentata dal segretario Canal, onde PAssemblea possa 
piima dichiararsi, se o no intende di accettarla. Nel caso aflcrmativo, si 
passcra alia nomina di un altro segretario .

Propongo che si voti per alzala e seduta se s’ intende di accetlare 
to rinunzia del segretario  Canal.

La r inunzia e accettata.
II presidente: Ora si passera alia elezione di un altro segretario  per 

'schede, a m aggioranza relativa, a tenore delle norme provvisorie.
II rappresentante Olper: Io proporre i,  a risparmio di tem po, che 

f°sse nominato a segretario  quello che nella precedente votazione ottenne 
Uu m aggior numero di voti dopo gli eletti. (No, no , no.)

II presidente:  Cio sarebbe contrario alle norme suaccennate, e in 
'l'ialche maniera a lPordine  logico della cosa, perche non e lecito supporre  
c' le tutli quelli, i quali diedero il voto pel Segretario  Canal, se sapevano 
c‘*)e questi non avrebbe accettato, prescegliessero quello che nella prece- 
etlte votazione tien dietro ai qua ltro  eletti.

Dalla scguita votazione si ollenne il seguenle r isu lta to ;



Votanti  102.
168

Pasini Giovanni ottenne v o l i ..................................................N. 29
Berlan F r a n c e s c o ...........................................................................» l i
Olper S a l o m o n e .......................................................................... » 9
De Giorgi A le ssan d ro .....................................................................» 8
Alberti C o s t a n t i n o ...........................................................................» 7
Altri ottennero un numero inferiore di voti.
Si ritiene nominato a segretario il rappresentante Pasini Giovanni.
Quindi il presidente a tenore delF ordine del giorno pone in discus

sione se alia Commissione per redigere il Regolamento si ahbiano a sta- 
biiire le massime fondamentali a cui debba attenersi nel proprio lavoro.

11 rappresentante tr ium viro  M anin  sale applaudito la bigoncia. La 
parte piu importante del Regolamento sta appunto nelle massime fonda
mentali, ed e quindi necessario prima di tutto di stabilirle. Ma io credo 
che sia inutile di nominare una Commissione per islabilire le massime 
fondamentali e poscia riferirle all’ Assemblea, ed un’ altra Commissione per 
formare il Regolamento dietro le massime fondamentali che fossero adot- 
tate. Io sono invece d ’avviso che basti una Commissione sola, incnricnla 
di formare il Regolamento, la quale potra , ove creda, p roporre  prima al- 
1’Assemblea le massime fondamentali.

Questo sarebbe il modo piu semplice e piu spiceio, perche bisogna 
cercare di r isparm iar tempo.

II rappresentante L .  Pasini:  La proposta che fece il rappresentante 
Manin coincide con quella da me fat la sul finire della seduta d' ieri. Al
lora domandai che fosse nominata una Commissione di nove rappresen
tanti,  per istudiare un progetto  di Regolamento colle basi fondamentali 
dello stesso, e ne lacesse rapporto  nella sedula di lunedi; vale a dire 
assoggettasse alle deliberazioni dell’Assemblea il suo elaborato sulle prin- 
cipali basi. II rappresentante  Manin \ i  fa un’ aggiunla , ed io Fammetto. 
Tutta la questione si riduce quindi a stabilire se la Commissione sara la 
stessa cbe poi verra incaricata del Regolamento, e di qual numero di 
membri sara composta.

II rappresenlante Minotto:  Penetrato io pure, c o m e  il r a p p r e s e n t a n 

te Manin, dell’ importanza di stabilire ponderatamente e con piena tran- 
quillita le massime fondamentali di quel Regolamento, che deve dirigere 
le nostre discussioni, aveva preparato una proposizione, che mi riserba- 
va di p rodurre  alFAssemblea dopo deciso se s ’ intendeva occuparsi prinia 
di quesle massime fondamentali. E poiche si desidera dall’Assemblea no
minare una Commissione, chieggo di esporre alcune mie idee, salvo al- 
I’Assemblea stessa di vedere quale dei due mezzi trovasse di ad ottare .  
Poiche siamo gia d ’accordo sull’ importanza delle massime e sulla neces- 
s i l i  di fare studii severi, ed c certo che gli studii, se fosse p o s s ib i l e ,  
dovrebbero esser fatti, non solo dalle Commissioni, ma da tutti i rappi’c" 
sentanti, per quanto cio sembri difficile a prima vista, mi pare potrebbe 
conciliarsi nel modo che p ro p o n g o ; e lo troverei tanto piii im p o r ta n t e  

che, non potendosi notare sulF ordine del giorno quali sieno le m a s s in g  

da deliberarsi, i rappresentanti non avrebbero tempo di esaminarle pi'1'  
ma di dare il loro voto per adottarle o rigettarle. Indicare queste mas-



siine, e poi agg io rnare ,  sarebbe ripiego all" inconveniente accennato; ina 
non Io troverei forse sufliciente, perche r ind ica r le  soltanto farebbe si che 
tulli giudicassero dietro l ’ opinione formata senza sentire l’ avviso altrui. 
E certo che molte volte non ci formiamo opinioni che sentendo allre ra- 
g ion i piu mature, e si \iene a formare un giudizio, La formula della 
proposizioue, che avevo p repara ta ,  era la seguente :

» Sulle norme fondameutali del iicgolamento 1’ Assemblea non pro- 
» cedeni alia votazione il giorno stesso della discussione, ma il giorno 
» posteriore, ;i Hine lio eiascuno possa ponderatamente dare il voto sopra 
» oggelto  di tauta im portanza. »

Lo seopo di quesla dilazione Ira Ia discussione e il voto, e quello 
che, dopo sentili i diversi pareri dei rappresentanti,  ciascuno possa cou 
cognizione di causa decidere e dare il suo voto. Inoltre, la massima di 
cui si Irattava, ha un’ allro. seopo aneora ; cd e quello che qualche volta 
non ci lasciassimo strascinare da un eloqucnte diseorso, da qualche ar- 
gomenlo, che a primo aspello seduce, iuganna, e po i, consideralo ma- 
luramente, condurrebbe a determinazioni affatto diverse.

Per questa ragione, p roporre i  che si avessero a comunicare a cia- 
scun rappresentante  le massime fondamenlali e piu im portan ti ;  che su 
quelle si aprisse la discussione, e continuasse linehe si credesse ulile e 
necessario, salvo il di appresso tornare su queslo argomento e discutcre 
se, dietro tranquilla  rillessione, alcuno trovasse a soggiungere, e poi, 
malurata la discussione, deliberare sull’argomenlo.

II rappresentante trium viro  M anin:  Giova seguire 1’ esempio di al
lre Asscmblce, in paesi assuefalti da lungo tempo a quesle discussioni. 
11 costume adoltato in allre Assemblee e che, prima di discutcre sopra 
<m argomento si manda questo a studiare ad una Commissione, Ia q ua
le faccia il sito rap p o r to ;  e sopra queslo rapporto ,  che e gia prim a d i
stribuito a ’ membri dell 'Assemblea, che possono studiarlo , nasca poi la 
discussione pubblica. Allora si sa precisamente quello che si fa. Si ha 
sotfocchio una formula, si pesa il valorc delle parole^ si vede quali ag- 
giuule od aminende si possano fare. Credo che questo sia il modo piu 
semplice e convalidalo dall’esperienza. Se poi il modo proposto dal rap 
presentante Minotto potesse a taluno parere m ig liore ,  sara collocato nel 
Regolamento per impedire la precipitazioue nella discussione, ma non 
altro.

Formulando dunque chiaramente, io propongo che, secondo il co
stume adottato ne’ parlamenti, istituita la Commissione, questa faccia un 
progelto, il quale si štampi e si dislribuisca ai membri dell’ Assemblea, 
perche abbiano il tempo di studiarlo , e vengano qui con opinioni p re
parate e conosceudo di che si tra t ta .  L percio crederei che non biso- 
gnasse assegnare precisamente ii g iorno, in che si t ra t te ra  di questo 
Regolamento, perche cio non puo dipendere che dalla rap id ita ,  colla 
fjuale Ia Commissione potra term inare  il suo lavoro. Cerio che la Com- 
'»■ssione lo fara al piu presto possibile.

U rappresentante L . P asin i:  Se si volesse seguire il melodo pro- 
P°slo dal rappresentante  Minotto all’Assemhlea, farebbesi della cosa una 
Pura questione accademica e questo credo che all’Asseniblea noil conven-
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ga. Tutte le sue discussioni devono essere dirette a conclusioni, a deli
berazioni.

Se si volesse seguire quel metodo, bisognerebbe in tal caso costi- 
tu ire  PAssemblea in Gomitato particolare o seerelo, vale a dire, invitare 
tu t t ’ i membri delPAsseinblea ad assistere ad una conferenza generale l'ra 
loro. Quindi passare alla nomina della Commissione, p roposta  poco fa 
dal rappresentante  Manin.

Credo dunque che si potrebbe con vantaggio seguire ii sistema par
lamentarno di a ltri  paesi, e specialmente dell’ ln g h i l te r ra ; vale a dire che, 
priina di passare adesso, senz’ alcun precedente discorso, alla nomina di 
detta  Commissione, si debba invitare PAssemblea a costituirsi oggi stesso 
in Comitato secreto, e la procedere ad alcuni diseorsi; e che, come co- 
rollario  di questi, sia nominata la Commissione per far tu tto  quello che 
ha additato il rappresentante  Manin.

11 rappresentante S ir to r i :  E evidente che per iscegliere una Com- 
missione, bisogna eonoscere le persone che devono far parte  di questa; 
cioe conoscere i principii e le massime, che queste persone professano: 
altrimenti andremo alla cieca e forineremo una Commissione, che potra 
riferire precisamente in contraddizione col sentimento generale dell’As
semblea. Dunque, per  eleggere la Commissione, bisogaa fare una seria 
discussione.

II rappresentante  L. Pasini proponeva di fare, come si p ralica  in 
a ltri Parlam enti;  cioe che PAssemblea si r iunisca in Comitato secreto; 
ovvero che PAssemblea si distribuisca ( m a  cio qui non si puo fare ) nei 
p rop r i i  ufficii e faccia previa d iscussione; e il r isultato  di questa sia 
appunto la scelta delle Commissioni, che devono poi riferire. A me pare 
che, siccome e enunciato nell’ ordine del giorno che oggi si discutereb- 
bero le basi del Regolamento, ovvero che si formerebbe la Commissione, 
si debba tenere 1’ordine del g iorno, e cominciare la discussione pubblica; 
perche non credo poi veramente che la discussione da farsi sia cosi priva 
d ’interesse politico, che PAssemblea voglia licenziare il pubblico. Di piu, 
non esiste poi u n ’ articolo d e l ‘Regolamcnto, che determini quando PAs
semblea si debba r iun ire  in Comitato secreto, o quando sedere in pub
blico. Per conseguenza, propongo che si cominci la discussione, senza 
venire a deliberazioni definitive sulle basi del Regolamento, invitando 
tu tt i  i membri delPAsseinblea, che hanno principii e materiali, a farli 
conoscere; perche PAssemblea scelga con cognizione le persone piu  ad a tte  

alia redazione del suo Regolamento. Continui dunque la discussione. Se 
il Pasini aveva p repara te  le basi, le emetta, e su quelle discuteremo in 
pubblica seduta.

11 rappresentante tr ium viro  M an in :  Reltifico un errore  di fatto. E 
stato detto che, secondo l’ordine del g iorno, si doveva prima d i s c u t e r e  

sulle basi fondamentali del Regolamento; e che quindi non si poteva u- 
scire dall’ ordiue del giorno. Questo dice: deliberare se la Commissione 
per la redazione del Regolamento abbia da stabilire le massime fonda
m enta li  cu i debba attenersi nel proprio lavoro.

Dunque non e nell’ ordine di prescrivere queste bas i ;  ed ho doinan- 
dato ali’ Assemblea se essa voglia previamente stabilire. Poi, mi pare che
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il rappresentan te  Sirtori snpponga ehe la Commissione, chc noi nomine- 
renio, abbia a decidere sulle bas i ;  ma inveee la Commissione propone: 
essa ha  quello che vorrebbe che facesse il rappresentante  Pasini. Ed io 
dico che invece che la proposizioue parta  dal rappresentante  L. Pasini, 
(a proposizioue partira  da una Commissione. L ’interesse che puo e deve 
prendere il pubblico a questa discussione, non e tolto per niente; perche 
ci assistera anch’ esso. Stara  a vedere, sc si debba discutere quando si e 
p repara ti ,  o se a caso, come si vorrebbe fare.

Siamo cento e tanti rappresentanti,  ed ognuno potrebbe avere la sua 
formula in tasca, ed ognuno obbligarci a discutere tre giorni sulla sua 
proposta.

II rappresentante L .  P asin i:  Sc avessimo 1111 Regolamento gia fatto, 
non si procederebbe mai nel modo proposto  dal Sirtori. Bisognerebbe 
far sempre come propose poco fa il rappresentante  Manin.

II rappresentante J l ino tto :  Osservo solamente al rappresentante Pasini, 
il quale disse che nel modo da me proposto si farebbe questione accade- 
mica, osservo, cioe, che non si farebbe altro che discutere, come si fa 
sempre, p e r  poi deliberare. La sola differenza nel modo da me proposto 
stava chc, invece di deliberare oggi, si delibererebbe dom ani; cio che 
accade ta lvolta, quando per forza bisogna term inare  la seduta.

Circa poi alia proposta , dissi gia prima, non la faceva perche ve- 
devo io stesso che nell’ ordine del giorno siamo chiamati a decidere, p r i 
ma di tu tto ,  se si abbia 0 no a stabilire queste massime fondamentali. 
II rappresen tan te  triumviro Manin propose che si abbiano a stabilire le 
basi, ma, in \ece che le stabilisca l ’Assemblea raduna ta ,  si nomini una 
Commissione, che le p roponga, per poi discuterle.

Mi unisco in questa sua opinione; ma vorrei che prima fosse deciso 
se si debbano stabilire le massime fondamentali.

II presidente:  P regherei osservare una cosa, per 1’ ordine della di
scussione: clie la proposizioue discutere  e diversa dalla proposizioue sta- 
bilire, che costiluisce 1’ordine del g io rn o ;  quindi le due proposizioni 
dovranno essere discusse separatamente. Per 1’ ordine del giorno dobbia-
1110 dunque Jiinitare la discussione a q ues to :  se si devono stabilire le mas
sime fondamentali. Se questo sara  riliutato dall’Assemblea, si po tra  pas
sare all’ a ltra  proposizione, cioe: se si deve, prima di nominare la 
Commissione, discutere semplicemente sulle massime fondamentali del 
Regolamento.

Form ando queste due proposizioni diverse, oggetto  di due votazioni, 
credo che al presenle ci dobbiamo limitare alia prima proposizione sol
tanto.

11 rappresentante S ir tor i:  Io sono di diverso parere . Io opino che 
Prima di tu tto  sia d ’uopo stabilire se si debba isliluire una Commissio- 
ne3 e poi si debba deliberare se a questa Commissione sia necessario 
prescrivere massime fondamentali, 0 r imetterle interam ente  alia e labora- 
z>one non pregiudicata  della Commissione stessa.

Ora vengo alia discussione. Primieramentej il rappresentan te  tr ium - 
Vlro Manin disse che sono caduto in e rro re  di fatto intorno all’ordine 

giorno. Io non credevo esservi caduto, perche non ho sostenuto che
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si debbano dcfinire le massime fondamentali del Regolamento. Ho detto 
che, siccome nell’ ordine del giorno e prescritto  che si debba occuparsi 
del formare la Commissione, questa Commissione, a mio parere , non si 
poteva eleggere senza prium conoscere le opinioni delle persone ; altri- 
menti, saremmo andati incontro al pericolo di eleggere una Commissione, 
che fara un rap p o r to  e conchiudera con massime che potranno trovarsi 
in contraddizione alle opinioni di tutti, e della m aggioranza  dcll’ Assem- 
blea. Per conseguenza dovremmo rilare da capo il nostro lavoro. Ecco 
quello che ho detto.

I)i p iu ;  siccome il rappresenlante  tr ium viro  Manin ha detto  che 
ognuno di noi puo avcre la formula in tasca, e che 128 formule messe 
a conflilto l ’una coll’allra potrebbero  far nascere un caos, anche a questo 
l ispondo , che mai non ho inteso che si debba deliberare sulle basi fon- 
damentali del Regolamenlo. Solamente ho concbiuso che il risultato  di 
tu t te  le nostre  discussioni sarebbe la scelta della Commissione per  fare 
il rapporto .  Dunque m antengo la mia opinione che PAssemblea debba 
fare una previa discussione sulle massime del Regolamento, non giii per 
delinire le massime, ma sollanlo per essere illuminata sui commissaiiij 
che crede piii adatli a redigere il Regolamcnto.

II presidente:  Dovro far osservare, sempre p e r P o r d in e  della discus
sione, che lo stesso discorso tenuto dal rappresentante  Sirtori,  t ra t ta  di 
una proposizione diversa. Egli vuole che si discuta soltanto, senza sia bi
l i r e : l ’ordine del giorno parla di s tabilire ; per conseguenza al presentc 
non possiamo occuparci cbe della prima proposizione. Egli po tra  poi svilup- 
pare  la sua proposizione, dopo discussa la prima, per vedere se giovi di
scutere per  conoscere le persone. P rego dunque di seguire ques t’ ordine.

II rappresentante M inotto:  Allora mi pare che sarebbe da porsi ai 
voti o alia discussione la formula dell’ ordine del giorno. Dietro questa 
form ula, se PAssemblea decidera per  il si, allora vedremo come si abbia 
a stabilire queste massime.

11 rappresenlante tr ium viro  M an in :  La formula delPordine del giorno 
e una proposizione, e quella proposizione ha la forma volula. Chi venne 
alla tr ibuna fece un am m enda; e credo di essere nel mio diritto  doinan- 
dando che si voti Pam m enda, la quale e ques ta ;

« La Commissione per la redazione del Regolamento sludiera pre- 
« viamente le massime fondamentali, e qualora  creda opportuno  di farle 
« approvare  dall’Assemblea p rim a di formare il p rogetto  del Regolamen- 
« to, le p ro p o r ra  a ll’Assemblea stessa, che deliberera intorno alle me- 
« desime. »

Questa e I’am m enda;  ed io credo essere perfettamente nell’ordine 
del giorno.

II presidente: P rego il rappresen tan te  tr iumviro Manin di o s s e r v a r e  

che la sua ammenda si riferirebbe piultoslo  alla terza parte  delP ordine 
del g iorno.

II rappresentante tr ium viro  M anin:  Mi pare che la nuova ammenda 
si riferisca alla prima. Io dico: invece che l ’Assemblea debba p re v ia m e n te  

Jissare le massime fondamenlali, nomini la Commissione, cbe si occupi 
di queste stesso massime.
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II rappresentante M inotlo:  Osservo chc l’ Assemblea proporrcbbe 
sempre le massime fondamentali, anche se delegasse questo iucarico alla 
Commissione. Mi pare dunque clie la proposta Manin non sia ammenda 
alla prima parte dell’ ordine del g io rno ;  ma conseguenza della seeonda.

II rappresentante L .  P asin i:  Credo che si possa seguire il piano 
proposto dal rappresentante  triumviro Manin, e che solo quando si t ra t -  
tera di passare alla nomina della Commissioner questa nomina potra  es
sere fatta in Comilato segreto , come si usa in Inghilterra  ed in F ranc ia ,  
dopo una previa discussione preliminare, per entrare  nelle viste del rap 
presentante Sirtori,  vale a dire per conoscere il modo di pensare della 
m aggior parte  de’rapprescntanti.

Ho delto aneora che, se avessimo un Regolamento fatto snlle basi 
di quelli d ’Inghilterra , Francia e Belgio, non procederemmo raai in que
sta m an ie ra ;  ci raduneremmo in Gomilalo, come propongo, o nei rispet- 
tivi ullicii ( q u a l t r o  o c in q u e ) ,  per la nomina della Commissione; od 
avremmo finalmente un Comitato speciale permanente, che proporrcbbe i 
nomi. Noi non abbiamo nessuna di queste tre cose; per supplire alia 
mancanza, che proviene appunto dalla mancanza del Regolamento, p ro
pongo, come semplice aggiunta ,  che, prima di nominare la Commissione 
per ischede, si faccia conferenza fra vari membri, e poi la si nomini, e 
cosi si av ra  quello che il Sirlori desidera, cioe di conoscere le opinioni.

Ricordero qui un fatto storico. Stefano Dumont, il commentatore di 
Benlham, fu incaricato di redigere il Regolamento pel Gran Consiglio di 
Giucvra; e fece un Regolamento, ch’e tu l to ra  in vigore. Egli ehiese in 
grazia al Consiglio che la discussione sul Regolamento da lui proposto , 
fosse fatta coi metodi slessi contenuti nel suo Regolamento; e cosi fu 
fatta e si ottenne un eccellenle risultato.

Domando dunque che non si trascuri  questa massima generale per 
nominare la Commissione, che deve p roporre  il Regolamento.

II rappresentante avv. Benvenuti:  Mi sembra che in quesla queslione 
d’ ordine noi perderemo molto tempo, del quale intcressa tanto fare buon 
impiego. Si discute se la mozione Manin sia ammenda alla prima o alia 
seconda proposta. Ora, noi non abbiamo un Regolamento, che ci obblighi 
a seguire p iu ltosto  un melodo che un a ltro ;  mi pare che, in questo slato 
di cose, si debba attenersi a quello che si presenta  p iu  chiaro e piu 
semplice. Io credo fermamente che la p roposta  fatta dal rappresen tan te  
Manin, sia tale, di cui nessuno 11011 possa non sentire la convenienza. In 
via di ordine l ’ammenda r iguardera  piultosto  la te rza  par te ;  ma certo 
e ch’e il p iu saggio di tutti i partiti .  Le cose principali sono le massi- 
xie; tu t to  il resto  non č che semplice applicazione. Dunque nominiamo 
la Commissione che faccia il Regolamento, ed in tanto  si cominei dalle 
massime fondamentali. Se poi, nel corso del suo lavoro , credesse che 
questa applicazione presentasse difficolta, lo che pero  e molto difficile, 
*ara il suo rapporto .  Se uomineremo subilo la Commissione, senza per- 
derci in discussioni, finira presto il suo lav o ro ;  aitr imenti perderemo 
fluel tempo, che la Commissione potrebbe ulilmente impiegare.

Credo opportune  anche di fare un’osservazione su quanto disse il sig. 
Sirtori. Sappiamo che deve essere nominata una Commissione. Senlo tu tta
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I’ im portanza  (lei Regolamento, ma non Ia e s a g e ro ; confesso che non lo 
r i tengo  per alfare erculeo, e tale che richieda cognizioni straordinarie. 
Principii pratici fondamentali ce ne sono quanti se ne vogliono. Hon ci 
p roponiam o di fare adesso un lavoro p e r le t to ; ci hasti avere qualche 
cosa di buono, senza asp irare , dico, alia perfezione. Dice il S i r t o r i : co- 
mincieremo quesla discussione, e cosi comincieremo a vedere come pen
sino tulle le persone. Ma io non so se tu tti  vorranno parlare , se tutti 
vorranno en lrare  nella discussione. Che si pensera di quelli che taceio- 
1 1 0 ? Non si p o tra  che d ire :  non si sono formali ancora opinione; e chi 
s a ra  che dica che di questi taluno non possa formar parte  della Goni- 
liiissione? Crederei dunque che si dovesse semplificare; che la proposi
zione Manin 11011 po r ti  in se stessa nessuna dilficolta, ed abbia il grande 
vanlaggio  che subito si nomina la Commissione, la quale tosto attende- 
rii agli studii necessarii ;  ed avremo il p rogetto  stampato e d is tr ibu ito ; 
e polrem o discutere con m aturita  e piena coguizione di cose.

11 rappresentante S ir to r i  : Unicamcnte parlo perche non passino sen
za risposta  le parole del Benvenuti. llipeto oggi, ed ho gia detto ieri, 
che il Regolamento non e poi di quella grandissima im portanza, che non 
si possa prem ettere  uua discussione priina di nominare la Commissione. 
Credo che il Benvenuti, se appogg ia  la proposizione del Manin, l ’ appog- 
g i  precisamente, adducendo le rag ioni perfettamente contrarie a quelle 
addolte  dal Manin. Questi disse che il Regolamento era di tan ta  impor
tanza , che 11011 si deve ora discuterne le basi, e piuttosto si abbia a 110- 
minare una Commissione, che si occupi con lunghi studii a p repa ra re  il 
p roge lto  di Regolamento. II Benvenuli dice: 11011 e di g rande im portan
z a ;  non monta che, per formare la Commissione, la quale debbe redige- 
re il p rogelto ,  sia aperta  discussione; e quand’anche si andasse alla cie- 
ca nella scelta, cio 11011 p ro d u r ra  dannose conseguenze; una prova che 
sono d ’ accordo col preopinante  e che appoggio  la sua proposizione.

A me pare che da questa contraddizione em erga sempre piu la ne- 
cessila di discutere p rim a, perche tu tt i  conoscano le o p in ion i; dico di 
quelli che vorranno e m e t te r le : e cosi sap ra  l’Assemblea che opinione 
professino quelli, che saranno da lei noininali.

11 rappresentante avv. B e n v e n u t i : lo non ho negata  la importanza 
del R ego lam ento ;  sono stato anzi il p rim o a r iconoscerla ; quando lino 
dal primo di proposi che fosse nominata una Commissione per estendere 
il p rogelto  e farlo štam pare e d i s t r ib u te .  Feci quella proposta perche 
temeva che potesse passare ancora  del tempo in discussioni.

E anche quest’ oggi lio dichiarato che ne riconosco 1’ importanza, 
111a che 11011 la e sag e ro ;  torno a d ir lo :  credo che ci siano cose molto 
p iu  importaiiti. Ma credo che le cose piu im portanti si possano discute
re  senza Regolamento. II Regolamento occorre per evitare le d i s c u s s i o n i  
di ordine, che ad ogni momento si r innoverebbero.

Sotto questo aspetto specialmente, io  riconosco l a  somma importan
za del Regolamento. Del r e s t o  io credo che l ’Assemblea si sia a c c o r t a  
che sono perfettamente d ’accordo con quanto disse p rim a il r a p p r e s e n 
lante  Manin, e sostengo la sua opinione. Dico che qui non si potrebbe 
discutere che a caso ;  che s ’ iutavolerebbero forse delle questioni gi'a"
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vi, senza chc nessuno fosse apparecch ia to ; chc cio non e permcsso in 
un’Assemblea, che vuole t ra t ta re  con m aturita  e cognizione di causa. E 
necessario che si sappia tu t to ;  che si abbia so tt’occhio il Regolamento, 
per vedere il nesso di una parte  coll’ altra , perche la inemoria non puo 
servire.

Quindi, io credo inutile di fare altre osservazioni per is tabilire che 
non sono in conlraddizione col rappresentante  Manin. E auzi io credo 
che il parti to  della Commissione sia il niigliore di tutti. Siamo dunque 
perlettamente d ’ accordo.

II rappresentante L . P asin i:  Io rinunzierei interainente alla mia p ro 
posta, che la Commissione debba essere clella dopo la conferenza p a r t i-  
colare, qualora  piacesse a ’ miei colleghi di adottare  la seguente fo rm u la :

» La Commissione per il Regolamento si com porra  di nove ^mcm- 
» b r i ;  ma, per  una discussione preliminare sulle massime fondamentali 
» del Regolamento stesso, avra  luogo una conferenza fra essi 9 membri 
» e gli a ltri 9 rappresentanti,  che dopo loro avcssero ottenuto m aggio- 
» ri voci. »

II rappresentante tr ium viro  M a n i n : Accetto la modilicazione, com ’e 
stata proposta.

II presidente : Si pone dunejue a ’ voti la proposizione del rappresen
tante Pasini.

II rappresentante S ir to r i :  L ’ordine de l- giorno prescrive chc si deb
ba prim a votare se si debbano stabilire alla Commissione delle basi si o 
no. Dunque mi pare  che l ’Assemblea dovrebbe essere invitata a votare 
su questa proposizione.

II rappresentante L .  P a s in i : Credo che prim a debba essere posta 
a’ voli la proposta  Manin. La mia non e che relativa al modo di forma- 
re la Commissione; oppure si puo meltere a ’ voti anche la mia, come 
aggiunla alla p roposta  Manin, salvo che questa resti approvata.

II pres iden te : Essendo modificato 1’ ordine del g iorno, credo consul- 
tare la Camera per decidere se intenda o no di stabilire le massime fon
damentali, perche allora po tra  passare alla proposizione se cioe, la Com- 
niissione pel Regolamento sa ra  composta di 9 m em bri, o p iu , o meno.

11 rappresentante L . P a s in i :  Credo che la p roposta  del rappresem- 
taute Manin sia un ’ ammenda alla proposizione dell’ ordine del giorno 
uiesso a ’ voli. Domando dunque che si m etla  a ’ voti la p roposta  Manin 
colla mia ainmenda.

Se passa quella, a llora non c’ e piu bisogno di deliberare.
II presidente:  Faccio osscrvare che 1’ ammenda d istrugge la  p ro p o 

sizione.
II rappresentante L .  P as in i:  E il destino di molte ammende di di- 

struggere le proposizioni.
11 rappresentante tr ium viro  M an in  : La mia ammenda all’ordine del 

S'orno e q u e s ta : le massime fondam enta li  saranno studiate  dalla  Com- 
niissionej e dipendera dal suo g iud iz io  se queste debbano essere votate 
Vreviamente al lavoro del Kerjolamento.

Se si votasse la proposizione^ com’ e nell’ordine del g iorno, si ren- 
^ re b b c  im p o ss ib le  la mia ammenda lanto nel caso affermativo, che nel
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neg a t iv e ;  perehe, se si (leliherasse che bisogna stabilire prima le mas- 
sime fondamentali, si lorrebbe la possibility di studiarle : se si votasse 
ia  seuso opposto, si lorrebbe la possibility che la Commissione ( qualo- 
ra  lo credesse ) proponesse ali'Assemblea di votare prima sulle massime 
fondamentali. Dunque, se si vuol lasciarmi la liberta che faecia aminen- 
de, nou si puo votare sull’ ordine del g iorno, che mi torrebbe questa li
berty. Volato su questa proposizione come la ho falta io, allora resta 
come par te  eseculiva la proposizione avanzata dal rappresentante  L. 
Pasini.

II presidente  : La proposizione adunque del rappresentnnte Manin resla 
formulata nel seguente m odo. . . (legge la form ula  surrifer ita  dal Manin.)

La proposizione e approvata .  Si passa ora adunque a votare sulla 
seconda parte ,  che e la proposizione del deputa tu  L. Pasini, formulata 
nel seguente modo . . . ( legge la * fo rm u la  del Pasini sovraesposta.)

11 rappresentante Baldisserotto : Chiedo che debba essere precisalo 
il tempo, ritenendo che la Commissione potrebbe raceogliersi oggi.

II rappresentante L .  Pasin i  modifica la sua proposizione in queslo 
senso, ag g iu n g en d o v i: non p iu  tardi di domani.

11 rappresentante Olper:  Domando la divisione di questa propnsi- 
zione in due p a r t i ;  1’ una delle quali contenga il numero dei deputati 
da e le g g e r s i ; 1’ a l tra  j  se la Commissione debba essere obbligala alla 
conferenza.

II rappresentante L .  P asin i  dice che Olper formula una sotto emenda.
II rappresentante tr ium viro  M an in  : Per la prima proposizione ba- 

sta  metlere ai voli il numero dei rappresentanti.
II presidente metle ai voti la prima parte .
L ’ Assemblea approva.
II rappresentante L .  P as in i , dietro osservazione dei deputati Canclla 

e Chiereghin  sul numero dei deputati da nominarsi, modifica nel seguen- 
le modo la 2.* par te  della sua proposta  : « Se i nominati nou fossero 
» 18, la  conferenza avra  luogo fra tu tti  i p roposti .  »

L ’ Assemblea approva.
II rappresentante Chiereghin : Le nomine si fanno a m a g g i o r a n z a  

assoluta o relativa ?
L ’ Assemblea decide per la m aggioranza  relativa.
II rappresentante L .  Pasini,  facendo osservare all’Assemblea che for- 

se qualche rappresentan te  potrebbe avere un numero eguale di voti con- 
temporaneamente ad altri rappresentanti ,  propone all’Assemblea che in 
questo caso decida la sorte.

L ’Assemblea ammette. Verilicato lo spoglio delle schede, r i s u l t a n o  
nominati come m em bri della Commissione :

V otan ti  108.
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Benvenuli Bartolommeo, con v o l i ......................................N. 94
Pasini L o d o v i c o ............................................................................» 7 9
Avesani Giovanni F r a n c e s c o .................................................. » 7 0
Vare Gio. B a t t i s t a ..................................................................... » 5 5
Tommaseo N i c o l o ..................................................................... » 4 9



Calucci dolt. G iu se p p e ............................................................... IN. 37
477

Minotto G i o v a n n i .....................................................................» 3 7
Sirtori  G i u s e p p e ...........................................................................» 3 7
De Giorgi A l e s s a n d r o ...............................................................» 3G

Risultarono poi nominati membri assistenli la Commissione :
Olper Salomone, con v o t i ........................................................ N. 33
Pesaro Maurogonato I s a c c o ..................................................» 2 7
Foscariui G i o r g i o .................................................................... » 2 5
Rensovich N icolo ...........................................................................» 22
Lunghi Luigi ................................................................................. » 2 1
Da Camin G iu sep p e .....................................................................» -19
Fa brizi N i c o l o ............................... ...........................................» 4 9
Rulfini Gio. B a tt is ta .  • ........................................................ » 4 8
Benvenuti A dolfo ...........................................................................» - 1 8
II rappresentante Tommaseo: Sento in coscienza essere ncll’Assem- 

blea nove colleghi piu alti a questo ufficio di me. Per  questo, non per 
inerzia, chieggo d ’ essere dispensato. Mi riservo pero facolta di parlare 
in pubblica adunanza sui punti, clie avro a miglior agio meditati.

La r inuncia non resta accettata.
11 rappresentante Tommaseo:  Per non prolungare le votazioni, e per 

(limostrare la m ia gratitudine all’Assemblea, mi e forza accettare. ( J p -  
p la u s i . )

11 presidente: in terroga  l ’Assemblea se sia d ’avviso di agg io rnare  le 
sudute, sino a tanto clie la Commissione incaricata della redazione del 
Regolamento presenti il suo elaborato.

II rappresentante Benvenuti:  Io credo che convenga assegnare un 
termine alia Commissione per la presentazione del suo lavoro, altrimen- 
li il r iunirsi dell’ Assemblea dipenderebbe in qualche modo dalla Com- 
missione. Io credo che debba essere destinata la g io rnata  pel rapporto .

II presidente  invita il rappresentante  Benvenuti a concretare la sua 
proposta.

II rappresentante Benvenuti:  Propone che la Commissione debba ri- 
ferire p e r  martedi.

11 rappresentante L .  P a s i n i : Domando prima di tutto se la Com
missione, che fu o r  ora eletta , sia in facolta d ’ in te rrogare  PAssemblea 
Sl|lle massime fondamentali?  ( Si ,  s i )  Bene potrebbe dunque avvenire, 
chc, p rim a di martedi, la Commissione trovasse necessario d ’ in terrogare  
l’Assemblea sulle massime fondamentali, e potrebbe aver luogo la seduta 
aPpunlo martedi.

Se poi la Commissione non trovasse necessario d ’ in te rrogare  I’ As- 
5e»iblea sulle massime fondamentali del Regolamento, e trovasse piu op- 
portuno di compilare tu tto  il regolam ento per sottoporlo poi alle deli- 
"erazioni dell’ Assemblea, in questo caso non si puo. certamente martedi 
lenere adunanza per  il solo oggetto  del Regolam ento ; perche, come os- 
sei vo un nostro collega, b isogna dare il p rogetto  di Regolamento alia 
“t'luipn, e poscia distribuirlo  a tutti. Di piu e necessario che sia concesso
1111 po’ di tempo per  istudiarlo , almeno 2-4 ore. In queslo caso, io pro- 
poirei d ie  la seduta ,  pel solo fatto del Regolamento, non si possa tenere 
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prima di giovedi, salvo alla presidenza il convocare l’Assemblea martcdi,
o mercoledi, qualora  la Commissione trovasse ©pportuno d ’ interpellarla 
sulle massime fondamentali.

II rappresentante Benvenuti:  Quanto al fissare giovedi, p iuttosto  che 
m artedi,  per me e indiffereute. Quello che m ’ im porta  si e di fissare che 
la convoeazione dell’Assemblea non abbia ad essere rimessa all’ arbitrio 
di ehi che sia.

II rappresentante L .  P a s in i:  Io p roporre i che fosse fin da domani, 
dopo la conferenza, deciso da questa Commissione, se debba o no essere 
in te rroga ta  1’Assemblea sulle massime fondamentali. In caso aflermativo, 
provvedera per  gli avvisi di metodo.

II presidente:  Al presente si po rra  ai voti, se si debba assegnnre 
alla Commissione il termine di giovedi ad esibire il suo rapporto  sul 
Regolamento.

II rappresenlante S ir to r i:  Io non veđo per qual motivo 1’Assemblea 
debba essere p ro ro g a ta  fino a giovedi. Mi pare  che si debba invitare la 
Commissione, eletta p e r  la redazione del progetto  di Regolamento, a 
presentare domani le basi del Regolam ento; che il p rogetto  debba essere 
subito d iscusso ; altrimenti succedera che noi perderemo un immenso 
tempo, e non avrerao falto uiente di quello che deve fare 1’ Assemblea.

Vi sono degli argomenti gravissimi e pressantissimi da tra t ta re ,  come 
quello di adcrire alla Costituente italiana, quello di coslituire il Governo,
il quale adesso e provvisorio. Domando se il Governo possa durare  in 
questa  provvisorieta ?

II Regolamento non potra  essere votato che dopo molti giorni di 
discussione; quindi io p roporre i  che si passasse intanto agli altri argo- 
m e n l i : a quello, cioe, di aderire alla Costituente italiana, e invitare quelli, 
che sostennero la passata amministrazione, a p rodurre  i loro rapporti, 
per poi eleggere un Governo stabile.

P ropongo dunque che la Commissione, elelta per il p rogetto  di Re
golamento, sia invita ta  a p ropo rre  domani in Assemblea pubblica le basi 
del Regolamento stesso, e che in seguito ogni giorno se ne passi alla 
discussione.

11 presidente:  Io devo far osservare al rappresentante  S irtori ,  che 
non posso porre  a ’ voti la sua proposizione, perche in opposizione a 
quella gia votata; che, cioe la Commissione studiera preventivamenle le 
massime fondamentali.

In quanto all’ aggiornam ento , non tra ttas i  gia d i  aver a g g io r n a t a  
1’ Assemblea per giovedi, ma bensi di fissare il g iorno, in cui la Com* 
missione deve p o r ta re  il p roprio  lavoro; e se vi sara  materia per un or* 
dine del giorno, l ’Assemblea sa ra  convocata anche prim a di giovedi. Per 
conseguenza, se i l  rappresen tan te  Sirtori crede che vi sieno delle m aterie  
im portanti ,  io lo invito a portare  al banco della presidenza le sue p ro p o s te .

II rappresentante L .  P as in i:  Per r isparm io  di tempo, vorrei che 
fosse messa a ’ voti Ia seguente p ro p os iz ione :

» L ’Assemblea e p ro ro g a ta  a giovedi prossimo, alle ore 12. Ma 1 
rappresen tan ti  saranno convocati prima con avviso a domicilio, se 1® 
Commissione per  il Regolamento t ro v e r j  opportuno di consultare l’As*
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semblca sii'Ie massime fondamentali del Regolamento, o se a ltri affari 
lichiedesseio la convocazione dell’ Assemblea. »

11 rappresentante S ir to r i:  Siccome si sono tenute  delie private riu- 
nioni tra  i deputati ,  appunto  per discutere le basi del Regolamento, e 
siccome a queste riunioui intervennero quasi tu tt i  i deputati, che furono 
cletli a (ormar parte della Commissione, cosi credo che non sia impossi
b le  che questi deputati s’ in tendaab in brevissimo tem po; e mi pare dun- 
que che la Commissione debba essere invitata a dire all’ Assemblea se 
domani puo sottomettere alla discussione le basi del Regolamento. Se la 
Commissione decidesse che le basi del Regolamento non possono essere 
sottoposte per domani, io inviterei, p e r  mezzo della presidenza, il Go
vern;), a dare ali’ Assemblea, nel piu brcve termine possibile, il resoconto 
delia passata amministrazione, e poscia passare alla discussione intorno 
all’adesione alla Costituente italiana.

Dunque invito la Commissione a r iunirsi per brevissimo tempo, e 
dcterminare se per domani po lra  soltomcttere le basi del Regolamento 
all’ Assemblea.

II rappresentante L . P asin i:  Domando che resti ferma la  delibera- 
zione gia prexa.

II presidente: Sono due le proposizioni del Sirtori. Quanto alia prima,
io debbo dichiarare che non posso accordare alterazioni al voto gia pro- 
mmciato dali’ Assemblea; aitrimenti sarebbe stata inulile la votazione.

In quanto alla seconda proposizione poi, di r ivolgcrmi al Governo 
per in te rrogario  se possa o no presentare  le sue informazioni, osservo 
clie cjui i governanti non sono che semplici rappresentanti .  Nulladimeno, 
sc 1’Assemblea crede di ammettere la proposizione, allora regolarm ente  
scrivero al Governo, e lo invitero a dare le sue informazioni a ll’ Assem
blea; ma questo non lo posso fare per semplice interpellazione.

II rappresentante S ir to r i :  Invitando la Commissione ad intendersi, 
non intendeva di annullare le deliberazioni prese dali’Assemblea, perche 
e evidente che l ’Assemblea ha lasciato all’arbitrio  della Commissione di 
dichiarare quando creda di aver fatto sludii sttflicienti per sottomettere 
ah’ Assemblea stessa le basi del Regolamento.

Nulladimeno, poiche la Commissione ricusa di so ttom ettere  in breve 
tempo queste basi all’ Assemblea, io, approfittando del diritto che ha ogni 
deputato d ’ interpellare il Governo, interpello il Governo quando crede di 
®ver pronto  il resoconto della passata am ministrazione, e poscia io credo 
necessario che 1’ Assemblea si pronuncii sul modo di adcrirc alia Costituen
te italiana.

II rappresentante Avesani: Non e parlam entare  fare intcrpcllazioni al 
Governo sul m om ento ; devesi chicdere la fissazione di un g iorno  per 
larle.

U rappresentante S i r t o r i : Resta al Governo, quando  crede di non 
Poler d a r  subito il resoconto, rispondere. Allora dom anderd  che sia ag- 
8,0rnata 1’ interpellazione.

Del resto , la mia interpellazione, fatta  su m ater ia  tanto grave, non 
°mandava r isposta  pronla  dal Governo; dom andava solo che il Governo 
elerminasse atjess0 quando puo render conto.
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II rappresentante tr iu m viro  C avedalis: In quanto a me, io posso di- 
chiarare  che entro  due giorni daro il resoconto.

La stessa diqhiarazione vien falta dal rappresentante  tr ium viro  Gra- 
ziani, quanto alia Marina.

II presidente: Domando al rappresen tan te  S irtori se intende d ’ insi- 
stere nella proposizione che esso presidente interpelli ii Governo sul quau- 
do crede po ter  dare il suo resoconto.

II rappresentante S ir to r i:  Io confesso che non intesi la risposta  dala 
d a ’ mem bri del Governo, se si dichiararono essere pronti a render conto 
della loro amministrazione.

II rappresentante tr iu m viro  M a n in , r ientrando nella sala, dalla quale 
si era poco prima allontanato, dichiara essergli stato gia detto di che si 
tra t ta ,  e quindi sale la b ig o n c ia :

Mi perm etterd j ei dice, di ripetere una frase v o lg a re : vado adagio, 
perche  ho fretta. Questo amore per il far presto, ci fa perdere una gran- 
dissima quantita  di tempo. Quanto a render conto dell’ operato del Governo, 
abbiamo detto che questo si fara prontissimamente fra t re  o quatlro 
giorni.

Quanto al volere che question! importantissime si discutano prima 
che il Regolamento sia fatto, questo sa ra  il modo di p recipitare  le discus
sioni, e d i ,  perdere  u n  tempo prezioso p e r  discutere quali sono i modi 
piii acconci a discutere e a votare. (A pplausi fragorosi.)

II rappresentante L . P asin i:  Domando che sia posta  a ’ voti la mia 
proposizione.

II rappresentante S ir to r i:  R itiro la mia proposizione dal momento 
che il Governo dice di non po te r  render conto in modo che 1’ Assemblea 
possa deliberare, perche vuole che il Regolamento sia finito prim a di ren
de r  conto.

11 presidente: La  proposizione del rappresentante  Pasini e formulata 
nel modo seguente . . . (legge la  proposta.)

La proposta  e ammessa alla quasi unanimita.
La seduta e levata alle ore 5 e 1/4.

ORDINE DEL GIORNO PER GIOVEDI’ 22 CORRENTE.

Alle ore 12 m erid iane seduta pubblica.
1. Mozione del rappresen tan te  Ermcnegildo Chiereghin per una rct- 

tifica nella relazione della tornata  16 febbraio corrente , coutenuta nella 
Gazzelta uffiziale.

2. P roposta  del rappresen tan te  Benvenuti Bartolommeo perche sia 
accordata ai rappresen tan ti  del popolo, domiciliati fuori dei comuni di 
Venezia e di Murano, una indennita giornaliera.

3. P roposta  del rappresentante  Priuli Nicolo che sia fatto un indi- 
l izzo  ai governi italiani affinche la carta  monetata sia acceltala fuori del 
nostro  stato.

4. Sull indirizzo del Circolo italiano di Chioggia perQhe 1’ Assem b lea 
provvegga a l i’assenza necessaria di alcuni rappresentanti  di quel c i r c o n d a r io .

5. SulF indirizzo del Circolo italiano di Chioggia, che suggci‘ist'c 
alcune operazioni militari.
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6. Coinunicazioni deila Commissione incaricata della compilazione del 
Regolamento.

7. Provvedimenti da darsi per la sostituzione dei rappresentanti 
Bollani, Bizio e Sanfenno.
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21 Febbraio.

I due seguenti proelami del tenentemaresciallo Haynau, dati da Pa
dova ne’g iorni 13 e 44 del correa te, servono a descrivere la condizione 
delle veaete provincie rieadute  sotto il giogo dell’Austria, meglio di qua- 
lunque relazione de’v iaggiatori o di qualunque corrispoadeaza di quelle 
provincie cogli a ltri stati ilaliani o stranieri.

PROCLAMA.

Nella mia teste compiuta ispezioae della provincia, ho d o \u to  pur 
ti oppo conviucermi, che il buono spirito , a me noto pel lungo mio sog- 
gioroo an teriorm ente  fatto nel Veneziano, vi e quasi del tu tto  sparilo , e 
che al contrario  vi predomina adesso uaa  disposizione ing ra ta  verso l’i. r. 
goverao, che si e p u r  sempre mostrato beaigao  verso queste proviacie.

La prova  piu  evidente delle loro iatenzioni ostili viene data  dai di- 
stretti adiacenti alla capitale di Venezia, continuaado a sovvenire quella 
citta, perseverante nella ribeilione, con provvigioni d ’ ogni qualita .

Oade ovviare ael modo il p iu efficace a questo commercio illegale, 
si porta a generale aotizia, che chiunque sa ra  trovato fuori della linea 
del blocco, con viveri od altri geaeri, con lettere o spedizioni di danaro 
destinati a Venezia, e cosi pure chi elfetluasse colletle di danaro  od altri 
generi per  p ro lungare  l’ ostile resistenza di Venezia, chi contribuisse a 
tali collette, chi veaisse conviato d ’ intelligeaza col aemico, sara  tradotto  
dinanzi al giudizio statario  e fucilato.

Poiche poi, duran te  l’ a ltuale mia dim ora nel te rr i to rio  veneto. si 
trovarono in piu luoghi delle armi aascoste, r iunite  evidentemente in gran  
numero ad uno scopo illecito, s’ordina che tu tte  le arm i, munizioni, co
me le singoli par t i  di esse arm i, dovraano essere consegnale^ fra <jiia- 
rantaotlo ore dopo la  pubblicazione del preseate proclam a, in tu tti  i 
iuoghi del Veneziano, alia au torila  locale, e da quesla al Gomando mili- 
hire piu vicino. Dove, sp ira to  questo termine_, si trovassero ancora delle 
!»'nii o munizioni, il p roprie ta r io  delle stesse, o il proprie lario  del locale 
°ve lu roao  r invenute, sara  tra t ta to  dietro la legge marziale, e fucilato. 
Soltanto la guard ia  di sicurezza, legalaiente isliluila, po tra  m aatenere le 
arnii permesse ael numero stabilito.

Diversi casi accaduti m ’ inducono fmalmente alla p iu  seria esortazione 
a§T*i abitanti, di astenersi da qualunque dimostrazione avversa all’i. r. go- 
'■erno, e d ’ogni insulto violento diretlo  contro l’i. r . militare. Se conlro,

fispettazioae, si dovesse rinnovare un simil caso, si pun ira  il rispel-
1,0 paese, secondo la gravita  della colpa, con una multa pecuniaria con- 

S1derabile, e tanto [>iu se gli autori non saranno a rresta ti  e rimessi a 
disposizione d e i r  au to r i la  militare.



Queslo proclam a verra  pubblicato in ogni comune, e dalli parrochi 
lotto e spiegato al popolo dai r ispettivi altari.

Padova dal q u a r t ie r  generale li 1 o febbraio -1849.

II com andante il  2.° corpo d 'a rm a ta  di riserva  
il tenentem aresciallo  HAYNAU.

PROCLAMA.

Tulle le esorlazioni, emanate finora ai militari congedati e asscnli 
deg l’ ii. r r .  battaglioni italiani, di r ientrare  presso i loro reggiuienlij  rc- 
starono per lo p iu  senza effetto, poiche il pessimo spirito  della popola
zione dissuase g l ’ii. r r .  militari di r i to rnare  al loro dovere, raggiungen- 
do le loro band iere ,  e cio a mezzo di false notizie, promesse menzognere, 
e persino minacce.

Consla dai fatti rilevati, che i parenti  ed amici dei soldati assenti, 
anzi persino g l’impiegati e gli ecclesiastici, prendono una parte vergo- 
gnosa in queste mene ostili, le quali oppugnano  ogni leale sentimentu 
di dovere, e che essi eccitano e mantengono in ogni maniera immagina- 
bile nella popolazione inclinazioni e movimenti avversi, a grandissimo 
svanlaggio  del paese.

Un altro fatlo comprovato si e, che simili disertori si trattengono 
nel circondario dei comuni, con saputa  di questi, e che anzi sono da 
loro  sussidiali e distolli dall’i. r. servizio militare, con tu tli  i mezzi pos- 
sibili di seduzione, affine di a rro la r l i  al servizio della ribelle cilta di 
Venezia.

P e r  porre  possibilmente un argine a questo procedere affatto inde- 
bito, il quale generalmente non puo esser ignorato  dai comuni, si fa nolo 
col presente proclam a, che il comune, nel cui circondario trovasi un di- 
ser to re ,  un congedato, od una rec lu ta ,  la quale r ichiamata non rientrasse, 
e qualora  non fosse consegnata al suo baltagiione entro  il 25 del mese 
corrente , paghera  per  ogni individuo una multa di 500 lire austriache.

Nelle stesse pene incorre ra  pure il comune, in cui venga colto il 
d iscrlore  in qualsiasi a ltro modo, e quesli deponga d ’essersi t r a t t e n u lo  
in esso comune, senza essere stato  d a l  medesimo notificato e c o n s e g n a l o .

La famiglia di un lale disertore  dovra inoltre fornire al delto reggi- 
mento un altro  individuo idoneo , preso dal seno della medesima; ® 
quando questo non vi fosse, dovra  provvedere il comune pe r  la presen- 
tnzione di un altro  soggetto  da prendersi  dal comune stesso, il q«a'e 
i im a r ra  presso il reggim ento  qual supplente del disertore, fino a che 
quesl’ u l t i m o  sara  ricondotto  a d  esso reggim ento . Qualora il d ise r to r e  

avesse asporta to  in questa  sua nuosa  evasione, effetti di m ontura , ovvci'o 
d ’ a rm atu ra ,  il comune rispettivo dovra pure  p rcstarne  l’ indennizzo, g>u‘ 
sta  l ’ordine che al medesimo sara  per pervenire.

Quel comune, il quale, cinque giorni d o po ,che  gli sara slala parte- 
cipata la relativa condanna, non avra  versata la m ulta, che gli sara štala 
im posta  pel motivo suindicato, ovvero il r im borso  presso il Commissa* 
ria to  distre ttuale  cui appartiene, per 1’ulteriore  trasmissione all’ i. r- Co* 
mando del 2.° corpo  d ’ arm ata  di riserva, sara  pnnito col doppio impod0
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della multa stcssa, c verra  inoltre cola spedito un corrispondcnle distac- 
camento di truppa  per  l ’esecuzione, che vi si t ra t te r ra  a spese del comune, 
e con l 'ag g iu u ta  di una lira austriaca per soldato al g iorno, lino a che 
la somma di delta multa sa ra  soddisfalta,

Per quei comuni poi, i quali, persislendo nella renitenza, daranno a 
conoscerc con cio la continua loro disposizione ostile, verra  proceduto 
ad altre piu severe misure militari.

F inalmente, si porta  a comune notizia che chiunque fosse provata- 
mente prevenulo di aver dissuasi i militari richiamati dal r ien tra re ,  o, 
se fossero gia r ien tra ti ,  d ’averli sedotti a nuova diserzione, o lo avesse 
tentalo con elfetto in qualsiasi forma, verra  senza distinzione tradotto  
avanti un giudizio stalario  e fucilato, come seduttore delle t ruppe.

II presenle proclama dovra essere letto in ciascun comune dal par- 
roco al pubblico raccolto nella chiesa per tre  giorni, fra i quali dovra 
cadere una domenica, e dovra inoltre essere affisso al locale del comune 
e parlecipato dalla Deputazione comunale a quella famiglia iu ispecie, 
alia quale appartenesse taluno dei suddetti disertori.

Dal quar t ie r  generale di Padova li 44  febbraio 4849.

L ’ i, r. com andante il  2.° corpo d’a rm a ta  di riserva  
i l  tenentem aresciullo  HAYNAU.

21 Febbraio.

Nota del M in istro  Segretario  di S ta to  pegli a ffari esteri, Presidente del 
Consiglio alle L L . E E . il sig. Presidente e m em bri del Consiglio 
federate S v isze ro  in  Berna.

Torino, 40  febbraio 4849.
S ignori,

Pervenne a notizia del governo di S. M. il re di Sardegna, che 
quando s ’ incominciarono a porre  in esecuzione nel canlonc Ticino i prov
vedimenti di cui i commissarii federali erano stati incaricali verso gli 
emigrati itaiiani, sorse questione di sapere se i Lombardi forniti di pas- 
saporti piemontesi dovevano essere allontanati dal cantone nello stesso 
modo che quelli i quali non erano munili di alcun titolo. Fu  detlo che 
questo dubbio venue sottoposto al consiglio federale, da cui si suppose 
°lie fosse stato risolto nel senso che i Lombardi portanti tali passaporli  
"on dovevano cessare dall’essere considerati come em igrati,  e che percio 
dovea loro applicarsi la misura che colpiva generalmente tu tti  gli emi- 
b'r ati. II governo del re non voile dapprim a p res la r  fede ad un simile 
supposto. Imperocche non potea darsi a credere che uno stato , col quale
lo slringono anlichi vincoli di sincera amicizia, che il governo di un 
Paese, il quale mantiene col nostro  relazioni di buon vicinato, relazioni 
cotanto vautaggiose per la Svizzera, e da cui ricevette re iterate  testimo
nialize di affelto e di simpatia , si iosse condotlo ad una risoluzione al 
*uUo contraria  a questi sentimenti, ad una risoluzione che potrebbe re- 
c<irvi il pjy g rave alteramento. Ma al dubbio, o signori,  non tardo a 
s°Uentrare il pensiero che ben fosse vero il supposto , allorche dalla ri-
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sposta delle Eccellenze .Vostre alia domanda da noi falta di mitigare la 
severita dei provvedimenti presi verso gli emigrati Lombardi, ebbi a 
scorgere come le VV. EE. mettevano in questione il d iritto del governo 
del re d ’intcrvenire in lavore d i coloro chc appartengono ud im o slalo 
ierzo  ( des ressortis.iants d ’un tiers e la t ).

II consiglio federale non ignora che i popoli della Lom bardia  hanno 
con voto spontaneo pronunciata  la loro unione cogli Stali Sardi e che 
questa annessione venne formalmente riconosciula e sanzionata dal Par
lamento nazionale. In appresso gli eventi della guerra  costrinsero moltis- 
simi Lombardi a cercare asilo nella nuova loro p a t r ia ;  essi vi trovarono 
quell’assistenza e quella protezione che loro assicurava il doppio lilolo 
della fra ternita  e della sventura. Furono dati passaporti a coloro che ne 
abbisognavano; e si e a questi litoli che il consiglio federale ricusercbbe 
ora  di riconoscere quella validita che del resto si r ispetla sempre nei 
passaporti concessi da uno stato amico? II consiglio federale negherebbe 
in tal modo al governo del re  il suo diritto  di pro teggere  i Lombardi, 
vale a dire che, uscendo dai liinili che gli sono imposti dalla neutralila 
elvetica, po irebbe in questione la Iegalila del fatto politico, su cui riposa 
questo d ir i t to?

11 governo del re non poteva, senza mancare al suo dovere ed alia 
sua d ignita , non reclamare nel modo piu i'ormale contro questa risolu- 
zione di non riconoscere ai passaporti conceduti ai Lombardi dalle auto
rita  sarde la stessa validita che viene riconosciuta rispetlo  a tutti gli 
altri sudditi di S. M.

Rivolgendo percio questo richiamo alle EE. VV. debbo aggiungcrvi 
prem urose istanze, afTmche vogliano provvedere in  c o n f o r m i t y  di una cosi 
giusta domanda. U governo di S. M. nu tre  speranza che vi sara (alia 
ragione, e c h e  una resistenza cosi contraria  ai sentimenli della n az io n e  
elvetica, non lo p o r ra  nella dura  necessita di adottare  quei p a r t i t i ,  per 
cui interrompendosi le relazioni commerciali dei due paesi, c e s s e r c b b e r o  
quei vantaggi che cosi volonterosamente vennero sinora assicurati alia 
Svizzera.

Ho I’onore di offerire alle EE. VV. nuovi attestati dell’ alta  m i a  con- 
siderazione.

GIOBERTI.

23 Febbraio.

R A P P O R T O
Su lle  re la zion i esteriori del Governo provvisorio} letto dal trium viro  Ma- 

nin nella  sessione del 22 febbraio  1849 a ll’Assemblea dei rappresen
ta n ti dello stato di V enezia .

C it t a d i n i  r a p p r e s e r t a n t i  !

Appena assunsi il Governo nell’ -11 agos to ,  l ’illustre cittadino ISiicolo’ 
Tommaseo aceonsentiva di par t ire  per  Parig i nella medesima nolle , ac" 
cettando il mandato di rappresen tare  il popolo di Venezia presso la
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pubblica francese ,  e di chiedere l’ intervcnto arm ato  di quella generosa 
nazione a favore della indipendenza italiana.

Nella sessione del successivo di 15, l ’Asscinblea dei deputali di questa 
provincia approvava e ratifieava, a nome del p o p o lo ,  di cui e ra  manda- 
taria , tanto la domanda d’ intervento francese , spedita nel 4  agosto dal 
precedente Governo, quanto  la missione di Nicolo Tommaseo; e il nuovo 
Governo, in quella sessione nominato , obbediva tosto all’ordine ricevuto 
dalla stessa Assemblea, di far sapere alla Francia  clie que’ re ite ra ti  inviti 
erano inviti del popolo della Venezia.

II cittadino Tommaseo vi fara egli stesso il rapporto  della p rop ria  
missione.

Avuta pochi giorni dopo notizia che i plenipotenziarii inglcse e 
francese, residenti in Torino , aveano offerla la mediazione comune dei 
loro Governi alle parti  be l l ig e ran t i , ci siamo affreltali di r ivolgerci ai 
medesimi ; e con Nota del 21 agosto li abbiamo supplicati a voler inter- 
porre i loro ufficii onde olteucre che anche per Venezia si verifieasse il 
fatto della sospensione delle osti l i ta ,  sin tanto che avessero effetto le p ra -  
tiehe della pacificazioue d ’l ta l ia ,  assunte dalle prelate alte potenze.

I ministri inglese e francese , colle Note del 27  e 28 dello stesso 
mcse, ci d ichiararono che, Farm istiz io  essendo di gia un fatto compiuto, 
non potevano farvi in trodurre  alcuna innovazione; e m an ifes tando , con 
espressioni benevole, la dispiacenza loro di non po le r  secondare i nostri 
desiderii, ci assicuravano di portare  immediatamente a cognizione dei re- 
spetlivi Governi la domanda, che avevamo loro diretla .

A queste nostre  prime mosse si associarono gli atli dell’ onorevole 
nostro rappresen tan te  a P a r ig i ,  e alcun tempo appresso abbiamo saputo  
che l’Ingh il te rra  e ia Francia si erano interposle  presso I’ Austria onde 
Venezia nan fosse assalila durante  la mediazione; e al cadere di o tlobrc  
contemporaneameule all’arrivo della flotta sarda nelle nostre acque , ab
biamo avuto la comunicazione ufliciale che alcuni legni francesi tornavano 
nel nostro golfo, con ordine di tenere sbloccata Venezia anche coll’ uso 
della forza.

Siccome pero 1’ Austria non aveva mai dichiarato di sospendere le 
ostilita contro di n o i ,  e ,  se pure le era impedilo di nuocerci per la via 
di mare, poteva sempre attaccarci dal lato di te rra ,  cosi noi non abbiamo 
mai diminuiti i presidii dei nostri fo r t i , anzi ci siamo sempre studiati di 
aumentarne c renderne ognora  piu formidabile la difesa.

Vi abbiamo detto che il Governo del luglio avea pure nel k  agosto  
chiesto l’intervento arm ato  della Francia. A quella prima domanda fecc 
•isposla il g ia minislro degli affari e s te r i ,  s ignor Bastide^ con dispaccio 
del 19 agosto, a noi pervenuto soltanto il di 1S del successivo settem bre.

Stimiamo opportuno che ne conosciate il tenore :

MESSIEURS.

J' ai re(u la lettre que vous m ’ avez fa it I’ honneur de m ecrire le 4 
'[e ce mois pour demander, au nom du gouvernement et du pcuplc de Venise, 

assistance m iliiaire de la France.
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La Republique franfaise, commevons le reconnaissez vous-meme, ne s'esl 
pas settlement m onlree, des le principe, disposes a marcher an secours de 
I 'I ta lic : cite s’y preparait encore aclivement par la reunion d’ une armee stir 
la frontiere des Alpes. Exercee en temps utile, cette intervention pouvait fa- 
cilement assurer i  independance de la Peninsule. Mais /' eloignement bien con- 
nu que les Italiens eux  -m im es ont manifeste relativement a l ’appui des armes 
de la France, n a pas permis de la leur accorder; nous ne pouvions pas les 
secourir, en quelque so r te , malt/re eux. Aujourd' hui que les circonstances, 
en devenant plus faclieuscs pour i  Italic, ont cree, sous tons les rapports, 
une situation plus grave, la France ne repudie rien de la sollicitude que lui 
inspirait la cause Italienne, ni des declarations emanees de la representation 
nationale en faveur de cette noble cause. Les dispositions n 'on t pas change; 
mais, d’un autre cote, Messieurs, la France a le droit, et c est en menu 
temps un devoir pour elle, de consulter aussi les propres interets et de pren
dre egalement en consideration ceux de la p a ix  generale. Des lors elle a juye 
convenable et necessaire de eonsacrer, avant tout, ses efforts a preparer une 
solution pacifique,  et c est dans cet esprit ainsi que dans ce but, que , (le 
concert avec /' Angleterre, elle a propose d I’ Empereur d’Autriche et au Roi 
de Sardaigne m e  mediation amicale. Des negociations sont entamees: il con- 
vient d’ en attendre le resultat. Dans tous les cas, vous ne sauriez douter des 
lives  sympathies de la France et de son gouvernement pour le p a y s , dont 
I’administration vous est confiee, et vous ne devez pas etre moins convaincus 
de notre intention de lui preter activement et loijalement tout I' appui qui 
dependra de nous.

Agreez, M essieurs, I’assurance de la haute consideration avec laquelle 
j ’ai I’ lionneur d’ etre

Paris, le 4 9 aoilt 4848.
Votre tres-humble et Ires- 

obeissant serviteur 
J U L E S  B S A T  ID E.

Messieurs les membres du Gouvernement provisoire de Venise

Avuta nella seconda ineta di agosto , come dicemmo , la notizia chc 
all’intervento arm ato  erasi sostilu ila  la mediazione pacilica, e che a inan- 
darla  ad effetto avrebbero avuto luogo delle conferenze diplomntiche , cl 
siamo fatti dovere di dar tosto apposite credenziali ad uu nostro concit- 
tad in o ,  affinche i dir i t l i  e gF interessi del nostro  paese fossero rappresen- 
tati alle conferenze medesime.

II mandato lo abbiamo conferito al distinto giureconsulto e pubbli- 
cista, Valentino Pasini, il quale sino dallo scorso settembre si e recato a 
Parig i a prendere preliminari cognizioni sullo stato politico dell’affare, c 
ad atlendere che fosse designato il luogo ed il tem po, in cui si sarebbero 
aperte  le trattative. Scelta Brusselles a sede delle conferenze , e avendo 
poscia il Governo dovuto accedere, con vivo rincreseimento, alle reiterate 
r ichieste del cittadino Tommaseo di essere dispensato dall’ incarico { che 
con tanto decoro ed utile nostro  egli sosteneva a Parig i,  abbiamo impar* 
tito alio stesso Pasini anche il mandato di rappresen tare  Venezia presso 
la Repubblica francese.
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Amcremmo potervi informare dell’ andamento della missione princi- 
pnle , affidata al cittadino P asin i;  ma ne i fatti che la concernono sono 
abbastanza luc id i ,  ne le trallativc sono ancora avviate in maniera , da 
permeltere al Governo presenle di tenervene paro la  , senza pregiudizio , 
in pubblica sessione.

Le nostre  relazioni coi Governi di Torino , di Firenze e di Roma 
hanno sempre conservato il caraltere di una fratellevole corrispondenza. 
Fedeli al nostro  p rogram m a del 43 agosto , di occuparci soltanto della 
quiete in terna e della difesa esteriore; di essere un governo provvisorio 
in tutta  la estensione del te rm ine ; di assoggettare  all’Assemblea, quando 
muteranno le cose, la decisione della sorte fu tura  di Venezia, della forma 
di governo che dovra a d o t ta re ,  a quale degli stati italiani dovra appar-  
tenere; di governare , cioe, senz’ altro colore politico che quello di respin- 
gere F in im ico ;  e di essere , in una paro la , uu governo di conservazione 
e non a l t ro ;  p rogram m a, che fu applaudito e acconsenlito dall’Assembleaj 
prima che ci fosse conlerito il supremo potere : noi non potevamo en- 
trare cogli stoti italiani in rapport i ,  che si allontanassero dal p rog ram m a 
medesimo, nel quale dovevamo r isguardare  come lormulati i nostri diritti  
e i nostri doveri.

Sapevamo che le nostre  relazioni col regno sardo divenivano, in se- 
guito all’ 44 a g o s to ,  estremamente difficili e delicate, ma senza ledere la 
aulonomia del paese , abbiamo leahnente e francamente esposto al gabi- 
nctto di S. M. il re di S a rd eg n a ,  con Nota del successivo di 2 0 ,  le 
condizioni sotto le quali avevamo assunto il p o te re ;  e le corrispondenze, 
mantcnute coll’ organo del ministro degli affari esteri di quel G o verno ,  
lurono sempre improntate di alfetto e d’ indipendenza.

Ai nostri incaricati d ’alfari presso i Governi di Roma e di T oscana , 
abbiamo prescritto  di serbarsi neutrali in tutte le questioni , che si rife-
l ivano all’ ordinamento in terio rc  e all’esercizio dei poteri sovrani in quegli 
stati; ma di conservare coi depositarii dell’au torita  i migliori r a p p o r t i ,  
onde agire di concerto pel conscguimento del comune r isca t lo ;  e sopra t-  
tutto per p rocurare  a Venezia quegli a i u t i , che nell’interesse di tu t ta  la 
Italia ha d ir i t to  di chiedere.

Cittadini ra p p re s e n ta n t i ! Abbiamo il conforto di dirvi che la nostra  
condolta ci ha procura to  le s im patie ,  l ’ amicizia e la stima , tanto dei 
popoli, che dei Governi; e che rimane nel pieno e libero vostro dominio, 
impregiudicato per nostra  parte  l 'avvenire politico di Venezia.

Forse  ad altre durissime prove la Provvidenza sottopone la nos tra  
nazione; ma noi portiamo fermissima fede c h e , se vorrete continuare  in
u,ia politica di prudente aspettazione e di conscienzioso r i s c rb o ,  conser- 
'ere te  Venezia a se stessa e alP Italia.
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ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI 
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 22 febbraio.

(P residenza  del c ittad ino  Calucci.)

La seduta e aper ta  alle ore 12 e 1;4.
Si legge il processo verbale della tornala  del 18 febbraio, che resta 

approvalo .
II presidente: Avendo il rappresen tan te  Chiereghin r i t i ra to  la mozio- 

ne, che forinava soggelto  del primo num ero dell’ordine del g iorno, si 
passa  al numero secondo, che e la proposta  del rappresentante  avv. Ben* 
venuti perche sia accordata  ai rappresen tan ti  del popolo, domiciliati fuor 
del comune di Venezia e di Murano, un ’ indennita g iornaliera.

II rappresentante C hiereghin: Domando la parola suli’ordine del 
g ioruo. Io, nello stesso giorno ed in uno stesso foglio, presentai due 
m ozion i;  non ne vedo r ip o r la ta  che una: amerei sapere  che avveune 
dell’a ltra .

II presidente: La seconda sua proposizione era  riferibile all’nffaie 
dell’ elezione Pasqualigo, e domandava che sia  sollecitam ente provveduto 
p er la so luzione del problem a che presenta la elezione del doit. Pasqua- 
ligo , e q u in d i per la  sostitu zio n e  dei rappresentan ti che m ancano al nu
m ero s tab ilito  da lla  legge eleltorale.

Questa mozione tendeva piu  a sollecitare la Commissione, che a 
prom uovere deliberazioni dell’ Assemblea. La presidenza quindi non manco 
di sollecitare la Commissione, la quale scuso la ta rdanza  dicendo: clie 
non aveva ancora ricevuti i r isco n tr i ;  chc li riceverebbe quesla  mallina; 
onde tosto darebbe il rappor to .  Alla prim a adunanza, questo argomento 
form era soggetto  dell’ ordine del giorno.

II rappresentante C hiereghin  si dichiara  soddisfalto.
II rappresentante B enven u ti:  Nei pacsi democratici e adoilata la 

massima che ai rappresentan ti  del popolo sia assegnata  u n ’indennita- 
Credo inutile aeeennare le rag ioni,  dalle quali scaturisee la c o n v e n i e n -  

za, anzi la necessita, di questo prov\ed im ento .
Tultavia mi parrebbe iaopporluno  volerlo applicare in generale a 

Venezia, atteso la posizione speciale, in cui ci troviamo, e le noslre n- 
stretlezze economiche, perche si t ra tte rebbe  di addossarci uua gravisshua 
spesa. Pero, se in generale r i lengo  che a tu tti  non si possa a c c o r d a r c  

iudennita, mi sembra che una  classe di rappresen tan ti  si trovi in c o n d i '  

zioni affalto speciali e diverse da quelle degli altri. ( Pario di quelli, 
che non hanno lor domicilio in Venezia, ne nella vicina Murano ). I>cr 
questi appun to  si rende necessario una spesa di v ia g g io ; e di piu s01l° 
costre lli  a sostenere spese di vilto e di mantenimento giornaliero, percli« 
lontani dalle loro famiglie. Mi parrebbe molto convcnientc chc a quest* 
veuisse assegnata  una inden n ita .

Con quesla paro la , e inutile quasi chc il dica, non iutendo onoruri°>



intcndo risarcim ento  per quelle spese, le quali e indispcnsabile che ven- 
gano sopporta te  dagli uni, a differcnzn degli altri.

Per quanto ho senlito dire, una consimile p roposta  debb’ essere stala 
appunto avanzata anche dall’ autorita  di C h iogg ia ; ed io ho sentito qual
che deputato appunto  di Chioggia, di Pelestrina, a dire a itre ttan to . Per
cio desidererei che l'osse presa in esame dall’Assemblea.

II rappresenlante dolt. T orniello: I principii del rappresenlan te  Ben
venuli non mi sembrano da limitarsi ai soli rappresentan ti  fuori della 
citta di Venezia, ma dovrebbero essere applicabili indislintamente a tutli .

In un governo democratico tutli i cittadini hanno diritto  e dovere 
di prestarsi al servigio della patria  : la patr ia  ha diritto  e dovere di va- 
lersi di lulte  le capacita, sieno ricchi, o poveri:  ma non deve per  questo 
gravitare sopra gli uni, e non sopra gli altri.

I rappresentan ti ,  che ottennero il mandato dal popolo per  esercitare 
i suoi d ir itti  sovrani, a non mancare alla fiducia ad essi concessa da l 
popolo, sono obbligati a consacrare tulle le ore del giorno e della sera ,
o nell’Assemblea, o negli Uificii, o nelle Commissioni, od in istudii pre- 
paratorii. Vi sono alcuni deputati, e ciascuno di noi puo conoscerlo, i 
quali t raggono  i mezzi di sussistenza, per  essi e per le famiglie lo ro , 
dalle professioni o dalle industrie. Per occuparsi al servigio dell’Assem
blea e dello s ta lo ,  saranno costrelli ad abbandonarc queste fonti della 
loro sussis tenza; con che dunque provvedere al mantenimento delle fami
glie e di loro stessi? La patr ia  non puo esigerc da loro questo sacrifizio.

Io sono dunque del parere  che si debba estendere l’ indennizzazione, 
a tutti i rappresen tan ti  indislintamente.

Ne mi si opponga che l ’ accordar un indennizzo a tu tl i  riuscirebbe 
gravoso nelle nostre  economiche condizioni; m entre  io risponderei chc 
poche cenlinaia di lire  al giorno non porteranno grande dissesto alle 
nostre finanze.

Dissi accordarlo  a t u t t i : escludo pero dal diritto  di percepire la in- 
dennita tu tti  g l ’im piegati,  che hanno soldo fisso dallo sta to ; tu t t i  i pen- 
sionati; tu t t i  i militari. Allora quelli, che avrebbero diritlo alla percc- 
zione della indennitiij si r idu rrebbero  appena ai due terzi dei rappresen tan ti ,  
e non sa ra  in terdelto  alia coscienza e alla generosita  degli a ltri  di non 
approfittare di questo compenso.

Non diro r in u n z ia re , appunto  perche la parola r in n n z ia  sarebbe 
oflensiva alle modeste condizioni economiche degli acceltanti l ’ indennita. 
Gli altri troveranno nella loro generosita  i mezzi di rifondere alla p a tr ia  
'l’ieste somme, che tu ttavia  dovrebhero tutti percepire, per non oflendere 
la delicatezza di quelli, che si trovano in caso di approfittare  dalla  in- 
dcnnila accennata.

La mia proposizione si limiterebbe adunque alla emenda della pro- 
Posta del rappresen tan te  avv. Benvenuti, concepita in questi te rm in i :

« Besta accordata a tu tti  i rappresen tan ti  del popolo, duran te  i sei 
niesi di vita de ll’Assemblea, u n ’indenizzazione di lire corren ti  G al gior- 
lloj eselusi tu t l i  quelli che percepiscono un soldo fisso a earico dello slalo 
Per inipigghi, o pensioni civili, o militari, con proibizione ai percipienti

1 fuiuuziare espressameule a tale iudennizzazione. »
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II rappresentante F are: Io credo chc sarebbe poco giovevole, anzi 
nocerebbe molto a ll’ autoritd  morale dell’Assembled, che si dicesse: La 
p rim a deliberazione, ch’ e sta ta  fatta dai rappresentan ti  del popolo, ncllc 
s tre ttezze attuali della patria^ appena si sono raccolti, fu quella di assc- 
gnare  a se stessi, sotto qualunque forma si voglia, uno stipendio.

P arm i,  ripeto , che l ’au to r i ta  morale dcirAssemblea ne scapiterebbe 
molto. Iff trovo poi che anche la p roposta  dell’avv. Benvenuti, come fu 
annunziata , mancherebbe di giustezza.

Se la promessa deli’indennizzo fosse sta ta  fatta ai rappresentan ti  non 
domiciliati a Venezia, priina della lor nomina, allora io non avrei trovalo 
alciina cosa da dire sull’ indennizzo. Ma osservo che, quando gli elettori 
di Chioggia, di Burano o di a ltre  parti  del nostro  stato , che non sono 
precisamente qui, hanno nominato i loro rappresen tan ti ,  avevano appunlo 
in vista chc l ’ ufficio del rapp resen tan te  era  del tu tto  g ra tu i to ,  pcrche 
nella legge non si parlava d ’ indennizzo.

Chi dice a noi chc, se si sapeva doversi dare un indennizzo a questi 
rappresen tan ti ,  le nomine non fossero forse cadute sopra  altre  persone? 
Sappiamo che fra i rappresentan ti  di quei comuni, che sono lontani da 
Venezia, vi sono uomini domiciliati a Venezia; e forse credo che la man
canza dell’ indennizzo enlri per  qualche par te  in queste nomine: e per
cio, se Findennizzo fosse stato accordato, chi sa sc gli e lettori di Chioggia
o d ’ a ltre  par t i ,  invece dei domiciliati a Venezia, non avrebbero nominati 
a ltr i  di quei singoli comuni?

10 dunque credo che l’indennizzo posteriore  porlerebbe un ’ allerazione 
alla s incerita  delle nomine. ( A p p la u s i).

11 rappresentante ab. Z ennaro :  Non si t ra t ta  di stipendio, si tratta 
d ’indennizzo di spese effettive.

Uno a Chioggia, p e r  esempio, vive con due lire correnli,  e forse 
anchc mcno. E cosi, se qui ce ne vogliono sei od otto o piu, quegli che 
non puo sosfcnere la spesa di queste sei o di queste otto, non puo stare 
a  Venezia, e deve andare  a casa sua. ( l la r i td .)  E se queslo rappresen
tan te  avesse saputo  di non essere indennizzato, avrebbe rinunzialo  sul 
momento. ( l la r itd .)

Ne viene di conseguenza che alcuni deputati di Chioggia e di Sot- 
tom arina , che non si trovano in caso di sostencrc le spese, saranno co- 
s tre tl i  di r inunziare  cd andar alle case loro.

II rappresentan te  S a n te llo : Non en tro  nella quistione di massima. Se 
vi dovessi en tra re ,  sarei dell’opinione del deputato Vare. Per obbligo di 
uflicio soltanto, avverto che, quanto  ai rappresen tan ti  fuori di Venezia, i 
quali appartengono  agli Ufficii sanitarii , e gia provveduto, in quanlo clie 
continuano a godere il loro stipendio come impiegati,  essendo d ’altronde 
d ispensati  dal loro ufi'icio. Volli far noto quanto ad essi si riferisce, 
quan tunque  forse non fosse necessario avvertirlo , perch’ essi medesinii lo 
avrebbero  dichiarato.

II rappresentante can. A rr iq o n i:  Nell’ a t t o  che il Governo proniul- 
gava fa legge ele ttoralej come conveniva ad un governo patriottico, de* 
m ocratico  e liberale, quale Io  abbiamo, non tralasciava di far c o n o s c e r e  

a tu tt i  gli e lettori che fra gli eleggibili conveniva sceglierc quelli die
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fossero rivestiti di uno spirito puro , liberale, patrio tlico . A queslo scopo 
furono direlte tu tte  le istruzioni, che il Circolo rispettabile  di questa 
citta ebbe cura di far prom ulgare , š tam pare c conoscerc lino la dove noi 
soggiorniamo, fino a Chioggia.

Con queile mire, e secondo quei deltali , il Circoto di Chioggia non 
tralascio di p a d a re ,  e colla slampa a tutli , e colla voce mediante Com- 
missioni apposilamente formate, lece conoscere che i depulali all’Assem
blea, che ora abbiamo la g razia  di possedere, la fortuna, il nostro di
ritto, i rappresentan ti  all’Assemblea dovevano essere veri galanluomini, 
di cuore nitido, lontani da speranze ;  lonlani da quelle speranze^ che puo 
dare lo s tran ie ro ; lontani da quelle speranze, che possono dare i ream i; 
lontani da qualunque speranza: ma solainente col cuore atlaccato alla 
patria.

Ognuno, in conseguenza, della Commissione is titu ita  in Chioggia, si 
reco, e per  questo e per quel luogo, e per quel trivio, e per  questa o 
per quella bisca, e ognuno islru i a questa maniera il popolo; e gli dis
se : Ricordalevi che dovete scegliere nella vostra cilia quei vostr i  citta
dini, che possano sostenere la causa dell’ indipendenza, colle parole e col 
cuore, e voi siete obbligati a sceglierli nelle file del popolo.

Istru ito  in questa guisa, is truito  anche colla voce dei sacerdoti nel
le chiesej is tru ito  da per tu tto ,  il popolo scelse i suoi deputati. Lungi 
dal pensiero che, se non avessero avuto alcun indennizzo, il popolo di 
Chioggia non avrebbe eletti i rappresentanti presenti, o sarebbe andato 
colla sua mente in questa o in quella parte ,  cercando quello che non 
avesse bisogno d ’ indennizzi. Che cuore avrebbe egli allor conosciuto ? 
Allor avrebbe cercato nel suo rappresenlante  la sostanza, la possidenza, 
il denaro, e non avrebbe cercato il suo proprio  interesse. (A pp la u si.)

10 dunque concludo che, sebbene rispetti  ognuno di questi che sie- 
dono in questa Assemblea, non posso far a meno di non risen tirm i so
pra quanto  espose l’ onorevole deputato Vare.

11 presidente:  Non essendo nessuno che domandi la paro la ,  passere- 
mo ai voti 1’ emenda del rappresentante  Torniello, onde, se non venisse 
accettata_, passare  alla votazione la proposizione del rappresen tan te  Ben
venuti.

Dopo una varia discussione, in cui prescro  par te  i  rappresen tan ti 
P asin i, dott. T orn ie llo , avv. B envenu li, F errari-B ravo , M a n in ,  T r if-  

foni ed il presidente dell’Assemblea, sulle due proposte  B envenuli e Tor
niello, fu deciso che fosse da prendersi in considerazione la p roposta  di 
un’ indennita ai rappresen tan ti ,  e da deferirsi alla Commissione medcsi- 
®a, che s ’ occupa del Regolamento.

Dopo di che il presidente, giusta 1’ ordine del g io rno , invita il rap 
presentante Priuli a sviluppare la sua mozione sovra un indirizzo da 
torsi ai governi italiani, affinche la carta  monelala di Venezia venga ac- 
celtala fuori del nostro stato.

II rappresentante  P r iu li:  Chiedo scusa all’ Assemblea se ho messo 
iscritlo le mie idee :
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4 92
Citladitti r a p p re s e n ta n t i !

11 6 novembre decorso, io proponeva al Consiglio comunale di Ve
nezia che, nello stanziare a carico del comune la guaren tia  di cinque 
milioni di lire di carta  patr io tt iea , e nell’ emissione di altri dodici milio
ni di carta  comunale, a peso particolarmente del censo civico, fosse dal 
Governo provvisorio invocata la guaren tia  degli slali toscano, ponlificio, 
e sardo. La mia proposizione venne aecolta per acclamazione. Messa ai 
voti la proposta per la guaren tia  dei cinque milioni, e quella per  Feuiis- 
sione dei dodici, oltennero quasi totale unanimita. —  Successivamente, i 
d i t ta to r i  assicurarono ufiieialmenle il Municipiu di avere secondato il voto 
del Consiglio, ed essersi addrizza ti  agli accennati governi. Non tacque il 
noslro Circolo italiano, ed invoco l’appogg io  dei Circoli confratelli, e dei 
Municipii; ma la g iusta  nostra  domanda e aneora un voto.

Cittadini! L ’oro e l ’ a rgento  nelle spezie migliori viene smunto ogni 
giorno per le provviste di veltovaglie. Sorte per la via di mare, ed en* 
t r a  in uno stato italiano. Le poehe rimanenze sono svauite. —  La enrta 
perde ogni giorno del suo valor nominale. —  I fratelli .italiani la riliu- 
tano. —  Quale avvenire ci aspetta  ? A quali strettezze saremo ridottl  ?— 
UdiLclo dalle stesse parole, che il d il la lorc  Manin dirigeva il 31 del me
so seorso al deputa to  Panattoni a F irenze, e che da quel caldo Italiano 
venivano deposte sul banco della presidenza del Parlam ento toscano. — 
« I bisogni di Venezia, scriveva il d il ta to re ,  sono immensi, pressanti, cd 
« ogni giorno vanno crescendo smisuratainente. La guerra  contro l’Au- 
« s tr ia ,  e guerra  n az io n a le ; b isogna che tu t ta  Ia nazione concorra efli- 
« cacemeute a sostenere i pesi . . .  Se non si vuole che Venezia cada, 
« conviene che la rg h i  sussidii le siano trasmessi, e tosto, da tu tti  i go- 
« verni italiani, che professano F indipendenza nazionale. Dico i gover- 
<€ ni, perche essi solo possono dare aiuti eificaci . . . Le mezze misure
a non serviranno che a rov inarc i,  e d i s o n o r a r c i ...................Se volele
« che questa ciltadella italiana non cada in mano del!’Austria, e in- 
« clispensabile che le inviale sussidii la rgh i ,  e pronti.  Se no cadra ; c 
« eadra  con essa la causa nobile, e santa, per cui F Italia dice di voler 
« com battere  . . . »

Cittadini r a p p re s e n ta n t i ! Queste parole io ripeteva_, non gia per ab- 
battere  gli animi vostri, ma per  rimiiovere la noslra  rovina, e consei- 
varci a l i’ onore italiano. II pa tr io tt ism o dei Veneziani ha dimostrato  un 
coraggio  cotanto forte, quanto  e forte questa  medesima rocca, che ci 
r inserra .  Ma, se l ’ltalia  vuole salvare Venezia all’ indipendenza, ed all« ' 
nor nazionale, non ricusi a Venezia un soccorso, senza de! quale non 
puo salvarla. II tempo incalza, rapidi suceedono gli avven im en ti : og111 
lieve r i ta rdo  puo to rnare  esiziale.

L ’ accettazione della carta  monetata  e forse il solo p ro v v e d im e n to  

conciliabilc colle strettezze linanziarie degli stali i ta l ian i;  e F aiuto pltl 
efficace e polente per  conservare all’ indipendenza nazionale F in ta t to  n*" 
do della r isorta  sua l iber ta ;  e un legamc d ’indissolubile forza morait-’, 
che fra tcrnam enlc  ci unira all’ altare della patria . Chiamiamo diuanzi a 
questo  altare i tre Governi e d isperatamente gridiamo : salvate Veneri*1) 
e salverete F I ta l ia !  Propongo quindi « che sia nominata una Connin-y



sionc di Ire individui, da eleggersi fra l ’Asseniblea, i quali vengano in- 
vesliti del mandato  di eslendere un indirizzo ai tre governi, pontificio, 
toscano e sardo , invocando 1’ aecettazione della nos tra  carta  monetata. 
La Conmiissione r i t i re ra  dal Governo le opportune informazioni, e 1’ in
dirizzo dovra essere approvalo dall’Assemblea. » (F iv i applausi.)

11 rappresentante tr ium viro  M a n in : Domando la parola. (F ragorosi 
ap p la u si.)

II Governo si crede in dovere di dare informazione su quel che ha 
fatto, r ispetto  l’ argom ento , intorno al quale ha parla to  tanto degnam en
te il c ittadino rappresentan te  Priuli.

Qui il rappresentante tr ium viro  M a n in  legge il suo rapporto  : « La 
cmissione della carta monelata, ei dice, voluta dalle nostre condizioni 
cconoiniche, impegno tu tta  l ’attenzione del Governo, perche questa  carta  
presentasse tali garan tie ,  che ne rendessero Pam m ortim ento  certo e la 
đrcolazione sicura. II governo non poteva pero dissimularsi che, conti- 
nuando il b isogno di coinperar tutto a I di fuori a danaro  sonante, e cir- 
coserivendo al solo nostro mercato il g iro  di parecchi milioni di carta  
monetata, il suo corso avrebbe subito in breve tempo uno scapito ; sca- 
pilo, che sarebbesi auuientato in ragione della scom parsa naturale  cd 
artiliziale della moneta metallica. Gi siamo nerd, nello scorso novembre, 
nvolti ai Governi di Roma, di Firenze e di Torino, chiedendo che fosse 
soltanto pronunciato  il riconoscimento e dichiarata  la libera acceltazione 
della moneta del comuue di Venezia nelle pubbliche casse, come danaro , 
in pagamento d ’ im posta . »

E seguita , narrando  gli uffizii e le istanze, fatte a tale scopo dal 
nostro incaricato d ’affari presso il Governo rom ano ; il quale rispondeva
1 8 gennaio, niostrando la su a  buona volonta e facendo vedere quali e 
quanti ostacoli interni g l’ impedivano pel momento di m andarla ad  effetto 
e l’obbligavano a p ro tra r re  a miglior tempo F adempimenlo del piii sa- 
cio dei doveri, com ’ e ’ r iguarda  quello di a iu tare  Venezia. In conseguen- 
2a, il nostro  Governo scriveva il 16 febbraio a ll’ incaricato d ’ affari a 
ltoma di r ipetere  la richiesta all’Assemblea costituente romana.

Al noslro incaricato d ’affari in Toscana, che fece a quel Governo la 
Niedesima domanda, venue risposto il 6 dicembre con pari espressioni 
di simpalia per Venezia, significando nel medesimo tempo che l’accedere 
a^a domanda del Governo di Venezia sarebbe slato pel Governo di cola 
Un oltrepassare i limiti del suo diritto, descrilti dallo Staluto al potere  
eseculi\o; e che, appena le Assemblee legis la li \e  fossero aperte , il Go
d in o  toscano era  nella piena / iduc ia  che non sarebbe mancato chi vi 
tonesse uno speciale proposito  delle domande, che non hanno po tu to  fin 
(lu‘ essere attese.

II Parlamento toscano, aperto  il 10 gennaio, fu sciolto il 40  feb-
1,raio, senza che abbia avuto luogo una discussione o deliberazione in- 
,0r“o la domanda latta.

II rappresentante tr iu m viro  M anin  segue nel suo rapporto  a par-  
a,e degli ufficii, fatti presso il Governo di Sua Maesta il re  di Sar- 
egna, mentre nella Camera eleltiva di quello stato venivano fatte pro- 

P°ste di soccorsi a Venezia dal benemerilo depu la to ,  generale Antonini, 
T. VI. 4 3
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dietro le quali Ia Camera votava il 19 dicembre una legge d ’un soccor- 
s’o di 60 0 ,0 0 0  franchi mensili a Venezia, cominciando dal gennnio p. s. 
lino alia cessazione delle ostilita in questa provincia. La stessa legge, 
r ip roposta  nella nuova Camera, lit approvata  all’ unanimita dei votanti, 
nella sessione del i cJ  febbraio, e venne il 13 presentata dal ministero al 
Senato, dal quale si ha la m agg iore  fiducia che venga sancita.

II rappresentante tr iu m viro  M a n in  chiude il suo rapporto  con que
ste parole : « Se pertanto  non abbiamo ottenuto che la nostra  carta 
fosse accettata dalle casse piemontesi, abbiamo la quasi cerlezza di ol- 
tenere in cambio il generoso aiuto d ’ una somma, che verra  mensilmen- 
te ad alimentare la circolazione della moneta metallica.

« Won possiamo chiudere questo cenno senza prom uovere dall’As- 
semblea una manifestazione di r ingraziam ento  e di g ratitudine ai nostri 
fratelli del regno sardo. » ( F ivissim i applausi serjuirono queste ultimc 
parole. )

« Abbiamo creduto necessario di render conto del nostro  operato, 
acciocche non sembri che 1’ eccitamento del comune di Venezia non sia 
stato ascoltalo da noi. Del resto , la proposizione, fatta dal rappresen
tante Priuli, la credo utilissima ad appogg iare  eflicacemente le mozioni, 
che il Governo ha fatto e continuera  a fare con tu tte  le sue forze. » 
( A pp lausi. )

11 presidente: Non essendovi nessuno che domandi la paro la , porre- 
ino a ’ voti la proposizione del cittadino rappresen tan te  Priuli.

U rappresentan te  C h iereg h in : Domando la parola. Propongo che al
la paro la  Pontificio  sia sostituita la parola R om ano. ( A pprovazione.)

II presidente : Allora porro  a ’ voti 1’ emenda.
IP rappresentante P r iu li  : Acconsento.
II presidente: Allora resla  adunque d ’approvarsi  la proposizione Priu

li, coll’ emenda proposta  dal Chiereghin.
Si vota per a lzata  e sedu ta ;  e la proposta  e s ta ta  ammessa.
II presidente: Quindi al presente e d ’uopo nominare la Commissio- 

ne di tre individui. La faremo per ischede, a m aggioranza  relativa 
di voti.

li rappresentante De G io rg i: P ropongo che la Commissione sia com- 
posta  del rappresen tan te  Priuli e di altri due individui che egli si sce- 
gliesse.

11 rappresentante L . P a s in i:  Domando che, seguendo F u so  degli 
a ltri Parlam enti,  sia la presidenza stessa che p roponga  la C o m m i s s i o n e  

all’ Assemblea.
II presidente : Pongo dunque a ’ voti sc la presidenza debba essere 

incaricata  di p roporre  la Commissione alFAssemblea. Chi si alza, appro- 
va. ( Approvata. )

Propongo che la Commissione sia composta dei cittadini r a p p r e s e n 
tanti:  Tommaseo Nicolo; Priuli Nicolo; Pesaro-M aurogonato Isacco. (4p‘ 
prova ta  con vivi a p p la u s i.)

II presidente  : Segue nell’ ordine del giorno 1’ indirizzo del Circo10 
italiano di Chioggia circa alie elezioni di quella citta.

II segretario G. P asin i legge 1’ indirizzo, che nota come i mcml’*1

494



Alla domanda del Circolo di Chioggia

del Comitato di Chioggia essendo eletti rappresentan ti  e dovendo taluno 
U’ essi sempre rimanere al suo posto, non possono essere contempora- 
neamente all’Assemblea, e che quindi si dee provvedere alia completa 
rappresentanza di Chioggia.

II rappresentante L . P asin i 
mi pare che si possa fare un’ ovvia considerazione; cioe, che le elezioni 
di Chioggia furono fatte con piena cognizione della legge elettorale. 
Eleggendo i p roprii  rappresen tan ti ,  e togliendoii tu tt i  dal seno del pro- 
prio Comitato, sapevano cola di eleggere membri di quel C om ita to ;  sa
pevano che tu tt i  in una volta sarebbero impediti per conseguenza di re- 
carsi in Venezia. Mi pare che questa sola considerazione debba persua- 
dere l’Assemblea a non tcner conto della domanda.

II presidente: Se non vi e alcuno che doinandi la parola, allora por- 
ro a’ voti se 1’ indirizzo debba o meno essere preso in considerazione.

II rappresentante ab. Z en n a ro :  Non ogni elettore, nell’ eleggere i 
suoi deputa ti ,  sapeva che questi eleggesse T is io ,  1’ altro eleggerebbe 
Sempronio. ( H u m o r i.)

II rappresentante Fare : Osservo che, come i membri del Comitato 
di Chioggia hanno le loro incumbenze del Comitato, cosi altri deputati 
hanno a ltre  incumbenze anche pubbliche; e che percio, non l’Asseinblea 
deve prendere deiiberazione su questa materia, ma ciascun deputato de
ve in p ro p r ia  coscienza vedere se gli obblighi suoi di rappresentante  del 
popolo siano o meno compatibili colie altre incumbenze pubbliche, che 
assume. I g l i  deve vedere, nel caso che queste incumbenze siano compa- 
libili, quale sia il modo di farlo ; se sono incompatibili, deve in sua co
scienza vedere a quale dei due carichi deve rinuuziare . Dunque io credo 
che l’Assemblea sopra  questa materia non abbia nessuna deiiberazione da 
prendere, e domando, che si passi all’ ordine del giorno.

11 presidente : Voteremo la proposizione se si debba passare all’ o r
dine del g iorno. (  Approvato. )

Si prese adunque di passare  all’ordine del giorno.
II presidente  : La materia adesso da tra t ta re  sarebbe quella portafa  

•tall’ indirizzo del Circolo italiano di Chioggia, che suggerisce alcuni la- 
v°i'i militari.

I lavori proposti in qnesto indirizzo, appunto  perche si riferiscono 
'»tierainente ad operazioni militari, non sarebbe opportuno leggerli in 
P'ibblico; quindi l’Assemblea decidera, se debba essere passato al potere 
esccutivo, cioe al Governo, a cui per l’ultima votazione ha devotuto il 
potere relativamente alle cose militari, o se vuole eleggere una Commis- 
5l°ue, la quale s ’incarichi di s tudiare  le cose esposte.

Porro  dunque alla votazione la prima p a r te ;  cioe, se si debba pas- 
s,"'e al potere eseculivo, al quale e stato devoluto an teriorm ente  quello 
c*le l isg u ard a  le cose militari.

Non domandando nessuno la parola, chi si alza sara p e r  Pafferma- 
lva- ( Approvato. )

II presidente : Resta quindi passato al potere  esecutivo.
Ora, troviamo nell’ ordine del giorno le comunicazioni della Com- 

'"issione incaricata della rcdazione del Regolamcnto.
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Invito dunque il rappresentante  Pasini, come rela tore  della Commis
sione, a leggere il proprio  rapporto .

II rappresentante L . P a sin i legge il suo rapporto ,  dal quale appa- 
risce che la Commissione procede nel suo lavoro, senza consullare pre- 
viamente PAssemblea sulle massime generali, e clie il p roge tlo  di Rego- 
lam ento  potra  essere comunicato in stam pa domenica, o luncdi.

II presidente; Ora abbiamo i provvedimeuti da darsi per la sostitu- 
zione dei rappresen ta ti  Bizio, Bollani e Sanfermo.

II presidente  legge una lettera del rappresentante  Bollani, con cui 
manifesta la sua ottazione pel 2 .°  circondario, ove abita ed ebbe 1111 mag- 
g io r  numero di voti.

La presidenza proporrcbbe che PAssemblea le accordasse mandato 
di scrivere un messaggio al Governo, per adunare di nuovo gli elettori 
di quei circondarii, ove mancano i deputati.

II rappresentante L . P a s in i : Mi pare  prima di tu t to  che questo 
messaggio al Governo dovrebbe essere m andato, quando avremo delibera
te  sopra  la elezione del rappresentante  Pasqualigo. Tanto piu che la 
Commissione, che deve fare ulteriore rapporto  su quella elezione, ha 
prom esso di farlo domani. £  iinportante che il Governo, nel pubblicare 
la convocazione di uno, due 0 tre  collegii elettorali, chiamati ad eleg- 
gere  nuovi rappresentanti ,  faccia la convocazione con 1111 solo decreto, e 
Jissi lo stesso g iorno  per t u t l ’ i circondarii.

Vorrei adesso richiamare Pattenzione dell’Assemblea sopra di un al
t ro  argomento. Queste elezioni nuove di quattro  rappresentanti,  non 'i 
ha  dubbio che debbano essere fatte colla legge elcllorale 24 dicembre 
4 8 4 8 ,  in forza della quale s iam o qui adunati.

Domando pero se sia conveniente togliere il diritto eleltorale a tulli 
quei nostri coneittadini, i quali per esempio hanno compiuto P eta di 
anni 24 dopo il 49 gennaio, ch ’era allora il termine prescritto  dalla legge 
elettorale. Domando se non sia adunque conveniente adottare  una rettifica- 
zione delle liste elettoralij vale a dire d ichiarare aperli i registri  per tic
0 qua l t ro  giorni,  accio segua  la iscrizione di tutti quelli, che hanno 
acquistato il d ir i t to  elettorale dopo il 49 gennaio.

Domando ancora  se, t r a  i circondarii che sono chiamati a fare le 
elezioni essendo conipreso i! 14.° c ircondario , cioe quello che compren- 
de tu tt i  i corpi militari di t e r ra ,  si debba nelle future elezioni aver ri* 
gua rdo  a quanto fu deliberato dall’Assemblea nel primo giorno di sua 
convocazione, ne ll’ atto di fare la verificazione dei p o te r i ;  p e r c h e  allora le 
prescrizioni, date quanto ai militari,  dovrebbero parimenti subire  una qualche 
modificazione, specialmente in relazione all’ artie. 5. della legge elettorale.

II presidente ■ Se nessuno domanda la parola, si dovranno porre ai 
voti tre  proposizioni, secondo che diceva il rappresentante  P a s in i :

4. Se il messaggio debba dirigersi al Governo, soltanto dopo che 
la Commissione per la nomina del rappresen tan te  Pasqualigo abbia g13 
fatto il rapporto  all’Assemblea, e questa abbia  deliberato sul p r o p o s i t o :

2. Se in questo  fraltempo si debbano aprire reg is tr i  elettorali, per' 
che vi si possano iscrivere tu t t i  quelli, che hanno compiuto il 21. aim0 
dopo la pubblicazione delle prime liste.
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3. Se 1' interpretazione, data  dall’ Assemblea nella
1 9 7

sua prima adu«
nanza alla legge elettorale, abbia ad essere mautenuta ferma : nel qual 
caso pregherei il rappresentante  Pasini di osservare che si t ra l ta ,  non 
gia di una nuova legge, che abbia fatta PAssemblea, ma di una in ter
pretazione data alla legge s te ssa ;  che per conseguenza, non si potrebbe 
certamente dall’Assemblea decidere che la legge abbia due interpretazioni 
diverse, perche quella  data una volta deve essere valida per sempre.

Quindi domanderei se insista in questa terza proposizione, la quale 
porterebbe in certo modo la supposizione che PAssemblea potesse inter* 
pretare in due modi diversi la stessa legge.

11 rappresentante L . P a s in i ; Io credo che Part.  5. della legge deb- 
| ba essere modilicato, ovvero debba essere dichiaralo che va inteso in 
quella maniera. Allora sara messo d’accordo cogli articoli 58, 59 e 40, 

| che riguardauo  i militari.
tu tta  diversa dai 
molte operazioui

11 44 .°  circondario , per votare , segul una strada
I civili. Bisogna fare da capo tu tte  le liste e lettorali e
I lunghissimc.

Bisogna, che nei siti dove sono corpi di militi, siano falti m o li
I speciali alia spieciolata. L’a ltra  volta, i ruoli furono, crcdo, 2G0.- E cosi 
| puo accadere forse anche in questa .

Domando se la prescrizione ( eh’ č nella l e g g e )  di ehiedere ai mi-
I lili delle altre p a r t i  d ’ ltalia, se vogliono o no conservare la loro citta* 
Jdinauza, per  essere o no compresi fra gli elettori, debba sussistere; per- 
Iche, se non sussiste, ž molto p iu  facile formare i ruoli, laddove, se su.s-
1 sislesse, bisognerebbe che i ruoli fossero falti con altre regole.

11 presidente: Allora la sua proposizione si risolvcrebbe in questo : 
« Che si abbia ad applicare la legge secondo la in terpretazionc da ta

I dall’Assemblea nella sua prima adunanza. » Del rimanente sarebbe quel 
llavoro necessario, ammessa quella interpretazione della legge. Quindi la
I proposizione oggi non sarebbe che questa, in massima, altr imenti do- 
Ivrebbesi indicare quali sieno le osservazioni necessarie nell’ applicare la 
l'cgge. E d  ammessa quella interpretazione, sarebbero altre ttante  modifica- 
Uioni della legge stessa.

H rappresentante  L . P a s in i : Io torno a dire che le istruzioni, date 
l’altra volta , devono essere cambiate, se si vuole stare alla in terpretazio- 

j'ie da noi data alla legge stessa nella prima nostra  adunanza,
II rappresentante Fare: Domanderei p rim a di tutto al rappresentan te  

Pasini, se persista nella sua mozione di a g g io rn am en to ; perche, quando  
| cgli ha parlato, ha  proposto p rim a di aspettare  che PAssemblea abbia  
Insoluta la questione. Poi e: en tra to  nella questione o g g i :  dunque vorre i 
jclie p rim a fosse deciso se si debba discutere si o no. Quando fosse deciso 
Jquesto, mi pare che il secondo dubbio sarebbe facilmente risolto.

L ’Assemblea non potrebbe che invitare il potere esecutivo alla con* 
j^ocazione dei collegii elettorali tu tl i ,  ed il potere  eseculivo convochcrebbe 
Ii collegii.

Le istruzioni, date dal potere  esecutivo, non sono le g g i ;  il potere 
.f.Secutivo, nel convocare i eollegii, eseguirebbe senza dubbio tutte le de-
* 'bcrazioni della legge, non solo, ma eziandio tutte quelle delPAsseinblea



cioe, conformcrebbe le sue istruzioui alia interpretazione data dall ' As
semble«, clie non e rivocabile che dall’ Assemblea medesima. E finche 
uno non venga qui e p roponga  che si revochi, credo che 1’ Assemblea 
non revochcra le sue decisioni. Ma credo che l ’ Assemblea 11011 revochera 
mai le sue generose deliberazioni, e lino a che non sieno da lei revocate, 
parm i che ncssuno possa nemmeno metterle in dubbio.

II rappresentante L . P asin i:  Io ho sempre inteso che non si dovesse 
deliberare oggi se 1’Assemblea debba mandare un messaggio al Governo 
perche aduni i collegii e lettorali, ma dissi soltanto che si aspetti  niat)- 
darlo quando siasi deciso sulla elezione Pasqualigo.

P er  parte  mia, non inlesideva che dovesse essere chiamata l’ Assem- 
blea a deliberare in quesla piii che in altra  questione. In quanto poi al- 
1’a l tra  questione, dichiaro ch’ io sono perfettamente della opinione del 
Vare, vale a dire che 1’Assemblea debba tener f'erma la sua  decisioue 
del p rim o giorno.

Ma appunto perche non nnscano equivoci ed inconvenienti, posto 
che si da u n ’a ltra  iu terprelazione alia legge elettorale 24 dicembre, non 
voleva che si corresse rischio che le elezioni del 14.° circondario lossero 
fatte secondo le istruzioni g ia  emanate.

10 domando dunque che sia dall’ Assemblea d ichiarato liberameute 
che le istruzioui pel 14.° c ircondario sieno modilicate aiialogamente alle 
sue deliberazioni del primo giorno della sua convocazione.

E queslo parm i di tu t ta  necessita, perche non s ’ introducano nuove 
questioni il g iorno, in cui saremo chiamati a verilicare i po teri  dei i i u o m  

eletli.
11 rappresentante S i r to r i : Mi pare  che il senso della legge, come In 

iu te rp re ta ta  dall’Assemblea, non si possa revocare, ne si possa piu inel- 
lere  in dubb io ;  ma nondimeno, quando si l'ecero le liste elettorali, e pos- 
sibile, č probabile, che quella legge fosse stata iu terpre ta ta  in  modo di- 
verso da quello, in cui fu iu te rp re ta ta  dall’Assemblea. Ora il rifare le 
lisle eleltorali pei collegii, che devono esser convocali di nuovo, mi par- 
rebbe troppo pesante e t roppo  lungo: mi pare che si polrebbc supplire 
a questa  mancanza, se mai si fosse commessa dai collegii, nella inter
pretazione della legge, pubblicando, col mezzo di 1111 decreto del potere 
esecutivo, P in terpretazione data alla legge stessa dall’ Assemblea, invi- 
tando tu tti  gli elettori, che mai si fossero astenuti dall’ esercizio dei lore 
diritti  e lettorali per  1’ e rronea in terpretazione della legge, a venire a farsi 
inscrivere sulle liste eleltorali. Non mi pare d ie  sia bisogno di fare una 
nuova compilazione di lisle eletlornli, ma che basli invitare tulli quell', 
che avessero dato alia legge un’ erronea in terpretazione, ad usare dell*1 
piii ampia in terpretazione data  dall’Assemblea.

Quanlo a l l ’ a ltra  osservazione, di molto minor momento, cioe quanto 
a qneili che, nell’ inter \ alio t ra  la prim a c seconda elezione, a vessel0 
rag g iu n to  l’ eta in cui oltengono il diritto  di essere elettori, mi pare clie 
si potrebbe usare  di questo stesso espedicnte, cioe polrebbero  venii’e  ̂
farsi inscrivere sulle lisle elettorali, senza che sia bisogno di rinnovanj 
queste liste. Dunque p ropongo che, nel messaggio al Governo, sia 1 
Governo stesso iuvitato a pubblicare 1’interpretazione,, data alla legge da -
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1'Assemblea legislativa, e che sieno invitati tu tti  gli elettori, che si fos
sero asleauti dall’ tiso del diritto che aveauo di essere ele ttori ,  ad ap- 
nrofittarue dietro quesla interpellazione dell Assemblea.

II rappresentanle L . P asin i: Le parole, delte o r  o ra  dal rappresen- 
tante S ir to r i ,  mi fauno supporre  ch egli non si ram m enti p iu  come sieno 
state fatte nel 14.° circondario le elezioni dei rap p resen tan t i ,  10 e o 
poco fa che 260  corpi circa dei nostri milili di t e r r a ,  sparsi  nei varu  
punti dell’ estuario, sono concorsi alla elezione, e che si č dovuto far un 
ruolo separa to  per ogn i  loealila, o corpo, cosi il ch iam eiem o, i n i  
gli aventi il d iri t to  elettorale. Questi ruoli fnrono compilati sul luogo, e 
poi spediti a ll’ Uflicio del c ircondario  e la rctlificati.

Nell’ a tto  di compilarli, molti furono eliminati fra q u elli che ora  
avrebbero il diritto  di essere elettori, perche d ichiararono di voler con- 
servare u n ’ a llra  cittadinanza ilaliana. Io ho avuto occasione di csaminare 
molti di questi ruoli e Irovai moltissime eliminaziom fatte sopra dichia- 
razione in iscritlo , che volcano conservare a ltra  c ittadinanza italiana. ln 
alcuni di quesli ruoli, composti di 30, o 40  milili, ho ve u o esc usi
20 milili; la meta circa. Io trovo necessario che, per le elezioni avve
nire, sia d ichiarato che nessun milite italiano sara eseluso pere le non 
vuole d ich iarare  di non conservare a ltra  cittadinanza. In questo  io ere o 
di esser d ’ accordo col sig. Sirtori. . . . .

ln secondo luogo, osservero che non e possibue piu servirsi i 
•pielle lisle. Quelle lisle, coinpilate nello seorso gennaio, suppongono una 
immobilita nelle t r u p p e ;  immobilita, che si fece ogni sforzo pei a v u e  
in quei dieei g iorni, in cui doveano durare  le elezioni m il i ta r i ,  immo u 
lita, che non puo certameute essersi conservata fino a ques o g io ino .  
Oggi dunque tutti i distaccamenti, o corpi, si sono trasleriti  a una a 
un’ allra loealila, e quelle liste non servirebbero p iu  a nu a.

Dunque e necessario, se si vuole procedere con regolari  a a e e e 
ž'oniJ e necessario che siano di nuovo compilati i ruoli pet os ni coi po,
0 distaccamento. Ed io accordo al sig. Sirtori ch e piu faci e coinpnar 
•piesti ruoli  adesso, perche non c’ e bisoguo di ehiedere que a l c u a i a  
*ione di conservare o no a ltra  cittadinanza: ma quesli ruoli bisogna pur 
Luli. Lo scopo della mia mozione era  queslo, che fosse dichiara o a que0 i 
ufliciali, che saranno spediti fiiori per la compilazione dei ruo i, c le non  

piu necessario, per 1’ interpretazione data dall Assemblea a ai ic° ° o. 
deila legge eleltorale, di ehiedere ai milili italiani questa ic l i aiaziont  
•li non conservare a ltra  cittadinanza; ma la necessila di ai nuovi  i u o i  

spero che sara  dal sig. S ir to ri  ammessa e riconosciuta.
II rappresentanle S ir to r i:  Io avea fatto osservare che a necessi a i 

cr'ger nuovi ruoli non emergeva dall’ in terpretazione, da noi da ta  alla 
leSge; ma io credo che quesla necessila emerga dalle osservazioni, or 
0ra fatte dal s ignor Pasini, del traslocamento dei v a ru  corpi im hlari.  L 
ce''tameate del U . °  circondario e necessario redigere  nuove liste elelto- 
ra^ i  ma osservo che 1’ interpretazione, data dall Assemblea alla ° s o e5 
no« r isguarda  solo i m ili ta r i:  e piu ampia ; r isguarda  tu tli  i cittadini 
llaliai», che risedessero a Venezia, e che, per  una Iroppo s tre t ta  inler- 
l)retnzioue dala  alla legge, si fossero aslenuli dall’ approfitlarc di un di-
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r i t lo  che aveano ; puo darsi  che molli si sieno astenuti dali’ usare  di que
sto d iritto , che p u r  aveano e che hanno tu tto ra .  Dunque io non veggo 
la  necessita che si redigano nuove liste elettorali per  gli altri collegii; 
riconosco questa necessita pei collegii militari, ma questa necessita, lo 
r ipe lo ,  non em erge dalF in terpretazione da noi data  alla legge.

II rappresentunte L . P a sin i:  Io non ho mai ehiesto che lossero erctte 
nuove liste pei circondarii civili, ma ho ehiesto solo che fossero rellili- 
cate le liste, ed ho detto che si mettessc un termine di tre g io rn i,  non 
p iu  lungo, dalla data della p rom ulgazione; che si accordasse un  termine 
di tre giorni per la iscrizione di quelli, che avessero compiuli gli anni
21 dopo il 19 gennaio. Trovo poi cosa g iusta  1’ aggiungere  che sarebbe 
conveniente di accordare ii d iritto di iscrizione a quei pochi e le ttori,  clie 
p e r  avventura si erano dimenticati di farsi inscrivere in tem po congruo 
nel principio del mese di gennaio. Se un ciltadino ha mancato di farsi 
inscrivere, per  trovarsi in viaggio, per essere ammalalo o p e r  qua libe 
a l tro  molivo nello seorso gennaio, non e poi giusto di p r ivar lo  indeli- 
nitivamente del dirilto elettorale. Dunque, si puo accordare tre  o qualtro 
g io rn i  agli a ltr i  civili per  far seguire la loro iscrizione nelle liste dei 
circondarii. Io non ho mai rieliiesto la rinnovazione delle liste elettorali 
dei circondarii civili, come suppone a torto  il sig. Sirtori.

II presidente  riassume la discussione e le proposte .
II rappresentante L . P a sin i:  Domanderei sulla terza proposizione 

che fosse espressamente detto  pei collegii m il i ta r iy perche c’ e una que- 
stione che la differire il m ilitare dal civile.

II rappresentante avv. B envenu ti:  Se si voglinno rettificare le liste 
del circondario militare, applicando quell’ in tcrprclazione che e stala dala 
da li’ Assemblea, io credo chc debbano godere dello slesso vau taggio  anche 
i civili. L’ Assemblea deve essere coerente. Ha delto che ora cittadinanza 
vuol dire cittadinanza italiana. Io dunque non suppongo chc la legge 
abbia  in terpretazioni pei militari iu uu senso, pei civili ncll’ altro . Io n» 
sono opposto in  quel g io rno  a questa in terpre tazione , perche, lasciando 
s la re  i generosi sentimenti che inducevano taluni a desiderare che la cit
tadinanza  fosse presa in un dato senso, io riteneva che la legge dovesse 
prendersi  cosi come era , come lo spirito  che 1’ avea dclta ta , secondo io 
I ’ ho significato. 1 /  Assemblea ha ritenuto  diversamente. Ma io credo che 
pei medesimi motivi, i quali han fatto ritenerc che la parola cittadinanza 
debba iutendersi per italiana, quando si parla  di militi voglia dire che 
si parla di ciltadini italiani. Io fin da quel giorno ho accennato che moltj 
ab itanti della te rraferm a non sono slali ammessi. Prescntalisi agli uflicii 
dei circondarii furono eselusi perche ai c ircondarii erano slate date esph' 
cite istruzioni da quei medesimi ditta tori che aveano falta la legge. I« d'00 
adunque: posciache l’Assemblea ha ritenuto  di dare quesla  in terpretazione 
pei militari, deve teuerla anche pei civili. E necessario che siamo coerenli c 
chc acceltiamo le conseguenze logiche delle nostre spiegazioni. (Jpp laush[

II rappresentante L . P a sin i:  Io non mi oppongo niente a f fa t to  che 
sia  esteso i! significato della parola c ittadinanza anche ai c i r c o n d a r i i  cl' 
vili ;  ma debbo qui d ichiarare  per quale motivo sia da farsi una disl*11'  
z ione fra i c ircondarii m ilitari e fra i c ircondarii civili.
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Una, legge in data  29 marzo, ha đichiarato che tu tt i ,  o strnnieri o 
italiani, che venissero a combattere per la causa nos tra ,  acquisterebbcro 
di fatto la cittadinanza di Venezia. Questa legge esiste, e 11011 ammette 
alcuna riserva neppure pei militi, che fossero venuti da altre  par t i  del- 
1’Europa. Dunque, nel pensicro di alcuni, tu tt i  quelli, che da allre par t i  
d’ Italia son venuti a combattere per la causa nostra , hanno di diritlo 
acquistata la nostra  cittadinanza, senza po ter  essere soggetti  a d ichiarare 
di non conservare a ltra  cittadinanza. Ma questa legge non fu mai fatta 
per i civili. Dunque, nella mente di alcuni, 1’ articolo 5.” della legge elet
torale avea un significato d ivcrso; pei militari era un articolo restrittivo; 
parebbe che quell’ articolo volesse togliere a ’ militari la cittadinanza nostra, 
qualora non facessero dichiarazione di non conservare altra c ittadinanza; 
e clie questa r iserva fosse loro imposta retroattivamente. Ma pei civili 
noi non abbiamo alcuna legge, che abbia promesso a qualsiasi cittadiuo 
di altre parti  d ’ Italia che, venendo a Venezia, egli acquistercbbe in Ve
nezia il d iri t to  elettorale; e mi pare clie l ’ estendere adesso il d iritto elet
torale a tu tt i  gF Italiani, che per veulura dimorassero presentemente iu 
Venezia, o lossero giunti in Venezia da sei mesi, ed anco da meno di sei 
inesi, sia una cosa insolita nella giurisprudenza elettorale. Gio non si 
segue nemmeno negli stati piu democratici d ’Italia. Io ricordero adesso 
all’avvocato Benvenuti che la nuova legge toscana per la elezione all’As- 
semblea costituente italiana esclude tu tti  i cittadini delle altre par t i  d 'ltalia; 
e aceennero pure che un nostro concittadino fu eletto alia .Costituente 
romana, e la sua nomina fu annullata per non avere la cittadinanza dello 
stato romano. Io non voglio che, se nelle altre p a r t i  d ’ Italia questo a r
gomento si t ra t ta  con delle restrizioni, si abbiano qui da noi le stesse 
reslrizioni; ma e’ e sempre gran differenza fra militari e civili. A’ militari 
fu promessa senza riserva la nostra cittadinanza, cd hanno per conse- 
guenza d iritto  clie questa promessa sia loro iiiteramente m an tcnu ta ;  ai 
CINili d ’ altre par t i  d ’ ltalia, noi non abbiamo mai fatto alcuna promessa; 
dobbiamo dunque rcgolare  questa promessa coi principii della comune 

ij giurisprudenza. In ogni caso, prego di fare molta differenza dal dirilto 
di eleitore al diritto  di eleggibilita.

11 rappresentante F are:  Mi pare che il rappresen tan te  Pasini torni 
esaltamenle a fare la eccezione, che si era fatta il primo giorno. II rap 
presentante Pasini p ropone chc P in te rp re ta z io n e , data da ll’ Assemblea 
sopra le generose parole del rappresentante  Tommaseo, sia limitata ai 
Soji militari. Quanto a me, io credo che PAssemblea debba persistcre 
neile sue deliberazioni, prese nel primo g io rno ;  e debba persistervi per 

‘ quelle rag ion i, che sono state sviluppate allora. Credo che sarebbe inutile 
•idirle adesso ;  e io certamente non lo saprei nel modo brillante  di quel 
giorno.

II rappresentante L . P a s in i:  Io son tanto lontano dall’ impedire che
I ia luogo iiiteramente l’ cffetto delle deliberazioni dell’Assemblea, che 

j 10 fatto per cio quella mia proposiz ione; la qual proposizione se io non 
avessi fatta, certamenle le elezioni dei circondarii civili sarcbbcro seguite 
®0,1ie nel gennaio, con esclusione di quegli elettori, che potrebbero  en- 
1 nel  nuovo corpo elettorale giusta  le deliberazioni dell’Assemblea,
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prese nel primo giorno della sua radunanza. Era  dunque necessario che
io facessi la mia proposizione.

11 presidente : Riservando adunque di parlare poscia secondo si vo- 
te ra  sulla questione del rappresentanle  L. Pasini, si porra  a ’ voti la prima 
proposizione. L ’ Assemblea incarica la presidenza di rivolgere un messag- 
gio al governo, lostoche si sa ra  deciso anche sul caso Pasqualigo, onde 
debba cunvocare i collegi elettorali.

La proposizione e adotla ta .
II rappresentante tr ium viro  M a n in : Domando una spiegazione. L 

delto che intanto si aprono i reg is tr i  eleltorali nei c ircondarii ;  domando 
se si devono ap rir  tu tl i ,  o soltanto quelli pei quali si deve (are la nuova 
elezione? Come polremo aprire  in ta n to  i reg is tr i ,  se non sapremo se i 
collegii da aprirsi sieno t ie  o q u a l t ro ?

II rappresentante I.. P a sin i:  lo non ho messo in ta n to .
II presidente: Allora la seconda proposizione sarebbe formulata nel 

modo seguente. Che deciso il caso Pasqualigo, si debba aprire  i registri 
ele ttorali per il loro completamenlo a senso della interpretazione data.

11 rappresenlante L . P a s in i : Se a quesla parola per il loro comple- 
tam ento  si volesse agg iungere  1’ altra  parola retlifica  e com pletam ento, a 
senso delle ullime deliberazioni prese dall’Assemblea, cessa interamente il 
b isogno della terza proposizione.

II presidente: Allora r i t i ra  la sua em enda?
11 rappresentante L . P a s in i:  Ma questo era perche trovava impor- 

tantissimo di dover reltificare nel senso della cittadinanza tu tle  le liste 
d e ’ c ircondarii civili.

II rappresentante tr iu m viro  M a n in : Mi pare  che non sia ancora 
spiegato  se si debbano aprire  tutti i collegii elettorali, o soltanto quelli 
in cui si devono fare le nuove nomine.

II rappresentanle L . P a sin i:  Vorrei che fosse spiegato chiaram entc 
che quesla rettilicazione o completamento debbonsi appljcare a tulle le 
liste de’ circondarii, perche cosi avremo le lisle retlificale anche per quelli 
p e r  i quali non e ’ e bisogno di far ora  seguire elezioni. Potrebbe alle 
voile m ancare qualche altro  rappresen tan te ,  e allora non ci sarii bisogno 
di fare un nuovo decreto sulla rettificazione delle lisle.

II presidente:  Si pone dunque a ’ voti la emenda del rappresen tan te  
L. Pasini, cioe, se si debbano aprire  tu tli  i reg is tr i  elettorali, mentre, se 
venisse scarta ta  quesla  emenda, sarebbe da aprire  solo i reg is tr i  eletto
rali  d e ’ circondarii, ove si debbono fare le nuove elezioni. Chi si alza, 
approva  1’ emenda, cioe che si debbono aprire  tutti i r e g is t r i ;  chi resta 
seduto, sta p e r  la negativa. ( tu t l i  s tan n o  seduti. ) Dunque res ta  la Pr0‘ 
posizione anteriore.

La proposizione e passata.
II rappresentante P r iu li:  P rim a che passiamo all’ordinc del giorno, 

avrei una proposizione da fare sopra questo argom ento . Poniamo il cns0 
che qualcuno di quegli eletti r inunziasse  o non accettasse; nel caso che 
vestasse una vacanza, si dovrebbero convocare tu tti  i collegii? Io von*1 
che losse deciso adesso per allora, se si dovra fare si o no questa pia 
lica.
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II presidente:  Quesla sarebbe u n ’ altra proposizione. Di volta in volta 
tocca ali’ Assemblea il provvedere quanto c’ e una vacanza.

II rappresenlante P riu li:  E non potremmo provvedere oggi per  
allora ?

11 presidente:  Allora la materia  dell’ ordine del g iorno  sarebbe esau- 
rila. Nondimeno il Governo fece conoscere che sarebbe pronto  a fare le 
proprie comuuicazioni circa gli affari esteri. Siccome questa m ateria  non 
e stala indicata nell’ ordine del giorno, devo consultare la  Camera se 
crede d ’occuparsene; allora si po tia  intendere le manifestazioni del Go
verno: se poi non crede di urgenza, polremo formarne m ateria  dell’ o r 
dine di un altro giorno.

II rappresentante tr ium viro  M a n in : Mi pare che il governo, in tu tli  
gli slati dove esistono Assemblee, quando ha da fare comuuicazioni, basti 
che d ica: ho da fare delle comuuicazioni; e credo non occorra  inlerpel-  
lare PAssemblea se vuole o no che si facciano le comuuicazioni. ( A p 
plausi. )

Salvato questo diritto, mi rimetto pienamente a ll’opinione dell’ As- 
semblea, che potrebbe essere slanca, e desiderare che la seduta fosse 
levata.

II presidente: Non avendo ancora Regolamento, debbo di volta in 
volta domaudare il voto dell’Assemblea sulle massime da adottarsi. Quindi 
domando ali’Assemblea chc si ponga ai voti, se si debbano accellare le 
comuuicazioni del Governo, oppure se si debba formarne materia dell’or
dine di un altro giorno.

La proposta  e approvata.
II rappresentante trium viro  M anin  sale in bigoncia fra universali e 

prolungati applausi:
11 Governo assunse l’ impegno, conforme al debito suo, di dare rag -  

guaglio all’Assemblea sullo stalo degli afTari, e segnatamente delle re la
zioni eslere, della gue rra ,  della marina e delle finanze.

Comincio ad adempiere questo obbligo, dando intanto ragguaglio  
dello stato delle nostre  relazioi estere. Gli altri rag g u ag l i  li faremo in 
scguilo in altre adunanze . . . . ( Legije il rapporto sulle re la z io n i eslere, 
Mdi pag. 184 del presente volume.)

11 rappresentanle F are: Propongo che il rapporto  del Governo sugli 
afTari csieri sia štam palo e distribuito  a tutti i deputati e se alcuno ha 
tpialche spiegazione da domandare, o qualche osservazione da fare, sia 
stabilito nell’ ordine di un altro  giorno. L ’ afFare e troppo grave perche  

Assemblea abbia da occuparsene subito.
11 p res id en te : Se nessuno domanda la parola, porro  questa  p roposi

zione ai v o t i : cioe che il rapporto  debba essere š tam palo , e diram ato  ai 
s p u t a t i  e formare maleria di un altro ordine del giorno.

L ’Assemblea approva all’ unanimita.
11 presidente: Non avendo materia da formare un nuovo ordine del 

s 'onio  prim a di domenica, in cui si po tra  occuparsi del Regolamento, se- 
!'°"do quello che disse il re la tore  della Commissione; l ’aduuanza avra 
" l0o° lunedi a ore 12.

*1 rappresentante O lper: Domando la parola.
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10 credo che il sig. presidente avrebbe dovuto iu le rrogare  1’ Assem
blea se volesse raccogliersi lunedi, o prima. E siccome quesla interroga- 
zioue non fu fatta, p rcghero  il presidente d’ in terrogare  se, quando l’ iu- 
tervento  straniero si e fatto sotto i nostri occhi per occupare lo stato 
rom ano, se quando questa invasione austriaca fa travedere mille nefau- 
dezze, mille scelleranze, l ’Assemblea creda di poter fare una vacanza di 
4 giorni.

11 presidente: Domando all’Assemblea se voglia convocarsi anche 
prim a di lunedi.

II rappresentante O lper: Dietro la comunicazione della presidenza,
io m etto all’ ordine del g iorno , se l’Assemblea lo crede, per urgenza; Se 
Venezia debba subito d ichiarare  di essere in g u e rra  coll’ Austria prima 
d ’ aspettare  la decisioue delle cose.

II rappresentante tr iu m viro  M anin  ( appluusi g e n e ra li):  Io domando 
chi dubila  che noi siamo iu g u e rra  coll’ Austria? (A p p la u si fragorosi e 
grande ila r itd .,)

II rappresentante F are: Se il deputato  Olper crede chc l’ Assemblea 
debba occuparsi dei latti avvenuti in F e r ra ra ,  io credo che debba formu- 
lare la proposizione, o la sua interpellazione al Governo, rispctto  le de- 
cisioni che il Governo potesse p rendere ;  cosi, se egli crcdesse che queste 
decisioni dovessero essere discusse in pubblica Assemblea, io credo clie 
si avesse a fare questa proposizione perche aitrimenti 1’ Assemblea non 
saprebbe su di che discutere.

II rappresentante O lp e r : Certo nessun dubita che una citta in istato 
di assedio, e coi cannoni nemici a tre  mi glia di distanza^ non si possa 
d ich iarare  in g u e rra  con una po tenza ; di questo nessuno dubila. Ma io 
dico che dalle comunicazioni che si hanno, e da cio che si fa, noi siamo 
in g u e rra ,  ma in g u e rra  passiva. ( R u m o r i .) Io dunque formulo la mia 
proposizione di dom anda: se V enezia  debba con u n  suo atto  dichiarare 
che essa non in tende di aspeltare I’ esito della m ediazione.

II rappresentante S ir to r i:  La proposizione del sig. Olper si risolve 
in una in terpellazione: cioe, se vi sono ragioni poliliche o diplomatiche, 
che impediscano al Goveruo di r ip ig liare  la guerra  oflensiva. Dunque mi 
pare  cbe, p rim a di mettere a ll’ordine del giorno questa interpellazione, 
debbasi dom andare  al Governo se vi siano ragioni di p rudenza , che ini- 
pediscano di avere una r isp o s ta ;  o, in altri term ini;  se il Governo accelta 
di essere in terpellato su questa  materia domani, si o no. Se il Governo 
ricusasse quesla interpellazione, e evidente che non e’ e ordine del giorno 
p e r  domani.

II rappresentante tr iu m viro  M anin:  II Governo ha dctto francamente, 
apertam ente, quali sono le sue condizioni politiche. II Governo non po* 
trebbe rispondere niente di p iu ,  niente di p iu  chiaro . II Governo »on 
puo  che r iportars i  alle comunicazioni falte teste, che mettono in 
cognizione delle condizioni nostre  politiche. Se noi avessimo forze sufli* 
cienti p e r  poter fare la gue rra  soli, non avressimo aspetta te  interpellation!, 
e avressimo interpeliati  i nemici coi nostri cannoni. (A pplausi fra (jorosi-)

II presidente: Domando al deputato Olper se, dopo la spiegn*ioBc 
falta dal Governo, insista nella sua proposizione.
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II rappresentante Olper: Io mi conformava a quanto  aveva detto il 
deputato S irtori,  ma quando il Governo dice di non poter  dire di piu . .  .

II rappresentante S ir to r i:  Mi pare che il Governo abbia dello mol- 
tissimo; non e’e nessuna ragione politica, che c ’impedisca d ’ in trapren- 
dere le ostilita; non e’ e che un calcolo militare. A questo non e’ e r i 
sposta. 11 Governo, sulle forze militari, non viene a dire in pubblico, se 
sieno sufficienti o no. Mi pare che il Governo abbia affermato che non 
ci sono rag ioni politiche, che impediscano di r iprendere  anche domani le 
ostilita.

II presidente: Avendo il rappresentante  Olper r i t ira to  la p ro p r ia  
proposizione, resta  convocata 1’Assemblea pel giorno di lunedi alle ore 
42 per udire il rapporto  della Commissione Pasqualigo e quello della 
Commissione pel Regolamento.

II rappresentante L . P asin i:  Verra posta sempre la c lausola: se non  
insorgono a ffa ri u rg en ti , che allora i rappresentanti saranno avvisa ti a  
domicilio. Io bram erei che ogni qual volta, per regola , l’Assemblea viene 
prorogata  di t re  o qualtro  g iorni,  ci (osse questa clausola.

11 p res id en te : L ’adunanza avra luogo lunedi, o p rim a, se vi fossero 
cose d’u rgenza ;  nel qual caso saranno avvisati i rappresentanti .  Intanto 
viene stabilita a lunedi alle ore 42 meridians.

La seduta e levata a ore 2 e 5/4.

ORDINE DEL GIORNO PER LUNEDI’ 26  CORRENTE.

Alle ore 42 rneridiane seduta pubblica .

R apporto  della Commissione incaricata dell’ esame sull’elezione 
del rappresen tan te  Pasqualigo.

2. R apporto  della Commissione incaricata della formazione del Re
golamento

23 F ebbra io .

p r o t e s t a  di s. s. pio mm.
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La serie non in te rro t la  degli a ttentati commessi contro il dominio 
temporale degli stali della Chiesa, prepara li  da molti per cecita, ed ese- 
Sl|iti da quelli che, piu maligni e p iu  scaltri , avevano da g ran  tempo 
Predisposta la docile cecita dei prim i; questa serie avendo toccato l’ ulti- 
1110 grado  di fellonia, con un decreto della sedicente Assemblea costituente 
’omana in data  9 febbraio corrente, nel quale si dichiara  il  papa to  de- 
eaduto di d iritto  e di (atto dal governo temporale dello sta to  rom ano, 
crigendosi un cosi detto governo di democrazia p u ra ,  col nome di Re- 
P'ibblica rom ana ,  ci mette nella necessita di alzare nuovamente la nos tra  
v°ce contro un a tto , il quale si presenta al cospetto del mondo col mol- 
tePliee cara ttere  della ingiustizia, della ing ra t i tud ine ,  della stoltezza e 
della em pie la ;  e contro il quale noi, circondati dal sacro collegio, e alla 
'°s tra  presenza, degni rappresentan ti  delle potenzc, e governi amici della



Santa Sodu, protesliam o ne 'm odi piu solenni, e ne dichiariamo la nnlliln 
come abbiamo fntto degli atli precedenli. Voi fosle, o signori, tcstimonii 
degli avvenimenti, non mai abbastanza deplorabili del giorno 15 e 16 
n-ovembre dell’anno scorso, e insieme con noi li deplorasle, c Ii condan- 
naste. Voi confortaste il nostro spirito in quei giorni funesli;  voi ci sc- 
guiste in questa te r ra ,  ove ci guido la mano di Dio, la quale innalza ed 
umilia, ma che pero non abbandona mai quello che in lui conlida; voi 
ci fale anche in questo momento nobile corona, e percio a voi ci rivol- 
giamo, aiTinche vogliate ripe tere  i nostri sentimenti, e le nostre  proteste 
alle vostre corti ,  ed ai vostri governi.

P recipita ti i suddili pontificii, per opera  sempre della stessa ardita 
fazione, nemica funesta della umana societa, nell’ abisso piu profondo di 
ogni miseria, noij come principe temporale, e molto piu come capo e 
pontefice della cattolica religione, esponiamo i pianti e le suppliche della 
massima parte de’ nominati sudditi pontificii, i quali chiedono di vedere 
sciolte le catene, che gli opprimono. Domandiamo nel tempo stesso che 
sia mantenuto il sacro diritto del temporale dominio alla Santa Sede, del 
quale gode da tanti secoli il legitlimo possesso, universalmcnte ricono- 
sc iu to ; diri t to  che, nell’ ordine presente di Provvidenza, si rende neces
sario  e ind ispensable  pel libero esercizio deli’ apostolato callolico di quesla 
Santa Sede.

L ’ interesse vivissimo, che in tu t to  l’ orbe si e manifestato a favore 
della nos tra  causa, e una p rova luminosa che quesla e la causa della 
g iu s t iz ia ;  e percio non osiamo neppur  dubitare che essa venga accolta 
con tu t ta  la sim patia  e con tu t to  1’interesse dalle rispettabili nazioni che 
rappresenta te .

Gaeta 44  febbraio 1849.
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2 3  Febbraio. 

PARLAMENTO PIEM ONTESE
CAMERA DEI DEPUTATI —  Sessione del do febbraio.

D iscorso del deputato C agnardi sulle re la zio n i che dovrebbe ienere 
il P iem onte cogli S ta t i  R om ani.

II sig  C agnard i:  Nell’ en tra re  questa mattina nella Camera mi era 
formato un g ru p p o  di idee, che a qu es t’ora  mi sono svan ite ;  ch iedo  

adunque l ’ indulgenza della Camera, e mi provero se me n ’ e rimasta 
qualcuna. ( M ovim enti d ’ a t te n s  io n e .)

Nel giornale di questa m attina  ho riletto che a Roma si e procla- 
m ata  la repubb lica ;  lo stesso avverra  probabilmente in T oscana ;  donia11' 
derei al ministero se abbia pensato, e se in te n d a  d ’inviare qualchediuio, 
che ci rappresen ti  presso quei governi nazionali. L ’ Inghilterra , quando 
fu espulso Carlo X, non ta rdo  a riconoscere Luigi Filippo. Quando Luigi 
Filippo venne a sua volta cacciato di Francia , non esito punto  a ricono
scere la repubblica. Mi sono determ inato a quest’ in terpellanza, perche; 
a d ir  vero , nel conto, reso sabbato dal presidente dei m inistri,  vi 1|0



lello cspressioni che non convengono co’miei sentimenti; vi lessi clie il 
Papa, quautunque a Gaeta^ sia il sovrano pontelice rom ano, come se 
avesse porta to  nel corso suo la sovranita del popolo, siccome porta  in 
petto un cardinale. Io 11011 la pcnso cosi. ( Segni d ’a p p ro v a s io n e .)

II Papa, dal momento che lascio il potere esecutivo, dal momento 
clie fuggi a G aeta , e rifuggi in paese estero, perdelle  ogni sovranita, 
ogni potere temporale, e non puo piu venirgli riconosciuto se 11011 col 
cousentimento del popolo.

La questione dunque sarebbe, sc convenga, 0 no, inviare questo 
rappresentante presso il Papa, 0 presso il popolo. Io non esito a dire 
che i popoli, che sono con noi amiei, devono avere un nostro inviato 
che ci rappresenli.  Non ignoro  clie presso i governi legittimi, e presso i 
pubblicisti che scrissero nel tempo de! dispotismo, regnava rigorosam ente  
nell’Europa  uua legittimita nel lungo possesso, e nel possesso inconte- 
testato. Ma questo 11011 era che il diritto della forza.

Convennero la piu parte  di essi, sebbene ligii al dispotismo, conven- 
nero la piu par te  logicamente nel riconoscere che, allorche per  qualche 
accidente questo dirilto del possesso, che io chiamero della forza brutale, 
cessava, il popolo rip ig liava P iu tegr i la  della sua sovranita , e disponeva 
di se medesimo colla pienezza dei suoi d ir i l t i ;  e sapete perche? Perche 
la sovranita del popolo e inalienabiie e imprescrittibile , in maniera  che 
non vi puo neppure  volontariamente rinunciare, in quella stessa guisa 
che 1 uomo 11011 puo privarsi di vita; poiclie 1’ uno sarebbe un suicidio 
politico, come P a l t ro  e un suicidio materiale. Ora sarebbe il caso stesso 
di Roma. Roma ritorno nella pienezza dei suoi d ir i t t i ,  e dispose di se, 
si e come credeva che le convenisse.

La quistione sarebbe ora di vedere, se convenga, 0 no, coltivarc le 
relazioni col Papa, onde indurre  una conciliazione col popolo romano.

E d  anche qui non sono delPavviso espresso nella dichiarazione del 
ministero; ne credo clie sia utile al riscatto  dell’Italia  l’adoperars i ,  af- 
fiuche il Papa ripigli il potere temporale.

Noi abbiamo veduto questo Pontelice, sebbene di mite na tu ra ,  tutta- 
'i<t non favorire menomamente la causa i taliana, giovare anzi alla causa 
croata. Trovo che questo Pontefice sulla cattedra  di San P ietro  ebbe l’e- 
s°rbitanza, la velleita di mettere le mani nelle cose degli allri slati;  
p a n tu n q u e ,  ripe to , di mite na tu ra ,  minaccio di scomunica il duca di 
Toscana, se sanzionava la Costituente.

Non possiamo dunque sperare  da questo Papa un giovamento alla 
causa italiana. Che diremo poi, se ram m entiam o i Papi passa ti?  Noi ve
diamo un Papa , che per  dare  un marito  alia p ropria  figlia, opprim eva il 
P°polo di F e r r a r a ;  vediamo un altro Papa, che per islabilire i ducati in 
(nPo ai suoi nepoti,  opprime il popolo; un allro papa collegarsi coi ne- 
!''!C1 della Chiesa, versare il sangue della patr ia  per opprim ere  la repub- 

ca di Venezia; vediamo inline i Papi chiamare le orde tedesche, chia- 
>»are gli Spagnuoli,  i Francesi,  per rovinare questa  povera Italia.

Io credo adunque che possiamo sperare  niente dal P apa ;  invece 
"j 'ereino degli oslacoli. Ma mi si dice: senza la riconciliazione del Papa
1 Popolo rom ano , noi avremo la repubbliea. E che percio? che cosa
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ne segu ira?  Avremo due principii in lo l ta ;  noi avremo la causa nuova, 
T idea  dominante del secolo; noi avremo il dispolismo gia croliante a 
fronle con quello clie vincera la lotta.

Noi vediamo nella religione, nella civilta, nella lilosofia, che alla fine 
non e che il r iassunto  dell* idea del secolo, r idotta  in concreto, noi ve
diamo d ie  la causa nuova vince l’antica, perche questa gia fece il suo 
corso, perche essa e decrepita. E qu a l’e la causa nuova?  E la liberla 
del popolo, 1’ indipendenza del popolo in lolta contro il d ispotismo, gia 
strem o di forze, che cade in rovina.

Ed io credo che, qualunque sia l ’intervento, noi riusciremo nella 
lotta . L ’ltalia, come tu tti  g li altri popoli che aspireranno alla liberta ed 
ali’ indipendenza loro, r iusciranno certamente vittoriosi. Io vi pario con 
tu t to  il convincimento, acquislato con qualche studio su gli umani avveni- 
n im enli:  io non dubito che riusciremo vittoriosi. Ma intanto noi dobbiamo 
provvedere, alfinche la causa delP Italia prenda da ogni lato tu tt i  quei 
provvedimenti che sono utili a conseguire lo scopo da noi prefisso; e 
11011 po tro  credere che si debba favoreggiare  il Pontefice, perche possa 
r ip ig l ia re  ancora il dominio tem porale , e che possa a \e ie  il potere esc- 
cutivo. ( /Jpplausi da lla  ga ller ia  e dalla  C a m era .)

11 Papa deve to rnare  Pontefice massiino al Vaticano, il P apa  prende 
insegnam ento da Cristo, il quale , in le rroga lo  da Pilalo se era  vero che 
tram ava  contro il popolo rom ano, e che voleva farsi re  della Giudea, 
r i s p o s e : R egnum  m eum  non est de hoc m undo.

Faccia lo stesso il sonimo Pontefice: noi tutli lo onoreremo. Bene- 
dica i popoli; che attendono al loro r isca t to ;  allora noi proseguiremo a 
g ran  passi verso il nostro incivilimento e giungerem o a quei destini, a 
cui Dio ci ha chiamati.

Ma ora  ben mi accorgo di essermi alquanto diseostato dalle mit! 
in te rpe llanze ; ma hanno esse tale collegamento col Pontefice e con Roma, 
che, quasi non volenđo, mi sono trovalo  costretto  a presentarvi queste 
considerazioni. Ora io r i to rno  alla mia in te rp e l lau za : io non iiitenclo gia 
che il m inistero, in assenza del m inistro  degli alfari esteri, mi dia una 
p ro n ta  risposta.

Io professo gli stessi principii che professa il ministero. Io sono 
persuaso  della sua lealta , e percio r im elto  tu tte  le mie osservazioni alla 
sagacita  del ministero, persuaso che provvedera si e come possono ine* 
r i ta re  le mie interpellanze.

Cadorna, m in is tro :  Signori,  la Camera comprendera di leggieri che 
in affare di tan ta  im porlanza , di cui appena appena si ebbero nolizie dai 
giornali ,  il m inistero non poteva improvvisare veruna determinazione, e 
realmente niuna fu da esso presa finora. La necessila di ponderare  quesla 
questione, la quale, per gli ultimi avvenimenti indicati o ra  da un onoi'fi' 
vole nostro  collega, e inollo complicata, non solo nelle relazioni interne, 
ma anche nelle estere, ed ha in parte  variato lo stato della question^ 
c ’ impone sempre piu il dovere di non prendere  una determinazione, ij 
quale 11011 sia perfetlamente pondera ta . Questo e il motivo, per cui i 
m in is tero  non pote  fin d ’ ora  appigliarsi  decisamente a verun partit°• 
questo  e il motivo, per  cui noi non siamo in grado  per ora di dare quellf 
sp iegazioni, che l ’ onorevole preopinante  avrebbe desiderato.
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D’ una cosa possiamo pero fin d ’ ora  accertare  la  Camera, ed e che 

quella politica, che il ministero, non solo colle dichiarazioni, ma col falto 
iniziava, allorquando si opponeva ali’ intervenlo sp agnuo lo ;  quel princi
pio, che si richiedeva in questa sua determinazione, in questo suo atto, 
non sara  mai da esso dimenticato. Un’altra assicurazione io posso darvi, 
o signori, ed ti che il ministero non dimentiehera neppure mai il decoro 
del paese; che 11011 dimentiehera quei principii liberali, che 1’ hanno con- 
dotto al po tere : e sosterra  continuamente, costantemente, e con lealta la 
politica nazionale italiana, che, nel suo p rog ram m a politico altamente ha 
proelamata. ( A p p la u s i.)

In relazione a quanto fu disposto col decreto N. 30 del 5 febbraio 
corrente, e ferme le disposizioni del medesimo, risguardanti  la formazio- 
ue di una Coorte di Veliti, si

Che i Ruoli d ’ iscrizione verranno aperti  nel giorno di lunedi 26 
febbraio corrente nel Palazzo Nazionale al Dipartimento della guerra , 
Stanza N. 46 ; dalle 9 antimerediane alle 4 pomeridiane di detto g ior
no, e in tutti li giorni successivi.

Tutti quelli che essendo in caso di adempiere alle condizioni pre
scribe dal succilato Decreto, aspirano ad arruo la rs i  in questo Corpo, 
pi'odurranno all’atto che si presenteranno per iscriversi, li seguenti do
kumenti :

Gli appartenenti alla cattegoria  (A).
4. Fede di nascita.
2. Attestato di buoni costumi.
3. Atto d ’ obbligazione per suppliro all’ equipaggio  e mantenimen- 

jf°> l’am m ontare  del quale viene determinato in una annua pensione di 
Icorrenti lire 400  pagabili in due rate  semcstrali anticipate, la prima al-

atto dell’ iscrizione.
Quest’atto dovra essere segnato dal Padre o Tutore  dell’ aspirante , 

ij’vvero da un garan te  idoneo, o dall’aspirante stesso se maggiorenue. 
j letro di cio lo Stato s’ incarica d e lfequ ipagg io  e m antenimento come 
l)Cr quelli delle a ltre  cattegorie.

Cli appartenenti  alia cattegoria  (B)
4. Fede di nascita.
2. Attestato di buoni costumi.
3. Certilicato degli sludj percorsi.

>̂UI' quelli della ca ttegoria  (C)
Fede di nascita.

24 F ebbra io .

G OY E MO P R 0 VT 1 S 0 RI 0  DI  VEKEZIA.

D I P A R T I M E N T O  D E L L A  G U E R R A

Avvisa.
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2. Attestato di buona condotta morale del Comandaule del corpo 
da cui dipendono.

3. Cerlificato degli sludj percorsi.
Per quelli della ca ttegoria  (D)

1. Fede di nascita.
2. Certifieato di buona condotta del capo del corpo cui appar* 

tengono.
3. Stato di servizj prestati .

Dietro la produzione dei documenli sopra indicati, l ’aspirante, onde 
dar  tempo alia Commissione di eseguirne l ’ esame, si presentera nel ter- 
zo giorno successivo, nel quale sa ra  pronunciato sulla di lui ammissibi- 
lila , per essere in caso affermativo, dilinitivamente iscrilto nei ruoli del 
corpo .

La Commissione sara  composta come se g u e :

M e n g a l d o , Colonello, Presidente.
M i c h i e l ,  M aggiore.
Turri, C apitano della C om pagnia U niversitaria .
Ckistini, Chirurgo di B aliag lione .

GIO. BATTISTA CAVEDALIS.

— — —♦**«»*«•— ------
24 F ebbra io .

IL CIRCOLO POPOLARE A SAN MARTINO
A L  P O P O L O  V E N E Z I A N O .
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Le nostre  parole  sieno a to rivolte , o buon Popolo Veneziano. Prin- 
cipalissimo fra i tanti benefizi che vengono dalla liberta  e quello di una 
vera educazione, che r isvegliando nell’ uomo il sentimento della propria 
d ign ita ,  e percio appuuto  odiata e repressa  dal dispotismo. L ’ austriaco 
voieva l ’ impossibile. Apriva scuole e voleva schiava la m en te ;  insegnavs 
a leggere  e poi pretendeva non si le g g e s s e ; eceitava idee, desiderii, poi 
si adoprava a com prim er le idee, a soffocare i desiderii. Quindi quel- 
F islruzione falsa, a molti inutile, ad a ltri  torm ento . Ora invece che tul
le le menti hanno bisogno d ’ uno sviluppo consentaneo a quei principii 
che r e g g e r  devono la societa, l ’uomo del popolo dee al pa ro  del ricco, 
del nobile, app rendere  a conosccre e a ben apprezzare  la liberta, onit 
fam e buon uso ; dee fornirsi di tutte qnelle cognizioni che alia sua nuo- 
va condizione si rendano indispensabili. Non e la l iberta  chc trasciua 
agli eccessi, ma si l ’ ig n o ra n z a ;  non son le carceri e gli ergastoli clie 
reprim ono le colpe,, ma l ’ is truzione e Feducazione . Penetrati di codesto 
principio ed animati dal solo desiderio del bene, abbiamo istiluito que' 
sto Circolo popolare il cui scopo principale sara  di spezzare al pove10 
il pane della scienza, di quella  scienza a lui opportuna , di quella cljL 
puo condurlo a divenire buon cittadino, nella qual parola si raccbiu**6 
il complesso delle virtu  religiose, m ora li  e civili. Si p a r le ra  al P°P0'° 
dei suoi diritli ma insiemc dei suoi doveri ;  che dei doveri ne abbia1̂*0



tutti, ed anzi tanto piu quanto piu siamo liberi. Sarčl I’ insegnamento 
non cattedratico ma amichevole e come in fam iglia ; si d iscorrera  altresi 
degli avvenimenti del giorno, ma senza eccitare passioni, senza traviare 
in campi estranei all’ intelligenza e ai bisogni del Popolo.

Noi vi p reghiam o adunque, o Fratelli, di convenire alle nostre Adu- 
nanze, m ostrando col vostro concorso che sapete ben apprezzare  le no
stre intenzioni e che chiainati alia liberta, volete pure  i mezzi a render- 
vene degni e a procacciare il bene vostro, e, ciascuno a suo potere , la 
gloria di Venezia.

II Presidente in terin a le  
V A L E N T I N O  F A S S E T T A .
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25 Febbraio.

Estratto  di le tte ra  di questo console generale di Sardegna, con cui 
accompagna la somma di fr. 9 ,382 ,21 , destinati da S. M. il re Carlo 
Alberto a sussidio della nostra  citta :

AL PRESIDENTE DEL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA.

Con vera compiacenza adempio 1’ incarico, impartitomi dal dispaecio 
23 corrente di S. E. viceammiraglio Albini, comandante la R. squadra 
sarda in Ancona, per farle tenere, in nome di S. M. Carlo Alberto, Re 
di Sardegna, fr. 9 ,382 ,21 , in tanti pezzi da 5 franchi, essendo questi 
una parte d ’ una m aggior somma, che g l’ Italiani domiciliati al Peru 
hanno destinato a beneficio della causa italiana, e che Faltefa ta  Maesta 
Sua ha disposto che venga inviata a soccorso di Venezia.

Gradišća, sig. Presidente, la rinnovazione degli atti della distinta 
mia stima.

II console generale sardo, FACCANONI.

25 F ebbraio.

REGNO DI SARDEGNA.

Progetto di r isposta del Senato al discorso della corona, compilato 
dalla Commissione a cio deputata , composta dei signori senatori Picolet, 
Sauli  ̂ Peyron, Giulio, Cibrario rela tore:

Sire,

. !• Da un trono  cinto di nuovo splendore, rifondato qual fu sulla 
lberta dei popoli, fortificato dal sentimento di nazionalita e d ’ indipen- 
enza, desiderosamente aspettata  e sempre piu cara ci g iunge, o sire, 
11 Polente vostra parola.

Un anno e c o rso 'd a c c h i  V. M ., con atto di m agnanim a giusli- 
l.9s ha dischiuso alia nazione la via delle franehigie coslituzionali. Og- 

®') a nuovo pegno della inviolability di tali franehigie, omai immedesi- 
nel popolo, divenute un dritto  ed un bisogno comune, abbiamo

1 0 dal labbro degli augusti vostri figliuoli il g iuram ento  che, reduci



dai cauipi testimonii del vostro e del loro valore, hanno prcstato al 
cospetto  dei rappresen tan ti  della nazione.

III. 11 cominciamento d ’ una nuova era sociale non puo mai essere 
pienamente Iranquillo ;  poiche molte nobili e grandi passioni s ’ infiamma- 
no, e lavorano all’opera r igenera tr ice ;  ma levansi anche passioni antiso- 
ciali e m a lv ag g e ; e fin le buone ta lora  divergono o trasmodano. E pero, 
aflinche il moto del p rogresso  e del legale sviluppo delle nostre islitu- 
zioni sia p iu  regolare  e piu spedito, e necessario che il Governo di V. M. 
adoperi efficacemente a conciliare le varie opinioni e conl'onderle nel pa- 
trio  sentimento di liberta  e d ’ ind ipendenza; e spieghi tu tta  1’ autorila e 
tu tto  il v igor necessario p e r  far osservare pienamente lo Stalulo e le 
le g g i ;  per impedir ogni usurpazione di quei dritli ,  che soli appartengo- 
no ali’azioue dei tre  po te r i ;  per ristabilire quel rispetto alle leggi, agli 
uflicii, alle persone, che, non solo non discorda, ma e inseparabile dalla 
vera liberta , dalla vera uguaglianza.

IY. L ’ intima unione t r a  il re ed il popolo e elemento indestrutli- 
bile di forza e di liberta. Nello esaminar le leggi, che gli verraimo pro- 
poste , onde conformar sem pre piu le nostre istituzioni al genio ed ai 
bisogni del secolo, il Senato non dimentichera mai questo grande prin
cipio, e ne prom uovera costantemente 1' applicazione; riputaudolo opera 
non punto difficile in un paese, dove il re ha sapicntemente e paterna- 
mente iniziato cio che poteva soddisfare ai giusti desiderii dei popoli, o 
lusingarne l ’am or p roprio ,  o consolarne i dolori.

V. Ma, se prim a condizione di forza e di liberta e 1’ unione intima 
del principe e del popolo, im porta  sommamente all’ interesse d ’Italia ed 
alla causa dell’ indipendenza, che questo fatto si compia negli altri sta
ti, a cui ci s tringe il dolce vincolo di fratellanza e di nazionalila ;  e chc 
quindi le forti uuila , che ne r isu lteranno, s’ annodino iu una sola coufe- 
derazione, chc, ben lungi dairoffenderne, rinvigorisca le singole autono
mic della pa tr ia  comune. II senato sente con piacere essere il Governo 
di V. M. pronto  a continuar le praliehe gia in lraprese  a questo doppio 
fine, e ne desidera sollecito l’ effetlo.

VI. I popoli, fidenti nel cuore e nelle armi proprie , non temono la 
g u e r r a ;  ma, consapevoli de’ mali che seco adduce, non la imprendono 
se non quando 1’ onor nazionale imperiosamente lo vuole. Di quest’oii<»'e 
non ha i’Italia miglior in terpre te , ne piu intrepido campione di V. M-» 
onde, se la mediazione, che hanno iu lerposta  due nazioni potenli ed aun* 
che, p iu  specialmente inleressate al mantenimento della pace europe«1) 
non potesse per avventura riuscire  al fine sperato , siamo sicuri che 
risponderanno eroicaiuente, o sire, al vostro appello le provincie o a1 
antico soggette o nuovamente per voto spontaneo riunite alio scettro c°' 
stituzionale di V. M ., il glorioso nostro  esercito, mcmore dell’aatica >a' 
ma, gia segnalato per illustri prove in questa gue rra  medesima, e par*e 
della generosa milizia nazionale coll’opera del combattere, gli altri 
tadini co’ sussidii, coi conforti, colle p reghiere , coi voti e con q u e l la  sf 
rena aspettazione di chi confida nel braccio dei forti, nella simpatia d’o?11' 
naziou generosa, nell’energia  dell’ unanime consentimenlo, nella sanl'1 
d ’imprescrillib ili  couculcati dirilli.
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II Circolo Italiano di Venezia nella sua seduta del 24 febbraio vo- 
tava il seguente in d ir izzo :

AL PRESIDENTE DEL CIRCOLO ITALIANO 
DI GENOVA.

C it t a d i n o  p r e s i d e k t e !

Nella occasione in cui la severa franchezza della parola e la solenne 
autorita del coraggio  civile provocarono dalla violenza ministeriale la 
dispersione delle loro popolari adunanze, noi proviamo il bisogno di dare 
ai Genovesi un segno della nostra fratellevole simpatia. Preghiamo la gen- 
lilezza vostra, Cittadino Presidente, di dare la m aggiore  pubblicita ad 
uno scritto che vuol far eco alia vostra  eloquente protesta.

Noi abbiamo spesso applaudito all’ energia democratica del vostro 
linguaggio, ed am m irato il generoso patriottismo che voi provasle  coi 
fatti: ora ci uniamo a voi^ come uomini liberi, e come cittadini italiani 
per dichiarare violato il sacro diritto di associazione, nella ch iusura  del 
vostro Circolo decretata dal sig. BulFa.

Nei Governi italiani e costume ormai fatto anlico l ’ adoperare  contro 
(lei loro popoli quella forza che im piegar ne sanno, ne vogliono per
1 indipendenza e per 1’ onore della nazione. Vilmente trepidanti in faccia 
■ill’ oppressore s traniero , fauno di tu t ta  la loro energ ia  miserabile mostra 
all’interno p e r  soffocare la voce di chi soffrir non consente questa  pa tria  
vergogna.

Ma la volonta popolare e potenza cui nulla resisle: i concittadini di 
Balilla e di Mazzini non indietreggiano : i decreti del ministro torinese 
»oil sospendono il procedere provvidenziale degli avvenim enli: un popolo 
che ha g iu ra to  di essere ad ogni costo libero ed italiano, lo sarft senza 
dubbio.

Chiusa una popolare adunanza, la parola che non echeggia  piu in 
quelle sale deve risuonare parla ta  in mille a ltri luoghi, serpeggiare  scritta
0 štampala per tutte  le case; la pubblica opinione con le infinite sue 
'•ocche deve ripeterne in tu tte  le forme il concetto.

Fratelli Genovesi, non vi stancate! Alla e la vostra missione, ma 
n°n superiore alia vostra fama, al vostro genio, alle vostre memoric!

Rieordatevi che la chiusura dei Circoli Toscani fu 1’ ultimo crollo al 
sistema reazionario del governo granducale. Noi non aspeltiamo dai fra- 
leUi di Genova meno di quanto hanno falto i fratelli di Livorno.

Bisogna ag ita re ,  continuameule agitare .
La grande idea italiana deve scuotere per opera vostra  le resistenze 

arislocratiche e dinastichc nel Piemonte. Per opera vostra  la piu agguerr i la  
Parte d ’ lta lia  deve riunirsi con noi, ed acclamare cong iu n lam en te :

Via lo straniero  a qualunque costo !
Viva la Costituente Italiana !
Viva 1’ Italia libera ed una!

E voi, cittadino Presidente, il quale sielc degno maestro di quel 
^ g a i o  che e spiendidissima fra le cittadine v irtu , dite in nome noslro

25 Febbraio.



ai fratelli Genovesi, chc Venezia conflda in loro, che Venezia aspetta da 
loro esempi novelli di costanza e di sacrifizio; che Venezia ripete le vo
stre  parole: A lJio ed al popolo spetta  difendere la  nostra causa.

Salute e fratellanza.
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26 F ebbra io .

GOYERNO P I1 0 Y Y 1 S 0 R 1 0  D I  Y E N E Z IA .

Gonsiderato che le monete di rame furono coniale per servire ai bi- 
sogni delle minute contrattazioni, ad uso specialmente delle classi meno 
ag ia te ;

Gonsiderato che le operazioni di agiotaggio sulle dette monete con- 
trooperano  alio scopo per  cui furono einesse, e pongono a pericolo la 
pubblica sicurezza

U ecreta:
-1. E proibito  1’ agio sulle monete di rame.
2. I contravventori saranno puniti con multa dalle lire 25  alle 1000, 

secondo le circostanze.
5. La procedura , ed il giudizio sulla contravvenzione sono di com- 

pelenza della Prefe tlu ra  dell’ ordine pubblico.

MANIN —  GRAZIANI —  CAVEDALIS.

2 6  F ebbra io .

C a r l o  A l b e r t o ,  ec. ec.

II Senato e Ia Camera dei deputati hanno ado t ta to ;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
A rt. un ico . II governo e autorizzato  a sborsare alla citta di Venezia 

un mensile sussidio di lire nuove seicento mila, da  cominciare col prinw 
gennaio 1849 , fino alla cessazione delle ostilita in quella provincia.

II miniptro segretario  di stato p e r  le finanze e incaricato dell’ ese- 
cuzione della presente legge, che verra  reg is tra ta  al Controllo generale 
ed inserta  nella Raccolta degli atti del governo.

Torino, addi 17 febbraio 1849.
CARLO ALBERTO.

2 6  F ebbra io .
AL POPOLO DI YENEZIA.

Dalla Sovranita che ti  sei acquistata avesti il dirilto , o popolo 
neroso, di detlare tu stesso le tue leggi e le misure necessarie al 
benessere. Tale dirilto e eguale  in ogni cittadino, ma nella im p o s s ib i l j |J 
che una  intiera popolazione disimpegni da se medesima gli affari dciJ



Stato, si fanno supplire i Parlamenti o le Asscmblee. In esse, quando i 
Rappresentanti da te eletti parlano o danno il voto, egli e come se par- 
lassi o deciciessi tu stesso ; e chi tenta scoraggire  il franco esercizio della 
loro parola, tradisce 1’ interesse di tutti .  Ad essi viene pu re  accordata 
1’ inviolability personale perche possano manifestare i loro sentimenti 
senza timore o r ig u a rd i ;  ed ove sortano cose poco accetle od alquanto 
severe, la discussione, cui danno motivo, scopre la verita, ed ogni esa- 
gerazione viene anche tem perata  dal giudizio della m aggioranza .

Venezia abbisogna di Rappresentanti non solo incorrultibili  ma no- 
bilmente animosi e sinceri, come lo e il nostro M anin . Ma se con inci- 
vilta dalle gallerie, con maligne iscrizioni sulle cantonate i mal consigliati 
od i tristi riuscissero a raffreddare lo zelo dei Rappresentanti,  a che gio- 
verebbe un’ Assemblea pavida o strisciante?

Le m alvaggita  abbondano anche nelle democrazie, ed e 1’ opposizio- 
ne parlam entaria  che spaventa piu che tutto le ambizioni, i soprusi,  le 
periidie. Felici i governi che sanno a p p re z z a r la ! A Luigi Filippo non 
erano scudo i fautori, ma la sola opposizione delle Gamere, se 1’ avesse 
ascoltata! Tale opposizione e nella vita politica di un popolo quello ch’ e 
nella vita individuale un vero e leale amico, che parla  schieto a costo 
di spiacerti. Un Governo libero senza l'ranca e svegliata opposizione par-  
lamentaria e un pericolo, e una bugia , e F a l ta re  della L iberty, geloso 
come quello di Dio, non tollera ne idoli, ne d iss im ulazion i; ma esige 
principii sani, a n t iv e g g e n t i ! E tu, buon popolo, se non prendi le idee e 
le abitudini degli Stati veracemente liberi, avrai subiti enormi sacrificii 
senza vantaggi, avrai cangiati i nomi e non le cose : e la sovranita nelle 
tue mani, diverrebbe come un’ arma micidiale in quelle di un fanciullo. 
lUeorda pu r  sem pre che la prima tua  salvaguardia sta nella franca pa- 
i'ola dei tuoi R a p p re se n ta n t i ! Chi ad essa muove g u e r ra  e nemico alla 
patria.

F iva  d u n q u e  il coraggio  civ ile  de lla  ven e ta  A s s e m b le a !

Dal Circolo Italiano di Venezia, 26 febbraio 4849.

2G F ebbra io .

C O M O  IS ( U F O  D E L L E  T R U P P E  N E L L O  S T A T O  T f iR E T O

ORDINE DEL GIORNO.

Nei g io rn i scorsi il Generale in capo, seguito dal Maggiore Generale 
del Genio Olivero dell’ Esercito Sardo, visitava Brondolo e M arghera, ed 
cbbe ragione di complimentare i generali Rizzardi e Paolucci per le loro 
CUre e la loro intelligenza nella gestione de’ eomandi ch ’esercitano.

generale Rizzardi, ch’ eseguir fece con somma perseveranza quasi
i *c le opere distaccate in torno Brondolo, comando parecchie mossc ad

1 duemila uomini che present« sulla p iazza di Chioggia, i quali se-
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gnalaronsi pel contegno e la precisione con cui escguivano i comandi ri- 
cevuti dal loro veterano ed intelligeute Capo.

le r i  il Generale in capo, accom pagnato  dal Ministro della guerra e 
dal Ministro della Marineria, rassegno sulla Piazza di S. Marco un Di- 
staccamento di Artiglieria, un Battaglione della quar ta  Legione, un altro 
della quinta ed il Battaglione delle Alpi di novecento uomini nuovamentc 
ord inato , che i Veneziani vedevano la prima volta, ed ammiravano l’aspetto 
marziale di q ue ’ m ontanari ,  e l ’ eleganza de’ loro vestiti.

II Generale in capo fu soddisfatto di tu tte  le truppe  che rassegno, 
e diede ordine che ogni domenica il presidio di Venezia si riunisse nel 
Campo di Marte, ove egli stesso comanderebbe le manovre di iinea, lu- 
singandosi che si trovera soddisfatto della loro is truzione, aflidata al Ge
nerale di divisione Solera.

11 tenente generale com andante in  Capo 
_____________  GUGLIELM O P E P E .

27 Febbraio.

P A R O L E  D I  G I U S E P P E  M A Z Z I N I
AL POPOLO VENEZIANO.

S critte  da F iren ze  il  2 1 febbraio corrente.

Fratelli mici. — Un abbraccio e un ricordo. Un abbraccio per la 
g loria  che voi difl'ondete sul nome santo d ’ Italia —  per la fede serbata 
alla bandiera dell’ indipendenza e della liberta, quando il tradimenlo regio 
e gli avversi fatti lasciavano voi soli a difenderla —  per F insegnamenlo 
che voi date a n o i  tu tti  della piu ra ra  virtu , la costanza : un  r icordo  
perche  come avele saputo guardare  il core dal te rrore  che vien dal ne
mico, sappiate guardare  la mente dalle illusioni che v! affacciano i falsi 
a m id .  — Splenda in Venezia 1’ idea pura ,  incontaminata di t r an s a z io n i  
codarde colla forza cieca che mira a uccidere il corpo colle false dot- 
Irine che uccidono le aspirazioni dell’ anima.

L" Italia del medio Evo traeva alternando gli auspicii da ll’ impero e 
dal Papa. La Nuova Italia, F Italia del Popolo li t r a r ra ,  benedicendo da 
Venezia e da Rom a: da Venezia che serbo il fuoco sacro della Nazione, 
da Roma che ne difFondera la luce e il calore fecondo per tu t ta  quanta 
F Italia. Roma s’ ispiro alia fede in Venezia; Venezia s ’ ispiri oggi 111 
Roma alia speranza dei g rand i fatti che stanno per sorgere  : dall’ intinia 
unione delle due citta so rgera  la potenza d ’ amore che annodera, in moto 
d ’ unica vita, tu tle  le par t i  del bel paese. E avremo forza, g loria  eterna 
e sanlila  di missione. Non badate , o fratelli, a voci insidiose che movau® 
da uomini t rad ito ri  del concetto italiano in una parte  della nostra  terra, 
da ta  anch’ ogg i  agli artelici dei r a g g ira to r i  ed ai sofismi dei corligi®111’ 
Rimanete fedeli alia religione dell’ unita nazionale. Roma aspetta quest*’ 
da Voi: Roma che non puo vivere, se non della vita d ’ltaiia. E l’Ital,a 
vivri., ne forza alcuna po tra  far che non viva, il giorno che vedra
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uomini di Venezia moverc nl Campidoglio c confondere i loro voli e lc 
speranze ed i pension degli uomini de ll 'e tcrna  cilia. Ncssuna fra le genii 
italiane po tra  resistere al prestigio esercitato dai vostri due nomi.

Ed io m ’ adopro, come posso adoperare qui dov’ io sono, il trionfo 
all’idea repubblicana rappresentata  da voi p rim i; all’idea unilaria  r a p -  
presentata da Iloma. E perche, presso a v iaggiar verso l toma, senlo pu r  
sempre p iu  vivo di giorno in giorno il desiderio di visitare la vostra 
citta, ho voluto almeno con queste poche parole fidale ad un amico, ri-  
cordarmi a molti che tra  voi mi conoscono, e raccomandarmi a tu tt i  come 
un fratello che benedice da lungi ai vostri lavori, che studia con am ore 
ciascuuo de’ vostri passi, e conlida in voi e sa che voi siete oggimai le- 
vati troppo iu alto per discendere dalla grande via che guida alia pa lr ia ,  
ai torti violtoli dei faccendieri politici che tentano sostituire la meschina 
idea d ’ una dinastia senza passato, e senz’ avvenire.

I

27 Febbraio. 

RAPPORTO SULLE FINANZE
Utto dal tr iu m v iro  Ma n in  a ll’Assemblea dei rappresen tan ti dello stalo  

di F enezia  nella  sessione del 2G febbraio  1849.

Cittadini rappresentanti!

Nel giorno 11 agosto 1848, si trovavano nelle Casse dello Slalo 
L. 820 ,874:80 , coslituite da L. 081,223:54 in danaro effettivo, da L. 30 , 
288:62 di depositi privati, e fmalmente da elfelti di valore per L. 109 , 
362:70. E poiche la spesa ordinaria di un giorno sorpassa le L. 100,000., 
quesli mezzi non polevano baslare che a poco piu  di sei g iorni di vila.

II Governo di luglio non aveva ne il dovere, ne il d iritto di ehiedere 
ai cittadini gravissimi sacrilizii per p reparare  mezzi s traord inarii ,  onde 
aliuientare le sue fmanze pel tempo fu tu ro ;  poiche il veneto e rario ,  p e r  
le decisioni del A di quel mese, andava a fondersi col sardo. E pero, non 
dobbiamo sorprenderci se le sole fonti es traordinarie  di a ttivita , che si 
trovavano in quel tempo predisposte per  sostenere l ’enorme dispendio di 
guerra, erano il prestito di un milione e mezzo imposlo alia Banca na
zionale, di cui era prepara ta  ma non attivata la istituzione, e gli argenti 
^ i  cittadini, dei quali il Governo si e ra  lino a quel momento limitato a 
ehiedere la semplice notifica.

In questa disaslrosa condizione, il Governo d ’ agosto decreto la re- 
T'isizioue di tu t t i  gli argenli  dei privati, e costitui istantaneauienle la 
l^nca naz ionale ;  co’ quali mezzi provvide alle necessita dei primi qua- 
ranla g iorni,  a  mal grado degli stenti grandissimi, procedenli daU’ inevi- 
tabile r i tardo della Zecca a ridurre  in moneta quella massa d’ argento , e 
dalle difRcolta di raccogliere le somme, che dovevano essere pagate  dalla 
"anca.

Durante questo periodo, fu fa lto .i l  piu caldo appello alla carita  pa- 
Iria degl’ Italiani, promovendo ovunque quelle collelte, le quali,  sc non 
d'edero grandissimi risu ltam enli,  valsero almeno a tener viva in tu tta



Italia la memoria di Venezia, e provarono la simpatia e 1’ adesione della 
nazione intiera alla lo lta  disuguale e terribile, che per  Ja comune liberta 
sosteniamo.

Fu  inoltre aperto  il prestito  nazionale italiano di dieci milioni, di- 
viso in azioni di cinquecento franchi ciascheduna, e qualtro  egregii nostri 
cittadini, insieme col distinto cittadino lombardo Cesare Gorrenti, si reca- 
vano in Toscana, in Piemonte ed in Roma per tentarne lo spaccio.

In tanta  difficolta di tempi, non era  sperabile un esilo felicissimo, e 
linora non possiamo annunziarvi che un ricavato complessivo di L. 516, 
175:53 (cinquecento  sedicimile-eentosettantacinque e centesimi cinquanta- 
t r e ) ,  delle quali L. 167,462:88 in danaro , e L. 548_,712:65 in obbliga- 
zioni cambiarie. Bensi il pellegrinaggio di quei benemerili commissarii fu 
utilissimo ad organizzare molti Gomitati di soccorso a Venezia, e contri- 
bu i per  la massima parte  a ll’ invio di quegl’im portanti sussidii, che ci 
pervennero dalle citta e dal Governo di Piemonte.

La citta di Genova prometteva a Venezia di acquistare 2 ,000  azioni 
del presti to  nazionale, e il  Governo del re ne aveva sccondato l’impulso 
generoso. Ma se, ad onta delle r ipetute nostre sollecitazioni, non ci i* 
permesso ancora di farvi su tale proposito  piu precise comunicazioni, 
noi conlidiamo egualmente che ben presto Genova m anterra  la sua paro
la, e m ostre ra  che intende di contribuire veracemente e con fatti efficaci 
e fecondi alia conservazione di questa  fortezza italiana.

La popolazione toscana si destava alla voce possente del suo bene- 
merito ministro delF in terno, ed inviava in questi ultimi tem pi sussidii, 
se non uguali alla grandezza  del bisogno, certamente non lievi, q u ando  
si guard i alle piccole fortune di quelli, che vi hanno contr ibu ito ;  ne du- 
bitiamo che piu fru ttuosi provvedimenti saranno presi a p r o ’ nostro da 
quel popolare  Parlam ento , dal quale la difesa di Venezia dovra pure es
sere considerata come spesa indispensabile di gue rra  per la difesa di To
scana stessa e d ’ltalia. Le citta dello stato rom ano furono pure sollecilo  
ad inviare soccorsi a Venezia; e specialmente Bologna, F e r ra ra ,  Ancona 
c il piccolo caslello d i  Russi hanno d i r i t t o  alla n o s t r a  sincera r ico n o s c e n -  
za. L ’incaricato veneto in Roma coslituiva in questi ultimi tempi un re- 
golare Comitato di soccorso, le cui corrispoudenze si estendono a tutto
10 s ta to ,  e non dubiliamo che ben presto  si faranno palesi i benefici ef- 
fetli di questa patr io lt ica  istituzione.

In ogni modo, ci e di conforto il potervi in questo momento assicu- 
ra re  che le ollerte a nostro  favore delle citta italiane e degli emigrat' 
lom bardi vanno ogni giorno aumentando, e che la Camera dei deputati c
11 Senato di Piemonte teste accordarono definitivainente a Venezia, con 
quasi unanime impulso di fra tcrna  alfezione, un sussidio mensile di 6000,
000  franchi, decorribile dal primo gennaio passato ; il quale soccorso ,  
contribuendo a sollevarci da par te  non lieve del nostro disavanzo e faceii' 
do alfluire danaro dal di fuori, diminuira in modo sensibilissimo I’ iniba* 
razzo, in cui si trova il nostro commercio d ’ importazione.

Anche i cittadini delle venete provincie, benche oppressi dalla brU' 
tale t irannia  di un gorerno  militare, inviarono qui, con mirabile esefflp10 
di coraggio  civile, alcune offerte alia p a t r ia ;  le quali, misurale dal3
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grandczza del pericolo, acquistano un prezzo tanto m aggiore ,  perche 
sono la piii energica protesta conlro un dominio, ormai diveuuto im- 
possibile.

Se non che, i ricevuli sussidii non potendo bastare  all’enorme e 
prolungato dispendio, ci lu indispensabile il r ico rre re  r ipetu tam ente alla 
carita c it tadina; c v6i sapete con quanto affettuosa, e quasi diremmo 
spontanea prontezza, i Veneziani corrisposero al nostro invito.

Un primo prestito  volontario di tre milioni fu chiesto a 42 fra i p iu  
ricchi cittadini. Essi rilasciarono altrettante loro obbligazioni cambiarie , 
le quali furono girale  alla Banca nazionale; e il Governo ne ottenne il 
rimborso mediante carta monetata di banca, ch’ebbe il nome di M oneta  
patrio ttica . F u  cosi creata una carta moneta di solidila senza par i ;  e la 
Banca, dagF inleressi delle cambiali giacenti nel suo portafoglio, trasse 
uu’ulile non lieve, inaugurando con sicuro prolitto le sue operazioni. Un 
secondo presli to  di tre  milioni fu successivamente imposlo col sistema 
luedesimo a carico di facoltosi cittadini, che non avevano contribuito nel 
prestito precedente, e furono introdotte nel melodo della tassazione alcu
ne modificazioni eque ed importantissime, le quali minorarono di g ran  
lunga g l’inconvenienti di una imposizione naturalmente a rb itra r ia  e do
lorosa.

Con questi mezzi si procedette fino al termine di novem bre; per la 
qual epoca si dovette provvedere con nuovi espedienli alle spese di guer
ra, che la incerta  condizione politica non permetteva di diminuire.

Una sovraim posta  di 12 milioni fondata sull’ eslimo, da equilibrarsi 
opporlunamenle merce un equo r iparlo  sul dazio consumo e sulla tassa 
arli e commercio, e pagabile nel corso di 20 anni, servi a porre per 
huigo tempo l’ erario  in condizione di supplire ai bisogni del pubblico 
servigio, essendo sla la  ceduta al Comune di Venezia, che ne anticipo al 
Governo il valsente con altrettanta carta  monetataj ch’ ebbe il titolo di 
Moneta del Comune di F enezia .

II voto quasi unanime, col quale il Consiglio comunale a serutinio 
segreto sanciva questo nuovo gravissimo sacrifizio, sara  una delle pagine 
piu gloriose della nostra  santa rivoluzione.

Una parte  degFimmobili, di ragione del pubblico erario , fu ceduta 
a<l alcuni pii Stabilimenti in cambio di metalliche austriache e di libretti 
della nostra  Cassa di r isparm io :  onde abbiamo ricavata la somina di cir
ca L. 400 ,000 . Ma indarno abbiamo tentata la vendita dei rimanenli im- 
■nobili, dei quali in tempi migliori l’ erario  veneto po tra  piu opporluna-  
Mente disporre.

Presliti all’ eslero non furono possibili. E dobbiamo in conseguenza 
concludere chc quasi unicamente coi nostri p roprii mezzi, e merce l’ener-

ispirata dalla fede di una certa vittoria, siamo finora riusciti  a far 
c°sa che pareva agli uomini pratici im possibile ; abbiamo, cioe, resistito 
Per oltre sei mesi ad uno slipendio cosi sp roporz ionato  alle nostre forze; 
n°n abbiamo mai, dopo il primo mese, lotlato colle urgenze del momen- 
lo; perche i fondi necessarii all’ andamento della cosa pubblica furono 
se>upre, in tem po utile e senza angustie , p red isp o s t i ;  e possiamo presen- 
a,,ci all’Assemblea, consegnando le fiuanze in condizione migliore assai
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di quella, in cui le abbiamo ricevute. Cosicche i timiili, che si allarmano 
per  voci vaghe ed infondate, possono avere la certezza che nessuii nuovo 
ed estraordinario  provvedimento e per ora  necessario; e che, sc la guerra 
si p rolungasse, o, p iu  precisamente parlando, se si prolungasse la pre
sente incertezza anche dopo il mese di m aggio, T Assemblea ha tutto il 
tempo necessario per  discutere e decretare quelle disposizioni, che cre- 
dera  piu utili al paese, con lo scopo specialmenle di evitare emissione 
di nuova carta  monetata.

Che se vogliamo considerare quanto fece il Governo per  sostenere il 
credito della car ta  di Venezia, comincieremo a r icordare  lo studio posto 
a fondarla sopra  basi indipendenti dal credito pubblico dello Stato, dau- 
do all’una specie le garan tie  del crcdito privato, ed all’a l t ra  il carattere 
di comunale, e il fondamenlo di un’imposta certa e determinata, che ogni 
Governo ha d ir i t to  di decretare e di cedere, e nessuna successiva ainmi- 
nistrazione avrebbe sufliciente interesse di annullare. E dopo avere oppor- 
tunam ente  fatto appello al singolarissimo buon senso del nostro  popolo, 
e vinte le diflicolta della p rim a impressione prodolta  da una istituzione 
qui inusitata, abbiam o procura to  di seguirne con occhio vigile Panda- 
m ento , astenendoci con ogni cura dalle misure rigorose e violenti, che 
nuocono sempre. Percio abbiamo regolata , per  quanto ci fu possibile, 
1’ emissione elFettiva della carta  a seconda delle condizioni della Borsa; 
abbiamo creato cedole di minimo valore, mettendole in circolazione, 
quando veramente r isu ltarono  indispensabili; abbiamo ba ttu to  monete 
nuove di rame e quelle di quindici centesimi correnti, aumentandone ogni 
g io rno  la massa.

Certamente, il bisogno continuo di esportare  danaro efletlivo per 
l’ acquisto delle sussistenze, e la sfiducia, inevitabile nei rivolgimenti po
litici, che nasconde i tesori, e li nasconderebbe tanto piu, se il Governo 
si mostrasse capriccioso o senza molivi gravissimi violento, produssero 
un aumento nel prezzo delle monete metalliche e crearono non lievi im- 
barazzi alia popolazione e al Governo. Ma se riflettiamo, come talc disa
gio si manifesti dovunque, e specialmente nella uemica A ustr ia ;  e se 
ricord iam o anzi come la nostra  carta  abbia per  lungo tempo avuto un 
prezzo cambiario piu elevato dell’ au s t r ia c a ; dovremo convincersi che i 
risultamenti furono migliori assai delP aspettazione, e ci persuaderenio 
che la  stessa solidita della ca r ta  nostra  ci fu sotto qualche punto di vista 
nociva, eccitando l’ esportazione delle lire elFettive per Trieste, dove la 
moneta metallica difettava m aggiorm ente  e valeva di piu.

Per evitare poi il pericolo piu grave, quello, cioe, che gFimporlatoi'1 
di oggetli di p rim a necessita s i  astenessero dall’ affluire nel nostro porto, 
per la  diflicolta del r im borso , abbiamo nuovamente fatto appello all’in®' 
sauribile  carita cittadina, e prom osso un cambio di moneta metallica con* 
t ro  car ta  monetata, ad oggetto  di costituire un fondo alla Commission® 
annonaria, col quale perm utare  a prezzi di convenienza la carta a quebj 
che im portassero  oggetti  di p rim a necessita. Dopo tan ti  sacrificii, 
dai Veneziani la Camera di commercio, che assunse e compie con fervid0 
zelo 1’ incarico, giunse a raccogliere  la ragguardevole  somma di li*c
4 5 0 ,0 0 0  circa, delle quali lire 10 0 ,0 0 0  circa al pari.  Al quale daoai'0
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avendo il Governo determinato di aggiungere  lire 150,000 dai p roprii  
fondi ed altre lire  150,000, che si potranno r i t ra r re  dalla Zecca, mediante 
la monetazione degli argenti acquistati dal Governo, ch ’erano deposti al 
Monte di Pieta e non l'urono in tempo utile r isca tta ti ;  venne istituita una 
Cassa di cambio, la quale^ se non e sufliciente a supplire  a tu tte  le do- 
liiande, giova almeno a soddisfare alle piu urgenti ,  senza impedire le pe r
mute e nuocere al commercio di esportazione, che ci e tanto necessario 
di conservare.

Analoghi provvedimenti furono adottati anche per Chioggia ; e quan- 
do riceveremo dal Piemonte e da altri stati d ’ Italia i promessi sussidii, 
ci proponiamo di dare una estensione maggiore alle operazioni di queste 
Casse di cambio, il cui effetto dev’esser quello di a l t ra r re  viveri a Vene
zia, ed impedire il deprezziamento della noslra  carta monetala.

Cerlamente, il rimedio radicale, perche si sostenesse al pari, o qua
si, sarebbe quello che gli a ltri stali <T Italia la riconoscessero, od almeno 
aliilitassero le pubbliche Casse a riceverne fino alia concorrenza di una 
determinata somma in soddisfazione parziale d ’imposte. Vi abbiamo, in 
una precedente comunicazione, amnmziata la condizione delle tra tta tive 
da molto tempo incamminate per riuscire a questo importantissimo sco
po; e speriamo che il vostro indirizzo ai governi d ’ltalia  otlerrft quel- 
resaudim ento , che le ripetute nostre sollecitazioni hanno gift predisposlo.

Noi eertamenle non c’ illudiaino sulla gravita  della nostra  condizio
ne : ma confidiamo nella saggezza dell’Assemblea e nel suo patr io tt ism o; 
confidiamo nel concorso d ’ Italia e nel buon senso del nostro p o p o lo ; 
confidiamo ncll’avvenire, nella santita  della causa, per la quale combat- 
liamo, e nel p rem io , ch’ e dovuto ai nostri palimenti e alia nostra  per-  
severanza.

Neli’atto che v ’ invitiamo ad inlrodurre quegli u lterio ri  r isparm i, che 
saranno possibili senza grave scossa a tante famiglie, e senza detrimento 
della difesa e della tranquillita  pubblica, alia quale ogni altro r igua rdo  
dev’ essere da una saggia  amministrazione subordinato, vi preghiamo di 
osservare, come, nel periodo da  22 marzo a 12 agosto , si sieno spesi 
,n cifre rotonde 21 milioni, mentre, nell’ uguale periodo da 12 agosto a 
tutto dicembre, se ne sono spesi soli i i  e m ezzo; la quale difl'erenza, 
che in molta parte  certamente dipende dalle circoslanze mutate, provie- 
»e anche essenzialmenle d ag l’ in trodolti  miglioramenli, e dai p rocura t i  
‘isparmi.

E ppure  la forza di te r ra  e di mare fu aunientata : fu provveduto 
all’abbigliameuto dei militi, avendo per  cio solo speso finora circa un  
Wdione e mezzo di lire : nuovi vastissiini ospitali militari furono eretti : 

c ase rne  furono r is taura te  e provvedute del necessario : il materiale da 
Suerra accresciu to : l ’approvvigionamento di Venezia, mediante le solerti 
Cl>re della Commissione annonaria , assicuralo. I lavori dell’Arsenale, che 
s°tto l ’austriaco dominio occupavano poco p iu  di 800  uomini, ne impie- 
garono 2 5 0 0 :  si diedero sovvenzioni a pii Stabilimenli e al Comune per 

562,300 : si provvide alle m agg ior i  necessila del povero e degli esu- 
J* e nessuna pubblica amministrazione ebbe difetto di fondi per p rogre-  
lre nel suo ordinario  andam ento : anzi le dotazioiii furono sempre fa-
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cili e p ronte , ue alcuno avrebbe potuto accorgersi chc Venezia fosse cit
ta  assetliala da otto mesi, ed ii suo Governo lottasse con diilicolta sem- 
pre  rinascenti.

E poiche un governo popolare doveva, prima d ’ ogni a ltro  intcres- 
se, tutelare quello del popolo , senza eccitare pretensioni infondate e sov- 
verti tr ic i ,  o spcranze vane, clie sono sempre seguite dal d is inganno ; fu
rono dccretati nella citta lavori s traord inarii  per occupare gran  parte 
degli artieri, che rimanevano o z io s i : merce i quali provvedimenti, un 
altro  migliaio di uomini e occupato in lavori necessarii od utili alla con- 
servazione e al decoro della citta e dei pubblici Stabilimenti, e tutte le 
domande che potevano giustamente esser soddisfatte, lo furono.

II Governo doveva inoltre nel tempo stesso essere scrupoloso man- 
tenitore dei suoi obblighi, affinche la fede pubblica non ne soffrisse; c 
percio ha pagati  e paga esattamente g l ’ interessi del suo debito, e, co
me ha m antenuto finora, cosi m an terra  sempre la serupolosa osservanza 
delle controllerie adottate per 1’ emissione e Pam inortizzazione della car
ta  m o n e ta ta ; in modo che nessuno possa mai muovere dubbio sulla con- 
servazione inviolabile di quelle garan tie , che dalle leggi fondamentali di 
essa furono assicurate.

Una prova ne aveste nelle ripe tu te  ammortizzazioni, che pubbliea- 
mente si fecero della moneta patr io tt ica , appcna alcuni benemeriti citta
dini concorsero ad estinguere anticipatamente le obbligazioni cambiarie, 
che avevano emesse in cauzione della moneta medesima.

L ’ en tra re  in minute osservazioni sulle varie parti te  che si compren- 
dono nel resoconto, che vi assoggettiam o, sarebbe tedioso ed inopportu-
iio . Voi avrete so l t ’occhio il p rospetto  generale dell’ amministrazione a 
tu t to  gennaio (*), i cui documenti giustificativi sono posti a disposizione 
dell’Assemblca. Noi vi preghiaino di esaminarlo attentamente. Da tale stu
dio confidiamo abbia in voi a sorgere  il  convincimento della grande cu
r a ,  che abbiamo posto, per  quanto in tempi cosi agitati  era  possibile, 
ad amministrare utilmentc il danaro  del popolo.

E d  or concedeteci po r  fine a questo ragguag lio  con una osscr- 
vazione.

La tranquill i ta  in terna, e la scambievole fiducia fra governanti e go- 
vcrnati,  sono il precipuo fondamento del credito pubblico, anche negli 
s tati p iu  solidamente costituiti. Quanto non sarauno esse maggiorinenlc 
neccssarie in questa  citta s tre t ta  d’assedio, che sostiene le enormi spese 
di g u erra ,  quasi unicamente con carta  monetata ?

E pero voi, ciltadini rappresen tan li ,  facendo presiedere a tutte le 
deliberazioni vostre la concordia ed il senno civile ( ne aitrimenti p°" 
t rebbe un’Assemblea eletla dal popolo veneziano, che di concordia e d> 
senno civile ha dato e da si splendidi esempi ), farete con cio stesso un 
eflicace provvedimento di fmanza. II credito ed il p rezzo della nostra 
carta  monetata d ipenderanno dalla fiducia, che ispireremo al paese e ai' 
1’ Italia. E voi per certo non dimenticiierete mai che la questione delle 
finauze e per Venezia una questione di difesa e di vita.

O  I* prospetto qui aceennato si dispensa in aggiunta alla Gazzetla.
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ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTAINTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 26 febbraio.

(P residenza del cittadino Calucci.)

L ’ adunanza ha principio alle ore 12 e 1/4.
Si legge il processo verbale della sessione precedentcj ch’ e ap

provato.
Quindi il presidente  da comunicazione della dispensa chiesta dal 

rappresentante Tommaseo dal concorrere alia redazione dell’ indirizzo ai 
governi di Roma, di Toscana c di Sardegna, per l ’ammissione nei loro 
stati della nostra  carta  m oneta ta ;  in terrogata  l’Assemblea, la dispensa e 
assentita, e gli viene sostituilo il rappresentante  Nicolo Rensovich.

Succcssivamente, viene porta ta  dal presidente  a cognizione dell’As- 
semblea una mozione d ’urgenza  del rappresentanle  Erinenegildo Chiere
ghin per u n  progetto tendente a  m e n o m a r e , o possibilm ente togliere 
<jl’ inconvenienti che derivano dalla eccedente oscillazione del cambio.

II presidente: Siccome il Governo dovrcbbe Ieggere il rapporto  sul
le finanze, che potrebbe spargere  qualche lume sulla queslione, cosi, se 
il n ippreseutante  Chiereghin non insiste sull’ urgenza, si potrebbe rimct- 
tere la discussione dopo che 1’ Assemblea abbia inteso il rapporto  go- 
vernativo.

II rappresentante Chiereghin : Convengo.
II presidente: Allora pregherei il Governo di Ieggere il rapporto .
II rappresentante tr ium viro  M anin  monta alia bigoncia e da le ttu ra  

del sopraccennato rapporto ,  che vieae accolto dall’Assemblea con segni 
di approvazione, e quindi distribuito a stampa ai rappresentanti .  ( Fedi- 
?ie sopra i l  te n o re .)

II presidente : Ora invito l ’Assemblea ad occuparsi sulla questione 
di urgenza, relativamente alia proposta  del rappresen tan te  Chiereghin, 
concepita come gia lessi. V’e alcuno che domandi la parola sull’urgenza?

II rappresentante L . P a sin i:  Vorrei che la proposta  fosse formulata.
II rappresentante Chiereghin : Io ho presentata una mozione, non 

} ho formulata, perche non intendea portare  un p rogetto ,  ma soltanto 
■nvitare l’Assemblea a nominare una Commissione perche appunto studii 
"a progetto , onde evitare gP inconvenienti che derivano dalle oscillazioni 
del cambio. Domando dnuque che il rappresentante  L. Pasini si chiari- 
Sca nieglio.

II rappresenlante Baldisserotto : Noi ci dobbiamo occupare in breve 
el Regolam cnto; in esso e stabilito che la Camera nom inera  quattro  
onimissioni, fra le quali trovo quella della finanza; credo che la pro- 

P°sta del rappresen tan te  Chiereghin non sia di tan ta  im portanza  da far 
|l0niinare una Commissione : quella Commissione, che ve rra  elctta dal- 

Assemblea p e r  le fmanzc, po tra  occuparsi di questa , d ’altronde im por- 
a,1te cosa.



11 presidente  pone a’ voli la mozione d ’urgenza. Riuscila dabbia la 
prova , si passa alla conlroprova. La mozione e scarlata.

E quindi invitato il re la tore  della Commissione, incaricata dell’esa- 
me dell’elezione del dott. Pasqualigo, a leggerne il rapporto .

II relatore Fovel legge il rapporto .
II presidente: Se nessuno domanda la parola contro le dccisioni del

la Commissione, si porranno  ai voti le conclusioni della medesima, cioe 
che la nomina del rappresentan te  dott. Pasqualigo sia valida.

Le conclusioni vennero accettate ; quindi il rappresentan te  Pasquali
go e ritenuto  qual membro dell’Assemblea. Sta p e r  altro il fatto della 
di lui r inunzia ;  e quindi PAssemblea d ichiarera se vuole o no accettarla.

Si da le t tu ra  dell’ a tto  di r inunzia.
II presidente: Pongo dunque ai voti se l’Assemblea intenda d ’ accet

tare  la rinunzia.
La rinunzia non fu accettata. E invitato il re la tore  della Cominis- 

sione pel p roge tto  del Regolamento a leggere il p roprio  rapporto .
II rappresentante L . P a s in i : ( legge ) :
Nell’ adunanza 18 corrente , l’Assemblea ha stabilito che la Comniis- 

sione per la compilazione di un Regolamento interno dovesse studiarne 
preliminarmenle le massime fondamentali, e qualora lo credesse o p o r 
tuno e prima di procedere alia compilazione, dovesse assoggettare  que
ste massime fondamentali alla deliberazione ed all’ approvazione dell’As- 
semblea. Fu  inoltre s tabilito  che la Commissione fosse composta di nove 
m em bri, e che pe r  l ’acceunato studio preliminare dovesse tenersi una 
conferenza nel giorno 19 fra i membri della Commissione e gli altri 
nove rappresen tan ti  che, dopo loro, all’ atto della nomina, avessero ot- 
tenuto  m agg io r i  voti.

La  conferenza fra i diciotto rappresen tan ti  si tenne il giorno pre- 
f i s so .  F u  lungamente discusso sulla convenienza di dividere P A ssem blea  
iu  Sezioni od Ufficii per  lo studio preliminare dei p rogetti  di legge e di 
ogni a l t ra  p ropos ta ,  ovvero di prescindere dalle Sezioni od Ufficii pel’ 
is ti tu ire  alcune Commissioni perm anenti,  cui affidare per regola  genera le  
F esame preliminare di determ inati  a rg o m en ti ;  o di eleggere, secondo i 
casi e  pei singoli ogge tt i ,  Commissioni speciali. Si trovo che le Sezioni 
od Ufficii offrono talvolla nelle discussioni prepara torie  van taggi che non 
si po trebbero  ottenere certamente qualora  lo studio di una q u e s t i o n e  se- 
guisse soltanto presso una Commissione permanente o presso una Coni- 
missione speciale, composte le une e  le  altre per ordinario di un piccol 
numero di rappresen tan ti ;  fra  i quali van tagg i,  principalissimo e quello 
di far partecipare ognuno alio studio preliminare della questione. Ma 
dall’ altro lato, e in considerazione del modo in cui le Sezioni od Uffic11 
sono coslituiti; dello scarso num ero dei rapp re sen tan t i ;  della probab il ity  

che g li uomini dotati di cognizioni speciali non trovinsi sempre ripartit* 

convenientemente ne’ varii Ufficii, cosicche nel formare le C o m m is s io n i  
non si possa t r a r re  d a i  luini e dalla sperienza loro tu tt i  i d es id er a b i  i 

van tagg i,  il consesso fu unanime nell’adottare  :
Che PAssemblea, per la previa discussione delle proposte ,  debba e> 

sere divisa iu Ufficii;

224



Che inoltre debbano istituirsi Commissioni permanenti per 1'esame e 
la prima tra ttazione di materie determinate;

E che debbansi finalmeute eleggere, secondo i casi, Commissioni 
speciali.

Con questi principii, fu compilato il p rogetto  di regolamento, che 
veune Heri d is tr ibu ito :  non si tenne conto della proposta di alcuno, che
lo studio preliminare degli argomenti potesse talvolta farsi dall’Assem- 
blea, costituita in Comitato o Commissione generale.

Si discusse egualmente a lungo sul modo di votazione, e se di re 
gola generale il voto dei rappresentanti debba essere segreto o palese. 
Si convenne ad unanimita, meno uno, che debba essere segreto, quando 
trattasi di nomine ; ma dodici, di diciotto membri della conferenza, ri-  
tennero che, di regola generale, il voto non debba essere palese. Nel se- 
no della Commissione sette membri ritennero egualmente, che, di regola 
generale, il voto debba essere segreto, e due soltanto che debba essere 
palese. I motivi, che militano a lavore dell’una e dell’altra opinione, so
no cosi noti, e furono tante volte e iu tante occasioui discussi, che ab- 
biam creduto inutile di riferirli. Essi vi saranno posti so tt’occhio dai 
varii oratori,  nella trattazione che avra luogo al vostro cospetto del- 
1’ importante argomento.

Siamo poi stati unanimi nell’ ammettere una terza massima fonda- 
mentale, che, cioe, salvo il caso di urgenza, nessun progetto di legge 
possa essere votato definitivamente se non dopo tre  deliberazioni, ad in- 
tervalli 1’una dall’ altra  non minori di tre giorni.

Tutte le altre  basi principali, tu tti  i particolari del Regolamento, 
avete potuto rilevarli dal progetto  che vi fu distribuito, e non crediamo 
necessario di passarli in rassegna. Aggiungererno solo che due fra i 
membri della Commissione desidernno vi sia fatla menzione delle loro 
dissenzienti opinioni su tre articoli del Regolamcnto. Opinano, cioe_, che 
alle quattro  Commissioni permanenti dell’art. 23, sia aggiunta  una Com
missione polit ica ;  che le Commissioni permanenti (art. 21) possano esteu- 
d«re i loro studii e le loro discussioni su tutte le materie abbracciate 
dal loro nome, e abbiano quindi diritto d ’ in iz ia t iva ; e finalmeute che 
nessun liniile (art. 52) sia posto al numero delle volte, che un rappre
senlante puo par la re  sulla medesima quistione.

PROGETTO

DI UN REGOLAMENTO INTERNO

PER L ’ ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA.

Capitolo I. — Della presidenza dell’Assemblea.

L’Assembled ha un presidente, due vice-presidenti, quattro segretarii e due 
4>*estori.
S| H presidente ed i vicepresidenti sono nominati per un mese; ma possono es- 
la 6 I lcletli- Ogni mese escono di carica due segretarii; per la prima volta li designa 

s°rte, per ]e altre l’azianita di nomina. Essi pure sono rieleggibili.
• I questori sono eletti per tutta la durata della sessione.

T. VI. 15
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4. II presidente e nominate) a maggioranza assoluta e per ischede. Se dopo due 
prove, nessunp ottenne la maggioranza assoluta, si votano a scrutinio di ottazione i 
due nomi che nella seconda prova hanno ottenuto maggior numero di voti.

5. I vicepresidenti, i segretarii ed i questori sono nominati per ischede a mag
gioranza rejativa.

G. Le prineipali attribuzioni del presidente sono:
«) mantenere 1’ordine nell’ Assemblea,
b) curare l’osservanza del Regolamento,
c) accordar la paro la ,
d) precisare o forinulare le questioni da porsi a’ voti,
e) annunziare il risultato delle votazioni,
f )  pronunciare le decisioni dell’Assemblea,
<j) parlar in nome e conforme alle deliberazioni dell’Assemblea,
li) assegnare le petizioni alle Commissioni permanenti.

7- II presidente in ogni adunanza da notizia all’Assemblea delle comunicazioni 
clie la riguardano.

8. Se il presidente vuol prendere la parola in una questione, lascia il seggio 
della presidenza, e non lo riprende se non dopo fatta la votazione sulla questione.

9 .  I vicepresidenti suppliscono al presidente per ordine di eta.
-10. Le funzioni dei segretarii sono:

a) compilare e leggere i processi verbali contenenti le risoluzioni prese dal- 
1’Assemblea, e sommariamente quant’ altro di notevole fosse occorso nelle adunanze,

b) invigllare sulla redazione del complete ragguaglio delle adunanze da iii- 
gerirsi nel foglio ufficiale,

c) inscrivere i rappresentanti, che chiedono di p a rla re , secondo 1’ ordine 
della dom anda,

d) rilevare l’esito della votazione,
e) tener nota delle deliberazioni dell’Assemblea.

11. I  questori hanno il carieo di tutti i provvedimenti relativi al materiale ed 
alle spese dell’Assemblea.

Capitolo II. — Del buon ordine interno ed esterno dell’Assemblea.

12. Al buon ordine interno ed esterno dell’Assemblea provvede in nome di lei 
il presidente.

13. P er intervenire alle adunanze, ognuno dovra uniformarsi alle discipline pre- 
seritte con ispeciale avviso della presidenza.

11. Nessuno, che non sia addetto al servizio dell’ Assemblea, puo introdursi nel 
riclnto ove seggono i rappresentanti.

15. Durante 1’adunanza, l’uditorio serba il silenzio. Gli e vietato ogni segno di 
opprovazione o disapprovazione.

16. Chi turba 1' ordine e escluso dalla sala , ed al caso punito secondo lê  legg1- 
Se il presidente lo trova necessario, puo anche far isgombrare la sala dall’uditono.

17. P er la sicurezza interna ed esterna dell’ Assemblea il presidente richiede e 
autorita e la forza pubblica. Ogni magistrato ed uflieiale etenuto ad obbedire Imnw- 
diatamente agli ordini diretti del presidente, o di chi e delegate da lui.

Capitolo III. — Degli Ufficii> delle Commissioni permanenti e delle 
Commissioni speciali.

18. L ’ esame preliminare delle proposizioni, assoggettate alle d e l i b e r a z i o n i  della 
Assemblea, viene fatto o dagli Ufficii, o dalle Commissioni permanenti, o d a lle  to  
mission! speciali. .

1 9 .  L ’Assemblea si divide in tre Ufficii, composti ciaseuno, per e s t r a z l ? n e ( T n j 

sorte, di un egual numero di rappresentanti, da rinnovarsi in simil modo ad o0 
due mesi. ■ , ^

20. Appena seguita l’estrazione dei nomi, ciascun Ufficio nomina, per iscnea 
a maggioranza relativa, un presidente ed un segretario.
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21. Ciascun Ufficio discute separatamente le proposizioni che gli sono trasmesse 
dall’ Assemblea, e null’ altro. La convocazione degli Ufficii e fissata nell’ ordine del 
giorno dell’ Assemblea.

22. Quando la discussione e term inata, ogni Ufficio, alla maggioranza relativa, 
nomina did proprio seno un membro della Commissione incaricata dell’ulteriore esame 
dell’argomento e di fame rapporto all’Assemblea. Questa potra, di caso in caso, or- 
dinare agli Ufficii la nomina di un maggior numero di commissarii.

23. L ’ Assemblea avra inoltre quattro Commissioni perm anenti, e sono:
I. Commissione di guerra e di marina.

Ii. Commissione di finanza, arti e commercio.
III. Commissione di legislazione civile e penale.
IV. Commissione di amministrazione interna, culto, istruzione e beneflcenza.

24. Ciascuna Commissione permanente sara composta di undici rappresentanti.
25. All’elezione delle Commissioni si procedera nel modo seguente. L ’Assemblea 

nomina dapprim a, con iscliede ed a maggioranza relativa, cinque rappresentanti, i 
<iuaii, nel giorno che sara determ inate, devono presentare una lista dei nom i, da 
essi reputati idonei a comporre ognuna delle quattro Commissioni. La lista sara štam
pate e distribuita a tu tti i rappresentanti. L ’Assemblea, senza esser tenuta a seguire 
quelle liste, procedera, per via di schede ed a maggiorita relativa, alla nomina degli 
undici rappresentanti per ciascuna delle quattro Comnissioni permanenti.

26. Ogni due mesi si fa una nuova elezione delle Commissioni, ma senza pre
via formazione delle liste. I membri delle Commissioni permanenti possono essere 
t'ieletti.

27. Si puo appartenere nello stesso tempo a due Commissioni permanenti.
28. Ogni Commissione nominera un presidente ed un segretario, per ischode ed 

a maggiorita relativa.
29. Ciascuna delle quattro Commissioni discute soltanto sulle proposizioni, che le 

sono trasmesse dall’ Assemblea, e sulle petizioni, che le saranno rimesse dal presi
dente. Dopo la discussione, la Commissione permanente elegge uno de’ suoi membri 
a relatore.

30. Ogni rappresentante puo assistere, ma senza voto deliberative o consultivo, 
alle conferenze delle Commissioni permanenti.

31. Una Commissione permanente puo ehiedere che tutti od una parte de’ suoi 
membri tengano conferenze sopra un determinate oggetto con altra delle Commissioni 
permanenti.

32. L ’ ordine del giorno delle Commissioni permanenti e affisso nella cancelleria 
Qj'll’Assemblea. Esse nei loro lavori seguiranno preferibilmente l’ordine di presenta- 
zione per le petizioni, e per le proposte quello che fosse determinate dall’Assemblea

33. L ’ Assemblea puo anche deferire 1’ esame ed il rapporto intorno ad un de
terminate affare ad una Commissione speciale, da nominarsi di volta in volta in adu- 
naiizd generale.

34. Qualora I’Assemblea debba eleggere una Commissione speciale, fissa prima, 
s°pra proposta della presidenza, il numero dei commissarii; poi determina se voglia 
>,r la nomina per ischede ed a maggioranza relativa, ovvero per alzata e seduta, 
ascinndo, in questo caso, la facolta di proporre i nomi alia presidenza.
. 55. I  rappresentanti, autori delle proposizioni demandate all’esame delle Corn- 

mssioni permanenti e delle Commissioni speciali, hanno diritto di prender parte alle 
'-tnssioni, ma senza volo deliberative.

36. I rapporti delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali saranno 
lit* u!le, st;u|ipe e distribuiti ogni qualvolta cio fosse ritenuto opportuno dall’Assem- 

e<>- Nei rapporti si fara menzione del voto e dei motivi esposti dalla minoranza, ove 
RUesta lo domandi.
nii■ • • Commissioni elette dagli Ufficii, le Commissioni perm anenti, e le Com- 
^ ° ! »  speciali potranno ritrarre  dal Governo, o da altre au to rita , quelle comuni- 
p j 0111 c^e loro occorressero, col mezzo dei loro presidenti, segretarii, o relatori. 
;n,i*a.nn° anche richiedere notizie e consigli da uomini p rivati, e schiarimenti dagli 
,Utori delle petizioni.
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Capitolo IV. — Delle petizioni.

------ 38. Tutte le petizioni devono essere in iscritto e firmate. Si presentano al pro-
tocoilo dell’ Assemblea, che ne tiene un registro speciale.

E  vietato di portarle in persona all’ adunanza.
39. Le petizioni sono d istribu te dal presidente fra le varie Commissioni perma

nenti, secondo 1’oggetto cui si riferiscono: le Commissioni non danno corso alle pe- 
tizioni di mero interesse privato, e ne fanno un semplice annunzio all’Assemblea. Su 
tutte li'* altre , si fa rapporto , proponendo o l’ordinq del giorno, o la semplice tras- 
missione, o la trasmissione con raccomandazione al potere esecutivo, o le altre con- 
clnsioui che fossero del caso.

Capitolo V. —  Delle proposizioni fatte all" Assemblea.

40. Ogni proposizione di un rappresentante sara fatta in iscritto , deposta sul 
banco ed annunziata dal presidente ali’adunanza.

41. La proposta viene messa all’ ordine del giorno per la seguente adunanza, 
nella quale 1’Assemblea decide se debba esser presa in considerazione, dopo uditi, se 
occorrano, brevi schiarimenti del proponente.

42. Se 1’ Assemblea trova di prendere in considerazione la proposta, ne rimette 
l’esame o agli Ufficii, o ad una Commissione perm anente, o ad una Commissione 
speciale, perche ne sia fatto rapporto.

43. Se l’autore della proposta crede ch ’ essa sia u rg en te , 1’Assemblea, qualora 
premia in considerazione la domanda d ’urgenza, inearica o gli Ufficii od una delle 
Commissioni permanenti a fare rapporto sull’ urgenza nel tempo che sara da lei me- 
desima determinate. Se 1’Assemblea riconosce 1’urgenza, la proniuicia, rimette la pro
posizione alla Commissione perm anente, o agli Ufficii, e fissa il momento in cui il 
rapporto le sara presentata.

44. Dopo il rapporto , 1’ Assemblea fissa il giorno della discussione. Nel giorno 
fissato ia discussione e aperta.

45. Le emende su qualsiasi proposta od articolo di proposta devono essere in 
iscritto, e consegnate al presidente.

L ’ Assemblea non delibera sopra alcuna em enda, anche se sviluppata dal suo 
autore, quando non sia appoggiata da un altro rappresentante.

Un’ emenda che sia proposta durante la seconda deliberazione, e rimessa o' 
diritto all’esame della Commissione, se il relatore lo domandi.

46. Ogni emenda, presentata e non assoggettata a voto nel corso di u n ’ adunan
za, e riservata per 1’adunanza seguente.

47. Una proposta, su cui sia aperta la discussione, puo essere dal proponent« 
ritira ta ; ma, se un altro rappresentante la ripiglia, la discussione continua.

48. Salvo il caso d’ urgenza, nessun progelto di legge sara votato definitivarn®- 
te , se non dopo tre  deliberazioni, che si seguiranno ad intervalli non minori di t'1 
giorni.

La prima deliberazione versera particolarmente sulla trattazione dell’a]'?0' 
mento. Questa finita, 1’Assemblea decide se debbasi passare alla seconda deliberazione

In questa si procedera al voto di ciascun articolo e dell’emende relative; I1 
1’Assemblea decide se debba seguire la terza deliberazione.

In quest’ ultimo stadio, in cui prenderansi nuovamente in disamina 1’ insienie 
le particolari disposizioni del progetto, si procedera al voto definitivo. .

Le nuove emende, clie fossero presentate dopo chiusa la seconda deliberazw' > 
dovranno essere comunicate alia Commissione incaricata del rapporto, almeno un g10 
no prima che incominei' la terza deliberazione. ^

Se poi ne fossero presentate nel corso stesso della terza deliberazione > 
potranno essere definitivamente adottate se non dopo che 1’Assemblea, di cio intl‘ ^  
g a la , avra dichiarato di preuderle in considerazione, e le avra rimesse all e»» 
della Commissione.



49. Se, ni finire di una delle tre deliberazioni. il progetto e respinto, non potrti 
prima di tre mesi essere riproposto ali’Assemblea. Polranno, pero, venti rappresen
tanti, due giorni dopo, chiedere che 1’ Assemblea lo riprenda in considerazione; m a, 
se fosSe rigettato un’altra volta, non potra essere piu riproposto che dopo tre mesi, 
a meno che l’Assemblea per mutate circostanze non decida aitrimenti.

50. I  progetti di legge proposti dal Governo sono letti ali’Assemblea, e preceduti 
da una esposizione di motivi.

L ’Assemblea ne ordina la trasmissione ad una delle Commissioni permanenti 
o agli Ufficii, od elegge una Commissione Speciale per farne rapporto. P er le propo
sizioni di urgenza, si seguiranno le norme stabilite đull’art. 43.

Capitolo VI. -— Dell' ordine nelle adunanze.
51. It presidente apre e cbiude le adunanze; nell’aprirle pronuncia le parole: 

Nel nome di Dio e della patria incomincia Vadunanza. Per cbiuderle, e per fissare 
il giorno e l’ora in cui si terra l’adunanza seguente, consulta l’Assemblea.

52. Nessun rappresentante puo parlare prima di aver domandato al presidente la 
parola e di averla ottenuta, Non si puo parlare che dalla tribuna , se il presidente , 
per brevissimi cenni, non permetta di farlo dal posto. Nessuno puo parlare piu di tre  
volte sulla medesima questione, senza che l’Assemblea espressamente vi acconsenta.

53. Non si deve interrompere ehi parla.
54. Se 1‘oratore esce dalla questione, il presidente ve lo richiama. Non puo cs- 

sere accordata la parola sopra il richiamo alia questione.
55. II presidente richiama ali’ordine 1’oratore, che vi ha mancato. La parola e 

accordata, non per protestare sul richiamo ali’ ordine, ma per giustificarsi.
56. Quando nello stesso diseorso 1’oratore fu richiamato due volte ali’ordine o 

alia questione, 1* Assemblea, sopra proposta del presidente, gli puo togliere la parola 
intorno a quell’argomento pel resto dell’adunanza. Su cio, 1'Assemblea decide per 
alzata e seduta senza discussione.

57. Sono vietati gli applausi e i segni di disapprovazione; sono vietate agli ora
tori le personality.

58. Se un rappresentante turba l’ordine, il presidente ve lo richiama, designan- 
dolo a nome. Se egli vi manca di nuovo, il presidente ordina d’inserire nel processo 
verbale il richiamo all’ordine. In caso poi di ulteriore persistenza, 1’Assemblea ordina 
che ne sia fatta annotazione con censura nel processo verbale.

59. S e l’Assemblea si fa tumultuosa, edil presidente non puo ricondurvi lacalma; 
eRli si copre. Se l’agitazione continua, annunzia che sospendera 1’ adunanza, e la so- 
spende di fatto per mezz’ora, od un’ora al piti, se la calma non si ristabilisce. Spi- 
rato i I tempo indicato, 1’adunanza dev’ essere ripigliata.

CO. Le contestazioni per ordine del giorno, per la priorita o per l’osservanza 
del Regolamento, lianno, di regola, la preferenza sulla questione principale e ne so- 
spendono la discussione. La questione preventiva, cioe quella che non vi sia luogo a 
deliberare, e le emende, sono poste a’ voti prima della questione principale.

61. Nelle questioni complesse, la divisione e di d iritto , ed ha sempre luogo 
l'iando sia domandata.

62. E sempre permesso il domandar la parola, sia intorno al modo di formular 
11 ?uestione, sia per un fatto personale.

63. Prim a d f chiudere la discussione, il presidente consulta l’Assemblea, la quale 
Per alzata e seduta decide se credasi istruita abbastanza.

Se v’ha dubbio dopo una seconda prova, la discussione continua.
Prim a della votazione, sara lecito ad ogni rappresentante il chiedere la parola 

c°ntro fa ehiusura.
f 64. Le comunicazioni del Governo, sia verbali, sia con messaggio scritto , si 
<inno. tosto ali’Assemblea con interrompere anche, se il Governo lo chiegga, ogni 
lltr!l trattazione.
, 65. Le interpellazioni al Governo, come ogni altra proposta di un rappresentante, 
foimjio essere preavvisate a meno che il Governo per le interpellazioni non accon- 
C1,ta <Uvmnmente.
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Capitolo VII. — D el modo di votazione.

00. L ’ Assemblea vota per iscrutinid segceto, eccetto che nei casi di minor iin- 
portanza, come la trasmissione di una proposta o petizione al Governo, o agli Ufficii, 
od alle Commissioni perm anenti, o ad una Commissione speciale; o quando trattasi 
di determinare l’ordine del giorno e di fissare la susseguente adunanza dell’Assemble«, 
se intorno a cio non sia sorla controversia, di deliberare sulla chiusura deH’adunanza, di 
togliere la parola ad un oratore, di fare annotazioni con censura nel processo verbale, 
di decidere sui reclami contro l’ordine del giorno stabilito, o sulla priorita, o sul 
processo verbale, o per formular la queslione, o quando e fatto appello all'Assemblen 
contro le decisioni del presidente, o quando trattasi di determinare se 1’Assemblea in- 
torno ad un argomento ritengasi abbastanza istruita. Iu tutti questi e simili casi, 
1’Assemblea pronuncia per alzata c seduta; e se in talimo fosse chiesto da cinque al
meno dei rappresentanti ii voto secreto, 1’Assemblea decide anche su questa domanda 
per alzata e seduta.

07. Non s' inlende, pero, compresa ne’ casi precedentemente annoverati la qneslio- 
ne d’urgenza, sulla quale 1’Assemblea pronuncia pure a serutinio segreto.

08. Quando 1’Assemblea deliberaper alzata e seduta, il presidente ed i segretarii 
decidono del risultato della prova, che puo per maggior sicurezza essere ripetuta. Su 
anche la seconda prova riesce dubbia, due segretarii partono dalle estremita dell’emi- 
ciclo per computare i vo ti, col noverare uno i rappresentanti sorti in piedi, 1’altro 
quelli rimasti sedati.

Nessuno puo ottenere la parola fra due prove.
09. E inappellabile la decisione del presidente e dei segretarii sul risultato della 

votazione per alzata e seduta.
70. Dopo ii voto dei sin goli artieoli, si procede sempre al voto complessivo sul- 

1’insieme della proposta. Gli artieoli su cui non sorge questione possono essere votati 
sia singolarmente, sia a piu per volta, per alzata e seduta.

71. P er procedere allo serutinio segreto, uno dei segretarii fa 1’appello nominale. 
II rappresentante chiamato riceve da altro de’ segretarii una palla, che pone nell’ urna 
o pel si o pel no ; poi ritorna al suo posto.

Terminate l’appello, si chiamano una seconda volta i rappresentanti, che non aves- 
sero la prima risposto. Poscia i segretarii versano le palle in due recipienti, uno pel 
si, l’altro pel n o : e ne fanno ostensibilmente la numerazione.

II risultato di questa numerazione e determinate da due segretarii almeno e pro- 
clamato dal presidente.

72. P er la validita delle deliberazioni dell’Assemblea, e necessario che preminuo 
parte al voto la meta piu uno del numero dei rappresentanti, dei quali, giusta la legge, 
dev’essere costituita l’Assemblea. Non e vietato di assentarsi dal votare.

73. Quando cinque almeno dei rappresentanti propongono all’Assemblea di costi- 
tuirsi in adunanza generale segreta, l’Assembla pronuncia per alzafa e seduta, senza 
discussione.

74. II risultato delle deliberazioni dell’Assemblea e proclamato dal presidente in 
quesli term ini: L ’ Assemblea ha ado t ta t o j  ovvero: U  Assemblea non ha adottato.

75. L ’ Assemblea pronuncia 1’ ordine del giorno quando vuole passar oltre senza 
deliberare sulla questione.

70. L ’Assemblea puo anche ađottare 1’ ordine del giorno motioato.
La proposta sull’ ordine del giorno puro e semplice e posta a ’voti prima di quel*1 

del!’ ordine del giorno motivato.
Quando trattasi di votare l’ordine del giorno sopra qualche incidente lo si la Pel 

alzata e seduta. , . .
77. I  decreti dell’Assemblea sono immediatamente inseriti nella Gazzetta ufficw‘-

Capitolo VIII. — Verificazione dei po teri, doppie elezioni, congedi.

78. I  processi verbali dell’elezione dei rappresentanti, insieme co’ đociunenti gi*1



stificativi, sono ripartid fra gli Ufficii secondo il numero ordlnale dei circondarii elet
torali, e sono esaminati da Commissioni di cinque membri, formate da ciascun Ufficio 
per estrazione a sorte.

79. L ’Assemblea_ pronuncta sulla validita delle elezioni, ed il presidente proclama 
rappresetanti quelli, i cui poteri furono dichiarati validi.

80. I rappresentanti eletti in piu circondarii dovranno ottare entro il periodo di 
tempo che sara determinato di volta in volta dall’Assemblea: aitrimenti sara deciso 
in adunanza per mezzo della sorte a qual circondario apparterra il rappresentante, 
che non avesse fatto la scelta.

81. A richiesta del presidente dell’Assemblea, il Governo fara convocare gli elettori 
del circondario, la cui rappresentanza fosse rimasta incompleta.

8 2 ^ e  nuove elezioni dovranno farsi nell* epoca che sara determinata dall’As
sembly, sentito prim a il Governo.

Dovranno scorrere cinque giorni almeno fra la pubblicazione del decreto di con
vocazione, ed il giorno dell’elezione.

83. Nessun rappresentante puo assentarsi senza un congedo dell’Assemblea, che 
si da per alzata e seduta.

84. II presidente puo, in caso di urgenza, accordare un congedo e ne rende conto 
nll’Assemblea.

Capitolo XI. — Contabilitdy discipline interne.

85. Una Commissione speciale e incaricata dell’esame dei conti e delle spese 
dell’ Assemblea.

86. L ’ufficio di presidenza dell'Assemblea determinera le discipline interne relative 
alia tenuta del processo verbale ed al servizio interno, al numero ed alle attribuzioni 
l'ispettive dei diversi impiegati dell’Assemblea,

24 febbrajo 1849.

II presidente  apre  la discussione sul progetto  medesimo, "avvertendo 
che le deliberazioni dell’ Assemblea avranno luogo innanzi tutto sopra 
ciascun articolo, quindi sull’ intero dei vari capitoii.

II Capilolo I t ra tta  della presidenza dell’ Assemblea.
L ’ articolo 1.° e approvato  senza diseussionc.
11 rappresentate M ai f a t t i : Non conveugo nella rielezione dei segre

tarii; 1’ uliizio e molto gravoso; di piu abbiamo dei giovani abilissimi 
»ella nostra Assemblea, i quali potrebbero acquistare pratica nelle man- 
sioni di seg re ta r i i ;  mi parrebbe che si potesse lasciare un mese di riposo 
e che fossero rieleggibili soltanto dopo un mese.

II rappresentante P a sin i:  In ogni caso sarebbe un riposo di due mesi.
II rappresentante M a lfa tti:  Nel primo mese soltanto.
11 rappresentunte P a sin i:  Mi pare che sia queslo un limitare il no- 

8lro diritto d ’elezione; perche, supposto che gli eleggibili, i quali in- 
ćpntrano, diro  cosi, il genio dell’Assemblea, sieno in piu num ero, e che 
si adottasse la proposta  del rappresentante Malfatti, potrebbe appuuto  
ayvenire che 1’ Assemblea fosse costreita  di nominare talvolta chi no« 
losse di sua in tera  soddisfazione.

Dopo breve discussione ulleriore, il rappresentante M a lfa tti ritira  let 
Slla proposizioue.

Segue la le ttu ra  degli articoli, 5, 4- e 5.
Il rappresentante C hiereghin: Amerei conoscere il motivo, per cui i 

v‘cepresidenti sono nominali a m aggioranza relativa, mentre il presidente 
'leue eletto a m aggioranza assoluta, e quando nel paragrafo  successivo e?
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dello che i vicepresidenti suppliscono alia presidenza con tulle le facolta 
della slessa ogni volta ch ’ e vacanle.

II rappresentante L . P a s in i: Si fa cosi in tutle  le Assemblee del- 
r  E uropa .

II rappresentante Chiereghin: Retlifico un errore  di fa lto : il rappre
sentante L. Pasini legga cio che si e fatto nell’ Assemblea di Iloma, e 
vedra che la presidenza e vicepresidenza furono nominale a maggiorita 
assoluta.

11 rappresentante L . P asin i:  Intendo parlare delle priucipali Asscm- 
blee, cioe di quelle della Francia , del Belgio. La Camera di Roma e di 
data troppo recente, perche possa servire di esempio. Posta ai voti l’e- 
menda, non e adotla ta .

Si leggono gli artieoli 6 , 7, 8, 9.
II rappresentanle M a lfa tti:  Noi abbiamo elello i vicepresidenti in 

ragione di voti. Desidererei sapere, perche abbiauo da suppli,re alia pre- 
sidenza in ragione d’ eta.

II rappresentante L . P asin i:  Mi pare che quando una volta due rap- 
presentanli risultano eletti, sieno perfettamente eguali fra lo ro ;  non bi
sogna ammettere una gerarch ia  dipendente da piccola diversita nel nu
mero de’ voli. Sono pero dissimili d ’ e t a ; e questo estreino, afl’atto estra- 
neo ai rapport i  coll’ Assembleaj si prende per norm a, onde saper quale 
di essi debba prevalere.

Passata ai voti, 1’ emenda Malfatti non e adoltata.
Gli art.  10 ed d i  senza discussione sono ammessi. In terrogata  l’As- 

semblea still' insieme del Capitolo I, esso e approvato  ad unanimita.
Si procede alia discussione sul Capitolo II, relalivo al buon ordine 

interno ed esterno dell’ Assemblea.
II rappresentante Baldisserotto: Domando che cosa significhi il buon 

ordine esterno delV Assemblea. Non mi e chiara questa frase. L ’ ordine 
in terno capisco che cosa voglia d ire ;  ma 1’esterno sarebbe fuori della 
sala, e questo non entra nella giurisdizione dell’ Assemblea.

I I  rappresentante L . P a sin i:  Appunto s ’ intende fuori delle sala, cd 
in  vicinanza del palazzo. Queste non sono parole invcntate dalla C o n i- 
missione; queste sono parole del Regolamento dell’ Assemblea n a z io n a le  
di Francia , la quale h a  pure il suo pa lazzo ;  e in tu t l i  i  luoghi circofl- 
vicini al palazzo, c h i  comanda alla forza pubblica, e i l  presidente d e l-  
1’ Assemblea; chi procede al buon ordine esterno del palazzo dell’ Asseui- 
blea, e il presidente.

II presidente: lnsiste il rappresentante  Baldisserotto nella sua emenda?
I I  rappresentanle Baldisserotto: L a  mia opinione e  che il m a n te n e r e  

1’ ordine esterno spetti a l  potere esecutivo.
II rappresentante L . P a s in i:  L’ Assemblea e superiore al potere ese- 

culivo, e fa da s e ;  manliene il proprio  ordine, indipendentemente dal p0'  
tere eseculivo: e percio prego  il rappresentante  Baldisserotto di P(" 
ineate all’ articolo 47.* dove e detto per la  s ie n re szu  in tern a  cd esterM 
dell' Assemblea3 il presidente richiede I’ au torila  e la fo rza  pubblicu.

II presidente: Mi pare che la questione si risolva in questi terinu'j? 
cioe che sia alla presidenza dell’ Assemblea delegato anche il potere oel'
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p ordine esterno dell’Assemblea stessa. Quesla sarebbe la questione da 
uinndare a ’ voti, poiche, escluso questo principio, si dovrebbero portare 
\arie inodificazioni all’ articolo stesso. C’ e nessuuo che domandi la parola  
sopra la questione cosi modilicala?

II rappresen tan te  L . P a sin i:  Yorrei aggiungere una riflessione. Sc, 
seguendo 1’ opinione del deputato Baldisserotto, si volesse Iasciare al po- 
tqre esecutivo la cura di provvedere alla sicurezza esterna dell’Assemblea, 
mi pare che questa sarebbe perfettamente in balia del potere esecutivo.

II rappresen tu n te B a ld issero tto :  Ponderata la considerazione del rap 
presentante Pasini, r itiro  la mia emenda.

Resta cosi approvato anche 1’ articolo 42, e vien data  le ttura  del- 
1’ articolo 13.

II rappresen tan te  T orn iello :  Io credo che non possa essere lasciala 
alia presidenza la facolta di disporre circa P in tervento  dell’ uditorio , tanto 
se debba essere permesso l ’ingresso a tutti , o soltanto mediante biglietlo. 
Tale argomento deve essere deciso dall’Assemblea, e non dalla presidenza.

11 rappresen tan te  C. A lb er ti:  In appoggio a quanto disse il rappre
sentante Tornielli, agg iungero  la osservazione che, dovendosi rinnovare 
la presidenza di mese in mese, le norme potrebbero essere cambialc egual- 
mente di mese in mese, e cosi non esservi regole fisse.

II rappresen tan te  L . P asin i:  La Commissione non ha voluto com- 
prendere nell’ articolo 45 le discipline necessarie per Pintervenire  del 
pubblico alle adunanze; molto meno ha voluto esprimere nel Regolamento 
•I dirilto del pubblico, il qual diritto non viene menomamente posto in 
controvcrsia dalla generalila del Capitolo. Leggendo anzi gli articoli suc- 
ccssivi, non si po tra  dubitarne. La Commissione pero non voile in trodurre  
nel Regolamento le discipline particolari, perche possono variare, secondo 
la disposizione materiale che si desse alia sala. Queste discipline saranno 
indicate al pubblico con avvisi speciali del presidente. Con cio s’ intende 
die la presidenza sia 1’ autorila  che firma l’ avviso, non che determini le 
discipline. Questo e il parere della Commissione, che aveva intenzione di 
hattare 1’ argom ento  delle discipline in a ltra  adunanza. Adesso si t ra t ta  
soltanto del solo Regolamento.

II rappresen tan te  A lb er ti:  A toglimenlo d' inconvenienti, appunto, 
(,rederei che si potesse dire che, rispetto all’ intervento del pubblico,
1 Assemblea si riserva di determinare in seguito.

II ra p p resen ta n te  L . P a s in i:  Se PAssemblea vuole che sia espressa 
qnesta riserva, puo Carlo ] ma e inutile, lo ripeto, in trodurre  discipline, 

loro na tura  variabili e mutabili, nel Regolamento.
Prego i rappresentanti  di ricordarsi che ci e un avviso pubblicato 

Jlal potere esecutivo, il quale rimane in vigore linche altro ne pubblichi 
f Presidenza dell’Assemblea. Ne saranno ammesse nuove discipline per

1 inlervento del pubblico, senza 1’ approvazione dell’ Assemblea stessa. Mi 
l)('re adunque che si possa ammettere 1’ articolo 13 cosi espresso: I As- 
semb/ea si r ise rv a  d i s ta b ilire  essa stessa le d isc ip lin e  re la tive  all'’in ter -  
lm io del pu bb lico .
, II rappresen tan te  T o rn ie lli:  Veggo che il Capitolo II.° parla  del 
)l,0u ordine esterno ed interno dell’Assemblea. In queslo si devono com-
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prendere tu tte  le discipline relative a questo ordine, quindi anche quelle 
dell’ ammissione del pubblico. Percio sostcngo che 1’ Assemblea deve sta
bilire il modo, con cui il pubblico possa essere ammesso alle adunanze, 
e deve essere compreso nel Regolamento.

II presidente: P rego il rappresentante Tornielli di osservare, che, 
secondo le dilucidazioui date dal relatore della Commissione, la questione 
non ista  nell’ accordare alla presidenza quesla deiiberazione, ma soltanto 
sc si debba farlo oggi, o un altro  giorno.

II rappresentante M ino tto :  La questione se si debba, o no, parlare 
di discipline nel Regolamento per 1’ intervento alle adunanze, mi pare 
che sia stata discussa abbastanza. Quello che trovo piullosto conveniente 
notare  e la circostanza che questo Regolamento potesse lasciare qualche 
dubbio che elle slessero nell’ arbitrio  della presidenza. P roporre i quindi 
di cangiare 1’ articolo 45 nel segueute m o d o : » Per intervenire alle adu- 
» nanze ognuno, dovra uniformarsi alle discipline prescritte dall’Assem- 
» blea e pubblicate con ispeciale avviso dalla presidenza. »

Posta a ’ voti, 1’ emenda e ammessa.
L ’ articolo 1-4 e approvato  senza discussione.
II rappresentanle B a ld issero tto : Io domando all’ Assemblea se questo 

articolo 15 verra  mai adempiulo. Sembra che sia espresso troppo gene- 
r icam ente ; si dovrebbe in qualche maniera modificarlo cosi: che i segni 
d ’ approvazione e disapprovazione non eccedessero, o divenissero tumulti
o disordini.

II rappresentante C h iereg h in : P ropongo di fare un solo articolo del 
45  e del 16, dicendo cosi: « Durante l ’adunanza l ’ udilorio serba il si
lenzio. Chi tu rba  l ’ ordine e escluso dalla sala, ed al caso punito secondo 
la  legge. Se il presidente lo trova necessario, puo fare sgom brare  le sale 
dell’ uditorio . » Gia quando e detto che deve serbarsi silenzio, na tu ra l-  
niente s ’intende che non dovrebbonsi fare segni d ’ approvazione e di di
sapprovazione.

II rappresentante B ald issero tto: Accelto l’emenda Chiereghin.
II rappresentante B envennti: Credo che si debba tenere 1’ articolo 

com ’e proposto  dalla Commissione. E vero che tu tti  proveremo grande 
difficolta nel resistere alla tentazione d ’ approvare  o d isapprovare ; ma e 
d ’ uopo che ci assoggettiam o alla regola generale. Osservero che, per la 
tranquillita  della discussione, e per la dignita dell’Assemblea, questa re
gola e posta anche in seguito pei d e p u ta t i : se non 1’ ammeltianio, e quan
to dire che i segni d ’approvazione o di disapprovazione sono permessi; 
il d i re :  finche arrivino al tum ulto , e d ir  n ien te ; e dire a tu t t i :  appi’0'  
vate o disapprovate. Si 1’ approvazione c h e l a  d i s a p p r o v a z i o n e  e  certo che 
inlluiscono sulla deiiberazione; se un oratore  si sente d i s a p p r o v a l ,  cert') 
e che cio gli d ispiacerebbe; nascerebbe uno sconcerto nelle sue idee, c( 
egli potrebbe sm arrirs i:  come allora r i terrcm m o libera la discussione nel' 
I’ Assemblea?

Ma, a provare  quanto sia pericolosa 1’ approvazione o disappro^1' 
zione, quanto valga ad esercitare grande influenza sulla discussione, 0i' 
servero che questa regola si e trovalo necessario adottarla da per tutto. 
Se cosi e, vuol dire che e considerata come necessaria. Ci si dice: i>01
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non ce nc astcrremmo. Ma io rispoudo d ie  prima non ce ne siamo aste- 
nuti, perche non e’era legge che lo volesse.

Vogiio sperare  chc questa Assemblea adottera quesla massima per la 
piana trattazione degli all'ari; vogiio sperare che i rappresentan ti  e gli udi- 
lori si assoggelterauno a questa legge pel pubblico bene. (A pprovazione .)

11 rappresentanle C hiereghin: Queglino stessi, che hanno applaudito 
al preopinante, hanno ammesso che 11011 si possa fare a meno d ’appro- 
vare. D’ altioude, dico al preopinante Benvenuli, quando s’ č de tto : l 'udi-  
loi io serba il silenzio durante 1‘adunanza, e durante la discussione, e gia 
del to che non debba far segni d ’ approvazione o di disapprovazione. Que
sle parole cosi sarebbero inulili;  tanto meno adunque dobbiamo am- 
melterle.

II rappresentante Benvenuli: II rappresentanle Chiereghin dice che 
queste parole sono inulili; allora la questione e diversa: essa e di dici- 
lura. Lasciamo slare la questione di parole :  Vogliamo o 110 i segni di 
approvazione, e di disapprovazione? Osservo anche che, se si slesse alia 
questione di parole, ancora non sarebbe lolto, perche le p a ro le : S i serbi 
il s ilen z io ;  non impediscouo i segni che si possono emettere senza tur-  
bare il silenzio, considerato come contrapposlo a parola.

II rappresentanle Tommaseo: Sebbene il precedente oratore abbia 
molto saviameate risposto alle obbiezioni fattegli, cio nondimeno l’argo- 
mento e cosi grave e collegalo cosi strettamenle al decoro della nostra 
Assemblea, che mi credo iu debito di aggiungcre una qualche parola. II 
precedente oratore  con molta saviezza distinse la inutilita di quelle paro
le, che si vorrebbero espungere, dall’ inteudimento intrinseco della legge. 
Se si t ra t ta  di semplice inutilita, dico che si possono om m ettere; se si 
tratta di mulare con cio 1’ intrinseco intendimento della legge, credo che 
debbansi lasciare lal quali.

L’ inconvenienza dei segni di approvazione e disapprovazione gia fu 
sperimentata in tulle quasi le Assemblee i t a l i a n C j  le quali giova sperare 
cl‘e sempre meglio corrisponderanno alia loro missione, ed all’ aspettazio- 
oe d ’Europa. I11 Francia, nazione cosi viva e facile ag l’iinpeti primi, 
»ondimeno il rispetto ai rappresentanti del popolo e molto esemplarmenle 
os'servato. Degli altri paesi non parlo, maluri a liberta. Ma 1’Italia, che 
ha in se germi di liberta piii antichi e piii vividi, certamente non do- 
'rebbe alle nazioni, che la guardano, altre con aspeltazione, altre con 
dilTidenza e disprezzo, non dovrebbe, dico, presentare esempi, pei quali 
t*ar pretesti alle accuse de’suoi antichi e crudeli nemici.

Dico che, i segni di approvazione e disapprovazione ammessi una 
v°lla, non avremo piu ne dignita di discussione, ne vera l ib e r ta ;  perche 
questa puo essere turbata  da un semplice scemamento di applausi. A 
(I»iesla considerazione vi prego, cittadini, por mente. Suppongo che parli 

oratore, il quale all’ Assemblea piaccia 0 lusinghi le passioni dell’ udi- 
| i ° ;  quell’ oratore  che gli succede, anche dal solo scemamento di ap- 

Pmusi, e p i^  c(aj seg nj disapprovazione, puo essere scoraggito. Per 
.Conseguenle io credo che, meltendo da questo lalo perfetta eguaglianza 

lllUi, si dia alia discussione quella dignita; quella liberta, che in altre 
lai t i  d ' Italia non abbiamo ancor conosciuta.
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Yi diro poi che i segni di approvazione o di disapprovazione si potreb- 
bero t rad u rre ,  come pur troppo ho veduto altrove, iu segni troppo visi- 
bili e troppo palpabili. Non si sono contentati cii applausi e di fisclii; 
ma seguirono minacce di por ta re  in tasca mattoni per dimoslrare la loro 
approvazione e disapprovazione, in modo che convincesse e 1’ uditorio e 
l’Assemblea. (  R is a .)

Ripeto dunque che, nella legge, il precetto deve essere generale^ ed 
in questo momento principalmente in cui la nostra  Assemblea, inesperta 
com’e, abbisogna di tutto il raccogliinento a poter decidere le nostre sor
ti. L ’ Italia abbisogna di nobili esempi, e Venezia che ne diede gia tanti, 
e si splendidi, vorra ,  spero, anche in questo mostrarsi esemplare. (Gli c i/j -  

p la u si com incia li si quetano per climostrare chc si assente al discorso.)
II rappresentante tia ld issero tto : II rappreseutante  Chiereghin Si uni- 

sce a me per r inunziare  alla emenda falta, II nostro principale scopo era 
is tru irc i ,  e che il  pubblico fosse is truito. I rappresentanti Benvenuti e 
Tommaseo lo fecero cosi bene, che nulla abbiamo piu a ridire.

II Capitolo II." e delinilivamenle approvato.
Si apre la discussione sul Capitolo III.1’ degli uffizii, delle Commis- 

sioni permanenti e delle Commissioni speciali.
Si legge 1’ articolo 18.
II rappresentante L . P a sin i:  Perche non sorgano iu scguito fulili di- 

sparer i ,  faccio un’avvertenza ed e che se si ammette 1’ articolo 18., si 
ammettono Ufficii e Commissioni permanenti e speciali in genere. Sarebbe 
forse opportuno  di leggere prim a di seguito tu tto  il Capitolo, perche non 
si puo sapere se tu t t i  i rappresen tan ti  in poche ore abbiano potuto pren- 
derne perfetta  cognizione. Poscia si ripeterebbe la le ttura  articolo per 
ar ticolo , come si e fatto finora.

E fatta le ttu ra  di tu tto  il Capitolo III.0 e poi si r ipiglia  in csamc 
1’ articolo  18.

II rappresentante M in o tto :  Dietro le osservazioni fatte dal relatore 
Pasini, mi parrebbe  utile che 1’ articolo 18 si votasse dopo gli altri, per
che non credo che la  le ttu ra  del medesimo, non susseguila da osserva
zioni, basti a s tabilire  se tu tt i  vorranno che ivi sieno Ufficii e Coniinis- 
sioni permanenti e speciali. Potrebbe darsi che, dopo la discussione, 
alcuno credesse che ci fosse di ommetterne alcuni, e quindi opinerci che 
si dovesse votare sugli a ltri  paragrafi e poi venire al 18, che li com- 
prende tutti .

II rapresentante L . P a sin i:  Trovo accoglibile in parte soltanto la 
p roposta  del rappresen tan te  Minotto, cioe che si riserbi la decisione del- 
1’ articolo 18, dopo deciso sui seguenti articoli, in quanto spetta agli 
Ufficii ed alle Commissioni permanenti e speciali.

Ma nell’ articolo 18 ci sono principii generali, cioe che debba faisj 
un  esame preliminare delle proposizioni negli Ufficii e nelle Com mission1 
perm anenti  e speciali. Bisogna adunque, direi cosi, ammettere l’articoo 
18  come base di tutto il Capitolo, amm ettere  cioe che debba segu ire  un 
esame preliminare di tutte  le proposte , salvo poi redigere I’ arlicolo 
un modo piuttosto che in un  altro , g ius ta  quanto sara deliberato Pe 
seguenti articoli.
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11 presidente fa leggere 1’arlicolo 19.
Ii rappresentante L . P asin i:  La parola U fficii si polrebbe cambiarc 

in quella di S e z io n i , chc iui seinbra piu logica e piu ch ia ra ,  per non 
conlonderli cogli ufficii di cancelleria dell’Assemblea. Sono tre  divisioni 
dell5 Assemblea; chiamiamole dunque sezioni.

Posta ai voli 1’ emenda del relatore Pasini, e approvata. Cosi restano 
ammessi gli articoli 19 e quindi il 20 senza discussione.

Segue la le ttu ra  degli articoli 21 e 22.
II rappresentante M inotto: Quantunque risulti forse dall’articolo 22 , 

tultavia, od in esso o nel precedente, crederei utile agg iu n g ere :  senza  
deliberare;  c ioe; che in questi Uffizii non si faccia che discutere, poi 
nominare Commissioni. Si potrebbe sottointendere e vero, poiche di de- 
libera non vi e l’atto paro la ;  ma siccome l5articolo dice: quando la di
scussione H te r m in a la ;  non mi e chiaro abbastanza se quesla discussione 
termini con una deliberazione o no. Mi parrebbe dunque utile che si 
mettessero quelle due parole, che dichiarassero che f  Ufficio discute sol
tanto le proposizioni trasmesse dall’Assemblea senza deliberare, cioe sen
za porre a ’ voti per conoscerc le in ten s io n i della m aggioranza .

II rappresentante L . P a sin i:  Per questo dissi che si doveva por 
mente al significato delle prime parole dell’ articolo 18^ il quale vera- 
mente stabilisce quello che si fa nelle Commissioni permanenti e speciali, 
e nelle sezioni. L ’articolo comincia col d ire :  1’esame prelim inare delle 
proposizioni. Dunque tutti gli articoli che seguono si riferiscono sempre 
ad esami prelim inari,  e mai a deliberazioni. P roporrei quindi al rapp re 
sentante Minotto di r itira re  la sua emenda, aitrimenti si potrebbe quasi 
supporre che in a llri prossimi arlicoli fosse sottointesa la facolta di pas
sare a deliberazione.

Se porrem o parole inatili in ogni articolo, daremo forse ai varii 
arlicoli un significato, che non hanno veramente.

II rappresentante M inotto: Osservo che si fa esame preliminare an
che nelle Commissioni permanenti, che votano, il che non fanno gli Ufficii. 
Mi pare che sia conveniente spiegar questa differenza.

II rappresentante L . P a s in i : Nelle Commissioni permanenti non si 
delibera v e ram en te : ed i voti emessi non tendono ad altro che a dare 
una misura  dell’ opinione dei varii membri della Commissione permanen
te, ed a stabilire le conclusioni de’ loro rapporti .  Cosi in ogni altra Com- 
■uissione i membri votano fra lo ro ;  ossia stabiliscono in qual numero 
sieno p ro ’ o conlro una data opinione, ma nulla p i u ;  e un voto bensi; 
i>ia non confondibile coi voti o colle deliberazioni dell’Assemblea.

II presidente: Porro  ai voti se 1’ articolo 21 debba essere concepito 
c°si: « Ciascun Ufficio deve essere costituito senza deliberare. »

II rappresentante G. B. R u ffm i:  Prima che si passi ai voti, devo 
filr osservare che 1’ articolo 22 spiega gici chiaramente fin dove si esten- 
dono le attribuzioni degli Ufficii. Terminata la discussione; 1’ Ufficio no
vina un de’ suoi membri perche faccia rapporto  all’Assemalea.

Dunque tu t te  le attribuzioni degli ulficii, contenute nell’ articolo 22, 
''1°,strano chiaro chc ad essi spetta soltanto l’esame preliminare delle pro- 
Posizionij finite il quale devono presentarne la relazione all’Assemblea.
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Da questo ncssun’ ombra, ncssun dubbio puo nascere clie possano 
mai a r r i r a re  a verun stadio di deiiberazione. Credo inutile adunque la 
emenda Minotto. Insisterei col rappresentante Pasini perche la rilirasse.

II rappresentante M inotto: Avevo gia osservato che 1’articolo 22 di
ce : . .  . (legge I’articolo in tero )

Forse sarebbe dubbio se questa emenda dovesse applicarsi all’ arti
colo 21 od al 22. Ma ad ogni modo insisto nella mia emenda.

Posta ai voti 1’emenda del Minotto, e r ige t ta ta ;  e cosi restano ap- 
provali gli art. 21 e 22.

Si legge P articolo 23.
II rappresentante Fare : Membro della Commissione per la redazio- 

ne del Regolamento, avevo proposto un’emenda a questo articolo, che 
non fu accolta se non da un altro  degli onorevoli miei colleghi.

Vengo ora a p roporla  all’Assemblea. La mia emenda consiste ncl- 
l ’ agg iunta  di una quinta Commissione per  le condizioni politiche. Credo 
che una Commissione permanente per le condizioni politiche abbia per 
appogg io  quegli stessi motivi per  cui sono state proposte le altre quat
t ro  Commissioni.

Quesli motivi consistono nel bisogno di studiare certi argomenti, 
piii g ravi, piu important!. Per questo si divisero in quatlro  ordini le 
materie, che possono offrire im portanli problemi, per la risoluzione dei 
quali PAssemblea abbia bisogno di trovare, ogni volta che deve discu- 
terli ,  p repa ra t i  i lumi dalle persone, che pei loro studii si credono piu 
idonee a prepararli .  Lumi preparati  con discussione pacata, e quindi con 
1’esame dei documenti e dei fatti; con una discussione, in somma, che 
possa, almeno nei principii generali, condurre all’accordo.

Credo che le condizioni politiche sieno un ordine di materie, le qua
li presentino eguale bisoguo, perche nelle condizioni politiche ci sono 
problemi certamente molto importanti cerlamente molto complessi, e for
se i piu complessi fra tutte  le altre materie. Le condizioni politiche in* 
volgono tanti, e tanto svariali, c tanto dilicati r iguard i,  che e impossi
b l e  trovare  problemi morali tanto complessi.

Trovo poi per le eondizioui politiche un’ altra  circostanza, la quale 
determina il bisogno di questi lumi, piu ancora che per le altre malerie 
per  cui si p ropongono le altre qua tlro  Commissioni. E q u e s ta : quando 
si deve risolvere un problema sopra  le condizioni politiche, l’affare or- 
dinariamente e sempre urgente, e tale che richiede risposta pronta.

Le materie di legislazione civile, amministrazione interna, culto, 
is truzione, beneficenza, rade volte avviene che richiedano risposte cosi 
pronte , determinazioni tanto immediate, come quelle per le condizioni 
politiche. Onde tanto piu per  queste, che per le altre materie, reggendo
i motivi per cui vi sono persone destinate a studiare esattamcnte e pre- 
pa ra rs i  con discussioni amichevoli, e procedere pur d ’ accordo possibil- 
menle sui principii generali, p ropongo  che alle quattro  Commissioni si 
a gg innga  una quinta , per le co n d izion i politiche.

II rappresentante L . P a sin i:  Siccome il precedente oratore , membro 
della Commissione che fece il Regolamento, espose le ragioni per le quali 
egli opina che si debba agg iungere  una Commissione per  le condizioni
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politiche, io diro per quali molivi la m aggioranza della Commissione 
non credette ammettcre la dimanda del rappresentante  Vare.

II prineipale molivo fu queslo. E vero che l’esame di queste condi
zioni ha tutta  1’ importanza accennala dal rappresentanle  Vare, ma ap- 
pinito perche ha questa importanza, non si voile limitarne lo studio a 
pochi membri dell’ Assemblea sollanto, ma si voile demandarlo a tu tta  
iutera l ’Asseniblea. Non si voile che ci fosse piccola parte  de’ suoi mem
bri, che avessero il privilegio, il monopolio di t ra t ta re  le questioni po
litiche; si voile che tutti e sempre potcssero prendervi parte.

In conseguenza, o si t ra t ta  di esame durevole, conlinuo di tali qui- 
slioni, e siamo qui convocati quasi ogni giorno per tra ltenerci,  ove oe- 
corra, sopra siffatte materie; ovvero si t ra t ta  di cose urgenti,  ed allora 
1’Assemblea sara  convocala immediatamente per passare alla nomina di 
Commissioni, composle di quei rappresentanti che credera piu idonei a 
trattare silFatti a rgom enti;  o, secondo i casi, di Commissioni, se non af- 
falto permanenti come quelle proposte nell’articolo 23, da durare  alme
no fino aU’esaurimento delle materie loro affidate. A quesle potrebbe de- 
mandarsi 1’ esame dei casi speciali relativi alia politica.

Non si voile, lo ripeto, colla nomina, fin dal principio dell’ Assem
blea, limitare lo studio delle condizioni poliliche ad un piccolo numero 
di rappresen tan ti ;  e questa sollanto fu la cagione che persuase la mag
gioranza della Commissione a non includere nell’articolo 23 la Commis
sione per le condizioni politiche.

II rappresentante Fare: Osservo che il d ire :  studiercmo tutti ,  var- 
rebbe tanto per tu tte  le quattro  altre Commissioni, quanto per questa. 
Per tutti gli argomenti che sono importanti,  ć vero che tutti i rappre
sentanti hanno diritto  e dovere di s tudiare tutti e ciascuno in particola- 
re ;  ma, se si crede che per la risoluzione di problemi complessi e im
portanti sia opportuno destinare alcuni, i quali studino fra loro e pro- 
curino di riscliiarare con isludii preliminari l ’argomento, io credo che 
questo ben a ragione si debba richiedere per le condizioni politiche. 
Quando si d ic e : studieremo tu tti ,  e ne tra lterem o in Assemblea, si dice 
una cosa vera, ma incompiuta. Si viene a dire, studieremo tutti ,  senza 
prima aver fatto nessuna conferenza, e improvviseremo in seduta tanto 
la proposta quanto la obbiezione, e la risposta alia obbiezione.

II rappresentante  Pasini, come relatore, ha finito col dire che sara  
forse probabile che si venga altra volta a formare Commissioni quasi 
permanenti, che si debbano rinnovare dopo un certo periodo di tempo. Io 
fispondo che anche le qua ttro  Commissioni, proposte dal Piegolamento, 
devono rinnovarsi gia dopo un certo periodo di tempo come si dice iu 
un articolo successivo. Dunque viene ad aver detto: non la facciamo og- 
g'i, ma la faremo da qui alcun tempo.

10 credo che, se si parla del Regolamento, b isogna determinare in 
esso tu tto  cio che si prevede doversi far dopo.

11 rappresentante L . P a s in i : Le proposte della Commissione per 
1’articolo 23 sono: ( l egge V in tero  a rtico lo .)

Basta aver lelti i titoli di queste quattro  Commissioni perche cia
scuno veda chiaramente che si esigono cognizioni speciali per  occuparsi 
di quegli argomenti.
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Certamenle che nella Commissione di guerra  e marina po tra  entra- 
re taluno, che non apparteuga  ne alla guerra  ne alia m a r in a ; ma la 
g rande m aggioranza de’ membri, componenti la Commissione, sara di 
militari di te rra  e di mare.

Cosi, per l ’a ltra  di liuanze e commercio, dove sara  ulile che si mct- 
tauo specialita; alio stesso modo, per p reparare  riforme nella legislazio- 
ne civile c iinanze si scegiieranno quelli che si sono occupati di tali 
materie : lo stesso dicasi delle altre.

Ma, quale e di noi, che non si creda alto ad esaminare e trattare 
le quistioni politiche? Per quanto mi fu dato studiare gli uomini, mi ac- 
corsi che ciascuno si crede atto all’ esame ed alia traltazione di tali qui
stioni.

Questo fu il motivo che determino la Commissione a non ammette- 
re  uclFarticolo 23  la Commissione per  le condizioni politiche; perche 
sarebbe difficilissimo con venire sulla scelta dei nomi, e perche ncssuno 
vorrebbe lasciare a pochi colleghi il d irilto e la facolta di occuparsi 
particolarm ente  delle condizioni politiche.

Quanto all’altro obbietto, fatto dal rappresentante Vare, che si deb
ba giorno per giorno venire alia nomina di una Commissione per trat
ta re  e riferire sopra un siffatto argom ento , diro che veramente un giorno 
saremo obbligati a nominare questa Commissione; ma, nel nominarla al
lora anzi che adesso, avremo il vantaggio che ci conosceremo molto me- 
glio, e vedremo se, volendo occuparci uoi tu t t i  a tra t ta re  di cose poli
tiche, ci sieno fra noi alcuui che mostrino attitudine singolare per le 
t ra ltaz ioni di tali argomenti.

Aggiungo : le Commissioni permanenti, secondo il parlicolare arti
colo, sono composte di undici membri. Vedesi bene che non vi ha alcu
na ragione perche si debba mantenere questo numero undici per lulte 
le Commissioni; potrebbero  esse comporsi di 9, di 15 e c . ; anche su 
questo non e’e bisogno determ inare  ora che vi ha una Commissione po
litica composta di 11 membri. E meglio riservare la istituzione della 
Commissione ad allro g iorno, e stabilire ailora di quanti membri abbia 
ad essere composta, se di 9, di 11 o di 15, od anche di un numero 
assai inaggiore di rappresentanti.

L ’ Assemblea ha potato  adesso conoscere il motivo, che determino 
la m aggioranza  a non istituire la Commissione. Posto che un giorno sia 
necessario nominarla, si po tra  meglio che ora passare a ’ voti con piena 
cognizione.

11 rappresentante B e n v e n u ti: Convengo pienamente nelle osservazio- 
ni esposle dal re latore , che sono appunto quelle adottate dalla m aggio
ranza , di cui formo parte . Io convengo specialmente per  cio, che le allre 
Commissioni richiedono cognizioni speciali, e in materia politica non si 
richiedono queste specialita. Quanto ad una o sse rvaz ione  fatta dal vice- 
presidenle Vare chej cioe, per  ta l  guisa noi potressimo venir qui a di
scutere sopra materie politiche senza aver saputo prima di che si trat- 
ti,  io avverto che ci sono gli Ufficii. Sara  quindi molto probabile, e a 
desiderarsi, che prima di tra t ta re  questioni politiche, si d e m a n d in o  al- 
1* Uffizio ove si esaminino gli alFari, si discutano da tu tt i ,  e tutti possa-
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no prenderne piciiissima cognizione. L ’ obbietto del Vare mi sembra tol-
lo. Ma, mentre convengo in questa conclusione della m aggioranza, deb- 
bo fare una osservazione che ci si presenterebbe qualche imbarazzo, al 
quale devesi provvedere, se non si nomina la Commissione per gli af- 
iari politici. Le Commissioni sono fatte per occuparsi delle petizioni, che 
saranno rimesse dalla presidenza, o delle mozioni trasmesse dall’Assem- 
blea. Dunque, se viene presentata una petizione relativa a materie poli
tiche, che nasce? . . . Qui il Regolamento non dice niente, perche dice 
che tutte  le petizioni devono dalla presidenza essere mandate a quella 
Commissione, ch ’ e composta per l ’ oggetto  di cui si tra tta .

Se dunque noi non abbiamo nessuna Commissione, che si occupi di 
materie politiche, noi non sappiamo che nascera di queste petizioni. Io 
accenno questo soltanto perche, dico, se non si ritiene questa Commis
sione, cd in questo io convengo, conviene supplirvi perche il Regola
mento 11011 contempla questo caso.

II rappresentanle S i r t o r i : Come membro della Commissione, sono 
d’ accordo col rappresen tan te  Vare nel p roporre  la formazione della Com- 
missione per affari politici e per 1’ esame delle condizioni politiche del 
paese. II rappresentante  Benvenuti, oltre le ragioni addotle dal V are ,  
quantunque le oppugni, ammette pero che ve ne sia un’ a l t r a ;  appunto 
quella; che non si saprebbe a chi mandare le petizioni sugli affari, che 
riguardassero questioni politiche. Per questo, o bisognerebbe istituire 
Commissioni speciali, o altrimenti si manderebbero alle Commissioni per- 
manenti; le quali, ove le t ra ttassero , eccederebbero il loro mandato 
speciale.

Mi pare che anche l’ argomenlo addotto dal rappresentante  Pasini, 
cio& che tutti abbiamo capacity politica, non possa essere veramente con- 
siderato di g ran  valore, perche il paese nuovo alia vita polit ica; e gli 
uomini, che abbiano fatto lunglii studii sulle cose politiche, non sono 
molto numerosi. Mi pare dunque che, senza far torto  a nessuno dei cit
tadini rappresen tan ti ,  si possa riconoscere che le capacita politiche nel-
1 Assemblea non sono numerose, e che, per conseguenza, anche per que
sto r iguardo  sia utile la nomina di una Commissione politica.

Mi pare di piu che molti affari politici abbiano bisogno di uno stu
dio preliminare molto m aggiore , molto piu scrupoloso, molto piii medi- 
tato, che 11011 gli altri affari; appunto perche, principalmenle in questo 
ttiomento, la quistione politica e d ’im portanza somma per V enezia ; di una 
importanza, che non r iguarda  solamente Venezia, ma tu tta  l’ ltalia. E per 
■sciogliere questo problema, bisogna assolutamente premettere degli s tu 
dii, e studii che non possono essere fatti sul momento, se non da per- 
sone che conoscano tutto 1’ insieme della questione, da persone che siauo 
di lunga mano prepara te  alia soluzione del problema.

II rappresentan te  L. Pasini diceva: ma, se si presentnno di tali que- 
stioni, si potra  nominare la Commissione a llora , e g io v e r i  forse poco il 
mandato della Commissione nominata adesso.

Io invece faecio osservare che, fra tu tte  le questioni, la piii urgente
0 precisamente ln politica, ed e appunto  anche p e r  cio che io domando 
che la Commissione per gli affari politici sia istituita subito.

T. VI. 16
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Domando inoltre chc sia una Commissione, non ispeciale, ma per- 
inanen le ; composta, cioe, di un num ero di determinati rappresentanti, 
appunto  perche, fra tutte le altre questioni, la questione politica e quella 
che ha bisogno di m agg io r  armonia.

Nolle allre categorie di questioni, non e facile trovare il disaccordo: 
in questa, si. Per conseguenza la Commissione, che deve tra tta re  una 
questione politica, deve essere incaricata di tra ttare  tutte le altre que
stioni politiche, appunto  per la s tre tta  armonin, che deve regnare  nella 
soluzione di lu t t ’ i problemi politici. Altra cosa da prendersi in consi
derazione nelle questioni politiche, si e la necessita del secreto. Mi pare 
che non sarebbe molto prudente  il portare  subito in pubblica adunanza 
ogni questione politica.

La considerazione, fatta dal rappresentante  Benvenuti, che, cioe, le 
questioni politiche per  lo studio preliminare dovrebbero essere portate 
negli Ufllcii, non sembrami che abbia grande valore ; appunto perche gli 
Ulficii non deliberano su nessuna m ateria, non pigliano accordi, non isla- 
biliscono principii generali, non fanno che nominare uno o piu membri, 
che debbono formare una Commissione; pe r  cui si avrebbe 1’ inconve
niente che, porta ta  in Assemblea generale, la questione avrebbe troppa 
pubb lic i ta ;  e di piu, nascerebbe precisamente 1’ inconveniente delle Com
missioni speciali;  quello cioe, che non vi avrebbe armonia fra le diverse 
questioni della stessa indole.

P e r  tu tte  queste considerazioni mantengo 1’ opinione, giži divisa col 
rappresentan te  Vare; che, cioe, si debba istituire una Commissione po
li lica.

II rappresentante Avesuni: Signori, io vi diro francamente il mio 
pensiero.

Io non ho voluto tra spo rta re  nell’ Assemblea i Cireoli. Io non ho 
voluto che sia permanente quello ch’ e permanente nei Cireoli.

10 ho creduto che il convocare quest’ Assemblea sia stato singolar- 
mente colla mira delle nostre condizioni politiche, e che gli eletli del 
popolo siano stali eletli per t ra t ta re  singolarmenle delle condizioni poli- 
t iche ;  che il popolo, in conseguenza. abbia eletto quelle tali persone, 
che credeva atte a t ra t ta re  delle condizioni politiche. Ho creduto che per 
queste condizioni politiche, e p e r  promuovere la questione relativa, il 
Governo sia istituilo essenzialmente, come pure che per cio sia essen- 
zialmente is tituita  1’Assemblea.

11 Governo solo e in g rado  di sapere quali proposizioni siano op
portune, e quali sarebbero scandalose. II Governo, essendo in r e l a z i o n e  

cogli a ltri stati, e conoscendo veramente e  praticamente i nostr i  bisognj 
politici, e come in dovere, cosi in istato di portare  quelle p r o p o s i z i o n i  

all’ Assemblea, che credera opportune.
lo nulla ostante lascio l ibera a ciascun rappresentante  l’ iuiziativa 

che puo fare di una proposta ,  ma, come vedreino, l ’ Assemblea dovra 
p r im a  d ichiarare  se intende di prendere in considerazione tale proposta, 
e solamente dopo che cio sara  diehiarato dall’ Assemblea, essa potra  es
sere discussa, o  da una Commissione, se l’Assemblea credera o p p o r t u n o  

di nominare una Commissione speciale, o dagli Ufficii, i quali sono cs-
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scnzialmente, secondo le regole di tutli i Parlamenti, destinati a trattare 
le questioni politiche; mentre la istituzione di Gomilali o Commissioni 
permanenti speciali e affatlo moderna, e alfatto di questi ultimi giorni 
(non  e ra  in nessuna Assemblea, uemmeno di F rancia), perche gli Ufficii 
esaminavano tu tte  le questioni che 1’Assemblea loro demandava, p e r  farnc 
poscia i rapporti .  Ma anche quando sono state istituite le Commissioni 
perm anent^  ossia i Comitati, si lasciarouo stare gli Ufficii, appunto come 
quelli, i quali sono naturalmente incaricati della discussione di tutto cio 
che non e materia tecnica speciale, formante oggeltQ delle Commissioni 
permanenti.

Mi pare di avere risposto con quella riserva, e nello stesso tempo 
cou qu*lia frauchezza, che e necessaria. Questa riserva e questa fran- 
chezza ho avuto anche nel seno della Commissione; e la Commissione ha 
ritenuto, alla grande m aggioranza che avete udito, eccettuati due soli, 
quello ch’ e stato proposto. Vi raccomando, o rappresentanti,  appunto 
per la im portanza dell’ argom cnto , che non si guasti con questa discussione.

II rappresentante avv. Benvenuti:  Io non diviclo tutte  le opinioni del 
rappresentante Avesani, ma ad ogni modo persisto sempre nolle conclu- 
sioni della Commissione. Rispondendo particolarmente a cio che disse il 
rappresentante  S ir to ri ,  io vi diro che per quelle ragioni, per le quali egli 
vorrebbe che fosse istituita questa Commissione, io non la vorrei. Egli 
ha detto che questa Commissione potrebbe giudicare quando si debba 
manlenere il secreto, che questa Commissione dovrebbe vegliare perche 
si mantenessero sempre gli stessi principii, perche vi fosse una certa 
uniformita. Io confesso che in quesla maniera si verrebbero a dare molli 
altr ibuti a questa Commissione; la quale iu qualche caso forse potrebbe 
far del monopolio in materia tanto importante. L ’Assemblea dev’ essere 
appunto liberissima in materie di cosi grave im portanza; in materie nelle 
quali, r ipeto, tu tt i  siamo in grado di pronunciare un giudizio: basla 
soltanto che ci sia dato tempo di studiarle, e noi le possiamo studiare 
negli ufficii.

11 rappresentante Farit: Una gran parte degli argomenti, che ven- 
gono porta ti  contro 1’ istituzione di una Commissione per le condizioni 
politiche, sono applicabili a tu tte  le altre qua tlro  Commissioni, perche 
per tu tte  le altre Commissioni si potrebbe d ire :  voi, Commissioni, volete 
monopolizzare gli studii. Io credo che nessuno inlenda di monopolizzare 
gli s tud ii;  ora io credo che tutti vorrebbero intendere che le questioni 
gravi, quanto piii gravi sono, tanto piii devono essere sludiate. Si dice 
die in quest’ Assemblea non tu tti  siamo speciality di guerra  e di marina, 
non tu tt i  speciality di finanza; non tutti speciality di amministrazione, 
od altro , ma tu tti  siamo una speciality politica. Io confesso, senza far 
torto a nessuno dell’Assemblea, io credo che questa sia una esagerazione. 
Gli studii politici sono studii, che richieggono meditazioni lunghe, pro- 
fonde, svariate. Egli e vero che molti credono di essere uomini politici, 
come molti credono di essere economisti; ma io credo che gli uomini 
Politici sieno pochi, pochissimi. Una osservazione mi pare importante in 
queste m ater ie ;  cioe, che 1’ Assemblea, per quanto sia permanente, non 
deve stare continuamcnte raccolta, ma che molte volte, t ra  una sessione
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e 1’altra , deve passare una qualche distanza, c che fra t tan to sieno inca- 
i icate  deile persone a p reparare  dei lavori per le adunaze successive. Io 
credo clie per le stesse ragioni si dieno a studiare le allre malerie, e che 
vi debbono essere delle persone incaricate di studiare i quesiti importan- 
tissiuii. Per questo io credo che ogni rappresentante^ nella sua coscienza, 
debba ritenersi obbligato di s tudiare tu tte  le questioni e p reparare  i la
vori per 1’ Assemblea. Io credo che praticamenle sara molio piu facile 
che quesli studii preliminari vengano fatti da chi e s lato incaricato dal- 
1’ Assemblea di farli, clie 11011 da chi questo incarico non ha ricevuto.

11 rappresentante Avesani:  Mi son dimenticato di dire un’ a ltra  espres- 
sionc, che ho usala nella conferenza della Commissione. Non monliamo 
sulle nuvole, discendiamo un poco alla terra . Quando un quesito di con- 
dizione politica sara presentato , io dubilo piuttoslo di quelli che pretcn- 
dono di aver fallo degli studii, e credono, almeno dicono, esser neces- 
saria  una grande isliluzione; o fido moltissimo nei buon senso di que- 
s t ’Asseinblea.

Posta a ’ voti l3emenda Vare, non fu acceltala.
II ruppresentante Tornielli:  Premetto  che intendo di parlare  della 

sola Commissione di guerra  e marina. E certo che dipendera dall’Assem- 
blea la scelta dei rappresentanti ,  che formeranno parte  della prima Com- 
missione di guerra  e m arina; ma io p roporre i  che, pu r  Irattandosi di 
argomenti solamenle militari, la scelta non possa cadere sopra  rappre- 
sentauti tu tti  mililari. Non mai per  dubitare dei sentimenti patrii italiani 
e generosi dei rappresentanti militari, che siedono in q u e s t ’ Assemblea; 
ma per  un principio di afi’ratellamento e per la comunicazione delle re- 
ciproche idee, io desidererei che, non per semplice arbitrio , ma per prin
cipio e per legge, sia stabilito che t ra  questi membri della prim a Com- 
missione di guerra  e marina, vi debba esser un dato numero di rappre
sentanti civili, che io p roporre i  non minore di tre.

II rappresentante L . Pasini:  Le considerazioui fatte dal rappresen
tante Tornielli, si potranno alfacciare a quella Commissione che, secondo 
1’articolo 25 del Regolamento, deve presentare all’Assemblea una Jista di 
nomi, da essa ripu ta ti  i piu idonei a comporre ognuua delle quatlro  Com- 
missioni; ma, quando la Commissione per il Regolamento propose di de- 
mandare all’Assemblea le nomine degli undici membri, che devono coni- 
porre  ognuua delle qualtro  Commissioni permanenti, ha tra tla to  appunto 
la questione promossa dal rappresentante  Tornielli, ed ha trovato ella me- 
desima opportuno e conveniente che nella Commissione di guerra  e ma
rina entrino alcuni rappresentanti ,  che non sieno ne di guerra  ne di ma
r in a ;  ma credette m iglior p a i i i to  il non iinporre alcun v i n c o l o  a l l ’ elezione
dell’ Assemblea.

Potrebbe accadere che l’Assemblea trovasse undici r a p p r e s e n ta n t i  
tutti militi, di te rra  o di marina, talmente idonei a form ar parte  di que
sta prim a Commissione, d a  non esser per  nulla conveniente e n ecessario  
che c ' entri uno che non sia ne di gu erra  ne di m arina : e v iceversa, 
l ’ Assemblea potra  trovare  opportuno che n o n c e  n ’entrino piu di qu a l t ro ,  
cinque o sei.

II rappresentante F. Baldisserotto : In appoggio  di quanto disse il 
rappresentan te  L. Pasini, aggiungo chc non c e alcun motivo per  il quale
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]’Assemblea debba pronunziare un definilivo giudizio se la Commissione 
ili guerra  e m arina debba essere composta solo di militari.

La Commissione di guerra  e marina dev’esser composta di 44 rap
presentanti del popolo, di i i  c ittadini; l ’Assemblea decidera quali sieno 
questi i i  cittadini fra essa i piu idonei a poter sostenere le funzioni di 
un Comitato di guerra .  Se tra  noi e’ e uno, che abbia meritamente am- 
ministrato cose militari, s ta ra  alla noslra  Assemblea, se anche civile, 
eleggerlo a form ar parte  di questa Commissione. Perche^ ad esempio, 
nella Commissione di commereio non dovremo metier un m arino?  io 
convengo adunque che quanto e stato detto su questa parte  debba tra-  
scurarsi, e che si lasci alia coscienza dei deputati il saper eleggere quegli
i i  individui per  ciascuna Commissione, che potranno meglio adempire 
alio scopo.

In te rroga ta  1’ Assemblea sull’ emenda Tornielli, questa e scartata.
Yengono letti gli artieoli 24 e 25.
II rappresentanle G. R u f f in i:  Io credo che il motivo il quale sug- 

geri alia Commissione di p roporre  che sia demandato a 5 rappresentan ti  
P incarico di offrire una lista di candidati per  la formazione delle 4 Com
mission], principalmente consista nella supposizione che noi non ci cono- 
sciamo abbastanza. Cittadini di una stessa citta, noi non dobbiamo farci 
un tale timore. La rivoluzione stessa ci fece incontrare in uomini, che 
prima ci erano ignoti ed a ’ quali le comuni opinioni ci affratellarono. 
D’altronde, l ’ esporre  queste liste ad una specie di pubblica censura, col 
pericolo che alcuno sia scarta to  nella successiva elezione, mi sembra possa 
offendere dei r igua rd i  personali, che noi tutti dobbiamo imporci di rispet- 
tare. Opino dunque che la scelta dei rappresentanti ,  componenti le sud- 
dette k  Commissioni, sia da lasciarsi totalmente a ll’Assemblea, a schede 
cd a m aggior ita  relativa.

II rappresentante L .  Pasin i:  Se l’ Assemblea vorra  seguire la norm a 
suggerila dalla Commissione, si pud contentarsi della m aggioranza  rela
tiva; ma se vogliamo seguire 1’altro sistema, annunciato dal rappresen
tante Ruffini, che, cioe, senza questa lista preventiva 1’ Assemblea proceda 
alia nomina degli 11 rappresentanti per ciascuna delle 4 Commissioni, in 
questo caso e necessario che la nomina segua a m aggioranza  assoluta; 
perche non so qual risultato si avrebbe senza nessun preciso concerto, 
senza alcuna lisla presentata dall’Assemblea da un’ apposita Commissione, 
non so quali r isu lta li  darebbero le schede per 41 nomi.

Certamente, sarebbero prescelti 44 buoni e degni rappresen tan ti;  nia 
molti difTerirebbero di un piccolissiino numero di voti da quelli non com- 
presi nella elezione.

Percio opino che resti fermo il sistema, proposto dalla Commissione 
del Regolamento; ovvero, se non si vuole, pei r iguard i annunciati dal 
rappresentante Ruffini, de’ quali per mio avviso non si deve far calcolo, 
Perche dobbiamo tutti avere il coraggio della nostra  opinione, ne dob
biamo temere di essere presi in  esame sulle nostre cognizioni speciali dai 
nostri colleghi:  in ogni caso, dico, che non si voglia avere riguardo  al 
s*stema della Commissione, si deve per lo meno am m ettere  che la elezio- 
Ile debba esser fatta a m aggioranza assoluta.
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II rappresentante Baldisserotto: Convengo nell’ opinionc dol rappre
sentante P a s in i ; ed in aggiunta  osservo che, di 128 rappresentanti,  che 
noi siamo, forse ognuno di noi non conoscera 1’altro in modo da giu- 
dicarne V attitudine nella specialita e nelle cose tecn iche ; e poictie que- 
ste Commissioni sono appunto per le cose tecniche, cosi il fare una li
sta di candidature , l ’esporre il nome di uomini che si snppongono i piii 
capaci a far parte o dell’ una o dell’ altra , io credo che questo non pos
sa menomamente Jedere 1’ am or proprio di nessuno.

II rappresen tan te  G.  R u f f i n i : L’ unico motivo, per cni avea avver- 
sato la proposizione della Commissione, era quello dei r iguard i perso
n a l i ;  per questo insisto, dacche credo che pochi di noi vorrebbero as- 
sumersi di fare quelle liste, e di caratterizzare , per cosi dire, la capa- 
cila dei singoli rappresentanti.  Ad ogni modo, purche resti il principio, 
convengo col rappresentante  Pasini accio I’ elezione segua a inaggiorita 
assoluta.

II rappresentante M inotto : Mi pare clie, modilicato in questo modo 
1’ articolo, resterebbe in dubbio come si avesse a procedere nel caso clio 
da nessuno si fosse ottenuta la m aggioranza  assoluta. Parmi si dovesse 
ritenere che, dopo due espcrimenti infruttuosi, bastasse la inaggiorita 
reiativa.

11 presidente:  L ’emenda per  conseguenza resta concepita cosi: « Le 
« Commissioni verranno elette dall’Assemblea per ischede, a maggioran- 
« za asso lu ta ;  e, mancando la m aggioranza  assoluta, dopo due prove, 
« bastera la m aggioranza reiativa. »

L ’ emenda e scartata.
Quindi si proeede alia le ttu ra  degli articoli 2(5 e 27 del llegola- 

mento.
II rappresentante L . P a s in i:  Siccome io credo che la nomina delle 

4  Commissioni permanenti sara  fatta contemporaneamente, e che lo spo- 
glio a w e r r a  tu tto  ad un tem po, potrebbe accadere che uno riuscisse 
eletto a tre Commissioni. Egli certamente non potrebbe attendervi; e 
percio trovo necessario di fare u n ’ agg iunta  all’articolo 27, che propon- 
go nelle seguenti parole : « Chi riuscisse eletto in tre  o piu Commissio- 
« ni, avra  il d iritto di scegliere a quale voglia appartenere . »

L ’ emenda e- ammessa.
L ’ articolo 28 e approvato  senza discussione.
11 rappresentante Farit: La minoranza della Commissione domanda- 

va che fosse levata dall’ articolo 29 quella parola s o l ta n to ; cioe, non 
fosse tolto alia Commissione di studiare le altre parti  della materia ad 
essa attribuila , quantuiique non fossero inchiuse in qualche p r o p o s i z i o n e  
dei rappresentanti,  in qualche petizione di privato cittadino.

Io credo che, appunto per ragg iungere  la utility che si ha  di niira 
nella istituzione delle Commissioni permanenti, si esiga questo ;  aitri
menti gli studii non saranno p repara ti  dalla Commissione, se prima non 
sia sta ta  fatta  qualche concreta proposizione.

Qualcheduno rispondera che i mem bri delle Commissioni p o l r a n n o  
fare delle mozioni, come gli a ltr i  r a p p re se n ta n t i ; a cio si s o g g i u n g e  

che, siccome un privato non ha il dirilto  concesso alia Commissione di
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ehiedere falti, carte, schiarimenti dal Govorno, cosi giova chc ci sieno 
dei rappresen tan ti  che abbiamo questo diritto , perche le proposizioni 
vengano fatte con un fondamento, e non sopra supposizioni, che po treb- 
bero anche non essere fondate. 11 numero dei membri component! uua 
Commissione permanente, ć gia una garantia  sufficiente che questi schia
rimenti non saranno per  un’ idea di un uomo solo, che potrebbe anche 
non essere sufficieutemcnte giustificata, e che quindi nessun pericolo e a 
temersi, anzi molto vantaggio  si po tra  r i t ra r re ,  accordando alle Com- 
missioni permanenti il diritto d ’ iniziativa, con diritto conseguente di 
studiare e di esaminare i fatti per p ropo rre  delle nuove mozioni all’As- 
seinblea.

II rappresentante L .  P a s i n i : Io non disconfesso certamente il van
taggio accennato dal Vare, lasciando alle Commissioni permanenti il di
ritto d ’ in iz ia t iva ; io anzi riconosco pienamenle questo vantaggio, e vor-  
rei che alle Commissioni permanenti fosse lasciato questo diritto di ini
ziativa ; p u r  vorre i che da questo diritto  d ’ iniziativa ne venisse un van
taggio all’Assemblea, vale a dire che l ’Assemblea sapesse di quali que- 
stioni nuove esse Commissioni si occupino secondo queslo diritto  d ’ ini
ziativa. Se noi lascieremo alle Commissioni permanenti questo tacito di
ritto d ’ iniziativa, la Commissione po tra  immagiuare degli eccellenti la
vori, ma PAssemblea non ne sapra  niente, lino al giorno in cui la Goin- 
missione trovera  opportuno di renderla  edotta del p roprio  lavoro. Io 
vorrei dunque che, lasciando alla Commissione permanente P iniziativa 
degli studii in p roposito , questa  iniziativa debba inlendersi nel seguente 
m odo ; vale a dire, che, invece che un membro della Commissione per- 
manente usi del p roprio  individuale diritto d ’iniziativa per  fare una p ro 
posizione all’Assemblea, 1’ in tera  Commissione permanente usasse del suo 
diritto d ’ iniziativa con porta re  all’Assemblea una nuova proposta ,  per
che sia presa in conside raz ione ; ben inteso chc la tra ttazione di ogni 
proposta r im anga poscia di diritto alla Commissione perm anente . Gon 
cio o tterrem o che PAssemblea sia perfellamente a giorno sugli studii del
la Commissione permanente, che ogni rappresentan te  sapra  che la Com
missione permanente ha gia cominciato ad occuparsi di un dato a rgo -  
mento, ed in questa maniera si evitera che una proposta  analoga sia 
latta da un altro  rappresentante.

Dunque domando che, se si vuole accordare alla Commissione p e r-  
manenle il d iritto  d ’ iniziativa, questo diri t to  d ’ iniziativa sia esercita to , 
parlecipando p rim a ali’Assemblea che la Commissione ha intenzione di 
occuparsi di un nuovo argomento.

II rappresentante F a r e : Non ho nessuua difficolta di aderirc  alla 
proposta del sig. Pasini.

II rappresentante Avesani:  Quando arriveremo al capitolo successi
ve : Delle proposizioni fatte  a l i ’Assemblea, troveremo che ogni ra p p re 
sentante ha diritto di fare proposizioni, ma che la sua p roposta  non puo  
Passare a discussione nella Commissione permanente o nell’Ufficio, se non 
dopo che PAssemblea 1’ avra  presa in considerazione. In questo modo 
pi'udenle, in tu tte  le Assemblee, e specialmente dov’ e un’Assemblea uni- 
ca i in queslo modo e evitato che si facciano discussioni pericolose, «
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che si trasporli ,  come ho detto e ripeto, il Cireolo nell’Asseuiblea. Que- 
sto sarebbe una novita. Ci sono cinque rappresentanti ,  che vogliono fa
re una proposizione: la facciano, ma prima domandiuo il permesso al- 
l ’Assemblea di discuterla, e l ’Assemblea allora d ira  di prenderla o no in 
considerazione.

Questo e il sistema delle Assemblee vcre, nelle quali si vuol discu- 
tere seriamente cio che sia utile al paese; ogni altro sistema sarebbe 
sovvertitore di quella calma e di quella rego la rita  nelle discussioni, che 
si esige in un’Assemblea.

II rappresentante S i r to r i :  II rappresentante  Avesani dice che il di- 
scutere le questioni, anche di finanza, di gu e rra  e di marina,,  in una 
Commissione permanente, quando queste questioni 11011 sono innanzi por
tale nell’Assemblea, sarebbe sovvertitore. Veramente, per me, queslo e 
un en igm a; e io 11011 vedo che cosa vi sia di sovversivo quando in 1111a 
Commissione permaneulL', composta di uomini speciali, si t ra tta  1111a que- 
stione che non e prima tra t ta ta  nell’Assemblea. Io veramente 11011 lo ca- 
p isco ; come pure non capisco che analogia vi sia t ra  queste asserzioni, 
cioe che il portare  nella Commissione permanente delle questioni, che 
p r im a 11011 fossero state tra tta le  in Assemblea generale, questo sarebbe 
uu  trasportare  i Cireoli politici nell’Assemblea. Veramente pare che que- 
s ta  parola Cireoli politici j questa idea di Circolo politico , sia 1111 11011 
so che, che sta nell’ immaginazione del rappresentan te  Avesani come 
qualche cosa di moslruoso. Io veramenle 11011 trovo analogia fra queste 
sue id e e ;  anzi trovo che sia molto p iu  prudente, molto piu regolatore 
dell’ ordine, il discutere le questioni speciali, e questo sarebbe fatto an- 
che per le questioni politiche, il discutere, dico, le questioni speciali 
nelle Commissioni permanenti. Dopo uno studio, ed 11110 studio lungo, 
sarebbe molto piu ordinato e prudente  il far questo , che non il farlo in 
pubblica Assemblea, anche p rim a di prem ettere  degli studii.

Di piu, il rappresentante  Avesani aliegava che questa sarebbe una 
moslruosa novita. lo 11011 vi trovo nessuna novita, come pure non era 
novita 1’ isliluire una Commissione politica speciale. E veramente una 
novita, 0 110, che abbiamo fatto noi, escludendo la Commissione politica?
Io credo che non sarebbe niente aff'atto una novita dJ incaricare la Com
missione speciale permanente di fare essa medesima delle proposte  par- 
•ticolari.

Se, per esempio_, si demandasse alla Commissione di g u e rra  e di 
marina l ’esame dello stato delle forze di te rra  e di mare, e nello stesso 
tempo la ricerca del modo di accrescere queste forze, mi pare che non 
sarebbe menomameiite commeltere una n o v i t a ; mi pare anzi che si fa* 
rebbe una cosa utilissima.

Faccio di piu osservare che la nostra  Assemblea 11011 sa ra  sempre 
riun ita , e che, per conseguenza, sara  necessario che in tu tte  le discus
sioni vi sieno le Commissioni perm anenti,  che si occupino anche priuia 
che queste speciali proposte sieno fatte dall’Assemblea.

Faccio osservare d i  piu che, anche quando l’Assemblea si r i u n i s c e  

molte volte, mancheremo di ordine del g iorno , e, per conseguenza, g>* 
studii fatti e maturali nelle Commissioni permanenti, servircbbero a uia-
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tu ra re  e p reparare  la materia dell’ ordine del giorno dell’ Assemblea, e 
potrebbesi cosi approfittare delle vacanze, che fossero falte dall’Assem- 
blea generale.

P e r  conseguenza, io mantengo la mia opinione, cioe insisto che le 
Commissioni permanenti abbiano mandato per occuparsi di tu tte  le que- 
stioni.

11 rappresentante A v e sa n i: L ’ ora tore , che mi precedette, dice di non 
comprender cio ch’ e chiarissimo. Le discussioni non sono permesse se 
non dopo che preliminarmente l’Assemblea ha dichiarato di prendere in 
considerazione le proposte. Quando essa ha dichiarato di prenderle in 
considerazione, allora si demauda le proposte  agli Ufficii o Commissioni 
permanenti per istudiarle appunto nel seno di quesli Ufficii o Commissioni 
permanenti o Commissioni speciali. Si fa lo studio, si f'a Ia discussione. 
Non e dunque esatto  il dire che io eseludo lo studio e la d iscussione; io 
gli ammetto, ma solainente come gli ammeltono tu tti  iRegolam enli  dell’As- 
semblee, vale a dire dopo che la p roposta  e stala presa in considerazione. 
Se l’Assemblea decide di 11011 voler prendere in considerazione una proposla , 
ne impedisce la d iscussione; e cio e quello che io trovo opportuno. Diver- 
samente la Commissione permanente potrebbe eludere questa deiiberazio
ne dell’Assemblea, e prendere in considerazione e disculcre cio che l’As- 
semblea 11011 vuole, ne crede opportuno che si p renda in considerazione 
e si discula. Questo e il pensiero, che ha preseduto nella conferenza, e 
che ha deciso la grande m agg io r i ta  della Commissione a p roporre  cio 
che si adotla  dal Regolamento di tu tt i  i paesi che hanno Assemblea, cio 
ch’ e indispensabile appunto perche non si trasportino  i Circoli nell’As- 
semblee. lo rispetto  i Circoli, quantunque non ne faccia parte . Facciano 
pure parte  gli studii, che troveranno op p o r lu n i ;  tanto piu facilmenle, 
dietro questi s tudii, potranno i singoli rappresentan ti ,  o molti dei r a p -  
presentanti, fare quelle p roposte , che credono o p p or tune ;  ma queste p ro- 
posle, prima di essere soggetlo  di una discussione qualunque nelle Com
mission]', dovranno esser prese in considerazione dall’Assemblea : e se 
PAssemblea decidera che non siano prese iu considerazione, sara libero 
a tu tt i  i Circoli del mondo di occuparsene; ma non sara  libero alle 
Commissioni, che forman parte  dell’Assemblea stessa, di occuparsene a 
dispetto di cio che diversamente avra deciso l ’Assemblea medesima.

II rappresentante avv. B envenuli:  II rappresentante  Avesani avversa 
le idee dei due rappresentanti Vare e Sirtori, perche crede che in que
sto modo si venga a deludere il Regolam ento; che, cioe, si abbiano a 
t ra tta re  argom enti ,  sui quali PAssemblea non deliberi di volersi oceupa- 
re. A me sem bra, per a ltro ,  che questa difficolta possa superars i  assai 
facilmente, ordinaudo, cioe, alle Commissioni che il loro lavoro non sia 
gia calcolato come un rapporlo ,  ma bensi come una proposizione, falta 
da parlicolari individui, e quindi si abbia a procedere come p e r  tu tte  le 
altre proposizioni. In questa maniera, non c’ e nessuno ineonveniente; 
ma ciascuno ha il vantaggio  di potere stud iar  meglio le sue proposte , 
iu accordo d ' a ltr i  uomini speciali.

II rappresentante Avesan i:  Av verso la em en d a ,  appunto  per le ra- 
gioni addottc dal rappresentante  Benvenuli. E vero che Parlicolo 57 del
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medesiino Capitolo che stiamo t r a t t a n d o , dice che le Commissioni clcltc 
dagli Ufficii, le Commissioni permanenti e le Commissioni speciali po- 
tranno  r i t ra r re  dal G o verno , o da altre autorila  , quelle comunicazioni 
che loro occorressero, col mezzo dei loro prcsidenli, secretarii o rclato
r i ;  e potranno anche richiedere notizie e consigli da uomini privati e 
schiarimenti dagli au tori  delle petizioni. Ma, se invece di proccdere or- 
dinatamente, invece di deporre  sul banco della presidenza le propojizioni 
falte da uno o piu r a p p re s e n ta n t i ,  invece di attendere che 1’ Assemblea 
dica se voglia prenderle o no in considerazione, si da il diritto alle Coni- 
missioni permanenti d ’ inlerpellare ad ogni momento il G overno , di do- 
m andargli istruzioni o documeuti, si crea un altro potere a lato del Go
v e rn o , s ’ im barazza il Governo che e abbastanza im barazzato  , nella sua 
amministrazione, si soverchia, dico, l ’ordine log ico , l’o rd in e c h ’ e stabilito 
in tutte le Assemblee, e che io spero sarA stabilito anche in questa, che 
nessuna discussione si formi se non quando l ’Assemblea lo perm etta , ap
punto perche Ia prese in considerazione.

II rappresentante Fare : II rappresen tan te  Avesani insiste perche nes
suna discussione debba aver luogo nell’ Assemblea se prima non ha dichia- 
ra to  che a questa discussione si debba venire, lo dico che, lasciando che 
le Commissioni permanenti sludiino , queslo non e tolto , perche , sulle 
proposizioni fatte dalla Commissione permanente , l ’Assemblea , prima di 
lasciar discutere , delibera se si debba passare alla discussione si o no. 
Dunque egli vede un pericolo, che non esiste. Se poi egli crede che sia 
pericoloso , che sia sovversivo anche che undici persone , scelte dali’ As
semblea, studiino privatam ente , a llora  b isogna d is truggere  tutle  le Coni- 
missioni e anche il d ir i t to  di farle.

II rappresentante G. R u ff in i  : Prima di entrare  nella conlroversia 
insorta sul diritto d ’ in iz ia t iva , da lasciarsi alle Commissioni permanenti, 
osservo che la discussione fu porta la  sull’ articolo 41 , non aneora am- 
inesso dali’ Assemblea. Gli o ratori precedenti lo hanno pero silFattamenlc 
in trodotto  nella discussione, ch ’ io non posso dispensarmi dal larne cenno. 
La base fondamentale di esso, quella, cioe, che sopra ogni p ro p o s ta , la 
Assemblea, anche prima di ogni esame p re l im inare ,  debba pronunciarnc 
la presa in consideraz ione , oltreehe opposta alle norme parlamenlarie 
comunemente a d o t ta te , puo arrecare  un inconveniente gravissimo.

Ogni proposizione darebbe luogo ad una traltazione quasi uguale a 
quella stabilita per le mozioni d ’ u rg e n z a ;  ed in un paese nuovo alle 
istituzioni parlamentarie , non e chi non veda come facilmente si corre- 
rebbe il rischio di una deliberazione precipitata.

\e n e n d o  alia questione p r in c ip a le ,  osservo infine che il toglicre il 
d iritto đ iniziativa alle Commissioni permanenti sarebbe privare  l’Asseni- 
blea del frutto piu ampio , ch’ essa si r ip rom ette  dagli studii di uoiniui 
speciali. Appoggio quindi la proposizione del rappresen tan te  Pasini.

II rappresentante Avesan i:  Mi dispiace d ’incomodare troppo  i’Asseni- 
blea colle mie parole. Appunto il disordine , che portava i I m a n d a t  e a 
d ir i t tu ra  senz’altro agli Ufficii o alle Commissioni permanenti le p rop0" 
ste , ha fatto s i  che in gennaio prossimo passato 1’ Assemblea s t e s s a  co- 
sliluente di t  rancia deliberasse che si dovessero fare quelle modification*
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al Regolamento , che abbiamo proposte  noi. Non si e voluto che succe- 
dessero discussioni prima che l’Assemblea avcsse deciso di p render o no 
in considerazione una proposta . Questo e quello che si pratica  continua- 
mente, quello che rileviamo dai giornali praticarsi nelle questioni, sia di 
u rg e n z a ,  sia o rd in a r ie :  p rim a 1’Assemblea decide di prendere in consi- 
derazione la proposta  i poscia la rimette agli Uflicii o Commissioni per- 
m anenli ,  le quali in allora la possono discutere.

Le Commissioni permanenti non sono gia istituite come Consigli di 
slato, che hanno in iz ia t iva ; sono islituile perche 1’ Assemblea in t i e r a , 
quando le viene p o i ia ta  una proposizione, non potendo s tu d ia r la ,  possa 
larla studiare dai membri eletti nel suo seno. Questa ć la ragione per 
cui sono istituite le Commissioni; quesla e la ragione per c u i ,  r ipeto , 
si comincia dal prendere  o no in considerazione una proposta , per man- 
darla poi agli studii delle Commissioni , le quali noi abbiamo delte per
m a n e n t  per  trad u rre  in qualche maniera la parola Comite, che si usa in 
Francia. Non sono permauenti , se non in quanto e necessario chc 1’As- 
scinblea nomini una Commissione per evitare una perdita  di tempo, cui 
andrebbe incontro s e ,  ad ogni p roposta  che le \ iene fatta , dovesse no-
iii in a re una Commissione speciale : ogni proposizione , che 1’ Assemblea 
prende in considerazione ,  la devolve a quella Com m issione, alia quale 
s p e t ta , e attende il suo rapporto  p e r  la deliniliva ammissione di quella 
proposta.

II rappresentante S i r to r i :  Comincio dall’ osservare che la p roposta  
del Benvenuti era precisamente la p roposta  della minoranza della Com- 
missione ; c io e ,  che le p roposiz ion i,  la cui iniziativa fosse presa dalle 
Commissioni p e rm an en t i , dovessero aver il corso di ogni a ltra  proposi- 
zione, senza nessun privilcgio, e che, per  conseguenza, l ’Assemblea possa 
decidere anche su queste proposizioni di prenderle o no in considerazione, 
quando tale fosse il parere  dell’ Assemblea. Io faccio osservare c h e ,  se 
fosse tolta alle Commissioni permanenti 1’ iniziativa , queste Commissioni 
permanenti sarebbero  ridolte  ad essere veramente Commissioni spec ia l i ; 
avrebbero bensi il nome di Commissioni generali, ma a queste sarebbero 
tolti tu tt i  i vantaggi inerenti alle Commissioni p e rm a n e n t i , e sarebbero 
ridotte alia condizione delle Commissioni speciali, e niente piii.

II rappresentanle L .  l 'as in i:  Io aveva foriuulato una em enda, la quale 
consisterebbe nell’agg iungere  a ll’art .  29 le seguenti p a ro le :

« Le Commissioni possono anche esercitare L’iniziativa, cioe tra t ta re  
« di a ltr i  oggetti  relativi alle loro a t t r ib u z io n i , o ltre quelli demandati 
* come sopra  al loro esam e; pero dopo che ogni loro proposta  sara  s ta ta  
• p r e s a  in considerazionc dall’ Assemblea ».

II rappresenlante V are :  L ’emenda ora formulata dal rapp resen tan te  
Pasini, non e quale egli 1’ aveva proposta prima. Quindi r i t i ro  la mia 
adcsione.

II rappresentante L .  P a s i n i : Non c’ e alcuna differenza fra la mia 
Prima proposta  e la formula ora  redatta. Dissi che trovo necessario che 
alle Commissioni permanenti sia dato il d iri t to  d ’iniziativa , c che il 
Principale vantaggio  di questo diritto , lasciato alle Commissioni perm a- 
UetUi, si e quello che possano studiare  sempre nuove m aterie. Oltre a
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cio, ogni rappresentante, sapendo che le Commissioni perm anenti,  si oc- 
cupano di materie diverse da quelle loro demandate, qualora  avesse idie 
relative a quegli a rgom enti,  potrebbe comunicarle alle Commissioni per- 
maneuti. Dissi di piu, che le proposte nuove, sulle quali le Commissioni 
permanenti intendessero di occuparsi , dovrebbero veuir comunieate alla 
Assemblea. L ’adesione del Vare e venuta dopo queste mie d ich ia raz ion i , 
le quali sono tutte  espresse nella formula.

Bisogna che agg iunga  anche, per rispondere alle parole del S ir to r i ,  
che vi ha differenza fra la mia proposta  ed il Regolamento come l'u 
scritto. La differenza sta che le proposte  , falte da un rap p re sen tan te , 
devono essere prese p rim a in considerazione dall’Asscmblea; e poscia, o 
sono passale alle Commissioni elette dalle sezioni o dalla stessa Asseni- 
blea, ovvcro alle Commissioni permanenti , per gli studii opporluni. In- 
veee, tutte  le proposte , di cui le Commissioni permanenti prendessero la 
iniziativa, hanno il privilegio che, dopo la presa in considerazione, sono 
tra t ta te  dalle stesse Commissioni perm anenti,  che le hanno avanzate;  cd 
anche questa espressione e comprcsa nella mia emenda.

II rappresentante Tommaseo  : Mi pare  che ia conseguenza esposta 
dal rappresen tan te  Pasini, non si deduca necessariamente dalla premessa. 
Non credo che si debbano all’Assemblea limitare le sue facolta, che le si 
abbia ad imporre di dovere assoggettare  al giudizio delle Commissioni 
permanenti le proposte fatte dalle Commissioni medesime. Cio sarebbe 
un limitare i d iritti dell’ Assemblea, ch ’ e sovrana.

II rappresentante L .  P a s i n i : Osservo che, se si vuol to rre  alle Com
missioni permanenti Ia p re roga tiva  di t ra t ta re  esse stesse le qu is t ion i , 
che hanno per la p r im a volta p roposte , si fa quasi uno sfregio alle Com
missioni stesse.

II rappresentante T o m m a seo : Mi pare che 1’ argomento proposto  da 
una Commissione generale potrebbe essere tanto importante  e tanto gra
ve, da meritare di essere affidato iiiteramente a Commissioni speciali. 
Oltre cio, la proposizione fatta da alcuna di queste Commissioni, potrebbe 
richiedere tale secreto, che undici membri, di cui ordinariamente si com- 
pongono le Commissioni p e rm a n e n t i , potrebbero  ali" Assemblea parere 
troppi. A quesla ragione ne aggiungero  un’a l t ra ,  che credo non offeu- 
dere tuttavia  nessuno de’ componenti le Commissioni permanenti. Sup- 
pongo essere iu una Commissione permanente alcuni m e m b r i ,  che 1 As- 
semblea creda sinceramente s i , ma soverchiamente propensi ad un’ opi- 
nione piuttosto che ad a l t ra ,  e non solo per avere un giudizio spassio- 
na to ,  ma anche perche tu tt i  paiano spassionali ( mentre l ’apparenza della 
imparzialita pu r  decide nella opinione comune ) , potrebbe 1’ Assembles 
voler scegliere una Commissione speciale sull’ a rgom ento  , ne, credo che 
si recherebbe nessuna ofresa alla Commissione generale , seegliendo una 
Commissione speciale, ma ben si recherebbe offesa a itrimenti ai diritl* 
dell Assemblea, limitaudo le sue facolta.

II rappresentante Vare:  Soltanto per  formulare la op in ione , che 
avevo accettata prima quale e ra  sta la  esposta  dal rappresentante  Pasini, 
p ropongo la redazione seguente :

« L e  Commissioni possono studiare tu tte  le allre q u is t io n i ; c o m p r e s e
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« dalle materie a loro a tlr ibu ite ;  pero avvertono prim a di volta in volta 
« PAssemblea, e quando, in se g u i to  ai loro studii, vogliono fare una pro
ti pos ta ,  si provvede per  queste come per tutte le a ltre  ».

II rappresentante Minotto  : Confesso che mi pare essersi prolungata 
troppo la discussione sopra di un argomento cosi semplice. Abbiamo 
Commissioni, ciascuna formata di undici rappresen tan ti .  Ognuno di questi 
ha il d iritto di fare proposizioni a ll’Assemblea. Dunque tu t t i  hanno que
slo d iritto . Se lo ha ciascuuo separatam enle , tanto p iu  credo lo avranno 
eomplessivamente, perche niente vieta che una proposta ,  invece che esser 
fatla da un rappresen tan te , sia fatla da undici. 1/ unico scopo della pro
posta d ie  le Commissioni abbiano il diritto  d ’ iniziativa , sarebbe quello 
appunto di po ter  erigersi da per  loro in giudici se la cosa m erita  o no con
siderazione; il quale giudizio per un altro  articolo successivo, PAssem
blea riserva a se stessa. Ora molti credono che quest* obbligo della previa 
decisione della presa in considerazione per  ogni proposta , possa essere 
una limitazione troppo  sev e ra ; ma egli e certo che PAssemblea dichiarera 
che si abbiano a prendere in considerazione tu tte  quelle p roposte , che 
presenleranno una qualche im portanza . Dunque io non so come si possa 
pretendere che undici rappresentanti  si arrogh ino  il d iri t to  che PAssem
blea accordi loro 1’ autorita  di esaminare tu lti  gli atli necessarii per una 
proposta , la quale, se fosse stala  p resentata  prim a all’ Assemblea, forse 
non sarebbe sta ta  presa iu considerazione.

Se si vuole che le nuove proposte dclie Commissioni permanenti 
sieno prima presentatc  all’ Assemblea, perche essa dichiari se o no devesi 
prenderle in considerazione , allora la cosa andrcbbe a dovere. Ma, in 
caso divcrso, P opinione degli undici rappresen tan ti  andrebbe ad imporre 
a tu tti  quelli delP Assemblea. Per conseguenza, insisterei che si lasciasse 
Particolo  come sia , salvo (q u a n d o  si volesse da ie  p iu  importanza alia 
p roposiz ione)  il d iri t to  degli undici rap p re sen tan t i ,  componenti una Com- 
missione perm anente , di presentare  nuove proposte , firmate da tulti. Certo 
che, quando si vedra  che undici uomini speciali meltono il loro nome 
sopra una data proposizione , sara  assai difficile che 1 Assemblea non la 
prenda in conside raz ione ; e si avra lo stesso scopo , conservando la re- 
golarila.

II rappresentante Vare : II discorso del rappresen tan te  Minotto si 
fonda sopra  la supposizione , che le proposte  , venute dalle Commissioni 
perm anenti ,  non debbauo essere assoggetta te  alia votazione se si devono 
prendere iu discussione. Noi acconsentiamo che anche le proposte, venute 
dalle Commissioni perm anenti,  debbano esser prima presentate all’Assem
blea, per  vedere se devono si o no essere prese in considerazione. Non 
domandiamo ncssun privilegio , pero che la sola cosa , che domandiamo 
per la Commissione p e rm an en te ,  e il permesso di studiare  con tutti i 
mezzi, che PAssemblea ha dati alla Commissione stessa. Questo, e niente 
altro. Gli uomini speciali, prima di venire a fare una proposta concreta, 
desiderano , e ragionevolmente , che la loro p roposta  non debba essere 
priva di fondamento. Dunque, se sono condannati a lare  le loro proposte 
miche p rim a di aver prese tu tte  quelle informazioni sui fa t l i , che come 
privati uon po trebbero  o l le n e re , ma bensi come componenti una Com-
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missione, qualche volta saranno csposli a fare proposiz ion i, ch ’ essi me- 
desimi troveranno dopo infondate. Invece, se si permetle che abbiano pri
ma a prendere queste istruzioui, verranno senza dubbio con proposte, che 
avrauno tu tt i  gli elementi per esser considerate fondatissime.

II presidente : Se nessuno domanda la parola , si passera alia vota- 
zione , p rim a per  la sotto-emenda del rappresentante  P a s in i , secondo la 
quale  si dovrebbero agg iungere  alFarticolo le parole se g u e n t i :

« Le Commissioni possono anche esercitare l ’iniziativa, cioe trattare 
« altri  o g g e t t i , relativi alle loro a t t r ib u z io n i ,  oltre quelli demandati co- 
« me sopra al loro esame ; pero dopo che ogni loro proposta sara presa 
« iu considerazione dall’Assemblea , come all’ art. 40  e seguenti ».

Questa em enda , posta ai v o t i ,  e scartata.
Messa ai voti 1’emenda proposta  dal Vare, e pure sc a r ta ta ,  e resta 

quindi approvato  1’ articolo 29.
Gli articoli 30 e 51 sono approvati senza discussione.
II rappresentante M inotto : Osservo che Part.  32 stabilisce che^ per 

le p ro p o s te ,  le Commissioni seguano nei loro lavori 1’ordine dctermiualo 
dall’ Assemblea. Non e detto in questo articolo, nć al successivo art. 42 ,  
come 1’Asscmblea proponga questo ordine. Mi pare chc cio sia neccssario 
di s tabilire , se non in queslo articolo, alineuo nell’art .  42.

Gli articoli 52 , 53 e 34, sono approvati.
Dopo breve discussione sulla in terpretazione da darsi agli a r t .  3 5 ,  

36 e 37, per  cid che r iguarda  alle Commissioni elelte dagli Ufficii, al di
r i t to  del proponente  di assistere anche alle discussioni di quesle stesse 
Commissioni, ed alia facolta , da conferirsi ad e s s e ,  di dare alle stampe 
i loro r a p p o r t i ,  gli articoli suddetti  sono approvati.

II presidente, notando l ’ inutilita di votare sull’ar t .  18^ dopo che fu
rono adotta ti ad uno ad uno tu tt i  gli a ltr i  articoli del Capitolo I I I , che 
non sono se non conseguenze del principio posto all’ articolo suddelto  ̂
melte a ’ voti lo stesso Capitolo III nel suo complesso, chc \ienc adotlalo.

L ’ art.  58 viene approvato  senza discussione.
II rappresentante L .  P as in i:  Faccio osservare che sull’ art. 59 cade 

la questione reiativa alle p e t iz io n i , che hanno per oggclto  le condizioni 
po lit iche ; le quali petizioni non possono esser rimesse ad alcuna delle 
g ia  adotta te  Commissioni permanenti. Io, per me, credo che tali petizioni 
che meglio si direbbero indirizzi, dovrebbero rimettersi ad una Connnis- 
sione sp ec ia le , da nominarsi per  1’ esame di tutte  le p e t iz io n i , che non 
possono essere rim andate  all’ esame di nessuna delle sussistenti Commis
sioni permanenti.

II rappresentante F a r e : E certo che ad un talc emergente e necessa
rio  di provvedere , onde non manchi il mezzo all’ Assemblea di potersi 
occupare delle petizioni relative alle nostre  condizioni politiche.

II rappresentante T o m m a se o : Bisogna che la Commissione maturi 
1’emenda.

La proposta  del rappresen tan te  Tommaseo viene adotta ta  dall’ As
semblea , ed il presidente  d ich iara  sciolta P adunanza alle ore 5 pome- 
ridiane.
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28 Febbraio.

IL  GOVERNO P I O m O R I O  1)1 VEN EZIA

Dietro proposizione della Camera di commercio,

D ecreta:
II listino dei cambii, pubblicato il giorno 20 gennaio pros- 

simo passato, e che, pel decreto del giorno 27 del mese stesso 
n. 4 6 6 3 , doveva essere operativo a tutt’oggi, eontinuera ad 
essere in vigore fino a nuove disposizioni.

MANIN —  GRAZIANI —  CAVEDALIS.

28 Febbraio. 

PARLAMENTO PIEMONTESE
CAMERA DEI DEPUTATI —  Sessione del 21 febbraio.

Cabella  sale alla tr ibuna, e legge il seguente Progetto  d ’indirizzo in 
risposta al discorso della corona.

S ir e  !

Chiamati a tu te la re ,  in tempi diflicilissimi, g l’interessi della nazione, 
ci conforta il pensiero dell’ accordo meraviglioso c h e ,  per s ingolare  pri- 
v ilegio, regna  nel nostro stato fra principe e p o p o lo :  g rande  elemento 
di forza e principale fondamento delle noslre speranze.

Questo accordo , o s i r e ,  e dovuto alia lealta , che voi poneste nel 
riconoscere e mantenere in ta tti  i d iritti  della naz ione , e al generoso ab- 
b a n d o n o , col quale consacraste all’ indipendenza italiana la vostra  vita e 
quella dei vostri figli.

Le prime nostre parole devono percio attestarvi Ia viva e profonda 
riconoscenza del popolo, il quale, col suo amore e col suo voto, confer- 
ma e consolida la vostra corona. Nć vi sara  ing ra ta  l ’ ltalia , che vi dovra  
tanta parte  della sua redenzione.

II primo Parlamento si apriva nella gioia delle recenti is tituzioni e 
nell’ ebbrezza della vittoria. Sopraggiunta  l’ avversitd, il vostro  animo 
stette fermo nei magnanimi disegni. Ed ora  la nazione, da voi interro- 
gata, fatta  anch’essa piu forte nella sventura, persiste nel volere ad ogni 
costo la liberta e 1’ indipendenza. Noi siamo, o sire , i rappresen tan ti  di 
questi due principii.

Voi, circondandovi dell’eletta del popolo, e conferendo le cariche al 
solo merito , noi, rivolgendo le nostre precipue cure all’ ordinamento del
le finanze, del municipio, della milizia nazionale, dell’ istruzione pubblica



e dello a ltre  civili istituzioni, darcmo ni principio democratico quel mag- 
giore  sviluppo, che ncllo stato di gue rra  ci sarA conscntito. Ma solo la 
Costituente del regno po tra  me tie re le nostre  instituzioni iu perfetta ar- 
monia col genio e coi bisogni del secolo.

II voslro governo tento con lodevole intendimento di s tr ingere  fra i 
diversi stali d ’ llalia  una polenle confederazione, iuiziatrice dei nostri fu
turi  destini. Noi confidiamo ch’esso vorra  pronuiovcre l ’unione de’ popoli 
italiani, qualunque possa essere, per le recenti mutazioni, la forma de’loro 
govern i;  e che, riconoscendo ne’ popoli il d irilto  di cosiituirsi, sapra  op- 
porsi e pro testare , ove occorra, contro qualsivoglia intervento nell’ Italia 
centrale, ed otlenere da quelle provincie che contribuiscano con ogni 
mezzo alla gue rra  nazionale.

Nel conquisto della nostra  indipendenza, saremo secondati dalle sim- 
patie delle nazioni civili. II governo s’ adoprera  di stringere  piu intimi 
legam i con quelle, che sono ordinate a liberta , e specialmentc colle due 
grand i potenze, che gia ci hanno dato prove di ainicizia e di affetto.

Stringiamoci alla generosa Ungheria^ che combatle una stessa guerra 
contro lo stesso nemico. E quando i vicini Slavi teuteranno levarsi a di
gnita  di nazione, abbiano da noi quegli a iuli, che Ia comunanza degli 
inleressi richiede.

Itincorati dall’ energico voto della nazione, la quale non puo durare 
p iu  oltre nella fatale incertezza, i deputati del popolo vi confortano, o 
sire, a rom per  g l’ indugi e bandire la guerra .  Si, gue rra ,  e p ronta .  Noi 
confidiamo nelle nostre  armi. Nelle armi sole e nel nostro diritto abbia
mo fiducia.

L ’esercito, o rgoglio  nostro, speranza d ’ Italia, torni sui campi, chc 
furono testimonii del suo valore, e con fatti gloriosi r ipar i  ai danni sof- 
ferti, e rivendichi l’onore delle armi nostre. La flotta, che con eroica 
costanza tenne illesa Venezia dalle navi nemiche, aiuti potentemente i suc- 
cessi della guerra ,  e rinnovi sull 'Adriatico  le prove, che 1111 t e m p o  fecero 
lamoso sui mari il valore italiano.

Voi, sire, il diceste. Non ci tornino inatili le prime prove : ci sia 
m aestra  l’esperienza. L ’ abilitii de’ capi, l’ intelligenza degli amministratori 
raddopp i,  colla fiducia, il valor dei soldati. Le riserve pronte alla riseos- 
sa, le milizie mobili esercitate alle militari discipline, la guard ia  nazio- 
uale oruinata  ed in arm i, e, dove s lr inga  il pericolo, il popolo intero, 
assicurino la v ittoria  alle nostre bandiere.

Liberiamo una volta đall’oppressione s traniera  tanta parte  del regno, 
e dall’iniquo martirio  quei nostri fratelli, i quali, come furono costanti e 
niagnanimi nella sventura, cosi saranno nel cimento forti e risoluti coni- 
pagni. Affreltiamoci di dare la mano ali’ eroica Venezia, che du ra  incolu- 
me nella lotta ineguale.

La nazione e pronta ,  per il grande conflitlo, ad ogni sacrifizio. Gri>i 
tropp i  ne abbiamo falti, ed inutilmente, al desiderio della pace europea. 
P e r  la g u erra  ci saranno Iievi anche gli estremi.

Deprctis. —  La le ttura , che voi avele udita, ha destato quasi unani- 
mi i vostri applausi, il che ci porge  argom ento  che la guerra  e imini- 
nente, e chc la nazione si trova in uno di quei momenti supremi, nei
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quali si dccidono i destini dei popoli. In si supremo momento, il ministro 
dell’interno ci annunziava una modilicazione nel gabinetto del re, e coa- 
fermava cosi la voce pubblica, che ne correva, la quale indicava anche 
la cagione di quel latto. In questi momenti io credo necessario che la 
nazione sappia intiera la verita. Al ministero adunque si volgono le mie 
paro le ;  io chiedo ai signori ministri sc il motivo, pel quale lu modilica- 
to il gabinetto , sia 1’ ordine che si dice dato ad una parte del nostro 
esercito di entrare  in Toscana, e di r ipo rre  sul trono dei Medici il gran- 
duca di Toscana. Altendo uno sch ia rim en to ; lo desidero pieno ed intero 
e perche credo nell’interesse della patr ia , in si solenni circostanze, che 
la verita sia interamente chiarita e conosciuta.

Chiodo, m inistro  della guerra:  Chc sia dato uu tale ordine, io non
10 so ;  quello che so si e che il Consiglio dei ministri non ha mai deli- 
berato d ’ intervenire militarmente nella Toscana, e che il ministero atluale 
nosi ha l’ intenzione di prendere una taie deiiberazione. (  J p p la u s i . )

Depretis. — Siccome dietro le spiegazioni date dall’ onorevole signor 
presidente del Consiglio dei ministri , egli e chiaro che il Consiglio non 
ha preso la deiiberazione, a cui accennava, io chiedo di nuovo al mini
stero che voglia indicarei la cagione dell’ occorsa modificazione.

Sineo, m in is tro  di g ra z iu  e g iu s t iz ia :  La cagione della modificazio
ne occorsa nel gabinetto  non ha verua seguito: e un fatlo compiuto. 
Eravi un dissenso in te rno ;  il dissenziente usci da! gabinetto. Non essendo
11 caso, in cui il gabinetto debba prendere ulteriori deliberazioni in pro- 
posito, e tra ttandosi di cosa che non ha alcun seguito, io credo che il 
Parlamento ci dispensera dal dare ulteriori spiegazioni.

Valerio Lorenzo  —  Sono lieto che, dalle spiegazioni date dai signori 
ministri, risulti che, se vi fu crisi ministeriale, I’azione del Parlamento 
fu a quesla interamente estranea. II giovane nostro Parlamento non ebbe 
ancora, nei pochi giorni dacche e convocalo, occasione di m ostrare  quali 
sono i suoi intendimenti politici, e come pensi coadiuvare al ministero 
nel coinpierli. Oggi soltanto^ per la bocca del relatore della sua Com- 
missione, incaricata di redigere 1’ indirizzo in risposta al discorso della 
Corona, pote la voce del Parlamento innalzarsi, e dire al popolo quali 
sono i pensieri, chc lo guidano nella sua carriera.

Pero , una modificazione ministeriale e sempre grave cosa e tanto 
piu g rave , quando per essa esce dai consigli della Corona un uomo, che 
per molti merili procurossi 1’ amore e la gratitudine del popolo italiano, 
ed in ispecie del popolo subalpino. Onde io credo che, nelle gravi emer- 
genze in cui ci troviamo, mentre la citta e tu rba ta ,  quando le vie della 
nostra capitale, cosi famosa pel suo quieto vivere e pei civili sentimenti, 
sono piene di agitazione, io credo di compiere il mio dovere di deputa- 
to, insistendo presso il Consiglio dei ministri, affinche, se cio puo farsi 
senza grave danno della cosa pubblica, i motivi di dissentimento -tra l ’il- 
histre Vincenzo Gioberli e il Consiglio dei ministri vengano franca niente 
ed esplicitamenle nolilicali. ( Applausi.)

Gioberti.  —  Signori, la posizione, che teste occupava, m ’ iiupedisce 
<li dare alia Camera quella dichiarazioue, da cui risulterebbe la mia in- 
bera d isco lpa; ma, se la mia delicatezza^ se l’ obbligo di uomo di stato 

T. VI. 1 7
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mi divietano per ora tpicsfa manifestazione, verra il giorno in c t i  io lo fa
re), e lo faro in ta l  modo, che r idurro , non solo a sileuzio, ma a rossore
i miei opponenli (A pp lausi  m is t  i a mormorio dalle ga llerie .)

Per ora, o signori, mi conteulo di atlestare sull’ onor mio, che il 
dissenso sorto tra i miei antiehi colleghi e me, verte intorno a questioni 
che si possono dibattere onorevolmcnte dalle due parti, e non toccano 
nessuuo di quei punli della politica nazionale. che noi abbiamo espresso 
nel nostro program m a e che anche hanno avuto 1’ assenso di tutta  la 
Camera. Ecco la sola professione di fede, che in questo punto io posso fare. 
Ma cio non posso fare oggi : lo faro quando le convenienze, i riguardi, 
il giuramento di stato che ho presta to  me lo perinettano. Imperocche io 
non sono di quei ministri, che si credono lecilo di ptibblicare nei gior- 
iiali, e travisare le cose che si dicono c si tra ltano nel Gousiglio ammi- 
nistrativo. Permettetemi aneora che vi aggiunga una p regh iera ,  cioe di 
non credere a cerlc relazioni che furono falte sul conto mio sopra alcuni 
giornali ; imperocche io vi attesto, e invoco di nuovo l ’onor mio, che 
queste relazioni sono false, sono calimniose, e clie, quando saprete quale 
sia la piccola parte di vero che ci si contiene, io m ’ a Ili do che avro, non 
solo 1’ approvazione, ma la lode di questo insigne Parlainento. ( Applansi 
e rum ori  nella galleria. )

R a t ta s s i  m inistro  dell' interno. Non era mia intenzione di prendere 
la parola in questa naalaugurata discussione: ma alcuiie espressioni, sfug- 
gite all’illustre preopiuante , le quali tenderebbero a gettare  il rossore su 
quelli, che furono ad esso lui opponenti, mi stringono, mio malgrado, a 
spiegare quale fu la causa vera del dissenso insorto. ( B e n e ! )

Non credo di mancare al mio giuramento, poichć non si tra tta  di 
pubblicare secreti di stato , i quali possano comprometterne la salvezza: 
si tra tta  unicamente di palesare una causa di dissenso, insorta fra i varii 
membri del gabinetto, e che obbligarono uno di essi a ritira rs i .  Ora, 
tra ttandosi di un fatto che non era  compiuto, e che non si deve nelle 
condizioni attuali compiere, io non veggo come la salute dello stato ri- 
ehieda un assolulo sileuzio.

Era delieatezza, dal canto nostro, di se rbar lo ;  ma quando ci venia- 
mo aslrelli , quando ci e gettato il rossore sul volto, dichiaro . . . .  ( Ap
plausi p ro lunga ti  dalla ga lleria .)

II pres iden te : — Preveggo clie in questo modo la Camera non puo 
de liberare; le sue deliberazioni devono esser prese pacatamente, e non 
solio l ’ influeuza delle passioni e delle g rida. Se un ’ a ltra  volta si riu- 
noveraimo questi disordini, faro sgom brare  le gallerie.

R a t ta z s i j  m in is tro  dell’interno.  —  Or bene, io dichiaro, che la cau
sa del dissenso sorse, dacche l ’ illustre presidente del Consiglio era  dav- 
viso clie si dovesse intervenire negli alfari di Toscana per r is tab i lire sul 
ti'ono il granduea.

10 fui ii primo opponente, ed appunto  allorche tra ttavasi di pren
dere questa  deliberazione, io aveva deciso di rim ettere  il portafogliOi 
quando si fosse presa. ( Applausi p r o lu n g a t i )

11 presidente. — Avverto che, se si r innoveranno questi disordini 
nelle gallerie, se si faraimo segni di approvazione o di disapprovazione,
io le faro sgombrare.
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Alcune voci. —  Le faccia sgom brar  subito.
R a t t a z z i ,  m in is tro  dell’ interno. —  Siccome la deiiberazione non l'u 

adolla ta , noi, che eravamo d ’avviso contrario , crcdeinmo di rimanere.
S ignori,  siamo in un momento, in cui il governo ha d ’uopo della 

piena fiducia della nazione, e percio non devono essere occulte le cose, 
che possono essere sinistramente in terp re ta te;  esse devono conoscersi, affiu- 
che possiamo conoscere noi pure  se abbiamo il voto della nazione. (B e n e !)

Gioberli. —  Dichiaro, che quando mi sono servito della parola 
rossore, non alludeva ne ai preseuti ministri , ne ad alcun membro della 
Camera ; ma alludeva a certi scrilli calunniosi ed indecenti, che oggi si 
pubblicano.

Riguardo poi alle cose dichiarate  dal sig. ministro dell’interno cre
do di po ter  r ispondere, e dire, senza mancare alla convenienza del g ra 
do che testč occupava, credo di po ter  dire che io non ho mai voluto 
l5 intervento nel senso di questa p a ro la ;  che non ho mai voluto pigliar 
parte ad alcuna operazione, chc si opponesse menomamente alla sovra- 
nita del popolo, a quel diritto^ che ne e la conseguenza, che e nei po
poli, di costituirsi come stimano opportuno.

Io non posso d ir  di piu. Le operazioni, alle quali io aveva preso 
parte , c che suscitarono un disparere  tra  i miei colleghi e me, non ern-
110 allro  che un mezzo per ottenere 1’indipendenza, per  vincere quella 
guerra ,  che e lo scopo d 'ognuno . ( Bravo ! r u m o r i )

Posso attes lare , o signori,  che. se io non avessi avuta una persua
sione profonda che la determinazione, a cui voleva po r  mano, ci avreb
be agevolata la g u e rra  dell’ indipendenza, e avrebbe forse accelerata la 
vittoria sui Tedeschi, io non avrei mai presa quella determinazione. (Be
ne ! rum or i  )

Quindi, ve lo ripe to , io sono obbligato, per o ra , a coprire  sotto il 
piu grail segreto tu t to  quello, che si agilo nel Consiglio dei ministri, 
le pratiche che io aveva coi diversi potenti d ’E u ro p a ;  ma vi replico an
cora che verra  il g iorno, in cui potro convenientemente giustificarmi: e 
allora avro non solo la vostra  approvazione, o s ignori,  permettetemi 
che ve lo dica, perche e un om aggio che vi rendo, ma eziandio la vo- 
stra lode.

R a t t a z z i , m in is tro  dell’ in terno. —  Non ho mai inteso di mettcre 
in dubbio il pa lrio ttism o dell’ illustre p re s id e n te : i sentimenti suoi verso 
l’ ltalia sono appieno co n o sc iu t i : ognuno sa quanto ha fatto p e r  il  r i
sorgimento i taliano, e nessuno puo dubitare  di questo. Ma il dissenso 
cadeva soltanto sopra  i m e z z i : il dissenso era precisamente quello che
io ho indicato. Io poi vorrei che l ’ onorevole preopinante m ’ indicassc 
cosa intende per intervento : se il mandare truppe in Toscana, il man- 
darle con ordine di ris tabilirvi il granduca, non e intervento, io non so 
piii che s ’ abbia ad intendere. ( Jpp laus i  p ro lu n g a t i )

Gioberti. — Io mi contentero di fare una sola avvertenza alle cose 
delte da l l’ onorevole s ignor ministro. Imperocche confesso che 1’ obbligo del 
segreto ministeriale era da me in terpre ta to  iu modo ben diverso da lui.

Egli mi chiede se non sia intervento il m andar truppe  armate iu 
Toscana. Mi perm elta  la Camera chc, per non en tra re  nei casi partico-
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liiri, intorno a cui non posso esprimermi h'beramente, io generalizzi In 
p roposiz ione  del s ignor ministro. Io chieggo se e intervento I’entrnre in 
uno  stato qualunque eon uomini arm ati?  E r isp o n d o : se questo interveu- 
to  e ehiesto dal p rincipe e dal popolo, non e piu intervento. Se si la 
contro la volouta del principe e del popolo, allora un in tervento; allo- 
ra  io lo detesto e lo dichiaro altamente a ll’ Assemblea.

Questa e la tesi generale: io non posso en trare , ve lo ripeto , ne di- 
scendere in par tico la r i;  ma persuadetevi, o signori, che io, nell’applicare 
questa regola ai casi di Tosecna, ho creduto di potere fare 1’applicazio
ne la piu sincera, la piu perle tta , e da non contraddirla menoinamente.

Jtlolte voci. — La chiusura.
Presidente. —  Chieggo se e ap p o g g ia ta ;  poi la mettero ai voti.
Gioberti.  —  Io mi associo anche alia domanda lntta, perche la posi- 

zione delle due parti non e la stessa. Io mi credo vincolato, e non istimo 
tli po te r  dare m aggiori  spiegazioni, ne di svelare quelle circostanze che 
mi giuslificherebbero com piu tam ente ; e ben vedo che dalla discussione 
potrebbero  nascere tali inchieste, a cui mi 6 im possib le ,  come gia dissi, 
r ispondere presenlemente.

l l a t t a z - i  m inis tro  dell’ interno. — Io non posso ammettere le osser- 
vazioni dell’ ilhislre preopinante , e non posso comprendere la giustifica- 
zione di un pubblico uffiziale, quando si nasconde col dire che non si 
puo giuslificare. D’ altronde siifatta giustiiicazione e un3 accusa contro il 
ministero. Quindi eccito uuovamente il preopiuante  a dire chiarameute 
come si passarono le cose, affinche si sappia da tutti la verita.

Presidente. La chiusura essendo appoggia ta , la mettero ai voti . . .
II deputato l lanco  chiede che la Camera pronunci un voto di lode 

ai ministri che rimanevano, e 1’ accusa di Vincenzo Gioberti. Dopo caldi 
dibattimenti, Rauco r itirava la seconda parte della sua proposta : la pri
ma, dopo una modifleazione, fu messa ai voti, e la Camera con immensa 
m aggioranza  dichiaro che i ministri, ricusando di aderire ad un inter
vento nelle cose di Toscana, avevano bene in terpretato  il voto della na
zione. Cosi fu posto il suggello del consonso nazionale a queslo atto, 
fermo e veramente italiano, col quale i ministri iniziarono, in questi dif- 
licili tempi, la loro politica. Noi Pincoraggiam o di cuore col nostro voto, 
e li confoiliamo a perseverare in questa via.

Mel la n u ,  con poche ma energiche parole, fece sentire come biasime- 
vole fosse che un ministro avesse osato trasporta re  sulla piazza le que
stioni, che solo potevano trovar luogo nel Parlamento, e voile, crediamo, 
alludere ai discorsi del presidente del Consiglio, fatti dal balcone del mi- 
nistero il giorno prim a. Dopo lui, Baralis  parlo dei tumulti della sera 
precedente, e degl’insulti fatti al deputato Brofferio, e chiese altamente 
che il ministero provvedesse, Rispose con espliciti e fermi delti il mini- 
stro dell’ interno,  notified i provvedimenti fatli e gli ordini dati, e soddis- 
fece alla dimanda.

Seguirono i rapport i  di parecchie petiz ioni, ed u n ’ interpellanza del 
deputato S in o t to -P in tor ,  reiativa ai bisogni moltiplici della Sardegna ;  e 
con essa si chiuse la to rnata , la quale r im arra  lungo tempo nella m e m o -  

r ia  dei popoli subalpini.
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1 M a ržo .

DIVISIONE IN SEZIONI DELL' ASSEMBLE,1 DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA 

pei m esi d i m aržo  ed aprile 1849 .

I. Sezione

2.
o.
4.
5.
6.
7.
8 . 

9.
•10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20, 
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13!
U .
15.

Bclluzzi Col. Domenico. 
Bembo dott. Giovanni. 
Benvenuti dott. Adolfo. 
Benvenuli Bartolomeo.
Berlan Francesco.
Bigaglia Pielro.
Bullo dott. Sante.
Callegari Sanle.
Calncci dott. Giuseppe. 
Canella dott. Nicolo. 
Cavedalis Col. Gio: Battista . 
Chiereghin Ermenegildo. 
Colleoni Antonio.
Fab riz i  Col. Nicolo.
Ghezzo 1). Domenico.
Gierini Francesco.
Giordani D. Vespasiano. 
Giustinian Gio: B a t t i s t a .  
Gradenigo Girolamo.
Lattes Abramo.
Lisatti  do ll .  Domenico.

Alberti Antonio.
Alberti Costantino. 
Avesani Gio: Francesco. 
Balbi Cesare Francesco. 
Baldisserotto Francesca. 
Ballarin D. Stefano. 
Bollani Girolamo. 
Boscolo D. Luigi.
Canal Ab. Pietro.
Casoni Giovanni.
Comello Valentino. 
C orre r  Pietro.
Da Camin Ab. Giuseppe, 
De Colie Odorico.
De Giorgi Alessandro.

22. Lunghi Luigi.
23 . Manin Daniele.
24. Molin Bernardo.
25. Nichetli D. Giovanni.
26. Palazzi dott. Andrea.
27 . Pesaro Maurogonato Isacco.
28. Piaseutini Giorgio.
29. Priu li Nicolo.
30. Iladaelli Magg. Carlo.
31. Ruflini Gio: Battista.
32 . Scarpa detto Toniolo Vincenzo.
33. S ir tori  Magg. Giuseppe.
34. Somma dott. Antonio.
35. Talamini D. Nalale.
36. Ulloa Col. Girolamo.
37. Valtorta dott. Gaetano.
38. Valussi Pacifico.
30. Vare dott. Gio: Battista ,
40. Venturini Tommaso.
41. Vianelli Carlo.
42. Zennaro I). Angelo.

II. Sezioiie

16.
17'
18.
49.
20.
21.
22 .

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Della Vida Cesare.
De Medici Averardo. 
Desiderio dott. Achille. 
D ’ Este Bartolomeo.
E rre ra  Abramo.
F a tto r in i  dott. Domenico. 
F e rra r i  Bravo Giovanni. 
Foscarin i  Giorgio.
Fossati Francesco.
Molinari D. Giovanni. 
Morosini Nicolo.
Naccari Antonio.
Nardo dolt. Gio: Domenico*, 
Pancrazio  dott.  Giovanni. 
Paoletli Erm olao .



31. Papadopoli Spiridione.
32. Pasini Lodovico.
33. Pasini dott. Giovanni.
34. Pasqualigo dott.  Gio: Battista.
35. Passalacqua dott. Antonio.
36. Perlasca dott. Alessandro.
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57. Reali Giuseppe.
58. Rensovich Nicolo.
59. Rizzardi Gen. Giorgio,
40. Tornielli Gio: Battista.
41. Tornielli Padre Antonio.
42. Treves Giacomo.

III. Sezione

1. Andreotta Pietro .
2. Arrigoni Gan. Pietro.
5. Astolfoni Luigi.
4. Baldisserotto Bernardo.
5. Baroni Lorenzo.
6. Boscolo Luigi detto  Marchi.
7. Gamerata Francesco.
8. Cavalietto Magg. Alberto.
9. Ghiozzotto Gaetano.

10. Cipriotto Angelo.
11. Copano Pietro.
12. F e rra r i  Luigi.
13. Foscarini Giacomo Vincenzo.
14. Fovel dott. Carlo.
15. Francesconi Mag. Daniele.
16. Gasparini Cesare.
17. Gerlin Giovanni.
18. Gogola Antonio.
19. Graziani Leone.
20. G rim ani Michele.
21. Insom do tt .  Antonio.

22. Lazzaris Bartolomeo.
23. Levi Angelo.
24. Lisatli dotl. Giulio.
25. Mainardi Fabio.
26. Malfatti Bartolomeo.
27. Mazzucchelli Ippolito.
28. Minotto Giovanni.
29. Modenalo D. Giacomo.
30. Morandi Col. Antonio.
31. Nordio Antonio.
32. Olper Salomone Samuele.
55. Renier dolt. Domenico.
34. Ruffini Carlo.
35. Santello dott. Giovanni.
56. Scarabellin Girolamo.
57. Te'rgolina Vincenzo.
58. Tommaseo Nicolo.
59. Tommasini D. Marcello.
40. Triffoni Francesco.
41. Zennaro dott. Angelo.

\  Marzo.

RAPPORTO SULLA MARINA

letto dal tr ium viro  con tram m iraglio  Graziani all’ Assemblea dei rappre
sen tan ti  dello stato di Fenezia , nella sessione del 27 febbrajo 1849.

Dopo sei inesi che, per ben due volte obbedendo al voto dell’As
semblea, e piegando la mia volonta a quella dell’ illustre cittadino, del- 
1’ onorevole amico, che mi desidero al suo fianco, io mi mantenni in un 
posto che r iguarda i  sempre come superiore alle mie forze, mi e gradito 
il  trovarm i dinanzi alla legale rappresen tanza  sovrana del mio paese, ed 
il p o tc r \ i  offrire, ciltadini rappresentanti ,  un cenno di quanto in queslo 
periodo di tempo si e operato nel ram o essenzialmente affidatomi.

L ’ attitudine ostile e minacciosa dell’ Austriaco, che guarda ogni puuto 
del nostro circondario, obbligo la Marina a non iscemare un momento la 
sua  vigilanza, e mantenere costauti quei provvedimenli di difesa, che vnl- 
sero e varranno a render vuoto di elfetto ogni tentativo dell’ inimico, fino



a clie ci sia dnto di cacciarlo da quclia te rra ,  che ricordcra per secoli 
le orribili devnstazioni sofferte, ed avra  aggiunta  una pagina lutluosa 
nella s toria  delle irruzioni dei barbari ,  di cui lu troppo spesso il san- 
guinoso teatro.

La estensione di difesa guarda ta  da legni arm ati,  qui fu in allra oc- 
casione descritta. Senza occuparvi ora nel detlaglio di qualche rinforzo 
dato ad alcuni punti,  e dei provvedimenti a cui si accorse secondo le 
circostanze, mi restringo ad osservare che la Marina non si limito al pre
sidio della linea di mare, ma a quello pure dei Forti ,  in una proporzione 
m aggiore dopo il 13 agosto, e quindi tanto piu fu obbligata ad accre- 
scere suceessivamente la forza rispettiva dei tre corpi militari che la 
compongono, la quale da 4195  uomini fu porta ta  o ra  a -48-45, ed accre- 
sciuta cosi di 700 individui, la m aggior parte  d ’ artiglieria , cssendosi 
lasciato sempre aperto  1’ arrolasnento.

Se il reclutamento nella Marina non fu cosi p ronto ,  come negli a ltri 
corpi, e trovo qualche diflicolta, potremo a buon dritto  ritenerlo come 
conseguenza della qualita del servizio, obbligato su piccoli legni da guer
ra , che arm ati di grossa artiglieria  guardano i cauali cd i porti , che 
mettono nella lag u n a ;  servizio costantemente gravoso, dovendo e ufliziali 
ed equipaggi assoggettarsi alla piu penosa immobility ed isolamento, ne- 
cessariamente esposti a tutte  le inclemenze delle stagioni.

L’esempio d ’insuperabile costanza e vero amore di patria , dato dagli 
uffiziali destinati a quei punti, ebbe una poderosa influenza sopra le genti 
a g g re g a te s^  talche tutti stettero saldi al loro posto lino al ccdere delle 
forze f is iche; ma se n ’ebbe per questo in alcuni momenti soverchio nu
mero di ammalati, e fu necessario impiegare  una continua forza di ri-  
cambio.

Superati gli ostacoli e le strettezze finanziarie, fu quasi ridotto  ora  
al coinpleto 1’ armamento e vestimento della gente dei varii corpi, la cui 
istruzione fu contemporaneamente il piu possibile coltivata, come non si 
ommise con prudente  fermezza, nelle difficili circostanze presenti, di man- 
tenere e promuovere la indispensabile mililar disciplina.

Nel Collegio, ove la nostra  Marina fonda le sue future speranze, e 
nella Casa di edncazione, ove si addestrano valorosi figli alia pa tr ia ,  
regna quel buon ordine, che deve realizzare i nostri desiderii.

Io fermero particolarmente la vostra altenzione sulla operosita del- 
1*Arsenale, che, se non e quale Io addita la maesta ed estensione delle 
sue fabbriche, quale lo era sotto il Governo degli avi nostri, ridolti ora 
gli operai ad un complesso di circa 2300  nelle varie arti^ fu cosi por
tata ad una condizione superiore  a quella, iu cui si trovava prima del 
22 marzo.

Yenczia, fra le citta marittime la p iu  confmata alle sole risorse del- 
l’ industria  e del commercio p e r  1’ alimento del suo popolo, nel lauguore 
commerciale in cui era stata  condotta, e nella circoscritta altivita indu- 
slriale, r iguardd  sempre I5 Arsenale marittimo di guerra  come il principale 
stabilimento, che potesse dar lavoro a tanti suoi operai. Un rilevante 
numero di professionisli nelle arti  iudustriali marittime,. dopo aver veduto 
per anni ed anni, nella inoperosita dei cantieri privati, la emigrazione di
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dislinti artieri e la miseria di an numero visloso d ‘ inoperosi, ed avere 
inutilmente cercala occupazione in questo nazionale Stabilimenlo, che al 
22 marzo appena 800 operai comprendeva, al sorgere di una sita libera, 
e di speranze ricolma, al naseere di un Governo nazionale, qui vi rivol- 
sero le loro mire, quivi corsero a cliieder lavoro.

Giustizia, politica, bisogno, consigliarono di assecondare il piu pos- 
sibile il loro desiderio.

L ’ armamento quasi istanlaneo di ollre 100 legni di varie grandezze, 
opposli a freno di un inimico possente, che potea ripiombarc su noi, 
prima che avessiino ancora organizzata una forza capace di respiugerloj 
fa prova dell* utile partito , I'm dai primi giorni ricavatosi dall’ altiva pre- 
stazione delle num erose braccia, accolte allora nell’ Arsenale.

Fin dal 4 iuglio, fu da questa bigoncia oiTerto un dettaglio dell’ ope- 
rosita  presentata dal nostro Arsenale nei primi giorni, che seguilarono il 
movimenlo italiano.

Fu  allora indicato come 1’ opera  de’ suoi artisti accorse in qnci tanti 
lavori,  che 1’ armamento dei Forti ,  la costruzione di barricate, la erezione 
di caserme e la formazione di nuovi deposili da polvere esigeltero colla 
u rgenza  delle circostanze.

Fino a che avessimo ridotta  la nostra  dilesa, nell’esleso nostro cir
condario, al punto di renderci tranquilli sulFesito  di un attacco nemico, 
queslo doveva essere per noi il principale pensiero, ed a queslo dovemmo 
ogni nostra  precipua cura vivolgore.

E percio le oflicine ed i depositi dell’Arsenale dovettero rispondere 
a i piu stringenti bisogni della guerra ,  e lo fecero con tu tta  la maggior 
elficaeia; mentre, fra i piii important) degli svariati lavori eseguitisi, sono 
da notarsi ben oltre 6 ,000  letti da branda, tavolati, scuderie, boltami, 
cassoni da mine, affusti per due nuove batlerie da campagna, e di rieani- 
bio per le batterie dei Forti ,  ed approntamenlo di un deposito vistoso di 
palle, bombe e proielti d '  a rtig lieria , onde assicurare il necessario ali- 
mento alle mille bocche da fuoco opposte all’ inimico.

II lavoro di fucili merita una speciale meuzioue, mentre, accollisi 
parte  a g iornata , par te  ad im press, i piu capaci armuiuoli, riuvenuli ed 
em igrati dalle vicine provincie, costruili loro gli ordigni necessarii, si 
procedctte alle riparazioni e montature con tanta alacrila , da renderne 
servibili dopo il 4 3  agosto piu che 12,000 , da provveder sempre alle 
continue r iparazioni, ed averne in qualche tempo totalmeute montati di 
nuovo oltre a 5 ,000 in aum euto; acquisto prezioso nelle attuali nostre 
circostanze.

Tuttoche si riferisca al ramo fmanze il dettaglio degli a rgom enti di 
spesa, mi cade perd in acconcio di qui osservare che la cifra Spese iu- 
contrate dalla Marina, secondo i resoconti degli ultimi sei mesi, olTre un 
approssimativo di 700 ,000  lire mensili. Se si considcri che 1’ Arsenale 
non si trovava al 22  marzo convenientemente approvvigionato che del 
solo legname da costruzioue, per cui nell’affollamento dei lavori si dovette 
r icorrere  ad ingenli acquisti di leguami da lavoro, cauapi, carbone, ferrn, 
p iombo, ram e ec., acquisti gravosissimi nella dillicile posizione in cui cj 
t roviamo, la cifra sarebbe da se giustilicatn; che, merce la studialasi
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econoniia, limilercbbesi molto al di sotto đcll’ esposto, se 11011 vi si avcsse 
compresa quella grau  parte ,  che, r iguardanđo la g u e rra ,  dovrebbe a quel 
ranio addossarsi. Ma nelle pressure che c’ incalzano, nelle diflicolta, che 
ci coutrariano , nelle grand i mire a cui tendiamo, manca il tempo p e r  
lermarci di prelerenza sulla precisa ripartizione delle cilre.

R iguardo ai lavori p roprii della Marina, i cantieri dell’ Arsenale non 
istctlero gia inoperosi;  che, compiuto appena l’armamento di tanli legni 
stazionali a difesa del circondario, l’ attivita si rivolse ali’ aggiunta  d ’armo 
di 5 penich, 1 cannoniera del tutto nuova e capace di grosse artig lierie ,
2 piroghe, 4 graudi barcacce ed un trabaccolo arm ato  in guerra ,  cotne 
riserva per  rinlorzo di quei punti che fossero piu miuacciati, ed al con- 
teniporaneo alleslimento di quei legni m aggiori,  che formare potessero 
una divisione navale, atta a prendere  opportuuam ente  una parte  a ttiva  
nella g u erra ,  e far sventolare sui mari il libero nostro vessillo.

Nella necessita assoluta di avere il piu presto possibile un piroscafo 
da guerra  di qualche elficacia, ogni sforzo fu rivolto alia riduzione del 
l'io I X ,  il quale, mancnnte iu origine della necessaria solidila pei' grosse 
artiglierie , lu quasi rifuso, come fu d ’ uopo costruire alcuni pezzi essen- 
ziali, che m anca\ano , onde mettere iu azione le sue macehine; operazione 
difficilissima, chc pero, avventurati della riuscita, ci olfri il mezzo dopo 
il 13 agosto di servircene altivamente, ed averne un risullato nella noslra 
condizione molio imporlante.

La grande corvetla, la Feloce, avente l’ armo di 24  cannoni, rifatta 
si puo dire in ogni parte , fu pariuienti allestita del lutto, da aggiungersi  
ai brick  Camalconte  e Daljino, e alla golella F tn ic e ,  legni ora gia pronli 
ad uscire al primo cenno dall’ Arsenale.

L ’ armameuto e l’attivita dei legni da guerra  non poteano regolarsi 
iu corrispondenza all’ ardore dei nostri prođi uffiziali di marina, ne ai 
desiderii del Governo, ma commisurarsi alla r is lre ttezza dei nostri mezzi, 
e limitarsi a quanto una saggia politica suggeriva.

II Governo, dopo aver sludiate risorse pei1 metlere le p roprie  finanze 
alla possibilita di sostenere spese esorbitanti, nello impiego di queste do- 
vea necessariamcnte assicurarsi in preferenza i mezzi per  mautenere l’at- 
tiva difesa dell’esteso circondario, minacciato costanlemente dall’inimico, 
garau tire  lo approvvigionamento interno della citta, o per meglio dire la 
nostra esistenza, e suhordinatamente a questi imperiosi bisogni procedere 
all’aumento di forza da spingere  sull’ inimico nei g iorn i piu avventurosi, 
in cui potremo d ar  braccio eflicace alla riscossa italiana.

II possesso di legni a vapore coslituircbbc Ia forza piu convenientc nella 
limitazione della noslra  Marina e nella condizione speciale del nostro porto . 
E d ’ uopo avvertire pero, che il valore di questa specie di baslimenli, 
come sempre assai elevato, s’accresce ora  per l ’aumento delle ricerche. 
Cio uullameno s’ iutavolarono trattative a ll’eslero, ed apposito ufliziale vi 
si occupa aneora, r i ta rdato  nell’esilo dall’ influenza degli a ttuali avveni- 
menti politici.

L ’Arsenale possiede il legname suflicienle per la costruzione di due 
grossi legni a vapore, il quale si sta approntando mediante il lavoro del
la sega.
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Si sta per conchiudere il contralto  di acquisto per Ic mncchine di 
un piroscafo da guerra ,  oltenibili in quatlro  mesi dall’anlieipazione di 1111 
terzo  del loro ra lore ,  col pensiero di apparccchiarsi, come in ogni altro 
caso, alla disponibilita de lF iu lera  somma; per cui, come v’indicava, ogni 
buon volere e sempre alia possibility dei mezzi legato.

I 11 quanto alla costruzione dello scafo in Arsenale, nel contralto si 
contemplo la immediata spedizione dei piani peg l’ indispensabili concerli 
Ira i costrultori delle maceliine, e g l’ ingegneri navali;  ottenuli questi, 
saranno in trapresi i lavori, e spinti possibilmeute colla celerita della co
struzione delle macchine.

Mi resla  infrattauto lusinga di veder coronata di un risultaniento fe- 
liee la pa tria  idea, sorta  nella Marina ed accolta con entusiasmo da tutte 
le classi dei cittadini, di p rocurare  lia  breve 1111 altro piroscafo alio alia 
guerra .

L ’eroismo dei saerifizii alla pa tr ia  e divenuto ora nella citta nostra 
una virtu  cosi spontanea e generale, che divenla persino difficile lo avan- 
zarci l 'un 1’altro nella gara  generosa e continua.

Come si avanza il lavoro di costruzione di una nuova penich, ed e 
gia condollo ai 48 carati quello del brich  Pilcide, cosi si procede alacre- 
jnente al progredim ento  della grande fregata  V Ita l ia ,  po r ta ta  gia a 12 carati.

Dacche I’allestimento compiuto dei legni miuori, il cui stato ci ollViva 
il piii p ron to  mezzo di a ttivita , permise di rinforzare i lavori intorno a 
queslo grosso  legno da guerra ,  il suo avanzamento si e spinlo il piu pos
s ib le ,  e si fa p rog red ire  di pari  passo coll’ allcslimento di tanti oggelli 
d ’arm o e corredo.

Si sono commissionate a ll 'estero le grosse sue arliglieric, il cui con- 
t ra tto  di acquisto, vincolato all’anticipazione di una parte  del loro valore, 
ce ne assicura il possesso pel momento del suo a rm o; si sono pure  acqui- 
slate le piante per  procedere alla composizione delle sue alberature.

L ’espediente a cui si ricorre , in alcuni casi di u rgenza, del lavoro 
ad impresa, non poteva adottarsi in questa circoslanza, in cui si t ra t ta  di 
procedere nella costruzione, e 11011 gia inconiinciarla. Sarebbe pero sempre 
in ogni a ltro  caso da bilanciare la convenieuza di questo espediente pri
ma di r icorrerv i,  tanto nel lato economico, quanto nella riuscita delle 0- 
pere, giacche, poco soddisfalti degli avuti esempi, non lo si vede adottato 
in  massima dalle grand i Marine di guerra .

Alla squadra  sarda, che coopero a tenere aperte le conuinieazioni dal 
lato di mare, imponendo ai legni da guerra  dell’Austriaco, presto l’Arse- 
nale la sua opera  per molti lavori occorsi a ’ suoi legni, tanto a vapore 
che a vela, avendone pero it rimborso d ’ogni spesa soslenuta, si pel mate- 
ria le , che per la mano d ’opera.

E r iguardo  ai marinai civili, se ne addestrano 120  in Arsenale pel 
p ronto  armo di una divisione leggiera  di riserva, come pure si e riatti- 
vata la scuola dei garzoni, quale esisteva sotlo il Veneto Governo.

Le Officiue di a rtig lieria , ove s’im piega una g ran  parte di operai 
militari di quell’arm a, prestandosi ai lavori per ia Marina^ pei Fo rt i  c per 
l ’arm ata  di te r ra ,  spiegano un’attivila  la piu soddisfacente; ed ivi raccolti 
anche i piu esperli meccanici, se ne r i t rae ,  ogni di piii, utilissimi risul-
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tali p e r  l ’attivazionc di nuovi meccanismi, chc facilitano la esecuzione 
delle opere.

Oltre ni risullali  ollemiti in armi e munizioni, di cui ho sopra par- 
laid, oltre al lavoro in corso di una baltcria  da m onlagna di obici da 12, 
con affusti ed a ltrezzi,  spiegauo la m aggiore  attivita la Officina fonderia 
e quella della macchina a vapore. Nella prim a, in aggiunta  alle lante fu- 
sioni in broiizo, e particolarmente a quella prossima ad eseguirsi di due 
grandi cannoni alia Paixhans da 48 , si ottengono fusioni in ferro, per le 
quali in addietro doveasi r ico rre re  all’e s te ro ;  e nella seconda vedesi tratio  
ogni miglior parli lo  dalla forza motrice, applicata, ollre ai solili lavori, 
alia coslruzione di capsule, alla fora lu ra  di cannoni, ed al movimento dei 
cilindri, che dovranuo quanto prima procedere alia laminazione del rame, 
mentre per Farroventamento delle foglie si costruisce un forno a riverbero.

E quasi compiuta la coslruzione di una nuova caldaia lubulare per 
la macchina a vapore del piroscafo il JUessagyiero, onde averne pronto 
il ricambio.

Cosi supplisce l’ attivita e P ing eg n o  a quanto ora  difficilmenle pos
siamo allrove p rocurarc i a cagione dell3isolainento in cui le circostanze 
ci mantengono.

Sono in continua attivita due laboratorii  pirotecnici, c fra pochi 
giorni incominciera ad esserlo la nuova fabbrica di polvere da guerra  
erettasi in isola delle Grazie, ove, compiule le opere edili, si sono nelle 
Oflicine di artig lieria  im m aginati ed eseguiti tutti i meccanismi necessarii, 
compresa la caldaia a vapore pe r  lo scaldatoio: il quale provvedimento 
ben compensa la forte spesa incontrata , mentre, nel p rolungarsi della 
guerra ,  guarentisce il necessario approvvigionamento di munizioni; giac- 
che, atlivate le 5 macchine, se ne avra un risullato di circa 5000 chilo- 
gramrni di polvere al giorno.

11 dettaglio offertovi ebbe lo scopo di provare l’ulile impiego di una 
rilevante mauo d ’opera, che dal 15 agosto fu accresciuta di indivi
du i;  impiego che, io ripeto, viene anco consigliato da una visla umana 
e politica.

Compiuta questa  relazione, nggiungero una sola pa ro la :  lo spirito 
valoroso della Marina in generale non csige che lo si appalesi, se lo ma- 
nifestano i fatti. Coi valorosi del 27 oltobre, seppero gareggiare  iu coraggio 
gli equipaggi dei legni leggieri, che vi presero p a r te ;  coraggio  che, dal 
primo ulfiziale a ll’ultimo della ciurma trasfuso, ci assieura l ’esito piu glo- 
rioso, quando, sotto il vessillo della libera Italia, po tra  spiegarsi ardito 
su quel mare, che vide per secoli ricca e posseule questa eroica citta.

RAPPORTO SULLA GUERRA,

letto dal tr ium viro  C a v e d a l i s  all’Assemblea dei rappresentanti dello 
stato di Venezia  nella sessione del 27 febbraio  4849.

Per decidere maturamente sulle condizioni interne ed esterne del paese, 
come e il vostro mandato, cittadini rappresen tan ti ,  al succinto discorso 
dittatoriale to rna  mestieri di a rrogere  speciale informazione in fatto della
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g u erra ,  a cui di prcsente soggiace e soggiaccr devc per noi ogni allra 
polilica ed economica queslione.

Nella tornata  dell’ l l  o ttobre , aU'Assemblea chc rappresentava allora, 
come oggi questa, lo Stalo, se ne diede gia diffusa, dellagliala relazione. 
Dopo quel giorno im pertanto , iu tegro , incontaminalo conser\iam o que-* 
s l ’estuario e dilatata piuttosto la libera nostra provincia, dappoichč al 
inezzodi raggiungiam o la Cavanella sull’Adige, mentre non si passava prima 
la sponda del Brenta; ed al seltenlrione i nostri avamposli si spingono 
ora lino all’alveo vecchio del Piave.

Cinque si r i tengonoj come erano, i nostri circondarii di difesa. Le 
fortilicazioni, le batterie  nelle isole ed ai m argini della laguna sono og- 
gidi a compimento condolte, con regolarita  sislemate, provvedute delle 
occorrenli munizioni.

Cinquecentocinquanla sono le bocche a fuoco, disposte sui parape tt i ;  
determ inato  ovunque con precisione e lo stato di combattimento in ogni 
contingenza d’attacco.

L 'esercito nostro ad una qualche diminuzione numerica soggiacquc 
in quest’ulliino trim estre  nei corpi volontarii, ed avvantaggio e si accrebbe 
in truppe  regolari. Quattro reggim enti di Roma e di Bologna rispediti 
vennero ai loro paesi^ che assottigliate eransi le loro file per disagi, per 
malori, per in d iv idua l  congedi. Sostituito invece da quell’amico Governo 
fu un battaglione di militi nominato dell’ Unione, perche agglomerati da 
varie parti  d ’ltalia, e capitanato da distinto veterauo dell’antica arnuata.

Nuove legioni si aggiunsero e si aggiungono di robusta gioventu, 
che dalle nostre proviocie s’intitolano E uguneu j F r iu la n a ,  del S ile ,  dcl- 
V J lp i ,  e Dalmato-IstrianUj  le quali gia suppliscono al servizio sui bastioni, 
e si cimentano, insieme ai nostr i  provetti guerr ie r i ,  sulla linea difensiva.

Si puo calcolare che i parti t i  fossero 5000, i perveuuti 5500. Se 
perduti  de’prodi volontarii, acquistati  abbiamo altri fratelli nostr i ,  buona 
par te  de’ quali s’ indurarono alle marce, al bivacco, affrontarono il fuoco, 
assaliti furono ed assalitori;  fratelli involatisi dalle file e dalle persecuzioni 
dello s traniero , che comuni hanno con noi le offese, gli affelti, i pericoli, 
le speranze.

La forza esistente in Venezia, che complessivamente di ogni arnia
era  ail’d 4 ottobre decorso, di V e n e t i .................................................. 15753
d ’altri  I t a l i a n i ..............................................................................................  6122

19855

11600 
5000

Somma . 14600
Connazionali nostri dell’Insubria , della Romagna, di Napo

li, che oggimai consideriamo della nostra  famiglia, che divisero 
seco noi linora le palme e le vicende . . . , .........................  1830

268

Totalita .
Al presente cons is te :

Veneta Infanteria e C a v a l l e r i a ...............................................................
Stato Maggiorej Artiglieria, Genio ed A m b u l a n z a .........................

Totalita . . 16430



L ’arrolam ento  si continua, c le disposizioni sono cmcssc pe r  recnrne 
Paumento ad altri  5000, sempre pero di truppe  ordinate;  che le irre- 
golari mai reggono alla noia, e mai convengono al servizio dei molti- 
plici disgiunti nostri Forti.

Triplicato risulta il numero de’ cannouieri in questo ultimo semestre, 
gia esercilali al servizio di ra inparo  e di costa, e due volanti batterie, 
equipaggiatc  e bon istruite , sono per uscir iu campagna.

Atle forze di linea a r ro g e r  si potrebbero  le qualtro  legioni della 
Guardia cittadina e i suoi bersaglieri e cannonieri, poiche infatti g a reg -  
giano colle sehiere regolari nella tenuta, neH’arm am euto , nell’ is truz ione; 
partecipano ad ogni cimento, e nell’atto che vegliano alla pubblica quie- 
te , ed accorrono ad ogni tumulto, se ne seorgono sui rivellini di Mar- 
ghera ,  di quei di San Marco, di Cannareggio, di Gastello, ec .;  come a 
Brondolo ed a Mazzorbo di quelli di Chioggia e di Burano.

Cento sono i legni armati in guerra ,  che i porti, i canali, le lag u 
ne cuslodiscono; montati al complcto di artiglieri e di marinai, Veneli 
tu tt i ,  di que’ che primi insorsero, che anelano di agire  per  la redenzio- 
ne di Venezia. Chi oserebbe affrontarli ? Come approssim arsi alle ba rr i-  
ca te?  Sc pure u n ’ osle num erosa e risoluta, senza valutar perdita  ed ec- 
cidio, d is t ru g g er  potesse, se non conquistare, i nostri forti, i nostri r i-  
d o tt i ;  quei marinai e cannonieri, que’ nostr i  cento legni, schernirebbero 
P insania di chi volesse attaccare Venezia.

L ’amministrazione della gue rra ,  complicalissima sempre, malagevole 
e molto piu a regolarsi negli stati, negli eserciti nuovi, e che sorgono 
da una rivoluzione. La recente sloria del Consolato e dell’ Impero di 
Francia , le diflicolta, g p  im barazzi,  le querele ram m enta  del grande con- 
do ttiero , che r iu s c h a  a formare nullaiueno il piu ordinato esercito del 
mondo. Assoggettare egli seppe a ’ suoi steiulardi la fortuna e la vilto- 
r i a ; ma ingenuamenle confessa di non aver potuto rimuovere affatto gli 
abusi economici, e domare la nequizia dei provveditori delle sue arm atc .

Pochi disparati elementi militari qui esistendo, e comparsi nuovi uo
mini dal politico rovesciamento del 22 m arzo, si rimase lungamente in- 
certi ed oscillanli nel sistema da adottarsi t ra  P italico di un tempo e 
P aus tr iaco  od il piemontese^di oggi g io rno ;  ed il peggio  era che nes- 
suno seguivasi, ma quando P uno, e quando l’a ltro , giusta il rapido e 
successivo a lternarsi delle persone, dei partiti ,  dei governi. Resistere si 
dovetle ai vecchi s tazionarii, egualmente che al moto irrompente d ’ indi- 
geste innovazioni, ma sopra ttu tto  im b r ig l ia re ,  se non abbaltere , coloro 
che, nella confusione e nelle turbolenze il vantaggio r invengono, e sui 
mali speculano della societa e della patria .

Un sistema pertanto si e preferito, un Codicc amministrativo mili
tare  prom ulga to ;  si sono istituiti i Consigli nei corpi, stabilita  la tenu ta  
dei ruoli della milizia, attivate le ispezioni periodiche, le rassegne s tra -  
ordinarie e rigorose.

L ’ Intendenza dell’ armata e in grado , quando che sia, di rendere  
ragione di ogni parti ta . Scemale, se non tolte, sono le malversazioni, ac- 
cresciule e crescenti le nostre economie. L ’entita  dei dispendii nel loro 
complesso, ed il loro decreinento, risultano dai conti che il Governo non
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pre le r i  di mensilmente pubblicare. L’cntita dei risparmi per migliorati si
stemi d ’ amministrazione, per  tra ltenute ,  per diminuzione di slipcndii e 
di prezzi nella gostione deli’ ultimo trimestre si calcola di L. 716 ,980, a 
cui aggiuiita  1’ econoinia accennata nell’ anteriore Assemblea, ne risultc- 
rebbe in complesso, dopo il 14 agosto, uu  insperato risparm io di li
re 1 ,816,980.

Hiparate sono oggimni le nostre caserme dall’abbandono in cui era- 
uo, e dai guas ti;  provveduti gli ospitali di letti e di su ppellettili per lo 
straordinario  numero degli ammalati, che sino a tu tto  novembre aumen- 
tavano, e che ora soltanto la ventura abbiamo di veder deerescere; pre
para te  e disposte le am bulanze; assicurate, per non dir  profuse, le cure 
ed i conforti agli ammalati da eletta schiera d ’ ufficiali sanitarii, con sa- 
piente consiglio capitanati. A regola assoggettatc si sono le somministra- 
zioni, le sussistenze, i t rasporti  m ili ta r i;  vestiti ed equipaggiati i corpi 
tu tt i  di antica e di recente form azione; coperti e difesi dalla rigidezza 
delle notturne fazioni quel Ii  ̂ che presidiano i luoghi esposti e lontani. 
Supplito infine si e pure  all’armamento, che pei fuciii anche dopo I’ l l  
o ttobre  si d ifettava; chiamati si sono fin da estranei paesi armaiuoli ed 
ulensili, ed attivata un ’ armeria a merito de’ valenli ufficiali, direltori, 
pro ti  ed artefici del nostro  Arsenale, dove in oltre si procede all’impo- 
nente travaglio  per la crezione di una fabbrica di polveri onde preveni
re l ’occorrenza cTuna guerra ,  d ’un assedio^ quanto si voglia prolungato.

Alla istruzione ed all’ insegnamento della truppa  alacremente si de- 
dicano e sorvegliano ufficiali e generali. Oltre alle singole manovre ed 
alle speciali scuole di compagnia e di battaglione, si esercitano nelle evo- 
luzioni di linea in masse riunite a Chioggia, a Lido ed a M arghera figu- 
rando movimenti in assalto e difesa, entro e fuori dei trincerameuti.

Dai capi dei corpi e dai comandanti dei circondarii si tengono istru- 
zioni pegli ufficiali, ed alla scuola centrale, gia erett i  per la tattica e per 
la  fortificazione, si aggiunsero , in questo nuovo corso, lezioni di mate- 
matica, di disegno, d ’ artiglieria  e di conlabiiita militare.

L ’ infanteria e P artig lie ria  per  tat modo progred irono , e le nostre 
truppe  gareggiano  in presente con quelle delle antiche anna te ,  per te- 
nuta^ per  esattezza, per  attitudine guerriera .

In difetto risulto alquanto nell’ultima r igorosa  rassegna la cavalle- 
r ia ,  meno assai pero di quanto si voile e si affetto di p a r la rne ;  difetto, 
a cui di questi giorni si sta r ip a ra n d o ;  difetto, che atlribuire  pu r  e mc- 
stieri alia peculiare condizione di Venezia, la meno accomodata certo, 
come per  raccogliere, custodire e tra spo rta re  cavalli, molto piu per com- 
porne, equipaggiarne, is tru irne squadroni.

Ben di sovente si scagliarono censure ed accuse a ’ soggetti occupati 
nei corpi attivi, nell’ amministrazione e nel dipartimento della guerra. 
Fum m o pertanto molto circospetti nell’ accoglierle, ed il piii delle volte 
si sono reiette come infondatej e dipeadenti da privati rancori,  da so- 
verchia dubbiezza. Si preferirono le cautele e le indagini alle determina- 
zioni coattive. Guai infatti, se re tta  dato si avesse alle denunzie, ai 
sospetli! rimasti sarebbero i circondarii, le legioni senza comandanti, il 
ministero forse deserto.
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Non si csentd tampoco a riabilitare chi si dimostro ingiustamcnte, 
o soverchiamente co!j)ilo dalla pubblica opinione, poiche, nella dillicolla 
di ben sostituire, approfittare dcvcsi di ogni jnerito quando si sappia 
applicarlo, e sempre ve n ’ha in chi ebbe a maestra l’esperienza.

Neglelta non venue 1‘amministrazione della giustizia militare, aven- 
dosi sollecitalo lo sviluppo dei |jrocossi e delle decisioui dal lalo degli 
auditorali oruinarii e dei Consigli di gue rra ,  ed essendosi coslituilo un 
auditorato  generale, ed un Consesso per 1’appello e per la revisione, di 
cui si mancava, e che necessarii sono per guaren tire  la liberta^ lo stato, 
la vita dei militari, che pu r  sono cittadini, come per  l’esemplare accon- 
cia esecuzione della legge. Oltre 1’ abolizione delle pene infamanti, si e 
conceduto ai rei la facolta di eleggere il difensore, e si demandarono ai 
tribuuali ordinarii quelle trasgressioni e quei delitti, che non sono tu t-  
t ’ afi'atto militari. E siccome nella p rim a epoca del Governo, ossia quando 
sistemi e persone risentivano ancora delPavvcnuto rivolgimentoj difettosi 
r isultarono processi e sentenze, si r iparo  al pregiudizio delle parti ,  ed 
al grido delJa umanita e della giustizia, con atti di g raz ia , evitando cosi 
di por mano a giudizii compinti.

Di tal guisa , ed in coerenza alle massime annunziate in ques t’ aula 
medesima nell’ anteriore  Congresso, fu fermo nostro scopo, suprem o di- 
visamento, di costituire milizie regolari ,  d ’ im porre  ordine e disciplina 
eziandio nei volontarii, franchi, o venturieri. Le masse insorte e non or
dinate, sole non reggono agli eserciti:  g iovcranno, ma s u fin 1 le esser deg- 
giono da esercitate falangi, guidate da esperti ,  ardimentosi capitani. Cosi 
in Spagna la insurrezione si soslenne perche so rre tta  da reggimenti b ri-  
tanni. Ne facemmo noi la tr is te  prova nella gue rra  dell’ anno decorso ;  
la fecero di questi giorni P rag a ,  Vienna, Francoforle , come altre volte 
la bellicosa Polonin. Gli Ungheresi valorosi combattono in quelle loro 
lande, e si oppongono ad agguerr i ta  arm ata , perche agguerr i t i  sono essi 
pure , e battaglioni e squadroni di fanli c di cavalli, diretti da abili ca- 
pitani, cooperano colle an n a te  popolazioni. Le piccole acaiche repubbli-  
che sfidavano in profonde addestrate  file le innumerevoli asialiche ir ru -  
z ion i;  Cesare la vinceva sui Galli, come questi in presente sugli A ra b i ; 
Carlo XII batteva le informi orde cosacche; Bozzari ed Odisseo i disor- 
dinati Ottomani. Slolto piu dopo che l’arte  della distruzione divenne una 
scienza, che 1’ a r tig lieria  scoinpiglia i corpi,  sgomenta gli animi, abbatte 
le citta, i tr incieram euti,  e reca da lungi, a tempi e spazii matematica- 
mente calcolati, il terrore , 1’ incendio, la morte. Uditelo ancora una vol
ta : truppe  is tru ire  deggionsi, formare ufficiali, disciplinare le stesse Tran
che coorti, le civiche guardie.

Chi al governo ed alle sorti  della g u erra  trovasi preposto , deve agi- 
re quindi con ferma mano, con im pcrturbato  risoluto volere; aitr imenti 
fallisce nell’esito, e la pa lria  si perde. Non si da liberta nell’ arm ata  e 
fra i com batten li:  gli stessi duci dei guerrig lieri ,  assoluti comandano sui 
liberi loro seguaci. La subordinazione dev’ essere piena. Bruto innnolava 
suo figlio alla militare disciplina: B a t l i , m a ascolta , r ispondeva Temisto- 
cle, lorche da condottiero divenuto era  subalterno. Ne si esito quindi a 
vietare ai soldati d ’ intervenire a Cireoli, ad adunanze, iu cui si discu-
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tono argom enti di politica e di guerra ,  e di p rom ulgare  colle štampe 
ed itt i ,  memorie, relazioni ec. Si concessero bensi, e si concedono, spe
ciali licenze in via di eccezione, appoggiando alia moderazione di queslo 
popolo , al buon senso dei nostri militi; ma egli e sempre un falale 
esempio, uno seherzar coi pericolo. L ’agitare  i gravi temi della costitu
zione sociale, il p render a disamina gli atti delle pubbliche amministra- 
zioni, il penetrare  nelle alte rrg ioni della politica e nelle complicate 
della guerra ,  senza approlondare le questioni, ignorando bene spesso tut
te ,  od in parte  le intrinseche circostanze, gli essenziali motivi, la con- 
nessione, la relazione degli eventi, sia colla libera š tampa, o come si 
suole nelle libere adunanze popolari, e ben di sovente iniziativa di sedi- 
zione, soggetto  di apprensione, di r iguardo  per 1’ autorita  legale. Ma 
quando si discute e preventivamente si opina e si decide da ehi obbedir 
soltanto dovrebbe e combaltere, il bastone del comando si rompe, o nelle 
mani inevitabilmente passa dei partiti  e delle fazioni. Le porte dei Circoli 
politici e delle tipografie non deggiono aprirsi ai militari, che con as- 
senso del governo, e con molta circospezione, anche nei liberi slali;  
molto pili in paese combattuto da polente avversario.

Sono queste ingrate  verita, che qui promulgai altra volta, che ri- 
peto , poiche 11011 transigo colle mie convinzioni, a malgrado che vi ii- 
pugnino i miei sentimenti di cittadino liberale, cd a pericolo di quell’au- 
r a  popolare, che pregio come il solo coiupenso ai molti miei sagrilicii.

Intanto pero che ali’ organizzazione dell’ arm ata  attendcvasi, che si 
sostenne il molleplice faticoso servizio della cuslodia e della dilesa di 
tante isole e forti, non si trascurarono i nostri mezzi d ’altacco. Padroni 
qui della resistenza, ma dipendenti nello sviluppo e nell' esilo delle ope- 
raz ioni di guerra  dagli eventi d ’E uropa ,  r idolli fummo politicamente per 
un lasso di tempo a guardare  queste lagune. Venezia sola rimasta nella 
palestra  della difesa, prima diede il segnale e l ’ impulso per r iap r ir  la 
campagna. Due sortite  al Cavallino ed a Mestre, dopo altre minori fa
zioni, furono intraprese e felicemente eseguite. Si ottenne con cio d ’ iin- 
po rre  al nemico, di frenarne le scorrerie , di demolire le sue barricate, 
di s loggiarlo  dai posti soverchiamente vicini e molesli, di facilitare l’ in- 
troduzione di derra te  e di oggelti alla difesa o c c o r re n t i ; si ravvivarono 
per  un is tante  le speranze delle nostre provincie. F ra  i molti nomi ce- 
lebrati, e nelle molte relazioni dell’ impresa di Mestre, venne forse prc- 
terito  chi ne concepiva il piano e la mossa, e certo non mai abbastanza 
si pario di quei giovani gucrrier i ,  che si slanciarono all’ assalto delle 
batterie, ne estinsero i fuochi, ne spostarono alla baionetta i dilensori, 
il  cui valore insomnia assicuro la vittoria,

Un’ idea allora, ossia dopo quel glorioso falto, sorgeva nel Governo 
c nel generale in capo, ed era  d ’istituire una decorazione, un drstintivo 
d onore, ali’ uopo eziandio di economizzare dispendii e promozioni negli 
ordini dello stato, idea che a me spettava di concretare. Essere dovreb* 
be un premio alia intrepidezza, alia virtu militare^ non meno che ai ta
lenti ed ai meriti civili a profilto della pa tr ia , ossia di tutta  Ita lia ;  essa 
rim arrebbe  in ogni evento u n ’insegna di conforto ai supers t i t i ,  u n a  stel
ja ragg ian te  in mezzo al deserto , una memoria in fine della fermezza e
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della battaglia  com baltuta  in Venezia. Non ordine, non medaglin, ma un 
corpo coslituire  si potrebbe alla loggia della Legion d ’ onore di Francia, 
con liloli e distinzioni che ricordassero vetuste glorie italiane, senza ,di- 
partirs i  dalle materiali espressioni usitate nei moderni distintivi d ’onore. 
La decorazione s’ intitolerebbe del l i isorgimento  ; l’emblema, la Fenice, 
che rinasce dalle fiamme sopra un dado, in cui sta impresso il motto 
Venezia,  ed al vertice una stella, entro cui il motto I ta l ia .  Si appende- 
rebbe con calenella d ’ argento o d ’oro al petto od al collo, a seconda 
del grado. Quattro sarebbero i tiloli e le classi, cioe Arcicri ,  Centurio
n i ,  T r ib u n i ,  e la suprema Procuratori di S .  Marco. Sarebbero quest’ul- 
timi i custodi, i consiglieri dell’ istituzionCj e la dislribuzione dipende- 
rebbe sempre dal potere sovrano, che reg g e ra  Venezia, sia che qui ri- 
sieda od altrove. Tale sarebbe 1’ idea; lo sviluppo formulato a decreto, e 
cogli s ta tu ti,  po tra  iu seguito esservi assoggettato da chi mi succedera 
nella sedia curule. La crcazione dovrebbe datarsi dal 22 marzo ven- 
turo.

Voi vedete dunque , o cittadini d e p u ta t i , come progredito  abbiamo 
nell’ ordinamento dell’ ese rc i to , come forti siamo nella d ifesa ,  come dis- 
posti a r ieder  in campo a p e r to , tostoche il deslro ci venga ollerto dai 
nostri fratelli d ’ltalia  o dagli alleali, da que ll i ,  cioe, clie comuni hanno 
seco noi pericoli ed interessi.

Dal passato e dal presente vogliamo rap ida  occhiala all’ avvenire. 
Approfittero della fiducia^ che m ’ inspira la generositfi di questo popolo , 
che con tanta  abhondanza di suffragii eonl’e rm are  mi voile anclie a suo 
rappresentante. Parlero  colla franchezza del soldato , e saranno del go- 
vernante che cessa ,  Pes trem e parole.

Fin  dai primi giorni di quest’ era  novella, illudermi non poteva sulle 
imponenli diflicolta dell’attuale movimento sociale. V id i ,  e m isurar  potei 
per la mia posizione il pericolo. Non ispinsi, non t ra t tenn i;  ma, apertosi 
l ’ a r r in g o ,  risposi, com ’ e dovere di cittadino , all’ a p p e l lo ,  alle speranze 
del mio paese. Accennai pero diflicolta e pericoli a’ miei concittadini qui 
ed altrove, che fiduciosi e ciechi erano pu r  t r o p p o ;  lo r ipelo  oggi, poi 
che liduciosi soverchiamente taluni vogliono mantenersi e dimentichi quasi 
delle contingenze reali,  e poiche in voi e 1’alta missione di risolvere ne’ 
solcnni momenti che si approssimano. Qui si resiste , e re g g e r  si puote 
e si deve per la g iacitura  di Venezia , per  le nostre forze di terra e di 
mare , per le disposizioni degli a b i ta n l i ; vieppiu dunque responsabili voi 
ne siete dinanzi all’ Italia intiera , dinanzi al mondo , dinanzi alla storia. 
Ma nella generale lolta dei popoli contro la forza asso ldata , nel diviu- 
colarsi delle nazionalita contro gli antichi dinastici poteri, subalterni noi 
siamo ai fatti dell’allrui gue rra ,  alle decisioni della politica europea. Do- 
minare non possiamo gli eventi, ma studiare  ed agire per non r imanerne 
schiacciati.

Venezia, superiore fmora, se non immune dai parti t i ,  fer ina , immu- 
tabilo nel suo proposito  dell’ 11 ag os to ,  coll’ ultima voce de’ suoi d it ta tori  
proclama tuttavia cio che si promise quel giorno : im pregiudicate  m a n 
tenersi le cond iz ion i  politiche dello stalo , inco lum i i d i r i t t i , i doveri 
della citta  e provincia  in torno ul proprio reggirnento ed alla politica  
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appurtenenza .  V enezia , come esempio di fortezza a l lo ra ,  deve oggi es- 
serlo di pcrseveranza.

Vano, d ’a l t ro n d e ,  e il dissimularlo : coloro che ci attorniano cono- 
scono appieno la posizione n o s t r a , esperimentarono il nostro c o ra g g io , 
sono islruili del mestiere dell’ armi. Di viva forza non saremo tampoco 
a t laccati ,  ma il tempo ci com batte , e si attende dal tempo la nostra 
rovina. Oltre cio, se essere non possiamo assediati, siamo pero insidinli. 
L ’esercilo avversario e al margine delle nostre acque, alla soglia dei no
s i l i  forti ;  al di dentro , pochi b e n s i ,  ma pur ve n ’ ha del suo p a r l i to ;  
l ’o ro ,  P ipocris ia  e la paura po trebbero  moltiplicarli, e col manto di pa- 
tr io  zelo tum ultuar colla š t a m p a , in trodursi nei Circoli ed in quesla 
aula medesima. Sarebbero questi gli a p p ro c c i , le paraliele , le balterie 
di breccia.

Non di liberta ora  k pa ro la ,  ma di politica esistenza, combattuta da 
potenle nem ico , determinato a tu t to  volere od a tutto arrischiare. Ei si 
forma a lienli, tem poreggia  colle m ediazioni, suscita e delude i popoli e 
loro Costituenti, r ichiama alle insegue veterani, coscritti, d i s e r to r i , mal- 
vivenli, che tutto  e buono, e di tu tto  avvedutamente approlitla; spaventa, 
atterisce colle d e p o r la z io n i , coi s u p p l iz i i , s trappa  le arm i e le risorse 
dalle mani dei c i t ta d in i , e tutti i poteri nel solo duce dell’arm ata  tiene 
opportunam ente conferiti. Lorquando lo credevate schiacciato, ei compri- 
meva le insorle sue cilia cap ita l! , r iacquistava le perdute  p rov inc ie ,  ed 
ora  due arm ate oppone , l’ una ai prodi M a g ia r i , l ’a ltra  al T ic ino ,  ed a 
cui aperta  e la via di Ravenna e di Ancona.

Intanto a discutere di liberla  , e del parti to  a s e g u i r e , qui siedono 
soldati, marinai, ufficiali, am m inistratori,  anziche vigiii ed attivi accudire 
ed assistere all’ ordinamento, alla d isc ip l ina ,  alla istruzione delle milizie 
e delle ciurme, alla repressione degli a b u s i , all’ economia dei d ispendii, 
alle lazioni di guerra  , mentre 1’ operoso inimico ascolta quasi le nostre 
voci, le nostre deliberazioni dai suo trincieramenti, mentre d ’uopo abbia
mo di forza, di azione, di celerita e sopra tlu tto  di segreto.

Percio nel senso a p p u n to , ed essenzia lm enle , della difesa e della 
g u e r r a ,  inoderare deggionsi le discussioni, mantenere concentrato il po
tere, e toslo eleggere il nuovo governo di piena fiducia : oggi, se possibil 
fosse, p iu llosto  che domani. Gli avvenimenli stringono , s’ agitano le fa- 
zioni, insiste la diplomazia, si muovono le armate. Uno sviluppo politico, 
un interno tum ulto , un moto di g u erra ,  esser potrebbe imminente, giun- 
gere impreveduto. L ’ attual condizione incerta , indeterminala , paralizza 
ogni azione , ogni ordine dello stato ; v ’ e t i tubanza  nel decidere , come 
nell’ obbedire. L ’istante che passa e pe r ig lio so ,  quello che segue potrebbe 
divenire fatale.

Venezia alla fin fine non e che una vastissima piazza di guerra ,  in 
istato d’ assedio, accessibile da mille parti  a chicchessia, ed aperta  alle 
esplorazioni di attento solerte avversario , inespugnabile soltanto finche il 
popolo sa ra  rassegnato , ed il comando robusto  e risoluto.

Nella guerra  delle Alpi e dell’Appennino, Venezia e l'ormidabile sito 
stra tegico , a porta ta  della te r ra  e del mare. Roma, Firenze, Milano esser 
possono invase e r icu p era te ,  e non sono in grado  ora  di suffragare Ve-
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nczia. Venezia si puo perdere per  Insidie; perduta  una volta , e perduta  
per sempre. Nell’ unione o nella confederazione della penisola , Venezia 
potrebbe eon Lombardia essere com bina ta ,  o collo stato subalpino , ma 
r id i\eu ire  anche potrebbe metropoli di p ro v in c ie ,  secolei e fra loro da 
lunga pezza riunite, e formar parte  cosi della grande famiglia italiana.

Supremo scopo dunque per noi essere deve di conservarla e difen- 
derla ; interesse e dovere di tu t ta  Italia il soccorre r la ;  ne indilTerenti al
tre nazioni ed Allemagna istessa esser ponno a ’ suoi futuri destini.

Che se tanti secoli di o p p ress ion i , di s f reg i ,  di sciagurate vicende, 
se la lunga servitu , le recenti concuss ion i , le proconsolari ferocie e gli 
ulliini inuditi dolori placato ancora non avessero I’ ira di Dio tre m e n d a , 
e p ro iungar  si dovesse l’ itala agonia , e soccombere il bel p a e se ,  alle 
discordie, alia prepotenza ed alia conquista , Venezia puo e vuole soste- 
nersi. Questo vetusto baluardo della religione, della civilta, della indipen
denza d" E uropa, venduto, tradito , ma non mai vinto, diverrebbe un’altra  
volta l’asilo, il ricetto della sventura, del nazionale elemento, e qui con
servare il sacro fuoco di V esta , qui del Vaticano e del Campidoglio ii 
grido, la voće che ci chiamd, che ci fe’ insorgere , che si vuol soffocata, 
oscillare ancora dovrebbe , finche fiato si desse alla trom ba nel nuovo 
giorno del r isorgim ento  d ’ ltalia.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESESNTAINTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 27 febbraio.

(Presidenza del cittadino Culucci.)

II processo verbale della to rna ta  precedente e approvato , dopo lieve 
modificazionc richiesa dal rappresentante G. Minotto.

Quindi vieu data  dal rappresentante tr ium viro  G r a z ia n i  le ttura  del 
rapporto  concernente la marina, e tosto dopo il tr ium viro  Cavedalis legge 
quello concernente gli affari della guerra .  Anibidue sono susseguiti da 
applausi. ( F. sopra ).

II presidente  legge quindi una proposizione d ’u rgenza  del rappresen
tante avvocato Benvenuti, circa al decreto del Governo di ieri relativo 
alla moneta di r a m e ;  e, mentre il Regolamento non e ancora approvato, 
pur seguendo l ’uso degli altri paesi, domanda ai potere eseculivo, se ac- 
cetla o no tosto l’ interpellazione.

II rappresentanle tr ium viro  M a n in  monta applaudito alla bigoneia : 
Era intenzione del Governo di dare spiegazioni ali’Assemblea in torno al 
decreto di ie r i ;  ma a sp e t tav a , prima di far questo ,  che fossero letti i 
due rappor t i  intorno alla marina e alla guerra .  Aspettava che 1’ ordine 
del giorno passasse al secondo punto , che e quello della proposizione del 
rappresentan te  Chiereghin, che aveva appunto  analogia con questo argo- 
niento. Diro brevemente. II Governo ha fatto coniare e fa coniare molte 
monete di rame^ e queste a vantaggio delle piccole contrattazioni e della 
classe meno agiala. La moneta di ram e , e spccialnientc quella che vien«
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coniata dal Governo, non e di na tu ra  laic da dar luogo a csportazioni. 
C? era giA prima ua  massa ragguardevole  di moneta di rame. Questa 
massa si aumentd, e si va giornalmenle aumenlando. Non essendovi pe- 
nuria  di questa m erce ,  il suo incremeuto s lraordinario  non polcva di- 
pender da altro clie da una speculazione , da un’ incetta. Quesla incetta 
in molti sa ra  stata prodotta  dal desiderio di un guadagno nelle rivendite. 
Ma e nell’intima opinione del Governo che i promotori di questa incetta 
fossero suggerit i  dai nostri nemici. Abbiamo fatti, che qui 11011 possiamo 
ripetere, perche sono indizii , dei quali ci serviremo per trovare  la sor- 
gente. Questi fatti dimostrano che emissarii giravano , 11011 solo per la 
citta, 111a per tutto l ’estuario  e perlino sui forti, a domandare e raccorre 
monete di rame. La mancanza della moneta di rame, che rendeva difficile 
il  dare i resli ( scusi l ’Assemblea in questa circostanza le parole 1111 po’ 
volgari ) che impediva ai venditori di commeslibili di dare i re s t i ,  pro- 
vocava necessariamente dei disgusti nella misera popolazione , e. potcva 
essere sorgente di turbamento della tranquillita  ; ed anche un fatto 
avvenuto ieri mostra che quella causa poteva portare  questo effet- 
to. O r a ,  noi abbiamo detto fin dalle prime sessioni di quest’ Assemblea, 
che la nostra  difesa sta nella t r an q u i l l i ta ,  e che l’unico mezzo dei ne
mici per vincere questo p a e s e , appunto e quello di lu rbare  la tran
quillita. Noi abbiamo pieni poteri per la t ran q u i l l i ta ; senza questo ab
biamo dichiarato francamente che non potevamo assumere la respon- 
sabilita di governare. Quindi, nell’urgenza di un provvedimento, il quale, 
se anche non fa subito un efFetto materiale, fa subito un efi'etto morale, 
noi abbiamo creduto di essere pienamente nel nostro dirilto di fare il 
decreto , che abbiamo fatto ieri. Questa e la spicgazione delle disposizioni 
date.

10 credo che, nominandosi una Commissione, che si occupi appunto 
dell’ argomento del cam bio , alia quale noi daremo gli schiarimcnti desi- 
derabiii, sia inutile far su cio una discussione ora, per non rinnovare la 
discussione due volte. Per altro non rifiuterei di farlo, se fosse desiderato.

11 rappresentante a w .  B envennti:  La misura adottata dal Governo e 
saggissima, e necessaria, e io non avrei nennneno creduto che fosse me
stieri giuslificarla. Egli e appunto  perche io sono persuaso della necessita 
di quel provvedimento che desiderava di fare alcune interpellazioni al 
polere esecutivo, affinche si potesse meglio conoscere lo spirito di quelle 
misure , si potesse conoscere in quanto fosse possibile assecondarlo , si 
quietassero alcune dicerie, che furono sparse, e si vedesse anche se fosse 
possibile un miglior provvedimeuto. Dietro la risposta che il Governo 
sara per dare, 0 si vedra  che non si puo far niente e cessera ogni pro
posta , o si vedra che vi e qualche cosa da fare , e qualche rappresen
tante fara una proposta . Giova dunque che si diano alcuni schiarimenti, 
affinche i rappresentanti , ben conoscendo lo stato delle cose , sieno i>1 
građo  di fare delle p roposte  utili al paese. Ecco le due semplici inter
pellazioni , che io voleva dirigere al G overno , e sulle quali lo lascio i'1 
facolta di rispondere se egli crede. Ho sentito moltissimi a dire che quel 
d ecre to  e giustissimo , come son giuste le ragidni che lo determinarono, 
ma appunto  perche le ragioni sono giuste , condurrebbero a una conse-
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guenza : chc, cioe, quelle stesse misurc fossero applicabili anche ai pezzi 
da cent. 15 , perche anche questi sono deslinati al commercio minuto. Io 
voleva dom andare prima di tu tto  per quali ragioni il Governo non ab
bia creduto di eslendere quella prescrizione anche ai pezzi da cent. 15. 
Voleva poi fare un ’a ltra  interpellazione, e questa per acquielare le dice- 
rie. Si vol far credere da alcuni che le monete di ram e venivano finora 
d is t r ib u te  dal Governo in piccolissime quantita  a questi negoziatori o 
venditori di privative, e che per  tu tto  il resto poi il Governo non cam- 
biava queste monete di rame se non che dietro denaro. Conviene confes- 
sare che in questa maniera  il Governo, che lo faceva con buonissimo fine, 
con quello cioe di aum entarne le rendite dello stato, dava egli stesso un 
incremento notabile all’agg io ;  e quindi e ben naturale  che quelli che 
com peravano queste monete di ram e, avessero ragione di ehiedere uu 
qualche correspettivo. Domanderei se cio fosse vero, e se il Governo crede 
di provvedere in modo che il cambio delle monete di rame non abbia da 
farsi dalla Zecca necessariamenle con moneta in denaro. Queste sono le 
iuterpellazioni, che al potere esecutivo io desiderava di fare.

II rappresentante avv. Benvenuti:  Io non vorrei che fosse nato un 
equivoco. Io ho sentito appunto  certe voci, che, quando uno andava alia 
Zecca per avere delle monete di rame, non le si aveva se non quando 
egli desse monete eftetlive. Questo e cio che io domandava, questo cio 
che io desiderava sapere dal potere esecutivo.

II rappresenlante tr ium viro  M a n in :  La Zecca non vende m oneta ; 
non fa il cambio delle valute.

II rappresentante avv. Benvenuti:  IIo piacere che mi si sia offerta 
questa occasione per  vedere smentita una diceria sparsa da per  tutto .

II rappresentante Olper: Avverto il presidente che deve essere sta ta  
deposla sul banco della presidenza un" altra  domanda per  urgenza.

II presidente: La domanda per  urgenza del rappresentante  Olper e 
intieramente connessa all’ ordine del giorno deila Commissione, e questa 
ne fara discussione eontemporaneamente ail’ altra , perche t ra t ta  appunto  
sopra cose relative al cambio delle monete. Questo yedra PAssemblea 
dopo che avra  deciso se deve eleggere la Commissione, e vedra se 1’ in
dirizzo si deve rivolgere alia stessa Commissione.

L ’ ordine del giorno e che si abbia ad eleggere una Commissione 
per is tudiare e p rodu rre  un progetto  tendente a menomare e possibil- 
weute togliere g l ’inconvenienti, che derivano dalle frequenti oscillazioni 
della carta .

Posta ai voti, la p roposta  di eleggere Ia Commissione e nccettata.
II presidente:  L’ Assemblea dovra quindi ora determinare il numero 

dei membri componenti la Commissione, e passera poscia ad eleggerli.
U rappresentante avv. Benvenuti:  Propongo che la Commissione sia 

formata di cinque, atteso la gravita  dell’ argomento, e i molti studii che 
si devono fare.

II rappresentante Chiereghin:  La presidenza, come fece in qualche 
altra occasione, p roponga  all’ Assemblea 5 individui (no, no, no). Io in- 
sisto nella mia proposizione.

II presidente:  Insistendo il rappresentante  Chiereghin, che la presi-
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denza debba p ro p o n  e la Commissione, pongo a ’ voli Ia proposla . Chi 
aderisce alle sue proposte, si alzi.

La proposta  fe ammessa.
La prcsidenza proporrebbe come membri della Commissione i rap

presentanti Reali Giuseppe, Abramo E rre ra ,  Dalla Vida Gesare, Bartolom
meo Benvenuti, Angelo Levi. Chi approva, si alzi. (Approvato).

II secretario fara le ttu ra  all’Assemblea dell’ indirizzo presentato dal 
Circolo popolare di Cannareggio onde appunto vedere se si debba passare 
alla Commissione.

Lettosi un indirizzo del Circolo popolare di Cannareggio sul bisogno 
che v’ 6 di moneta minuta^ viene dall’ Assemblea preso in considerazione 
e deferito alia Commissione nominata. Quindi, dietro alcune osservazioni 
dei rappresentanti  Olper  e Lodovico Pasin i  si prescrive alia Commissioue 
di riferire nel piu breve tempo possibile, ed al piu tardi venerdi prossimo.

II presidente:  11 rappresentan te  Canella ha la parola sulla sua pro
posta d ’ un indirizzo alla F rancia  perche soccorra ai notri fratelli di 
terraferm a.

II rappresentante Canella: Cittadini rappresentanti!  Io spero che voi 
accorderete alle mie povcre parole la simpatia, della quale foste cosi 
corlesi verso 1’ onorevole deputato P r iu l i ;  ia quanto che, se egli vi 
presentava un soggetto  di altissimo interesse finanziario, un soggetto
io vi presento che si riferisce grandem eate  all’ umauita, e che puo 
po rta re  grandissim a consolazione, ed argomento di m aggior coraggio 
a ’ poveri fratelli delle provincie, tag lieggia ti ,  come voi sapete, dalla sc- 
vizie dello straniero. Non ha piu freno la p ivpolenza del barbaro  dopo 
gli ultimi proclami del feroce Ilaynau, quell’ islesso che conduceva teste 
le sue orde croate alla g rande  im presa di F e rra ra .  Sono queste le glorie 
dell’ a rm ata  austriaca, le quali un maresciallo di Francia  proponeva or 
o ra  ad esempio ai piu grand i e gloriosi soldali del mondo! 0  Francia, 
e quando scuoterai tu  la polve di tante umiliazioni, cui ti  costringc 
l ’ egoismo dei tuoi g rand i uomini di s ta to? e quando, trasporta ta  dallo 
slancio della tua grandezza, co rrera i tu finalmente colla provvidenza delle 
tue armi al trionfo dei sacrosanti principii proclamati dai tuoi somnii, 
e pei quali da sessanl’ anni sgorgo  il generoso tuo sangue? Del tuo 
sangue versato non hau tra l to  profitto fin qui se non che dei re 
spergiuri e che tu  hai rovesciali, ma dei quali, per non essere spinta 
mai piu a sopportare  g l’ inganni, tu  devi rovinare in E uropa i troni, non 
diro dei principi sinceramente padri  dei loro popoli, ma il trono del di
spotismo, rappresenta lo  nel conliriente dalla superba razza  d ’ Absburgo. 
E qui vieni, su questa classica te rra ,  che ha tanto diritto alla tua  sini- 
patia , alla tua g ra t i tu d iu e ;  qui vieni a punire  le sue nefandezze, a veu- 
dicare iiisieme te stessa di tan ta  onta patita .

O h ! se tu sapessi le sciagure dei nostri fratelli della Lombardia e 
della Venezia; se tu  sapessi delle loro lagrime, e del loro sangue versato; 
se sapessi delle commesse rapine, deg l’ insulti agli altari, dello sfregio ai 
sacerdoti, delle vergini violate, delle spose contaminate! Non ha piu limite 
P impeto della bile, della vendetta, della cupidigia e della libidine! Non 
ci r im proverare ,  o Francia, chc noi abbiamo rifiutato Pappogg io  del tu«
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braccio potenle. Chi disse: 1’ Italia far& da se, non era il popolo d ’ ltalia; 
eraao coloro, che non vorranno mai il trionfo del popolo. Ma Venezia, 
dove il popolo agiva, Venezia diversamente ha p a r la to ;  e oggi Venezia 
da queslo santuario  del genio umano, dove pare la provvidenza abbia 
raccolta la fiaccola della liberta, Venezia oggi implora la  tua  misericordia 
a vantaggio  dei nostr i  poveri fratelli della Lombardia e della Venezia.

E voi, che sedete a quella famosa Assemblea; voi, Lam artine , Baslide, 
Marrast, Montalambert, voi quanti siete cosi r ipu ta ti  per v ir tu  e per in- 
gegno, voi innalzate la vostra  voce potente a vantaggio deli’ um anita  
couculcata: e varcando quella frontiera, chi sa che non faccia trep ida r  
di vergogna il ministro dell’Austria a Brusse lles , e nou lo renda piii 
giusto ed umano !

10 mi lasciava travolger dall’ impeto del mio legittimo trasporto ,  del 
quale raccogliendo il  volo, vi propongo da questa bigoncia un indirizzo 
alia g rande Assemblea francese, da raccomandarsi a qualcuno dei celebri 
oratori, che vi siedono e che abbia dim ostrato  m agg io r  sim palia  per la 
giustizia della nostra  causa, affine di ottenere, per 1’intermezzo del mi
nistero di quella nazione potenle, Ia sospensione di tan ta  sevizie nella 
terra  italiana occupata dallo s tran ie ro ; e vi p ropongo  questo indirizzo a 
somiglianza di quanto fece il m inistro Gioberti colla sua Nota, nella quale 
non so perche abbia parlato della sola Lom bardia  e non abbia parla to  
della Venezia. Signori, quella voce, che s ’ innalza con 1’ au torita  di un 
Parlamento, se pure di un piccolo stato, ma di uno stato cosi raccoman- 
devole per le sue glorie passale e per  le sue presenli svenlure, per il 
suo d ir i t to ,  per il suo coraggio, per la sua costanza: io credo trovera  
appoggio nel Parlamento di uno stato ben piu  potente, e si in d u rra ,  io 
credo, il governo di quella nazione a em etter i comandi, che puo emet- 
tere la forza quando prenda le mosse dalla g iustizia, tanto piii coll’ au- 
torita di potenza mediatrice. In ogni modo avremo risposlo alle speranze 
dell’ animo postro ,  e di cio te r ra  conto sempre l’ ltalia , che noi dalla 
nostra p rig ione  non sapremo mai spiegar a ltra  politica che quella della 
fratellanza e del cuore.

11 rappresentante L . P a s i n i : P ropongo che ogni deiiberazione sulla 
mozione del rappresen tan te  Canella sia sospesa finche non avremo udito 
il ra p p o r to  del nostro  collega Tommaseo sulla sua missione in F rancia ,  
e lino al g iorno  in cui si ap r i ra  la discussione sull’ a ltro rapporto  degli 
affari esteri.

Posti a ’ voti, la p roposta  di aggiornam ento  e ammessa.
Quindi si r ip ig lia  la discussione sul p roge tto  di Regolamento.
II presidente:  Procederemo alla le ttu ra  del Regolamento, ed invito il 

relatore della Commissione a riferire circa 1’ incarico demandatole ieri 
dall’ Assemblea.

II rappresentante L .  P a s i n i : La Commissione ha ripreso  in esame 
1’ articolo 39 del Regolamento, giusta quanto fu ieri deliberato. Si t r a t -  
tava p rim a di tu tto  se qualche riforma si potesse fare nell’ articolo, e 
poi di determinare i necessarii provvedimenti p e r  quelle petizioni, che 
per la m ateria  loro non si potevano riferire ad alcuna delle qua ttro  Com
missioni perm anenti ,  stabilite coll’articolo 23.
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La Commissione dunque determine) chc 1’ articolo 39 sia riformato 
come segue:

» Le petizioni souo d is t r ib u te  dal presidente fra le varie Conunis- 
sioni permanenti, secondo 1’ oggetto ,  cui si riferiscono: delle petizioni di 
mero interesse privato, lc Commissioni fauno ceuno all’ Assembea, propo- 
nendo complessivamente 1’ ordine del g iorno. Su ognuua delle altre si fa 
rapporto ,  proponendo o 1’ ordine del g iorno , o la semplice trasmissione
o la trasmissione con raccomandazione al potere esecutivo, o le altre 
conclusioni, che fossero del caso.

» Le pelizioni che, per  le materie cui si riferiscono, non possono 
essere trasmesse ad alcuna delle quattro  Commissioni permanenti, saranno 
divise ed assegnate per turno  alle tre  Sezioni. riascuna delie quali, sulle 
petizioni che le saranno trasmesse, l a r i  col mezzo di Commissioni quanto 
e sopra indicato. »

II rappresentante Avesani:  Prendo la parola, in nome della minorita 
della Commissione, per non d is truggere  quello che fu deliberato ieri, 
cioe che in nessun Uflicio, in nessuna Commissione dell’ Assemblea si 
debba discutere se non cio che 1’Assemblea stessa avra preso prima in 
considerazione. La minorita  della Commissione proponeva di cambiare 
l ’ art. 59 in questo modo:

» Le pelizioni sono dislribuite  dal presidente fra le varie Conunis- 
sioni permanenti, secondo 1’ oggetto ,  cui si riferiscono.

» Delle petizioni di mero interesse privato, le Commissioni fanno 
cenno all’ Assemblea, proponendo complessivamente 1’ ordine del giorno.

» Ogni altra  pelizione, sc uno dei membri della Commissione senza 
discussione dichiara potersi prendcre in esame, segue il corso ordinario 
delle p roposle  fatte da un ra |)presentante.

» Se nessuno fa questa dichiarazione, la Commissione rende conto 
col mezzo del suo presidente all’ Assemblea, proponendo 1’ ordine del 
giorno.

» Se queslo non viene approvato  dall’Assemblea, la pelizione segue
ii corso ordinario  delle proposle falte da un rappresentante. »

Senza di cio, un estraneo all’ Assemblea avrebbe inaggior diritto di 
un rappresen tan te :  bisogna dunque melterlo a livello; e se il rappresen
tante  non puo che fare la sua proposta , e 1’Assemblea prenderla o no in 
considerazione; e se non e presa in considerazione, non esser permessa 
la discussione nella Commissione o negli Uflicii, cosi anche il petente 
deve soltomettersi a questa stessa re g o la ;  e sopra t lu l to  non esser delusa 
la iegge clie la Commissione non abbia iniziativa, a itrimenti questa ini" 
zialiva, deludendo la legge, se la procurano  facilmente. Uno dei rappre- 
sentanli puo farsi fare da un estraneo qualunque una proposta , che viene 
rim essa direttaiuente, senza passare all’Assemblea, alia Commissione, clie 
discute pienamente e iiberamente cio, clie 11011 le sarebbe pennesso di 
discutere, se la proposta  fosse sta ta  fatta da un rappresentan te: perche 
questa  dovrebbe esser p rim a sta ta  p r e s a in  considerazione dall’Assemblea. 
E questo io diro coll’ esempio dell’ Assemblea nazionale di F rancia , clie 
ha  una Camera sola in luogo di due, il cui esempio e molto p iu  oppoi- 
tuno seguire che quello dove vi souo due Camere, perche la prccipila*
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zione dell’ una e a fronte della seconda. Ma molto p iu  lo dico, anche per 
le circostanze nostre attuali;  per le quali r ipeto sempre che non bisogna 
molestare il Governo colle continue inlerpretazioni, che le Commissioni, 
per 1’ articolo 59, potrebbero largli indipeudentemente dall’Assemblea, 
tormentandolo conlinuamente e stabilendo un potere a lato del potere 
governativo.

Queste sono le considcrazioni generali e speciali, che io raccomando 
principalmente di dover prendere iu considerazione.

11 rappresentante L . P a s in i : Se una pelizione potesse esser parificata 
ad una proposta  di un rappresen tan te ,  io credo che si potrebbero am- 
m etler le considerazioni del precedente o ra to re ;  ma lorno a ripetere quel 
che dissi altre  voile, cioe, passare  gran differcnza t ra  pelizione e propo
sal. La seconda e fatla da un rappresentante  o dal G overno; sc la si la 
da un rappresentan te , PAssemblea comincia a prenderla  in considerazio- 
ne ; e, se presa, la passa all’ esame della Commissione speciale ed agli 
Uflicii, perche poi la Commissione speciale ne laccia rap p o r to  all’Assem
blea e p roponga  delle conclusioni, che possono talvolla esser una nuova 
legge im porlan liss im a : ma nulla di questo puo accadere per le pelizioni, 
che sono presentate da semplici cittadini per piccoli interessi locali e di 
mero interesse privato; e su quesle petizioni null’ a ltro  puo accadere se 
non che la Commissione, che le esamina, proponga 1’ ordine del g iorno,
o la semplice Irasmissione al polere eseculivo, o la stessa trasmissione 
con raccomandazioue od altre conclusioni che fossero del caso, ma nes- 
suna mai che tenda a convertire una pelizione in una proposta , in un 
decreto, in una legge. Allora bisognerebbe che un rappresen tan le  coinin- 
ciasse con far sua la pelizione, e la facesse soggello  di una p rop r ia  
p roposta .

Considerate sotto questo punto di vista, le pelizioni non potrebbero  
essere tra lta le  mollo d h e r s  a niente dalle p roposte ;  e aggiungero  poi che, 
adotlando 1 'articolo quale venne ritenuto dalla m aggioranza della Com
missione del Regolamento, si dara  cosi a quelli che presentano petizioni 
molto minori facolta di quelle dale nel p rogetto  teste letto dal rapp re 
sentanle Avesani. Di che si t ra t ta  alia fine? Quando uno presenta  all’As
semblea una pelizione, questa pelizione viene porta ta  a nolizia dell’As
semblea la prima volta con un rapporto ,  di modo che l’ Assemblea puo 
in quell’ islante cnietter il suo giudizio sul valore e merito della pelizio
ne :  nel sistema del rappresentante  Avesani, 1’Assemblea nel m aggior nu
mero di casi dovrebbe essere t ra t tenu la  per due volte di una petiz ione, 
quantunque di poco interesse.

Dunque sostengo, che siccome nel p rogetto  Avesani, I’ Assemblea una  
volta sa ra  infonnata  della pelizione, quando questa dev’essere presa in 
considerazione, e secondo il nostro  progelto  deve pur essere inform ata  
della pelizione quando venne fatto ra p p o r to ;  col nostro  sistema r ispar-  
mierenio molto tempo all’ Assemblea e daremo cvasione piu sollecita alla 
petizione, e non incorreremo nessun m aggior  pericolo di quello che s’ in- 
contra adotlando il sistema del rappresenlante  Avesani.

II rappresentanle avv. B en ven u l i : II rappresentan te  Pasini suppone 
che le petizioni non abbiano ad essere dello stesso interesse di cui pos-
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sono essere le proposizioni, fatte dai rapp rescn tan li ;  io non sono di que- 
slo avviso.

Le petizioni possono benissimo agg ira rs i  sopra materie molto impor
ta n t i ;  un buon cittadino pud dare suggerim enti,  p r o p o n e  leggi, a cui 
non pensi alcun rappresentante.

Noi intendiamo appunto  di lasciare la m agg ior  latitudine possibile 
al diritto  di petiz ione; non vogliamo che questo dirilto di pelizione sia 
illusorio , come succede in molti paesi, in cui l’Assemblea 11011 fa che 
csporre  una succinta relazione di varie petizioni, che vengono rif'erilc 
tu t te  in 1111 g iorno, e la Commissione e quella che decide.

Noi crediamo che le pelizioni possono avere una grandissima im por
tanza , c noi vogliamo, per  quanlo sia possibile, tu lli  accuratamente cono- 
scerle. Cio che vogliamo soltanto torre  e l’abuso, e percio non vogliamo 
che sieno lette immediatamente all’Assemblea: potrebbero venir lelte da 
un  momento all’altro petizioni tali da  orig inare  degli scandali e dei tu- 
m u l t i ;  seguita  la le ttura , sarebbe inutile fermarvisi, poiche, mancando 
1’ autore della pelizione, non si potrebbe venire ad una discussione; inol
t re  si darebbe luogo ad una massa di discussioni, che farebbero perdere 
molto tempo. II tem peram ento , che si e adottato  dalla minoranza della 
Commissione, io lo trovo opporlunissim o: perche allora il primo sludio, 
che si la in una petizione, e quello di vedere se nelle Commissioni ci sia 
uno chc d ica :  questa petizione m erila  d ’ esser presa in esame. Basla che 
sia uno che dica q u es to ;  ed in 41 , che compongono una Commissione, 
e facile r i lrovarlo .

Noi diciamo a llo ra : questa petizione sia parificata alla p roposta .  II 
c ittadino, che si presenta all’ Assemblea per dare i suoi lumi e suggeri
menti in questa parte  e ascoltato al pari di qualunque altro  rapprescu- 
ta n te ;  se poi non ci e nessuno che fra questi 44 creda che la proposta 
racrili di esser presa ad esame, Io si annuncia.

E libero, per  a ltro , a qualunque dei rappresentanti di richiamare al
lo ra  l’ atlenzione dell’Assemblea su queslo p u n to ;  e allora si fa una di- 
scussione. Credo che in questo modo si semplifichi realmente la procedura 
di questa peliz ione; si dia a tu tte  quell’ im portanza, che m eritano ; poiche 
e quasi impossibile che si trovi uno degli 44 , che dica: questa petizione 
uou merita  di essere esaminata.

Vi potrebbe esser l’abuso; 111a a questo vi e rimedio col d ire  che 
vien fatto 1’ annunzio all’ Assemblea. E qui vi puo essere un rappresen
tante , che conosca la petizione, il quale sia in caso di dare  degli schia- 
r im en li :  locche puo provocare 1111a discussione; io dico che la proposta 
fatta dalla minoranza della Commissione, serve ad impedire che le Com
missioni divenlino le padrone come lo sono in molti paesi, e che il di
r i l to  di petizione sia un diritto illusorio.

II rappresentante Chiereghin:  Non e possibile agg iungere  parola a 
quanto  sapientemente ha detto, secondo il mio parere , r a w .  Avesani. II 
rappresen tan te  Pasini ha veramente sostenuto le sue massime, piu leggen- 
do i paragrafi del Regolamento, che adducendo m otiv i;  e se uno ne ha 
egli addotto, sta contro di lui. Egli ha detto le petizioni potrebbero es- 
sere di lieve iinporlaiiza. Ora, per le cose di lieve im portanza, egli accor-
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dercbbe alla Commissione i poteri del paragrafo  5 7 ;  que’ poteri, che noi 
ieri abbiamo accordalo alla Commissione solainente in cose specilicale dal 
paragrafo  29, vale a dire in caso solo che alla Commissione vengano 
trasmesse proposizioni o petizioni dalla presidenza; egli invece accorde- 
rebbe tulti i dirilti  del paragrafo 57, anche per le pelizioni di lio\e im— 
portanza , le quali, tanto piu e necessario che vengano prima prese iu 
considerazione dall’Assemblea, altrimenli, come diceva l ’avv. Avesani, sa
rebbe facile deludere la legge dagli stessi rappresentanti.

II rappresentante L .  Punini:  Le spiegazioni stesse date dal rap p re 
sentante Benvenuli, devono persuadere l ’Assemblea a r igettare  quesla c- 
menda. lu sostanza, egli ha de tto : adotto 1’emenda Avesani, perehe 
inlendo che sia allargalo  il d iritlo  di pelizione, perche intendo convertire 
una petizione in una proposta  d ’un rappresentante. Certamente, se 1’As
semblea polesse ndottare queslo modo di vedere, io intenderei in modo 
alTallo simile il d iritto  di pelizione; ma io insisto, perche alla parola 
pelizione non sia dato un senso piu largo.

Bisogna r icordarsi che, se le proposte di legge possono nascere nella 
mente di un cittadino privato, egli puo servirsi, per  farle note, di un 
rappresen tan te ,  di un giornale, oppure  anche di un indirizzo, che non e 
niente afTatto una petizione.

Le petizioni, ordinariamente, r iguardano  parlicolari interessi, ra re  
volte avviene che sieno im p o r ta n t i ; nel qual caso, sono sempre racco- 
mandate o preseutale da un rappresentan le , e a llora facilmenle si com- 
mutano in una proposta.

Ripelo anche ehe ne il rappresentante  Chiereghin, ne il rappresen
tante Benvenuli hanno risposto alla mia principale obb iez ione : che e 
quella che, seguendo quella emenda, d ’ ogni petizione sara  fatto ccnno 
due volte all’Assemblea.

10 non dissi che tutte  le petizioni siano di lieve im portanza ;  ma 
bensi che molte pelizioni sarebbero di lieve im portanza, perche la pa
rola stessa di pelizione indica piuttosto interesse privato che generale.

Ripeto ancora, che, se si adotta dall’Assemblea questa emenda, a l
lora verra  in te rroga ta  due volte sopra una petizione, auchc di lieve im
portanza  : la prim a quando viene presa in consideraz ione; la seconda 
quando vien letio il rapporto  della Commissione. In uessun paese, ’in 
nessuna Assemblea, si e mai costumato di cosi deliberare sulle pelizioni: 
se vogliamo che 1’ Assemblea, nella sua presa in considerazione, abbia 
convenienti lumi, e certo necessario che senta il rapporto ,  che non po
trebbe udire , adotlando questa emenda. Se vogliamo risparm iare  tempo 
all’Assemblea, facciamo si, che tulte  le petizioni sieno accompagnate da 
un rapporto  di alcuni rappresentanti,  che le abbiano esaminate.

11 rappresentante avv. Benvenuti:  II rappresentante  Pasini disse che 
tu lti  sarebbero d ’accordo con la minoranza della Commissione nella emen- 
da, se al dirilto  di pelizione si volesse dare tu t ta  1’ estensione, che Ia 
minoranza intende accordargli. La questione dunque da a vedere quale 
importanza possa avere questo dirilto di petizione.

Per me, la crcdo grande. Io non so come si voglia ritenere che i 
cittadini non abbiano da fare domande di qualche im portanza. Io dico



chc non e pcrmesso di fare domando, che r iguardino 1’ interesse priva to : 
l ’Assemblea n o n e  trihunale per decidere le questioni p r iva te :  l’Assemblea 
e fatta  per occuparsi degli afFari del pubblico. Presto si persuaderanno
i ciltadini che la rappresentanza  nazionale non si occupa che degli affari 
del pubblico. So che molti cittadini studiano, e questo noi dobbiamo cer- 
care che facciano. Conviene far loro sapere che possono fare delle p ro
po s le ;  che l ’Assemblea le p rendera  in esam e; e appunto per  questo vor- 
rci si facesse 1’ ag g iun ta :  che, se verranno fatle proposle di molta im
portanza , verranno calcolate come fatle da un rappresentante. E anzi da 
r i teners i  queslo principio, di proclam are noi stessi la somma im portan
za, che diamo a questo diritto  di petiz ione; senza di cui lo riconosco 
di riuscila illusoria.

II rappresen tan te  Pasini disse inollre che in questa maniera l’Asscm- 
blca verrebbe a decidere due volte: io non sono di questa opinione, per
che, quando una pelizione viene m andata  ad una Commissione perma
nente, c’ e uno che l ’appogg ia ,  questa  diventa per Pappogg io  una pro
posta , e PAssemblea deve deliberare su quesla petizione come sopra qua
lunque p roposta  d ’un rappresentante.

Se una petizione e di qualche im portanza , probabilmente qualche 
deputato prendera la parola  per a p p o g g ia r la ;  se no, PAssemblea, senle 
dirsi da una Commissione: la pelizione p rodo tta  non e d ’importanza.

11 rappresentante S i r t o r i : Mi pare che il rappresentante  Avesani sia 
in perfetta  contraddizione con se stesso ; egli pretende, colla sua emen
da, di dare alle petizioni m aggiore  im portanza  di quella che hanno, 
mentre ne diminuisce anzi P im portanza. Supponiamo: la petizione e man
data  dal presidente agli 11 membri, componenti la Commissione; se per 
caso nessuno dice : io appoggio  questa  pelizione^ allora la Commissione 
viene a dire all’ A ssem blea: ci e sla la  presentata  una petizione, sulla 
quale la Commissione non puo fare rapporto .  Ora, un rappresentan te  po
trebbe desiderarne la le ttu ra ,  ed allora la Camera dovrcbbe ascoltarne la 
le ttu ra .  P roporre i ,  non si leggessero i rapporti  delle pelizioni di puro 
interesse p r iv a to ;  quando poi fosse pubblico, allora si facesse il rappor
to ,  e PAssemblea cosi abbia sufficiente ragione per  decidere quale con- 
clusione debba prendere sulle petizioni. In ogui modo, PAssemblea non 
sarebbe obbligata a senlire a leggere  delle petizioni di privato interesse.

Domando io, se questo sistema non e molto piu. logico, e nello stes
so tempo non conservi molto meglio il d iri l to  di petizione.

II rappresentante M inotto  : Aggiungo un5 a ltra  osservazione a quelle 
fatte poc’ anzi. Si vorrebbe che la petizione fosse m andata  alia Cominis- 
sione, e se in questa Commissione non si irovasse un rappresentan te  che 
l ’appoggiasse, allora vcnisse p resen ta ta  all’Assemblea, eonchiudendo per 
1’ ordine del giorno.

Che se per caso un qualche rappresentante  la trovasse tale d ’ ap- 
pogg iar la ,  osservo che in questo caso quel rappresen tan te  andrebbe in 
qualche modo ad assumersi un obbligo cli dare quegli schiarimenti, che 
da un proponenle per la sua proposta . Mi pare che possa avvenire che 
un rappresen tan te , il quale trovasse anche una petizione a p p a r e n t e m e n t c  
d ’ abbastanza im portanza, s’ astenga dal farsene sostenitore. Egli puo di-
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rc : quando poi avro presenlala  all’Assemblea la petizione, io non potro 
addurre  le rag ioni, perche non le lio studiate. lo credo che quesla sa
rebbe una dillicolla di piu perche i rappresentanti sostencssero le pelizio
n i ; una difficolta maggiore conlro le pelizioni, perche senissero reietlc.

11 rappresentanle L . P as in i:  C’ e 1111 altro articolo nel Ilegolamenlo, 
il quale parla  della necessita d ’ assoggettare  certe p roposte  a Ire delibe
razioni ( legge  l’art. 4 9 ) .  Io suppongo adesso che, usando del diritlo di 
petizione, un cilladino domandi uno di quegli oggelli ,  che sia stalo po
d l i  giorni prim a respinlo da ll’Assemblea, anche per due volte consecuti
ve : questa e una petizione che ha lutto il d irilto delle a l tre ;  e come le 
potrebbe dare l’Assemblea il corso che e richiesto?

Ecco dunque uu altro inconveiiicnte, a cui s’ andrebbe incontro. Non 
hanno bene pensato cosa sia il di ii Lio d ’ iniziativa. Iu paesi liberissimi, 
il d iritlo d ’iniziativa era  talvolla r iserbato  al governo, cd i deputati 11011 
l ’ aveano. Adunque prego 1’ Assemblea ad atteiiersi alla redazione della 
m agg io ranza .

11 rappresentante G. R u f f i n i : Gredo di non ingannarm i, supponendo 
che lo scopo precipuo dell’ articolo, proposto  dalla Commissione r iguardo  
alle petizioni, sia quello di evilare discussioni inopportune.

Osseryo pero che, da 1111 lato, questo inconveniente non 6 tolto, poi
che l’Assemblea ad ogni modo avra notizia della petizione, non foss’altro 
per  non prenderla in considerazione; da ll’ altro , volendo che ogni peti
zione, perche sia studiata , abbia l’appoggio  d ’uno dei meiiibri della Com
missione, si va a ledere incompelentemeiite il d iritto che spetla ad ogni 
cittadino, che le sue doinande sieno, 11011 solo conosciule, ma esaminatc 
dalla in tera  Assemblea.

II rappresenlante Avesani:  Ognuno degli opponenti ha sehivato il 
mio obb ie tto ; io non ischivero il loro. II rappresentante  L. Pasini ha 
detto che le pe t iz io n i  non saranno solitamente che d ’ interesse privato. 
Do r isposta  a r i sp o s ta :  io fui colla redazione stessa dell’articolo, quale 
venne p roposta  da lui. II suo articolo dice, che delle petizioni di mero 
interesse privato, le Commissioni lanno cenno alPAssenibiea, proponendo 
complessivamentc l’ ordine del giorno. Questo e decidere che 11011 si am- 
mettono petizioni d ’interesse privato, e che si vogliono invece pelizioni 
d ’ interesse pubblico.

La seconda r isposta  sta pure in un altro pa ragrafo  dello stesso a r
ticolo, ed e quellOj che le petizioni non appartenenti  ad alcuna delle 
materie speciali, per  le quali le 4 Commissioni furono istituite, si debba 
cercare un modo di esaminarle, un Ufficio a cui rimelterle. Tanto piu 
dunque viene aperto l ’adito alle petizioni, le quali abbracciano la politi
ca, che non e com presa in nessuua delle 4 Commissioni, e p e r  cui sa
rebbe necessario di formare una Commissione speciale.

L ’ altro obbietto del rappresentan te  Pasini e che si voti due voile 
dall’Assemblea, e che questo le possa sem brare  noioso. Dico che t ra  ia 
noia e lo scandalo sceglierei sempre la noia. Dico, iu secondo luogo , che 
non e vero, mi si perdoni 1’espressione, che 11011 esiste questo r im pro- 
vero di po r ta re  lo slesso aflare due volte ; si p o r te ra  sempre una volla 
sola, cioe quella primissima volta che. dovrebbero sublre  tutte  le p ropo-
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sizioni, falte da 1111 rappresen lan te , perclič: la mia redazione e questa.: 
Se uno dei m em bri della Commissione senza  discussione dicliiari potersi 
prendere in esame la pe tiz ione ,  questa segue il corso ordinario della pro- 
posta fa t ta  da u n  rappresentante. Viene dunque porta la  per la prima 
volta alPAssemblea dal presidente della Commissione, proponendola alPor
dine del g io rn o :  E  se (ques to  pure  dice il mio p a ra g ra fa )  questo ordi
ne del giorno non viene approvato dall’Assemblea, la petiz ione segue an
cora il caso ordinario della proposta fa t ta  da uno dei rappresentanti.

Ora, io dico, se non si trovi questo membro fra gli undici che com- 
pongono la Commissione, il quale la creda degna o indegna di essere 
presa in considerazione, o se si trovi uno che dica non e degna di es- 
sere presa in considerazione, allora, secondo il testo dcll’arlicolo, si pro
pone dalla Commissione P ordine del giorno. 0  PAssemblea accelta que- 
sto  ordine del giorno^ o no. Se non lo accetta, vuol dire che preuderft 
in considerazione la petizione. Ecco dunque risolti i due obbietli del 
rappresen lan te  Pasini. Verro poi agli ultimi.

II rappresenlante  Sirtori dice che noi siamo in conlrnddizione, che 
noi vogliamo estendere il d iritto di pelizione, e che ncllo slesso tempo
lo limitiamo. Confesso di non intendere come sia incappato in questa 
contraddizione. Non so come sia possibile che vogliamo limilare il dirilto 
di pelizione, se proponiam o che queste petizioni di un estraneo alPAs
semblea sieno parilicate alle proposizioni che possono essere fatle dai 
rappresen tan ti  e se quand’anche non sieno appoggia te  da nessuno degli 
4 1 componenti la Commissione, tuttavia debbano essere portate alPAssem
blea e succedere quello che succede di una proposla falta da un rappre
sentante, che quindi viene messa all’ ordine del giorno per la seguente 
adunanza in cui PAssemblea decida se debba essere presa in cousidera- 
zionej dopo avuti brevi schiarimenli dal proponcnte. Qui insorgerii la 
obbiezione del rappresen tan te  Minotto : Come farete, dice, ad udire gli 
schiarimenti di una, due, o tre delle petizioni, se non e fra di voi P au
to re ,  come avviene al conlrario  quando si t ra t ta  della proposta di un 
rappresen tan te  ? Mi pare che a questo obbietto trovi ciascuno nella sua 
coscicnza la soluzione. Se si trova uno, fra gli 14 , che creda questa pe
tizione non indegna di essere presa  in considerazione, essa e porta la  al- 
l ’Assemblea, come anche, non trovaudosi alcuno dei rappresentanti che 
P a p p o g g i ,  perche questa petizione, com’e ragionevole supporre ,  espone 
anche i suoi motivi, e non si riduce a semplici formule. Certamente che 
questi motivi, che indussero il proponente stesso a farla, ad appoggiarla  
servirauno per is tru ire  quelli, che la volessero prendere in considerazione.

11 rappresentante  Pasini da ultimo dice, che uoi confondiamo stra- 
namente il d irilto d ’ iniziativa, e che sarebbe esorbitante accordare ad un 
estraneo , ad uno che non appartiene alla nostra Assemblea, il diritto 
d ’iniziativa. Io in vero non intendo come questa conclusione combinl col- 
1’ articolo suo, perche egli da il d iritto  di fare che la Commissione prcn- 
da quell’ iniziativa, che voi avete esclusa col voto d ’ ieri, che la Commis
sione ricerchi dal Governo lumi ogni momento o documents, che cio sia 
un potere a lato di un altro potere , e clie cio in qualche modo si renda 
im barazzan te  e noioso al Governo.
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Vengo all’ obbiezione del rappresentante  Ruffini. Egli dice: ncssuna 
garan tia  esisle, col vostro sistema, alle petizioni, e si po tra ,  secondo il 
vostro sistema medesimo, po rta re  una inutile, inconvenientc pubblicita, 
perche il rappresen tan te , che non fara sua la petizione, ma dira  solainente 
che essa non e immeritevole di essere presa in cousidcrazione, non si fa 
garan te  della medesima pelizione.

10 credo che anche a cio vi sorgera  n l l a  vostra coscienza trovala  
facile la risposta. Se un rappresentanle  pronunziasse che non sia  indegna 
di considerazione una petizione che pur lo fosse, certamente egli po rte ra  
all’ Assemblea uno scandalo, ma si fara garan te  almeno di questo. Gio e 
quello che si deve contemplare iu un’ Assemblea ordinaria , come dissi, e 
molto piu in un’Assemblea costituita nelle difficili speciali circostanze in 
cui siamo, nelle quali e necessario, come gia fu detto, l ’ agire e 11011 Y i- 
deologizzare. (Applausi.)

11 rappresentante S ir to r i:  Due parole semplicemene, non per  ideolo- 
gizzare, ma per tra t ta re  una quistione logicamente. Dissi che vi e con
traddizione nei motivi addotli dalla m inoranza, e lo provo. Provo, cioe, 
d ie  il proponente vuole il d irilto  di petizione, e nello stesso tempo lascia 
aperta  la s trada  a tu tli  gli abusi.

Vuole il d iritto  di peliz ione; ecco come la petizione e mandata alla 
Commissione pel caso, 11011 si trova nessuno nella Commissione che dica: 
la petizione merita d ’essere presa  in considerazione, allora il presidente 
della Commissione annunzia semplicemente all’ Assemblea che una peli
zione presentata  fu creduta indegna di essere prcsa iu considerazione, e 
su questo semplice annunzio propone 1’ ordine del g iorno, e se, per caso, 
nessuno dei rappresen tan ti  reclama su quella petizione, 11011 si avra mai 
un  rapporto .

Dimando, dunque, se il d iritto  di petizione non sia v io la to?  E vio- 
Iato perche la pelizione non fu esaminata, non discussa nella Commissione, 
non esaminata, non discussa nell’Assemblea. Nello stesso tempo, queslo 
modo presenta  aperta  la s trada a tulti gli scandali, a tulli g li abusi;  
alcuni sono molti facili a scaudalezzare , lascia inoltre aperta  la s trada  
a tutte  le noie. Ecco come: La petizione deve essere presentata  e letta 
in tu t ta  la sua estensione dalla Commissione. Per caso, 11110 dei membri 
suppone la petizione noiosissima e scandalosissim a; un altro dice non 
trovarla  indegna di essere presa  in considerazione. Viene all’Assemblea 
quel semplice annunzio che una petizione 11011 meritevole di essere presa 
in considerazione fu presen ta ta ;  allora quello stesso membro, che ha ap- 
poggia ta  la petizione nella Commissione, od altro rappresentante, doman
da, che siccome la petizione non fu esaminata ne discussa jnella Commis
sione, sia letta pubblicainente, e noi avremo la noia e lo scandalo di una 
petizione, che per  essere esaminata bisogna che sia letta.

Dimando se questo sistema non violi il d iritto di pelizione e non apra  
la s trada  a tu tt i  gli abusi di questo d ir i t to?

II rappresentanle M inotto:  Pochissime parole ho da dire, sollanto per 
osservare che il rappresentante  Avesani non rispose al mio obbietto. Disse 
che avevo obbietta la  la difficolta di trovare  chi dcsse schiarimenti. Questo 
non ho d e tto ;  anzi ho soggiunto  io stesso che quegli ,  il quale sostenesse
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che la petizione dovesse essere porta ta  all’Assemblea, assumerebbe di dare 
questi previi schiarimenti. Dissi clie cjucst’obbligo appunto farebbe clie 
molti non assumerebbero l’ iinpegno e che cosi verrebbero forse rigettale 
petizioni, che 11011 lo sarebbero aitrimenti.

II rappresentante E rre ra :  Mi pare  chc il motivo per cui il rappre- 
senlaiile Avesani, colla minoranza della Commissione, ha prodotto le sue 
osservazioni, sia quello che, avendo la Commissione il diritto  di poter 
r i l i ra re  dal Governo, 0 da altra  au torila , quelle comunicazioni che le oc- 
corressero, potrebbe avvenirne che per una pelizione che 11011 fosse stata pre
sa in considerazione dalPAssemblea, venissero domanda le tutte queste coinu- 
nicazioni e schiarimenti, e per conseguenza porta to  irnbarazzo al Governo.

Per evilar questo, la minoranza propose u n ’a ltra  maniera, con cui 
ovviare a cio, la quale, non si puo negarlo , soffre essa pure  obbiezioni, 
e particolarm ente, secondo me, che alle petizioni, 0 convieue dare impor
tanza grande e tra lta r le  come tu tte  le altre proposle, oppure accordare 
uua minima im portanza, cioe dim andare l’ordine del giorno. Sarebbe quindi 
tolto quello che e detlo dal paragrafo  39 che si puo domandare sopra le 
pelizioni la semplice trasmissione al Governo, 0 la trasmissione con rac- 
comandazione.

Nessuna di queste due cose pud esser fatta secondo quel metodo, ma 
soltanto, 0 r iguardare  la petizione come una proposta  qualunque, o scar- 
ta r la .  Mi pare  anche questo obbietto grande. Per torre  l ’a ltro  obbietto di 
cui parlai sopra  e che, secondo me, e il piu importante, p rodotto  dal 
rappresen lan te  Avesani, p roporre i u n ’emenda, che forse potrebbe combi- 
nare  tu tle  le viste.

Sarebbe questa :  che, invece di r imettere le petizioni a quelle Com
missioni permanenti che furono elette, vi fosse un Comitato semplicemente 
per  le petizioni. Questo Comitato non avrebbe le mansioni delle Commis
sioni, di poter andare dal Governo a dom andare tu tti  quegli schiarimenti 
che volesse, ma solamenle dovrebbe fare il rapporto  sulle petizioni. Allora 
sarebbe tolto 1’ obbielto del rappresentante  teste mentovato, e sarebbero 
tolti anche gli altri inconvenienti, che trovavo nella maniera di regolarsi 
p roposta  dall’Avesani.

Oltre cio, secondo il mio modo di vedere, mi par che sarebbe tolto 
l ’a ltro  obbielto, quello cioe delle petizioni, che riguardano  oggetti per cui 
non ci hanno Commissioni. Allora bisoguerebbe che la presidenza esami- 
nasse, alcune petizioni le rimandasse alle Commissioni, altre agli Ufficii; 
questa  e sem pre cosa che non va troppo  bene, perche si deve avere sem
pre applicazioni chiare e sicure del Regolamento. Questi Ufficii, d ’altrondc, 
non sono istituiti per t r a t ta r  separatam ente  gli oggelti, ma bensi perche 
l ’Assemblea sia divisa in tre Ufficii, che tu tt i  t ra lt iuo  lo stesso oggetto. 
Dunque ecco l'emenda che p ro p o r re i :

a L’Assemblea elegge un Comitato per le petizioni, composto di ~ 
individui, al quale devono essere rimesse tu tte  le petizioni. L’elezione si 
fa col metodo stesso lissato per le Commissioni permanenti. «

A questo Comitato sarebbero da demandarsi le attr ibuzioni, che col- 
l ’a rt .  59 venivano dale alle Commissioni su questo soggetto ; autorizzan- 
dolo, ove lo credesse opportuno, a consultare il volo di alcuna delle Com-
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missioni stesse, sovra qualche pelizione prim a di fame ii rapporto  all’As
semblea. Quando ci fosse affluenza di pelizioni, l’Assemblea po tra  eleggere 
uno o piu altri Comitati, tra  cui r ipartir le ,  acciocche non ne venga ri- 
tardala  l’evasione.

I! rappreientante L . P as in i:  L ’idea sorta al rappresentante  E rre ra  
era sorta  anche un momento alia Commissione, che per un istante erasi 
appigliata  a quel par t i lo ,  e poi trovo conveniente abbandonarlo , col riflesso 
speciale, che, volendo nominare una Commissione apposita per le pelizioni, 
era n e c e s s a r i O j  direi cosi, eostiluire questa Commissione cosi numerosa, 
che v i  fossero dentro rappresentanti  di lutte le speciality, perche potessero 
esaminare con sufficiente profondila 1’ importanza di ogni pelizione. Do- 
vendo quindi eleggere una Commissione molto numerosa pel solo esame 
delle petizioni, si sarebbero tenu ti obbligati a doppia falica molti membri 
delle Commissioni permanenti, se sussiste il sistema degli artieoli, 38, 39 
del p roge lto  di Regolamento.

Poscia, la Commissione aveva adoltato un altro sistema, di nominare 
cioe una Commissione, composta di tre  reppresentanti,  rinnovandoli per 
ischede ogni due mesi, a cui fossero rimesse tutte le petizioni, perche da 
questa Commissione speciale fosse falto rinvio alle permanenti, o fosse 
latto rapporto  all’Assemblea sulle petizioni, che fossero da lei trovale 
d ’inleresse meramente privato.

Ma, ripeto, per varie allre consideraaioni, inutili a r iandare , la Coin- 
missione quasi unanime, anzi diro unanime, si era, il giorno prima che 
si distribuisse il Regolamento, intesa di dare  ali’ articolo citato il senso 
che & nel progelto .

Le divergenze di opinione seorsero dopo, e specialmente dopo la di
scussione d ’ieri.

Gia che sono alla tr ibuna, aggiungero  poehe parole. Nella par te  del- 
l’ultimo discorso del rappresentante  Avesani, che mi r iguarda ,  egli non 
fece che r ipetere piu chiaramente in che consista il suo sistema. Gredo 
pero che non abbia risposto  a nessuna delle mie obbiezioni, a quella spe
cialmente che, nel suo sistema, le petizioni di qualche interesse, ma noa 
di g rande interesse, tu tte  quelle in certo modo accettabili da uno dei 
rappresentanti,  sono due voile porta te  innanzi l ’Assemblea. Non bisogna 
dimenlicarsi questa cosa. Quando una petizione non e scarta ta , di sua 
natura  viene due volte dinnanzi l’Assemblea; la prima quando viene presa 
in considerazione, la seconda quando viene so p r ’essa latto rapporto .  (Fo
či: a ’ voti!)

II rappresentante E rrera :  Volevo dire solainente che il rappresentan te  
Pasini osservo che molte ragioni avevano fatto scartare alla Commissione 
la idea del Comitato. Ma di queste ragioni non ne disse che una, cioe 
che sarebbe stato necessario comporre questo Comitato di molti ra p p re 
sentanti, perche occorrevano molte capacita per  tutli i ram i,  a cui pote- 
vano aver relazione le petizioni.

A questo mi pareva aver r ip iegato , accordando al Comitato la facolta 
intendere il parere  delle Commissioni perm anenti  in quelle petizioni, 

per le quali avesse creduto opportuno consultarle.
Posta a ’ voli dal presidente l ’emenda del rappresentante  E r re ra ,  non 

T. VI. \  9
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venue adotta la . Dopo due prove venne invece accettata da ll’Assemblea l’e- 
lnendn del rappresentan te  Avesani, con 45 voti in lavore c 40 contrari.

11 presidente: Ora porro  ai voti la parte  dell’aggiunta  al Regolamento, 
cite r iguarda  le petizioni che non appartengono a uessuna delle categoric 
spettanti alle Commissioni permanenti:

« Le pelizioni, che, per la materia a cui si riferiscono, non possono 
essere trasmesse ad alcuna delle qualtro  Commissioni permanenti, saranno 
divise ed assegnate per turno  alle tre Sezioni, ciascuna delle quali, sulle 
pelizioni, che lc saranno trasmesse, fara col mezzo di Commissioni quanto 
sopra  e espresso. »

II rappresenlante M inotto:  Trovo solamente qualche diflicolta a com- 
binare questa emenda con quella passata prima. Bisogna che ci sia alcuno 
degli Ullicii che l’appoggi. Nell’emenda passata si stabili, che, perche una 
pelizione venga po rta ta  all’Assemblea, oeeorre chc uno almeno di quelli 
che coinpongono le Commissioni l ’appoggi.

Quando noi la portiam o agli Ufficii, la portiamo a numero molto mag- 
giore. Domando, se bisognera egualmente un rappresentante, e lo domando 
pe r  s;ipere qualche norm a anche in questo caso.

11 presidente:  Pongo ai voti l’aggiunta . (L’aggiunta e accettata). Qra 
proscguirem o la le ttu ra  del Regolamento.

II rappresentante a w .  Benvenuti:  Chiedo sia fatta nota che convienc 
rettificare 1’articolo 21, gia votato, che dispone: Si devono levare le pa
role n u ll ’’altro ,  perche gli diamo adesso qualche cosa a fare.

II presidente:  Se insiste, porro  ai voti la sua emenda.
II rappresenlante a w .  Benvenuti:  Credo che converra provvedere alia 

redazione. Allora si provvedera anche a questo, se si credera necessario.
II presidente: Per  seguire il metodo d ’ ieri, ora e mestieri votare per 

il Capitolo 4. Chi lo approva , si alzi. (E approvato).
11 rappresentante Avesani: P reghere i l ’Assemblea di aggiornare  a do

mani la discussione sul Cnpitolo 5.
Foci: No! avanti, avanti.
II rappresentante Fare: Questo capitolo l’abbiamo gia da 48 ore 

tu l l i  nelle mani. Se non siamo p repara ti  oggi, non capisco perche lo sa
rem o domani. L ’ ordine e la redazione furono stabiliti dalla Commissione, 
che io aveva studialo. Se il rappresentante  Avesani non lo aveva studiato, 
non so se p e r  lui dovranno gli a ltr i  rim eltere  a domani quello che puo 
farsi oggi. ( R u m o r i .)

II rappresentante Avesani insiste perche si r imetta a domani.
11 presidente: Crederei che si dovesse porre  ai voti la p ro p o s iz io n e  

di aggiornam ento  a domani. Chi vuole agg io rnare ,  si levi. (L ’aggiorna- 
menlo e r igetta to .)

Si da le ttu ra  del Capitolo 5. per esteso, quindi parziahnente  degli 
articoli 40 e 50.

II rappresentante G. R u f f i n i : Alcune ragioni dissi ieri, per  le  quali 
avversava il proposto articolo 4 1 ;  non voglio ora ripeterle. Solo ne ag- 
g iungero  una. 11 rappresentante  Avesani, rispoiulendo a quelle mie osser- 
vazioni, disse che la p roposta , come e formulata dalla Commissione e 
quella medesima che fu fatta nell’Assemblea francese; che la mia sa reb be
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deltata dietro i rcgolamenti e lc norme che servono a paesi dove sono 
due Gamere, ma 11011 sono applicabili strettamente al n o s t r o ; che noi inline 
dobbiamo seguire appunto  quelle istituzioni, le quali vigono in paesi che 
hanno, come noi, una sola Assemblea.

Questo argom ento , serapliccmente di autorita , non posso ammetterlo. 
Faccio l iflcttere che quando vi sono dne Gamere, il pericolo delle delibe
razioni, sia di r ige ttam ento , sia di ammissione, e certo molto p iu  tenue, 
che dove vi e una Camera sola.

Quando una proposta sia messa sul banco della presidenza, c tosto 
letta e fatta prendere in considerazione dall’ Assemblea, questa p roposta  
subisce gia una discussione, perche e im possib le  votare senza che una 
discussione abbia luogo. Dunque nei paesi dove vi e una sola Assemblea, 
dove non e nessun freno alle deliberazioni subitanee^ si aumenta il peri
colo di una discussione senza nessun esame preventivo, per  la sola ragione 
che cosi si la in a ltri paesi.

Proporre i l ’emenda seguente, che varrebbe anche per l ’articolo 4 0 :  
« Orjni proposizione di u n  rappresentante sara fa l ta  in  iscritto, e, de- 
posta sul banco del presidente, non per essere letta ali’adunanza, come 
nell’articolo 40, ma per essere im m edia tam ente  trasmessa alle S e z io n i  
dell’ Assemblea, salvo il caso d’u rg en za ,  per cui in  appresso si provvede.

Tosto che da una  delle sessioni fu  dulo avviso al presidente ch’essa 
e d’opinione che la proposta sia sviluppata , egli ne da lettura a l l’Assem
blea, la quale, ove la prenda in  considerazione, fissa il giorno per di- 
scuterla.

In questo modo, un esame preliminare si fa sempre precedere ad una 
discussione, alla quale l’Assemblea non potrebbe essere preparata.

Altrimenti operando, s’ incorrerebbe certamente (e su questo richiamo 
tu tta  l ’attenzione dell’Assemblea) nel pericolo di discussioni improvvide, e 
di deliberazioni, che non potrebbero  essere precedute da nessuna osser- 
vazione, da nessuno studio. Rimarrebbe quindi tutto intero il pericolo, 
che a noi, nuovi alla vita parlam entaria , deve, piu di tu tto , s tar nell’ani- 
mo di e u ta re .

II rappresentante L .  P asin i:  La norm a dell’ articolo Ai e che una 
proposta , presentata  da un rappresen tan le  in un g iorno, debba il di se
guente essere presa in considerazione, dopo che sieno stati dati b r e \ i  
schiarimcnti dal proponente. Dunque la cosa che e chiamata a fare PAs
semblea il secondo giorno, e semplicemente quella di udire la le ttura  della 
p roposta  dal presidente, come nel giorno p rim a, e tu lto  al piu accordare  
al proponente  la facolta di dare brevi schiarimenti.

Ma il presidente non puo perm ettere  discussioni sull’ argom ento . 0  
viene dopo brevi schiarimenti p resa  in considerazione, o no. Se si, passa 
agli Ufficii, o S ez ion i , od alle Commissioni permanenti , ove subisce un 
e sa m e , o viene eletta una Commissione speciale che ne fa rap p o r to  , e 
letto questo, allora soltanto comincia sulla proposta  la discussione. Non 
trovo dunque verun pericolo nell’ adottare  P articolo 41 , perche inlendo 
( e cosi intese la Commissione ) che , per Ia p resa in considerazione, non 
debba avvenire alcuna discussione , e molto meno possano parlare  a ltri  
rappresentauti  che il proponente, e questi pure  per brevissimo tempo.
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II rappresentante G .R u f f l n i :  il rappresentante Pasini addito un teni- 
peramenlo, che esiste nell’ articolo da lui p r o p o s to ;  non ha pero ribat- 
tu to  l’argomenlo, chc addussi. Disse : non lo stesso giorno, iu cui l ’adu- 
nanza viene informata della proposta  , e da dccidersi se la si prende o 
no in considerazione; questo succede il di seguente. Aminetto con lui che 
queslo sia un lemperamento, ma non ammetto che Lasti ad evilare il pe
ricolo. Ripelo e insisto sopra questa considerazione : la discussione si 
po tra  tog lie re ;  m a la  presa in considerazione e una determinazione \itale, 
che puo far rigettnre per  subilo impeto una p roposta ;  e il r igeltarla  puo 
essere, a seconda dei casi, cosi nocivo quanto 1’ anunetterla. Ripeto dun- 
que : non si faccia seguire il giorno appresso quella preventiva delibera
zione : si mandi la proposta  alle Commissioni, agli Ufficii, sicche l’ As
semblea sappia prima di che si t ra t ta  , e si apparecchi a deliberare cou 
m atur i ta  di consiglio.

II rappresenianle L . P a s i n i : E piu facile che sieno prese in consi
derazione p ro p o s te , che non si ha nessuna intenzione di acceltare , di 
quello che sia negata la presa in considerazione di proposte, che lo me- 
r ilino  veramenle. Di fa t t i ,  seguendo le discussioni parlamcntarie di altri 
p a e s i , abbiamo veduto niolte volte un ministero accettare la presa in 
considerazione di una proposta  perche ne fosse fatta subito la discussione, 
e farla poi con solenne voto r igettare .

Sara dunque in potere dell’ Assemblea secondo l’arlicolo 41, il pren- 
dere in considerazione tulte quelle proposte , che non meritano d ’ essere 
ipso facto  r igettate.

L ’Assemblea non accelta subito le p ro p o s te ,  ma dichiara soltanto 
che meritano ulteriore studio, sia per r ige tlarle  sax iam enle ,  sia per in- 
te r rogare  Ia pubblica opinione sull’ argomento , prima di de l ibe ra re ;  la 
presa in considerazione non pregiudica menomamenle la queslione.

Faro poi osservare che, se si avesse poluto adottare la emenda Ruf- 
fini i e r i ,  prima della discussione sull’ arlicolo 3 9 ,  non la si potrebbe 
ndotlare o g g i ,  p e rc h e ,  facendolo, sarebbero meglio tra tta te  le petizioni 
che le proposte di un ra p p re se n ta n te ; per le p e l iz io n i , basta che solo 
un rappresentante le a p p o g g i , accio possano essere prese in considera
zione dall’ Assemblea, mentre per le proposizioni occorrerebbe 1’ assenso 
di un intera Sezione.

III rappresentante De Giorgi : Mi pare che si potrebbe esprimere 
meglio I 'a r t i c o lo ,  dicendo : 1’ Assemblea decide senza discussione se la 
proposta  debba essere presa in considerazione.

II rappresenlante avv. B e n v e n u t i : Le ragioni addotte dal rappresentante 
Ruffini m’ inducono ad appoggiare  Ia sua em enda; e vorrei che il pren
dere in considerazione non volesse dire decidere la questione, ma soltanto 
esaminare se la questione m eril i  di essere esaminata.  Se queste espres- 
sioni venissero prese veramenle nel loro senso , ed in questo senso con- 
linuamente applicate , non ci sarebbe verun dauno a te m e re ; ma fatal- 
mente possono darsi sorprese che si vogliono evitare.

II dire che una proposta sia presa in esame , non pregiudica per 
nulla la questione; ma ii giorno in cui si dice non sard presa in  esame 
e p regiudicala  a tal segno che occorre la dimanda di altri venti rappre-
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seiilanli perehe possa venir presa in esame di nuovo , come si prcscrive 
nell’ articolo -49.

Dimando : se la presa in considerazione si r ig u a rd a  come deiibera
zione, e sia r ige tta ta  oggi una proposta ,  se venisse delto chc non meriti 
nemmeno d 'e sse re  presa in consideraz ione, sarebbe lecito r ipor ta r la  su- 
bilo dopo ? Gredo certo che dobbiamo essere co e re n t i , che se riteuiamo 
che una proposta  meritevole di discussione non possa piu essere assog- 
gcllata  a l i’ Assemblea, perche ci iu due o tre volte debole m aggioranza 
chc la respinsc, a molto piu ragione non si dovrebbe annnettere la p ro
posta , quando 1’ Assemblea ha deciso che non merita  nemmeno 1’ oiiore 
di essere esaminata.

Qui possono nascere sorprese. Negli altri Parlamenti c’ e da lungo 
tempo un R ego lam ento ; tutti conoscono chc voglia dire in sostanza que- 
sta presa in  considerazione ; e piuttosto una questione di apparenza che 
a l t r o ;  si passano tutte  le proposte , meno le infondate: ma temo che noi, 
che non abbiamo ne esperienza ne pratica lunga, secondo la quale rego- 
larci, ci a ttcrrem o strettamente a questa espressione; diremo spesso che 
non merita esser presa in considerazione una proposta  , e troneheremo 
quella questione vitale.

R ipetero , la Commissione vuole impedire le sorprese, e invece par- 
mi sia loro iavorevole. Gredo invece che la proposizione Ruffini sia ulile 
appunto a questo oggetto  di impedire che la proposizione venga scartnta 
senza esame.

II rappresentante De G iorgi:  Anche dopo le osservazioni fatte dal 
rappresentan te  Benvenuli, mi pare che colla emenda da me proposta , sia 
rimediato a tutto . Nell’art .  41, non si parla  di proposte di urgenza , ma 
delle semplici; il pericolo della sorpresa non esiste nelle semplici, che de
vono essere esaminate maturamente dalle Commissioni. 11 pericolo sta nelle 
proposte di u rgenza. Dunque insisto per l’ emenda, che ho teste proposta .

II rappresentante G. R u f f in i:  Non so come il rappresentanle  De 
Giorgi  ̂ sentite le ragioni poc’ anzi da me sviluppate, possa credere che
io sia per acconlcntarmi della lieve modificazione , che vorrebbe portare  
all’arlicolo. Questa non sarebbe che una modalita , e non inconticrebbe 
per nulla ra rg o m en to  del pcricolo di sorpresa , vale a dire non farebbe 
che to rre  la discussione, che credo potrebbe insorgere , ma che il Rego- 
lainento effettivamente non assente.

Inoltre, egli stesso dice che il pericolo sarebbe nolle niozioni di ur- 
g e n z a , e non vede che, addottaudo la formula voluta dal Regolamento , 
siamo in egual caso anche per le niozioni ordinarie. Non ci sarebbe a ltra  
diversita che l’urgenza dovrebbe esser presa in considerazione tosto  fat— 
tane la d im a n d a , e di una mozione ordinaria invece si farebbe , tosto 
presentata , la le ttura  e il di seguente sarebbe chiamata 1’ Assemblea a 
deliberarne la presa in considerazione. Ma, mentre per le u rgen ti  non si 
tra t ta ,  secondo il Regolam ento , che di una previa deiiberazione dell’ As
semblea sul punto incideutale, che va poi anche questo esaminato succes- 
sivamente da una Commissione , per le ordinarie si esigerebbe una deli— 
ucrazione che di necessity iinporla una profonda conosccnza del soggetto , 
hnpossibile iu molti casi ad avcrsi senza studi p re p a ra to m .
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Fino a che dunque non mi si dimostra insussistente il pericolo, che
io voglio evitare col previo esame, mi e forza insislere nella mia emenda.

II rappresentante L .  P a s i n i : II rappresenlante Ruflini ha delto che 
la  im porlanza della sua emenda sta in cio che sia presa in esame la 
proposta dagli Ufficii, p r im a che sia presa in considerazione dall’Assent- 
blea. IŠelFarticolo 44 non si parla  mai di esame. Non posso dunque 
contentarmi della espressione che si vorrebbe aggiungere dal De Giorgi.

Ma io dico che non senza motivo la Commissione ha voluto che nel 
giorno seguente sia presa in considerazione dall’Assemblea la proposta 
del rappresentante. Ila voluto che trascorresse  un termine di 24 o r e , 
dopo che un rappresentante  avesse fatla la p roposiz ione , per dar  lempo 
di sapere di che si trattasse. Dunque, quando sieno invitali i rappresen- 

. tan ti  a prendere in considerazione la proposta, essa non e piu nuova per 
lo ro ;  e possono gia procacciarsi bastevoli cognizioni per decidere se si 
abbia o no a prenderla in considerazione.

E inuegabile che questo esame non equivale ad un esame accura to ; 
ma la Commissione non credelte che un esame accurato fosse a questo 
punio necessario. Credo poi che il rappresentante  Ruflini non abbia  ri- 
sposto ali’ altra  mia obbiezione.

Questa e appogg ia ta  tu tta  sulla convenienza, ma credo che l ’Asseni- 
blea non approvera ntai che si usi m aggior rigore  verso la proposta  di 
un rappresentantej di quello che verso una semplice petizione di un cil- 
tadino.

II rappresentante G. R u f f in i:  Io non credo che l’Assemblea si possa 
tenere obbiigata dal voto precedente, che noti sarebbe poi iu alcun modo 
contradditorio  alia mia proposta . P e r  essa , tanto ie pelizioni , come le 
proposizioni sarebbero seguite da un rapporto  che intenderebbe l ’Assem- 
b le a ;  mentre questa p ra t ica ,  a tenore di quanto  si e v o la to ,  resterebbe 
limitata alle petizioni soltanto.

La questione ad u n q u e ,  come avvisava gia il p re o p iu a n te ,  sarebbe 
meramente di convenienza.

Ma prim a di tutto  un lale r iguardo  e mantenuto perche maggiori 
vincoli si lascierebbero alla discussione sulle pelizioni che a quella delle 
p ro p o s iz io n i ; e per ultimo non mi sembra che si possa dimenticare, che 
qui il primo r iguardo , che dobbiamo avere di mira, si e la dignita  e la 
utilita  delle nostre deliberazioni.

II rappresentante Avesani:  Non gia per  subire un’ a u to r i ta ,  ne per 
amore di servile imitazione, ma per subordinare l ’esperienza p ropria  alla 
esperienza altrui , e per far profitto di questa esperienza , b isogna pure 
ricordare che perlino in lngh il te rra ,  dove esistono due C am ere , alla Ca
mera dei comuni si fauno le Ire letture , ed e ben inteso che la printa 
le ttu ra , la quale appunto non versa sulFinsieme, e facile che passi.

Egualmente in Francia  1‘Assemblea nazionale e tornata  tre volte su 
questo argomento. II 48 m aggio , appena costituita, fece il Regolamento, 
in cui naturalmente contenevasi anche questo capitolo delle petizioni. Io 
seguito t ra  il maggio 4848 e il gennaio 1849 si fecero alcune modilicazioni • 
piu lardi, nel 2 gennaio prossimo passato, si rifece il capitolo intiero, e 
finalmente I’ l l  gennaio se lo rifece per la terza volta. Ecco perche io
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diceva essere importante il versare con m aturila  ed im piegare , occorrendo, 
una g iornata  per questo capitolo; vado adagio perche ho f re t ta ;  aitii-  
mcuti si arrischia di rif’are quello che si e l a t to ,  e abbiamo veduto che 
si a rrischia  di rifarlo tre volte. Osservo dunque che in ognuno di quesli 
t r e ,  non p r o g c t t i , ma capitoli fatti e r ifa t t i ,  si conserva sem pre questo 
principio , vale a dire che si comiucia colia prima le ttu ra  , ossia colla 
presa in considerazione. Altrimenli avvieue che una pelizione scandalosa 
e inconvenientc possa e debba form ar subbielto di occupazione de ll’ As
semblea, la quale debba di necessita ordiuare  che sia studiata e che sia 
falto un rapporto .  In tu tli  i P a r la m e n t i , e in Inghiltcrra  e in F r a n c i a , 
questo articolo e fatto perche si scartino le proposte  sconvenicnti; quelle  
che non lo sono, vengono rim andate  agli sludi <1 i una C om m issione, poi 
si procede alle ulteriori discussioni sulle conclusioni del rapporto  che vieu 
fatto. Voi avete votato che non si sia iniziativa nella Commissione , chc 
non ci sia discussione se non quando 1’Assemblea stessa Pabbia o rd ina la .  
addotlando l’ emenda ora proposta_, d is truggeresle  il fatto vostro ; o rd ine-  
resle la discussione in una Commissione o negli Ufficii, di una p ro p o s ta  
che si fosse presentata ; e tutto il merito , che si da  alle vostre  de libe
razioni , che vengono comunemente lodate di saggezza e prudenza  , sa
rebbe con questa emenda d is tru lto .

II rappresentanle G. R u f f in i :  Se non m ’in g a n n o ,  il rapp resen lan te  
avv. Avesani ha d im ostrato  tu tti  g l’ inconvenienti della p ro p o s ta  del Re
golamento. Egli aminette, chc colla leltura delle petizioni si darebbe forse 
dello scandalo all5 Assemblea. Questo e quello che io vogiio e v i t a r e , fa- 
cendo si che anche le proposizioni sieno p rim a esaminate dalle S e z io n i ,  
e poi porta le  nell’Assemblea; coll’esempio da lui citato di cio che si usa 
in Ingh il te rra  ed in F r a n c ia ,  e colle osservazioni con cui lo ha  accom- 
pagnato , io dico che egli assolutamente fa il panegirico della mia pro- 
posla, moslra tulti g l’ inconvenienti di quella le t tu ra  , e lascia sussistere  
tu tti  i pericoli che io vogiio evitare.

I! rappresentante A v e s a n i : Al contrario , son ben lontano da questo. 
Pare a me di fare il panegirico della deiiberazione dell’ Assemblea , per 
cui stabili che nessuna Commissione, nessun Ufficio debba d iscu te re  cio 
ch’ essa trovasse indegno di essere d is c u s so , che ogni p roposta  delle 
Commissioni o degli Ufficii debba esser assogge tla ta  ad una p r im a  deii
berazione che ordini o no la presa in considerazione. Questo princ ip io  , 
che e stato addotta to  dall’Assemblea, sarebbe interamente annientato  colla 
em enda, che propone il rappresen lan te  Ruffini. Su queslo principio  salu- 
tare  credo che immori 1’ Assemblea. E certamente della saviezza d e l l ’ As
semblea di attendere che ogni p roposta , prim a di esser discussa, debba 
venir p resa in considerazione, e che cosi segua l’ esempio di tu t te  le al
tre Assemblee; le quali, r ipeto, prendono in considerazione tu t to  cio cbe 
e assolutamente meritevole d i ,e s se r  preso in consideraz ione , e non cio 
che e immcritevole, e fauno seguire una previa discussione negli Ufficii, 
allontanando cosi il pericolo di uno scandalo.

II presidente:  Credo che si possa mettcr a ’voli l ’emenda del rapprc-  
sentante Ruffini.

Si passa alia volazione, e la emenda e r ige t la la .
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E data  lettura dc irartico lo  42.
II rappresentante Minotto:  lo aveva gia fatto cenno, quando si e par- 

lato delFarticolo 32, che occorreva una modificazione a qu#sto articolo.
L ’ articolo 32 dice: (legge).
Aveva dunque detto che bisognava in questo articolo iudicare in qual 

modo l ’Assemblea avesse a determ inare  l’ordine del giorno. Quindi pro
po rre i  la seguente agg iun ta  a quell’a r l ic o lo :

« Nel caso che qualche rappresentante  lo đomandi l’Assemblea, votera 
« per alzata e seduta se crcde che lo studio di alcuna proposta venga 
« anteposto a quello delle a l t r e : in caso diverso, si r i te rra  che le proposle 
« inviate alle Sezioni od alle Commissioni- permanenti vengano sludiate 
« possibilmente nell’ordine della loro presentazione. »

II rappresentante L .  P asin i:  La seconda meta dell’agg iun ta j propo
sta dal Minotto, non si potrebbe ammettere perche e la ripelizione stessa 
dell’articolo 52. T u l l ’al piu adunque sarebbe da accellare la prima parte 
della sua agg iu n ta ;  e mi p a r  poi che si potrebbe acco rdare  molio col- 
l ’in trodu rre  una frase, la quale implichi che, ne ira t to  stesso che le pro
posle sono rimesse ali’ esauie degli Ufficii, queste proposle porlino un 
num ero di ordine da service di norma.

II rappresentante M inotto:  Questo num ero di ordine deve fissarsi 
da ll’Assemblea ?

11 rappresentante L .  P asin i:  Intanto mi pare che 1’ ordine naturale 
sia il cronologico: se in qualche caso 1’ Assemblea vorra inverlire que- 
sl 'ordine, e stabilire per una proposta  che sia esaminata prima di quelle 
rimesse antecedentemenlcj fara al momento uirapposita  deliberazione, e 
slabilira  in qual ordine, relativameute ad ogni a ilra ,  dovra essere esa
minata.

II rappresentante M inotto:  F aro  osservare che l ’arlicolo 52 stabiliscc 
una  distinzione precisa fra le petizioni e le proposte; dice: ( legge Var
ticolo). Ne viene di conseguenza necessaria da quest’arlicolo che ogni volta 
che PAssemblea r im auda le proposte alle Commissioni, dovrebbe determi
nare  con qual ordine volesse che le Commissioni si occupassero di queste 
p roposte . Mi pare duuque indispensabile che vi sia un qualche articolo, 
che stabilisca in che modo PAssemblea debba determinare.

I rappresentanti S ir to r i  e L . Pasini  aggiungono allre brevi consi- 
derazioni.

II presidente: Se alcuno non domanda Ia parola, pongo ai voti l ’ e- 
menda del rappresentan te  Minotto.

L ’emenda e scartata.
Si prosegue ia le ttu ra  dell’articolo 45.
II rappresentante L .  Pasini  avverte che in questo paragrafo , nei due 

luoghi dove dice: gli Ufficii od una delle Commissioni permanenti, fu ag- 
g iunlo  anche: Commissioni speciali;  e cio fu falio perche sia com pleto 
l ’arlicolo.

II rappresentante A lb e r t i : Non essendo stata addotta ta  l’emenda pro
posta dal rappresentante  Ruffini (V. l ’emenda Iiu f f in i), io non convengo 
sul senso da darsi alle parole: ogni proposizione.  In quelle parole gene
rali io credo che si debbano comprendere le proposizioni d ’urgenza. Con-
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siderando perlaulo una di queste proposizioni, ed csaminando lo spazio 
di tempo che deve decorrere seguendo le norme stabilite nel Regolamento, 
faro osservare che passano vari giorni dal momento in cui la proposla 
viene dcposilala sul banco della presidenza, n quello in cui viene discussa.

(Legge l ’articolo  45 )
Fo osservare che, se tutte queste pratiche si possono compire in una 

stessa seduta, resta ancora il rapporto  della Commissione, la discussione 
sopra quel rapporto  e la diffiniliva deiiberazione. Eccoci adunque arrivali 
alla terza adunanza, da quella in cui la proposta fu deposta sul banco 
della presidenza, ed eccoci giunti alla te rza  adunanza senza nulla avere 
deiinilivamenle deciso. Ora io domando: nel caso che un rappresenlante  
avesse una proposta  da lare in una sedula^ e credesse che questa proposla  
do \esse immediatamente discutersi, c non fosse compresa nell’ordine del 
g iorno, l ’Assemblea deve attenersi al Regolamenlo? E se dovesse altencrsi 
al Regolamenlo, 1’Assemblea polrebbe dilazionare in lal modo sopra una 
proposla  d ’ u rgenza?

L ’Assemblea potrebbe derogare  dal Regolamento, ma credo di dover 
fare osservare che una lale deiiberazione condaunerebbe il Regolamenlo, 
perche lo farebbe conoscere difettoso.

IN a see brevissima discussione, nella quale i rappresentanti  Pasini  e 
S ir to r i  s’oppongono al rappresentanle  Alberli.

11 rappresentante / lvesani:  Con quesla proposla d ’ urgenza, o me- 
glio, con questo prelesto d ’urgenza, si conducono le Asseinblee a deci- 
sioni preci pi tale. In Francia  ( ho detto e ripeto sempre che giova pro- 
fittare dell’ esperienza a l t r u i ) ,  l’Assemblea nazionale usciva da una inva- 
sione popolare delFAssemblea stessa, che avvenne il -15 maggio e il 18 
m aggio  fece il suo Regolamenlo. II capitolo della proposizione di urgen
za, in quesla sua deiiberazione, diceva c o s i : In  caso d’u rg en za ,  I'Assem- 
Llea pud con voto speciale decidere clic sara proceduto im m cdialam enle  
alia deiiberazione e al voto di una  proposta , senza osservare il  termine  
jissato dull'articolo precedente. Ogni proposla che abbia per  oggetlo di 
dichiarare I’ urgenza , deve essere a n n u n s ia ta  u n  giorno p r im a  a l l ’As-  
seblea ed inclusu nell'ordine del giorno della seduta. —  Questo al -18 
m a g g io ;  p o i ,  nella seduta del 2 di gennaio p. p . ,  nella quale si e ri- 
falto questo capitolo, e detto, r iguardo  all’urgenza, cosi: Se I 'u t i l e  del
la proposizione reclamasse I’u rg e n za , e che il  Comitato la riconosca,  il 
rapporto dovra esser fa tto  fra  tre giorni. Sc il Comitato non avra fatto
il rapporto nei tre g iorn i, I'aulore della proposizione pud provocare un  
voto delTAssemblea sulla queslione d 'u r g e n z a ;  ne da avviso al presiden
te, che porta la mozione alTordine del giorno della seduta seguente. Se 
V urgenza  e riconosciuta, Varlicolo  5.° del Regolamento diviene applica
b le .  Poi, nell’ultima rifusione, seguita 1M1 di gennaio p. p . , e stato 
detto cosi: Se I’autore della proposizione reclama I’ u rg en za ,  e la Com
missione destinata la riconosca, il rapporto dovra esser fa tto  entro tre 
g iorn i al p iu  tard i Se lu Commissione permanente non  fece il  suo rap
porto nei tre g iorni, l" autore della proposizione puo  provocare il voto 
deW Assemblea sulla  questione d ’ u rgenza , ne avvisa il  presidente, che 
porta la m ozione alVordine del giorno de l l 'adunanza  seguente. Se VAs-
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setnblea riconosce V u rg en sa , la p ro n u n s  ia e fissa il giorno in  cui il 
rapporto le sard  presentalo.

10 dico dunque : se un’Assemblea uscita appena dall ' invasione, si e 
premunita da questa precipitazione dell’ u rgenza, quanto piu non dobbia- 
mo preniunirci noi? Io dico che negli ultimi giorni tu tt i  lessero sui gior- 
nali questioni di urgenza : sull’ accusa dei ministri, sulla inchiesta del 29 
gennaio, su tanle questioni, che la M ontagna  voleva far passare per ur
genza. Io dico che l ’Assemblea si e bene guarda ta  da questa precipita- 
zioue. E quantunque sia stata  presa in considerazione P urgenza, quan- 
tunque dopo questo la Commissione, che doveva fare il rapporto  sulla 
u rgenza , abbia fatto queslo rapporto  con qualche ostilita al m in is te ro , 
tu ltav ia  PAssemblea, che era stata tra t ta  in quesla precipitazione, ha po- 
tu to  dalla precipitazioue stessa t ra rre  proiitto perche lrappose quelle 24 
ore in mezzo.

Cosi non sarebbe avvenuto, e forse la Francia  sarebbe stata preci- 
p ita ta  nell’ anarchia, se vi fosse stato un articolo simile a quello che si 
vorrebbe far addotlare. Io dico dunque : va bene la urgenza, ma e piu 
l ’abuso che 1’ uso dell’urgeuza, che puo po rta re  trislissime consegueuze, 
dalle quali b isogna guardarsi .  L ’uso dell’urgenza, quand’ e veramenle 
tale, deve sempre addottarsi,  ed al contrario  a ilontaim rsi, quando imporli 
t ro p p a  precipitazione.

11 rappresentante C. A lb e r t i : Vorrei fare una semplice interrogazio- 
ne al rappresentante  Avesani, la quale sta  in cio che, appunto  per  le 
nostre circostanze eccezionali, puo essere possibilissimo che si esigano 
deliberazioni pronte , immediate. Suppongo che vi sia un Governo il qua
le non abbia poteri ainpii, assoluti. II Governo deve domandare l ’ autoriz- 
zazione dell’Assemblea, e le p roposte  f'atte dal Governo r itengo clie de
vono essere tra t ta te  come quelle di qualunque rappresentante. Domando 
come si provveda a l lo ra ;  se si possa aspetlare  24 o 48 ore per rispon- 
dere ad esso.

II rappresentante L .  Pasin i  legge Particolo 50 :
10 ho gia dimostrato prima che Particolo  45  permette che una pro

posta  d ’urgenza  sia presentata all’Assemblea, e che possa esser delibera- 
ta nella stessa adunanza. Questo e quanto si puo fare. Se si addolta Par- 
licolo 42, si e provveduto a tutti i piu pressanti bisogni.

Si pone ai voti Pem enda  Alberti, cosi concepila :
« Qualora un rappresentante  creda che la somma urgenza di una 

« sua proposta  esiga un immediate provvedimento da parte dell’Assem- 
« blea, quantunque non lo porti 1’ordine del giorno di quella seduta, 
« po tra  egli cio non ostante enunciarla all’Assemblea stessa, e, indican- 
« done i motivi, provocare da essa u n ’ immediata deliberazione.

« L ’Assemblea allora decise se, senza premettervi alcuna pratica  an- 
« tcriore, debba tosto discutere sul merito della questione propostale e 
« deliberare; oppure aitrimenti se debbano seguirsi le norme stabilite 
« per  le altre proposizioni d ’ urgenza . »

L ’Assemblea non 1’ addotta.
11 rappresentante L .  Pasini:  E da soslituirsi alle parole : Se Vauto-  

re della proposta crede cli' essa sia n r  genie,  le p a ro le :  per le proposte 
d’u rg en sa .  E cio in conseguenza di tal discussione.
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Viene ammesso.
Si prosegue colla lettura dell’ articolo 44.
II rappresentante L .  Pasin i:  fa notare  all’Assemblea una emenda del 

rappresentante Tommaseo, consistenle nel sostituire alia parola giorno  la 
parola tempo.

L ’Assemblea 1’ addotta, e con cio ammette il suddetto articolo. Quin
di vieu letto 1’ articolo 45.

11 rappresentanle L . Pasini  fa noto che la Commissione ha  credulo 
bene di niettere la terza parte  di questo articolo che principia colle pa
role : U n’emenda e c . , in fine dell’ articolo 48. L ’Assemblea accetta.

Al paragrafo  4G viene pure  adotta ta  u n ’a l tra  emenda del rappresen
tante Tommaseo, colla quale s ’ aggiungono a questo articolo le parole 
seguenti: senza  necessila d i  riproporla.

Al paragrafo  47 viene aggiuuto  dal rappresen tan te  Pasini, dietro 
accettazione deU’Assemblea, subilo dopo le prime p a ro le : una  proposla
0 u n a  emenda.

La penultima parte dell’articolo 48 viene modificala come segue :
« Ogni emenda, che sia proposta durante  la seconda deiiberazione, 

« e rimessa di diritto all’ esame della Commissione, se il relatore lo do- 
« mandi. Le nuove emende poi che fossero presentate, ec. » All’ ultima 
parte  s’ aggiungono le seguenti p a r o le : se pure non le credcsse ad %ma- 
n im i ta  tanto acccttabili da fa r  decidere subito l’Assemblea.

Si legge 1’articolo 49, che viene approvato.
All’articolo 50 il rappresenlante A lberti  vorrebbe ci fosse aggiunta  

una clausola, che stabilisse una differenza tra  le p roposte  d ’urgenza del 
Governo e quelle dei rappresentauti.

11 rappresentante L .  Pasini  s’ oppone a cio perche in una adunan
za sola si possono fare tanto le proposte del Governo, quanto quelle dei 
rappresentanti.

La redazione dell’articolo resta appro vata.
II presidente  pone ai voti l ’ intero capitolo che viene addottalo dal- 

P Assemblea.
L ’adunauza e seiolla alle ore 5 e l j 2 .

1 M arzo.

QUESTIONE ITALIANA

MODIFICAZIONE DELLA POLITICA INGLESE.
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« La buona accoglienza, che trova di la della Manica il p rogetto  di 
riforma finanziaria, immaginato dal sig. Cobden, fece sentire al governo 
britannico la necessita di diminuire la forza arinata dell’ Inghilte rra , e, 
p e r  conseguenza, di cangiare la politica equivoca, che lord  Palmerston 
aveva praticata  piu d ’ una volta nella penisola degli A pennin i; massime 
al tempo della missioue di lord Minto.

« Prima dell’ apertura  del Parlamento britannico, si tennero in piu



ri prese conferenze fra’ principal! membri del gabinelto whig, a fine di fer- 
m are  di coinun accordo le basi d ’ una politica esterna, chiara e franca, e 
che logliesse agli csallali italiani ogni speranza di veder mai la Gran Bret- 
tagna  favorire sinceramente o iudirettamente i loro disegni.

o Giusta il voto de’ suoi colleghi, lord Palmerston si aftrettd d ’ in- 
d irizzare  nuove i s t ru z io u i , concepite in tal senso, a ’ vari rappresentanti 
dell’ Inghilterra  presso le corti italiane. Lo scopo principale di tali istru- 
zioni era di specificare le mire e le inlenzioui del gabinetto di Saint- 
James, r ispetlo  alia Costituente i ta l iana ,  rispetto  al nodo gordiano della 
condizione interna della penisola degli Apennini.

« Cosi con una franohezza degna d ’elogio, lord Palmerston incarlco i 
suoi agenti politici in Italia di dichiarare, ove fosse bisogno, che la In
g h il te rra  considerava la Costituente i ta l iana  come una fonte inesauribile 
di complicazioni politiche e di sciagure per 1’I ta l ia ;  e che per conse
guenza  ne combatterebbe l ’ attuazione con tu tto  il suo influsso morale. 
Lord  Palmerston aggiugne che la Gran Brettagna non riconoscera mai, 
nelle relazioni internazionali, la iegalita della Costituente i ta l iana ,  non 
potendo ammettere il principio d’ una lega de’ popoli italiani, senza il 
concorso spontaneo de’loro governi rispettivi. In ogni caso, dice il mini
s tro  britannico, la lega de’ governi italiani non potrebbe avere se non 1111 
cara ttere  dif'ensivo, per respingere  ia contingenza d’un intervento slranic- 
ro ,  e non mai prendere un carattere offensivo, »
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2 M arzo.

I L  G O V E M O  PROYVISOFi SO 1)1 Y E N E Z I A

In seguito a dubbio insorto sulla interpretazione del de
creto 28 febbraio decorso, N. 3504.

Dichiara:
Che il listino, contemplato da esso decreto, e quello stesso 

che era contemplato dall’ anteriore decreto 27 gennaio p. p. 
N. 4 6 6 3 , cioe il listino delle valute, pubblicato il giorno 20  
di quel mese.

MANIN —  GRAZIANI — CAVEDALIS.

2  Marzo. 

C O M D O  W R A I j E  B E L L I  G I U R D I i  C 1 H C 1 .

Stabilita con Decreto dittatoriale la istituzione di un corpo di Guar- 
dia Civica Marittima tra tta  dalla classe dei rem iganti ,  e da desiinare i»



cnso di bisogno a sussidio degli armamcnti galleggianli chc guardano 
l’estuario, presi gli opportuni concerti coi Comando Generale della Ma
rina, si porta  a comune notizia quanto segue:

4. V e rr i  istituita una Compagnia Civica Maritlima composta di 
-128 individui.

2. L ’ inscrizione avra luogo nei giorni 3 e 4 Marzo corrente, nel 
locale della caserma dei Marinai s itualo a S. Pietro di Gastello, dalle ore 
40 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane.

3. Saranno prescelti a formare la suddetta Compagnia i primi 
iscritti, semproche sieno giudicati idonei dalla Commissione di cui al § 6.

4. I prescelti verranno immediatamente istruiti nelle manovre di 
artiglieria  navale, fanteria marina, abbordaggio , ecc., e cio sotto la dire
zione del Tenente di vascello Cumano, e di quegli a ltri Ufficiali o sotto 
Ufficiali che il Comando Generale della Marina reputera  opportuno di 
aggiungere.

а. Nei giorni del servizio prestalo fuori di Venezia, verranno cor- 
risposte ai militi del nuovo Corpo la mercede e la panatica di sistema.

б. Incaricati della iscrizione ed orgnnizzazione per  la detta Gom- 
pagnia , sono, per parte  della Guardia Civica, il Tenente dello Stato Mag
giore Antonio Pugnale t to ;  e per parte della Marina, il Tenente di vascello 
Cumano, oltre a quegli a ltri individui che fossero dal Comando Generale 
della Marina a cio destinati.

Dal Comando Generale della Guardia Civica

1/ Generale in  capo G. MAIISICII G. A.

II Capo dello slalo maggiore  
G. De F e c o n d o  Colonnello.

3 Marzo.

A V V I S O

Prossimc le Commissioni instituite dalla Camera di commercio in 
seguito al suo Avviso 29 Gennaio p. p. N. 253  a compiere la benemerita 
loro  opera di raccogliere denaro sonante alle condizioni, e nello scopo 
cui 1’ Avviso suddetto accennava; moslravano il giusto desiderio che tu tti  
quelli, i quali, o per involonlaria ommissione delle Commissioni medesi- 
me, o per non essere da Esse stati trovati  dopo replicati tentativi al re- 
spettivo domicilio, non avessero ancora contribuito, fossero invitati a 
rivolgersi dire ttam ente , se per somme al disotto delle correnti Lire cento 
alia Cassa della Camera stessa, e se per somme dalle co rren ti  Lire cento 
in su alla Cassa Centrale.

La Camera per  soddisfare a tale desiderio pubblica la prefatta  av- 
vertenza, ed aggiunge che il tempo pei versamenti e fissato a tu tto  2 4  
Marzo corrente , sempre inteso che tanto la Cassa della Camera, che la 
Cassa Centrale si presteranno al cambio, sotto le condizioni medesime 
portale a comune conoscenza colPindicato Avviso.
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Mentre la Camera si r iserva di pubblicare, spirato che sia il detto 
termine, l ’Elenco dei contribuenti e delle speciali offerte, soddisl'a in que
sta occasione al proprio  sentimenta, rendendo pubbliche grazie, tanto agli 
individui sottoindicali (*) componenti le otto Commissioni per le solerti 
cure con cui si adoperarono nell’ adempiere al loro mandato, quanto a 
quei generosi che e colle loro contribuzioni a termini dell’ invito loro 
la tto , e colla r inuncia anche agli offer Li indennizzi, concorsero al coutem- 
plato  patriottico scopo.

Dalla Camera di Commercio Arti e Manifatture.
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II presidente  REALI.

n
i .  Circondario.

Grimani Michielc 
F errac ina  Ferdinando 
Missiaglia Antonio 
Filippini Antonio 
P o rr i  Angelo

2. Circondario.

Venier Girolamo 
Reali Giuseppe 
Cuniali Bortolo Maria 
Antonini Andrea 
Cassetti Francesco 
Ivancich Luigi

3. Circondario.

Treves Giuseppe 
Bertuch Federico 
Molin Marco

Benvenuti dolt. Bortolo 
Palazzi Vincenzo

4. Circondario.

Levi Angelo 
Lazzaris  Bortolo 
Correr  Pietro 
Mocenigo Pietro 
Richetti Consiglio 
Coen Abram

II segretario  A r n o ’.

5. Circondario.

W erber David 
E rre ra  Abram 
Moschini Carlo 
Michiel Luigi 
Dona Francesco

6. Circondario.

Dolfin Leonardo 
Galliccioli G. Maria 
K arre r  Giovanni 
Conto Giacomo 
Busetto Sante

7. Circondario.

Grimani Marc’Antonio 
Medin Dataico 
Olivo Gio. Battista 
Comello Giuseppe 
Insom dott. Antonio

8. Circondario.

Frollo  Luigi 
Baroni Lorenzo 
Bembo dott. Giovanni 
Giacomelli Antonio 
Volpi Alessandro



3 Marzo.

II ,  C O M L I O  III R EGGENZA DE L L A  J U R A  K A Z I 0 8 A L E  I ' I f f l A
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A v v i s a .
Che esiste in cassa la somma di L. 2 52 ,283  in moneta pa tr io tt ica  

derivata in causa di estinzione di vaglia per parte  di varie Dille interes- 
sate, per cui resta fissato il g iorno  di venerdi 9 corrente, alle ore dodici 
meridiane, 1’ abbruciamento della carta  monetata, nel locale della Logget-  
ta di S. Marco_, coll’ intervento del Commissario Governativo, del Podesta 
di Venezia, di un membro della Camera di commercio, e del Presidente 
della lleggenza.

II Presidente  P. F. G1QVANELLI.

II reggente Cassiere A. L e v i .

IL reggente Segretario  G. Corm.

3 Marzo. 
GRIDA DEL NUOYO MARZO

POPOLI ITALIANI!

Alla riscossa! a ll’ anniversaria riscossa!

Ecco l’ epoca anniversaria memorabile delle glorie I ta liane; ecco il 
mese dei cinque giorni della eroica Milano, il mese del trionfo della im- 
mortale Venezia, il mese che 1’ abborrito austriaco iuvasore, ovunque in- 
seguito, fuggiva sbigottito , e tremante.

Dunque alia riscossa! all’ anniversaria riscossa!
Se Dante sulle porte  dell’ inferno scriveva:

Lcisciate ogni speransa ,  o voi ch’ entrate,

noi gia fino dal 22 Marzo sul margine di questo te rres tre  paradiso  ab
biamo scritto  :

Lasciate  ogni s p e r a n s a o  voi sortiti.

Ma, g l’ infelici fratelli del continente italiano, oh D io ! soffrono dalla 
ferocia dei barbari  tu tti  quegli a troci to rm enti  da noi pu r  t roppo  a loro 
predetti  quando, son gia decorsi cinque mesi, a quei miseri g ridavam o: 
Ora , o M a il  in su rre z io n e ! generale insurreeione!

A h i ! presagio funesto! Si, gli esecrati austriaci s icarii, quelle belve 
in umane spoglie^ aumentano ogni giorno le rapine, i saccheggi, le fuci- 
lazioni, le s trag i ,  gli s tupri ,  le carneficine, le violazioni piu scandalose e 
piu nelande d ’ ogni divino, ed umano diritto.



La disperazionc delle citta, dei villaggi e al colmo d ’ ogni misura.
Ma, se allora abbiamo d e t to :  Ora, o m a i!  noi fortunali possiamo 

ancora gridare: V ’ e ancor tempo! v ’e ancor v i la !  Ma, oh Dio! che la vita 
dei nostri fratelli e ridolta  quasi a ll’ estremo respiro !

Se anche la disperazione dei popoli di terraferma e al colmo d ’ogni 
m isura , porgendo loro sollecito vigoroso ajuto, ora si ch’ essi tutti , tutti 
insorgeranno con arm a qualunque, con picche, con forche, con falci, con 
coltelli al vespro, alia s trage , al massacro dei barbari  loro oppressori.

Si, alla riscossa verranno tu tti  gli animosi cittadini del continente, 
gli eroi dell3 a ltro  Marzo.

Si, alia riscossa verranno i villici, allora assopiti, adesso dalla di
sperazione resi inviperiti, e furenti.

Si alia riscossa verranno vecchi, donne, fanciulli; tu tt i  alia riscossa, 
a ll’ annivcrsaria riscossa.

E a coloro che non verranno? Morte! . . Perche coloro che nei su- 
premi momenti non difendono la pa tr ia ,  sono tradilori della patria.

Anzi agli stessi nostri oppressori s tranieri possinmo promettere fu
tu ra  parola di perdono c dir loro coll’ illustre G uerrazzi:

Pussate V Alpi, e tornerem fratelli .

Si, come ci prescrive il Vangelo, noi potremo perdonare all’ assas- 
sino che ci furo le sostanze, al sacrilego che ci profano 1’ a ltare, all’ adul- 
tero che ci violo la sposa, e fino al sicario che uccise il piu caro dei 
nostr i  figli, ma non mai alio scellerato nostro stesso cittadino che ci ha 
trad ila  la patria .

Dunque ora  e tem po di risoluzione, di coraggio  per annientare qua
lunque nemico austriaco, od austriacante.

Trattasi non di g u erra  di parti to ,  ma di guerra  d’ indipendenza.
Fa  duopo di sangue per  r isparm iar  sangue, di s trag i per r isparm iar  

s trag i ,  d ’ ogni sacrifizio per r ispa rm ia r  sostanze, per r isparm iar vite.
Le orrende dolcezze le spandono ora i Groati nelle campagne, pur 

t roppo ,  dagli austriacanti guidati e protelti .
E noi timidi inorridiremo alle parole di sangue e di morte, lasciando 

piii oltre i miseri nostri concitladiui dell’ alta Italia in preda alle atro- 
c ita , ai saccheggi, alle rapine, agli s tupri,  alle carceri, alle baslonate, 
alle fucilazioni, iu preda a mille agonie, a mille m orti?

Gessi, cessi tanto obbrobrio , tan ta  desolazione!
Oh! giovani Coscritti, p igri,  indolenti! Quante volte vi abbiamo a 

noi richiamati, onde farvi im pugnare brando onorato!
Quando vi abbiamo predetto che sarete spinti nell’ Austria, nell’Un- 

gheria , o nella Gallizia ad uccidere i vostri fratelli, voi foste, come siete 
tu t to ra ,  per una meta sordi e r ipugnanti  al nostro amoroso invito. Ora 
voi andrete con’ infamia di t rad itori  della pa tr ia ,  spinti a furia di basto- 
nate , fra austerita  e discipline le p iu  tormentose,- e fra le prime file col- 
locati,  voi non potrete aspettarvi che una ignomiuiosa e sicura morte.

Oh Dio! che neppur una lagrim a potremo versare sulle vostre scia- 
gure  !
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Se avete ancor tempo, fu g g i te ! venite alle nostre braccia f ra te ru e !
Ma ag l’ iunocenti, agli oppressi, ai veri Italiani porgiamo sollecito, 

doveroso, \ i la le  soccorso.
MANIN sulla soglia augusta  del nazionale palazzo, enfatico inspirato, 

ci promise d ’ iinpuguare un brando, e venire fuori con noi. Venga! Quest’e 
il decisivo momento! Noi tu tti  lo seguiremo!

La sola sua voće bastera ad animare i pili timidi, la sua presenza 
bastera  per  istillare in ogni petto marziale entusiasmo. A questo eccita- 
mento, a questo presligio tutti andremo fuori, e tutli avanti.

Se anche nou e soldato, un solo suo grido sara  elficace per infiam- 
mare il coraggio  di mille e mille, che intrepidi combatteraimo colla benda 
sul ciglio.

Fuori noi tu t t i !  Con MANIN alla r iscossa!  alla anniversaria riscossa!
Questo popolo, scevro da passioni, cupide, ambiziose, sente la lealta, 

la g iustizia , il vero alTetto di pa tr ia , e mira al solo scopo per cui il gran. 
movimento fu in trapreso , e fermo nel suo diritto , perseveraute nell’ arduo 
cimento, conosce: che come la sorte d ’ ltalia sta in Venezia, la sorte di 
Venezia sta  in MANIN, e quindi con altissima voće grida :

Dio CE LO DIEDE ! GUAI A CHI  LO TOCCA!

Percio e tempo di nuovamente operare , ma da forti, da tremendi 
opera re.

Passarono gli aspri geli. 11 cielo e tiepido, puro, la te rra  asciutta. 
Sembra che na tu ra  propizia c’ iuviti a compiere 1’ opera doverosa, su
blime, im m ortale , 1’opera del riscatto deg l’ infelici dilaniati nostri fratelli.

Tutti  in un punto prendiamo la tremenda parola . Questa parola sia 
un grido universale di vespro, sangue, morte, struge , massacro dei barbari!

Addosso! addosso! Fuori tulti con MANIN, tu tti  ai barbari addosso!
Venga come ci a promesso! venga alia sacrosanta battaglia il gran  

Cittadino per cui Venezia resiste, e per Esso l’in terna  causa dignitos a 
mantiene.

Questo popolo nuovamente giuri di seguirlo impavido, risoluto, fu- 
r e n t e : si questo popolo che sente alto spirito  Italiano, che nutre  fedclta 
giustizia, e gratitudine, che a MANIN consacro degnamente i piu nobili 
afletti, 1c simpatie piu soavi, e che col piu spontaneo e siucero entu
siasmo di nuovo gr ida :

Dio ce lo d ie d e ! Guai a cm  lo tocca!

GIOVANNI TOPPANI.
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3 Of) 
3 Maržu.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 28 febbraio.

(Presidenza del cittadino Calucci.)

La sedula e aperta  alle ore 42 e 1]2.
Vien data lettura del processo verbale, cli 'e  approvato.
II rappresentante Baldisserolto  : Siccome non ancora lurono distri- 

buiti ai rappresentanti i rapporti  del Governo sulle cose di marina e su 
quelle di g u erra ,  cosi aggiorno le interpellazioni, cbe aveva chiesto di 
fare al Governo sulla m arina e sulla guerra ,  sinclie, esaminati quei rap- 
porl i ,  avro poluto fare tutte  quelle osservazioni, che potessero emergere 
dal loro esame.

Passaudo alPordine del g iorno, vien data leltura all’Assemblea di 
un indirizzo dei Cireoli italiano e popolare in Venezia, acciocche si 
elegga per urgenza una Commissione di militari di te rra  e di mare, la 
quale studii la piu pronta^ piu ellicace, piu sicura maniera di danneggia- 
re l’ inimieo con freqiienlissime so r ti te  per te r ra  e per mare.

11 rappresentante tr ium viro  M an in  : 1 due Cireoli italiano e popola
re fanno una proposta all’Assemblea. Noi 11011 abbiamo ancora linito di 
discutere e sancire il nostro Regolam ento; tuttavia, anche prima di cio, 
e patente che i Cireoli italiano e popolare di Venezia non hanno diritto 
di fare proposle. Questi Cireoli po trebbero  avere il d ir i l to ,  che avrebbe 
un altro privato, di fare una petiz ione; e questa petizione dovrcbbe poi 
esser passala alle Sezioni od alle Commissioni secondo che il Regola
mento stabilisce, per fam e rappor to ,  ed anche per votare se la petizione 
meriti d ie  ce n e o ccu p iam o :  e lorse questa potrebbe esser fra quelle che 
non meritano di esser prose in considerazione. Inoltre non credo che 
PAssemblea possa lasciar senza osservazione le parole, con cui la sud- 
delta  pelizione si cliiude : /  Cireoli ita liano e popolare non ci domande- 
ranno conto di cosa alcuna se i  fa t t i  mostreranno che finalmente si 
operu. Dunque, se noi faremo in modo di avere P approvazione dei Cir- 
coli popolare e italiano, questi Cireoli avranno la deguazione di non di- 
mandarci conto del noslro operato; a itrimenti, noi dovremo render conto 
ai Cireoli, quasi fossero sovrani di questa Assemblea, ch’ebbe tanta cura 
di dichiararsi sovrana. Ora, se i Cireoli sono tollerabili quando restano 
nei limiti delle loro attribuzioni, non sono pero tollerabili quando ne 
escano ; polevano essere un mezzo di controlleria, quando e’ era  la dil
ta tu ra  ; ma PAssemblea non deve lasciarsi togliere la mano dai Cireoli 
italiano e popolare. Domando che si passi alPordine del giorno.

II rappresentante S i r t o r i : Io confesso che non ho assislito alia di
scussione di questo indirizzo fatta nel Circolo italiano, come ne anche a 
quella fatta nel Circolo p o p o la re ;  nondimeno, mi pare che dalle parole 
stesse delP indirizzo si possa rilevare che la interpretazione, data dal



rappresentante tr ium viro Manin alle parole tlei Circoli italiano e popola
re, non e interpretazione conforme all’ intenzione dei Circoli stessi. I Cir
coli non pretendono e non hanno mai preteso di essere superiori,  ne 
eguali al Governo. I Circoli non hanno allra prelesa, che quellii di es
sere una frazione del popolo, e niente piu. Ora mi pare che la sovranita 
sempre ed imprescriltibilmente risieda nel popolo, e ne 1’Assemblea ne i 
il Governo possono dire di essere sovrani, ma solo delegati del sovrano, 
ch ’e il popolo . . .

MolU voci: Fuori di queslione.
II presidente:  Prego I’o ra tore  di non discoslarsi dalla questione.
II rappresentante S ir to r i:  Domando pe rdono ; io credo essere preci- 

samente nella questione, cioe che i Circoli non abbiano usurpalo il man
dato, che non aveano. lo dico che noil usurparono  un mandato.

Molte vo c i: A ll 'o rd ine ;  l'uori di queslione.
11 pres iden te : Torno a ripetere, io non posso permeltere il p rog res

so di quesla questione. Noi dobbiamo unicamente vedere d ie  cosa si 
debba deliberare sull’ indirizzo, non conoscere, se si a\esso dirilto di 
farlo.

11 rappresentante S i r to r i :  Ripelo che, se P indirizzo e una usurpa- 
zione o violazione ( r u m o r i ,  applausi  e disapprovazione),  P indirizzo non 
puo essere preso in considerazione; d ie ,  se i’ indirizzo non e una viola
zione dei diritli delPAssemblea e dei Governo, 1’ indirizzo deve essere pre
so in considerazione. 11 popolo e sovrano, e come sovrano ha dirilto che 
il Governo e PAssemblea rendano conto al popo lo ; il popolo diede un 
mandato all’Assemblea, ed il Governo 1’ ha ricevulo (applausi) dall’Assem- 
ldea; quindi, per cio solo che e mandato, porta  con se P obbligo di un 
rendiconto,. ed il Governo ci diede prova di questo in tutti i giorni pre- 
cedenti, in cui rese conto della sua am m inistraz ione; e PAssemblea, te- 
nendo pubbliche le sue sedute, facendo pubblica la discussione, rendu 
conto delle sue deliberazioni, rende conto del mandato ricevuto dal po
polo, e percio m ostra  che il popolo ha diritto di controllare il mandato, 
dalo ai suoi rappresentanti.  Dunque, dico, che il Circolo non invase i 
diiitti del Governo e delPAs3emblea; d ichiaro d ie  1’ indirizzo del Circolo 
deve essere consideralo come un’ a llra  petizione, ne contrario  ai diritti 
inerenti alia nostra  costituzione, e che percio debba essere preso in con
siderazione, e mandato alle Commissioni ofticiose, che, finila la lettura ed 
approvazione del l legclam ento , saranno istituite.

11 rappresentante tr ium viro  M anin  (applausi) : II rappresenlante Sir
tori nella sua conciusione concorda con quello che ho detto lin da p rin 
cipio, cioe che i Circoli non potrebbero  essere cousiderali che come unio- 
ni di p rivati,  che possono fare petizioni, le quali si trasniellouo alle Com
missioni od alle Sezioni per esame e rapporto .  Quanto all’ a l lra  parte , 
d o e ,  quanto alle osservazioni che feci sulle parole con Cui si chiudc Pin
dirizzo, io ripeto quello che dissi prim a, che, cioe, quesle parole sono 
una iniuaccia, una evidentissima minaccia. Si dice: se voi farete in modo 
die  ci accomodi, noi nan vi domanderemo conto. Dunque se non farerno 
hi modo chc accomodi ai Circoli, essi ce ne chiederanno conto. Questa 
minaccia non puo dall’Assemblea essere tollerata. Ma il popolo e sovra-
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do, dice il rappresentante  S ir to ri:  anche i membri dei Cireoli sono so- 
MMiii : dunque i Cireoli hanno una Irazione di sovranita. Rispondo che 
i l  popolo e sovrauo soltanto collellivameule, e non puo esercitare la sua 
sovran ita  in modo direlto  : bisogna che la eserciti col mezzo de’ suoi 
rappresen tan ti ,  eccclto il caso in cui si potesse convocare in comizii po- 
po la r i  sulla piazza tutta  la popolazione. lo credo dunque che le pretese 
dei Cireoli di escrcilare i d iritti sovrani del popolo, sieno pi'etese incou- 
venieuti;  e che PAssemblea debba passare all’ ordine del giorno per  mo- 
s tra re  che le disapprova. (Applausi.)

II rappresentante S ir to r i  ( r u m o r i ): lo credo che, se i Cireoli aves- 
sero la pretesa di esercitare direttamente la sovranita, non farebbero pe
lizioni ne al Governo, ne all’Assemblea; e, dal momento che (anno peli
zioni all’Assemblea, riconoscano che il mandato di esercilare la sovranita 
non risiede nei Cireoli, come non risiede nel Governo, ma nell’Assemblea. 
(Appluusi.)

11 presidente: Due dunque furono le proposizioni: una di passare 
a ll’ ordine del giorno, 1’ a ltra  di rim ettere  1’ indirizzo, come pelizione, 
alia Commissione di gu e rra  e m arina ,  chc verra  islituila. Pongo a ’ voti 
la prima proposta , e poscia, se questa verra  scarta ta , si passera a deli
be ra re  sulla seconda.

La prima proposta e scarta ta , e viene ammessa la seconda.
Proseguendo, secondo l ’ordiue del giorno, alia discussione del pro- 

getlo  di Regolamento, s ’ incomincia la le ttu ra  del capitglo G.° E letto 
l ’artic . 51.

II rappresentante S i r to r i :  P ropongo u n ’emenda a quest’ articolo, e 
p rego  i miei colleghi a non considerate Ia mia proposta come tema di 
d isputa , come segno di contraddizione, come soggetto  di opposizione, di 
anlagonism o. Prego tutti i miei colleghi a considerate la mia emenda 
come un principio di unione, come principio di concordia, e punto co
mune di partenza di tutte  le nostre discussioni, come un assioma politi
co superiore  ad ogni dimoslrazione.

Propongo la mia emenda come una bandiera sola, sotto la quale 
tutti dobbiamo opcrare in v irtu  del mandato ricevulo. Per la fedelta che 
dobbiamo a questo mandato, per l’onore, per 1’ autorila  di cui siamo ri- 
vcsliti di legislatori del popolo, prego tulli i miei colleghi di accettare 
la mia emenda, come simbolo del g iuram ento  inviolabile, che tu tti  ab
biamo gia prolferito. La mia emenda e che le deliberazioni comincino: 
In nome di Dio e del popolo. ( A p p la u s i . )

L ’emenda e approvata  senza discussione.
U rappresentante L .  P asin i:  P ropongo la seguente aggiunta  all’arli- 

colo 51 : « Potra  pero la presidenza, se lo trova opportuno, riconvoca- 
« re PAssemblea anche prim a del giorno fissato per la seguente adunan- 
« za, e lo fara egualmente sopra  dom anda del potere esecutivo, o sopra 
« domanda che per un determinnto oggetto ,  le fosse presentata  da un 
« terzo  (o da un quarto)  dei rappresentanli.  Queste convocazioni straor- 
« dinarie si faranno con avviso da pubblicarsi e da trasmettersi alle case 
« dei rappresen tan li .  »

L ’ agg iun ta  e accettata in massima.
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II presidente: Or.i dobbiamo determinare il numero dei rappresen- 
tantij che il re la lore  ha indicato come un lerzo, o almeno an quarto .

II rappresentante S a n te l lo : Un quarto  almeno dei rappresentanti,  
come propone il relalore, mi pa r  t ro p p o ;  e propongo invece che fos- 
sero 12.

II rappresenlante L . P a s in i:  Vedemmo che la facolta di eonvocare 
l’Assemblea e data  alla presidenza, la quale dcve, come vigile custode, 
e per conseguenza di continuo, essere in osservazione su tutti gli avve- 
nimenti, e, qualora ne riconosca il bisogno, non lasciar t rascorrere  
un’ ora senza convocare I’Assemblea. Inoltre, fu lasciato al G o\erno il 
diritto di domandarne la convocazione, se lo trova opportuno, Ma, sc si 
volesse lasciare a 12 soli rappresentanti questo d iritto , allora ognuno ve- 
de come sia facile trovare un cosi piccol num ero, che, forse senza nes- 
suna necessita, domandi alia presidenza la convocazione dell’ Assemblea 
per un determinato oggetto e straordinariam ente . Chi sara garan te  della 
convcnienza della domanda? Noi vogliamo che lo sia il numero stesso 
dei rappresen tan ti ,  il quale percio deve esser forte. Faro  osservare che,
i rappresentanti  che hanno il loro domiciiio in Venezia e quelli chc di- 
morano vieinissimo a Venezia, come, per  esempio, a Murano, sono in 
numero di 90 circa. Ora il quarto  degli attuali rappresentan ti  e circa di 
32. Mi pare  che sarebbe facile trovare  32 rappresentanti ,  i quali quando 
vi fosse pericolo nel p ro lra r re  la convocazione dell’ Assemblea, ne do- 
mandassero il subito adunamcnto. Io credo che non si debba in alcun 
caso lasciare il d iri t to  di convocare 1’Assemblea qualche volta anche inu- 
tilinente a \ 2  soli rappresentanti.  Domando dunque che si tenga ferma 
la mia proposta , con cui \ iene determ inato che si richiede il quarto  al
meno dei rappresentanti.

II rappresentante Fare:  Io desidcfo che si csprima una parte  ali- 
quanta  e non una aliquota.

II rappresentante L . P a s in i :  Non ho difficolta ad accedere alla do
manda del rappresen tan te  V are ;  ma cio sarebbe iu contraddizione colla 
costituzione della noslra  Assemblea, e coll’arlicolo 5. della legge clello- 
rale, ch ’ e del seguente tenore:

« Le elezioni si fanno per  circondarii elettorali. — Nella seguente ta
bella sono indicati i circondarii elettorali in cui e diviso il te rr i to rio  dello 
Stato attualmente libero, e il numero di rappresentanti  da eleggersi in 
cadaun circondario, ragguag lia lo  alla sua popolazione.

« Di mano in mano che r im arra  libera a ltra  parte  del te rr i to rio , sa
ranno stabiliti a ltr i  circondarii elettorali. »

Questo articolo del Regolamento, come gli altr i ,  fu concepito nella 
ipotesi che le nostre speranze di r icuperare  tutto il nostro te r r i to r io  sieno 
adempiute quanto p r im a ,  e di poter quindi fra breve tempo convocare i 
collegii elettorali di altri paesi. Per questo appunto , abbiamo ad esprim ere 
una parte  aliquola per non essere neila necessita di fare cambiamenti nel 
Regolamento alla sopravvenienza di allri confralelli delle provincie. Di- 
chiaro, per altro , che sono affatto indifferenle di accettare un numero de
term inate , e di cambiarlo quando saremo in num ero m aggiore .

11 rappresenlunte Santello:  Intendo solo di rispondere all’ obbiezione
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del rappresentan te  Pasini. Egli dice, che non si deve laseiare a 12 rap- 
presentanti il dirilto di convocare I’ Assemblea. Siccome a me pare che 
sia necessario che tin numero, anche piccolo di rappresentanti,  per un 
ogge llo  di grande interesse, possa ottenere di convocare l’Assemblea, cost 
faccio osservare che, quantunque fosse piccolo il numero dei rappresen
tanti che chiedessero questa  convocazione, pesa pcro su loro tale respon- 
sabilita, da non poter supporsi,  cite, senza una necessita imperiosa, aves- 
sero a domandare che fosse convocata l’Assemblea. Sostengo quindi la mia 
p ropos iz ione ;  e domando che, se rA ssem blea trovasse di scartarla , si e- 
sperimenti un’a ltra  votazione per un num ero un poco piu alto di 42, ma 
che non arrivi al quarto  ne a! te rzo , come disse il rappresentante Pasini.

II rupp n sen ta n te  L . P a s in i:  Mi pare che il rappresenlante  Sanlello 
si dimentichi, che la sola presidenza ha il d iritto  di convocare TAssem- 
blea, perche la presidenza rappresen la ,  in certo modo, l’opinione, la menle 
dell’Assemblea. Se dunque 12 rappresenlan li  (che io voglio sempre rilenere 
di re l ta  intenzione) trovano necessarissimo che sia convocata l’Assentblea, 
come saranno in opposizione colla presidenza? 0  veramente vi sara  bi
sogno di convocare I’Assemblca, e la prcsidenza sara  la prima a convo- 
carla , od accettera il suggeritneuto , che le sara  dato dai rappresentanti;
o vi sara  una collisione di opinioni fra i rappresentanli  e la presidenza, 
ed a togliere questa collisione e necessario cite non sieno baslanti 12 rap- 
p resentanti,  ma almeno ne occorrano 30 circa.

11 rappresentante Pare: Io son d ’avviso che abbia a fissarsi il unm. a 50.
II rappresentante L . P a s in i:  Vi aderisco.
II ruppi'csentante Vare: La mia emenda quindi, cui assente anche il 

re la tore , e formulata come segue: « o sopra domanda che per un deter- 
minato ogge tto  fosse presentata in iscritto da trenla almeno dei rappresen- 
tanli. »

La emenda e adotta la .
Vien data lettura dell’art .  52.
II rappresentante J a r e :  Io devo anuunziare, p e r  quanto ricordo, che 

questo e uno dei punti,  sui quali vi fu discrepanza nella Commissione, e 
cite la m inoranza opinava non doversi porre  alcuu limite al numero delle 
volte chc ciascun rappresen tan te  puo parlare  sopra una questione. L’ o- 
pinione della minoranza era fondata sulle condizioni nostre parlamentarie 
per  le quali pochi possono esser tanto  sicuri delle p roprie  parole da ve- 
n ir  alia tr ibuna  ed esporre  i p roprii  argontenli confutando in pari  tempo 
tu tte  le obbiezioni che possono esser fatte, in modo da prevenirle tutte.

II rappresentante C. A lberti:  Trovo di appoggiare  il voto della mi- 
nornnza perche mi sem bra che le ultime parole sieno appunto , come disse
ii Vare, coutrarie  alla liberta della parola  che deve avere ogni rapp re
sen tan te ;  dannose alle questioni, che possono venir agitate nell’Assemblea; 
cd inutili, perche un a l tro  articolo a cio provede. P e r  quanto mi si dica 
e mi si r ipe ta , cio fu detto e ripe tu to  per a ltri argomenli, che, cioe, cosi 
si fa nelle altre Assemblee, io non potro  mai accettare una tale au torila  
p e r  ragione. Piitengo che noi dobbiamo benissimo studiare cio che fu falto 
dalle altre Assemblee, ma per una semplice norm a, ed adottarlo  quando 
una e g u ag l ian z i  di circostanze si manifesta. Ognuno di noi coivosce che

310



la posizione della noslra  Assemblea differiscc da quella delle Assembled di 
a ltri paesi. Per questo io ritengo che il modo di regolarsi debbe differire 
in qualche p u n io ;  e questo e uno dei punli, in cui credo che debba dif
ferire. L ’art. 52 dice: » Nessun rappresenlante  puo parlare  prima di aver 
domandato al presidente la parola e di averla ollenuta. Non si puo par- 
lare che dalla tribuna, se il presidente per brevissimi cenni n m  permette 
di farlo dal posto. Nessuno puo parlare piti di tre volte sulla medesima 
queslione. senza che l’Assemblea espressamente vi acconsenta. »

Queste massime, che possono essere adattate al progresso e allo spi
rito delle altre Assemblee, io credo che, come diceva il rappresenlante  
Vare, non possano essere adalla le  alla noslra, Noi siamo affalto nuovi al 
parlare  eslemporaneamente dalla bigoncia, ed io r ilengo che nessuno possa 
esigere che ognuno di noi sia arrivato  a tal grado  di vita parlam entaria , 
da poter in sole tre volte addurre  tutte le ragioni, che possono servire 
ad appogg iare  un argomenlo, ed insieme a prevedere e togliere tulte  le 
obbiezioni, -che possono venir fatle da un avversario. Supponete, infalli, 
che un oratore , dopo aver parlato Ire volle, e senlite le obbiezioni, seo- 
pra nella sua mente una ragione, che potrebbe assolutamenle render nullo 
il dire dell’avversario, convincere 1’ Assemblea e conduria ad una deii
berazione dilFerente da quella, cui allrimcnli potrebbe esser t r a t t a ; allora 
perche negare ii d iritto di par la r  nuovamente? Si potrebbe rispondere 
che PAssemblea potrebbe accordare a questo rappresentanle  di esporre 
lali sue ragioni. Ma io devo pur larvi osservare che le simpatie, che alle 
volte vi sono nella m aggioranza per uno o per a llro ora lore , possono 
influire molto su queslo acconsenlimenlo; e se queslo acconsentimento non 
e dato ,  vien lolta la facolta di parlare , che e diritto ad ogni rappresen- 
tante, e in certo modo si chiudono gli occhi a quelle ragioni, che po
trebbero convincere PAssemblea e conduria ad una deiiberazione conlraria :  
e per conseguenza si potrebbe venire ad un dannoso risultato, precipitando 
uu giudizio, che forse non sarebbesi dato, o sarebbesi dato diverso.

Ho delto, fmalmente, che queslo arlicolo mi sem bra inutile, in quanto 
che per  Particolo G3 deve il presidente, prima di chiudere la discussione, 
consultnre PAssemblea se credasi abbastanza istruita .

Lasciate dunque alla presidenza, che voi stessi avele elelto, il criterio 
di conoscere quando un ora lore  avra a suflicienza parlato . Enunierati tu lti  
questi svanlaggi, io non saprei perche la Commissione abbia fissato ii 
numero delle volte che ciascun rappresenlante  puo parlare  so p r ’una que
stione, dove non fosse stato di r isparm iare  la noia e non indurre una 
perdila di tempo. A petto degli svantaggi accennati, questa ragione noa  
mi sem bra sufficiente, e quindi propongo la elimiuazione assoluta dell’ar l i-  
colo 5 2 ;  e stara  poi alia vostra saggezza, o rappresentanti,  di non pri-  
varvi del diritlo  della liberta  della parola , che e il maggiore  di tutti i 
d irilti? e quindi pronunciarvi favorevolmente sulla mia proposta .

II rappresentante L .  P as in i:  Io vogiio giustificare Popinione della mag
gioranza su questa parte dell’art.  52, dichiarando pero che da parte  mia 
>n sul principio era piii alieno dalP in trodurla ,  che dalPom m elterla . P e r  
altro, dopo molte considerazioni, ho acceduto al volo dei miei colleghi, 
che ha falto espresso il divieto, non per limitare id i r i l l i  dei rappresen tan ii j
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ma invece per conservar loro questo diritlo di parlare. Si voile, cioe, che 
alcuni rappresentanli,  i quali avessero l’abitudinc di parlare, e ripetersi piu 
voile, non togliessero la facolta di aver la parola agli altri , che deside- 
rassero  di t ra tta re  lo stesso argom ento . In conseguenza, se 1’Assemblea 
non volesse accettare questo  articolo, bisoguerebbc che ponesse altri prov- 
vedimenti. Io credo che in altri paesi 11011 sia permesso parlare sullo stesso 
argomento piu di due volte, e vi sia aggiunto  chc, per garan tire  a tutti 
i rappresentan ti  il d iritto di parlare  sulle questioni, si apre un’iscrizione 
degli o ra tori ,  che vogliono parlare  su di un dato argom ento , e ognuno 
par la  per tu rno , ma non puo ripetere i suoi discorsi, e parlare  due volte 
p rima che sia esaurito il tu rno . Qui da noi bisoguerebbc, per ischivar le 
ripetizioni, e per conservare a tulli il d iritto di poler parlare  sulle que- 
stioni, od ammettere l’aggiunta , o stabilire altri provvedimeiiti; in caso 
diverso, per conservare il d iritto di parlare in Assemblea ad aleuni, lo 
toglieremmo alia generalila.

II rappresentunte Tommaseo (applausi):  Siccome I 'a l tr ' ie r i ,  scono- 
scente quasi alla vostra benevolenza, io consigliavo, o cittadini, in nome 
della liberta, che noil fosse da rum ori  ne amici lie nemici, massime in 
questi momenti gravi, tu rba ta  la calma austera  e raccolta di quelli clie 
il popolo, eleggendo a legislator!, inlese che tutti fossero con uguaglianza 
di r iguardo  ono ra l i ;  siccome a me pareva e pare, che i segni approvanti
0 disapprovanti,  interdelti ne’ ben regolali Parlamenti, interdetti ne’t ribu- 
nali inferior!, sicn da lasciare alle accademie e a' Icatri, perche l ’uso con- 
tiniio ne scema il valore, e lenta i parlanli a service al piacere dell’udi- 
to rio ,  e scuora i timidi, e ir r i ta  i passionati, e provoca le dimostrazioni 
conlrarie, e olfende la verecondia degli alfetti rispeltosi e profondi che 
meglio s’esprimono col silenzio; cosi vengo quest’oggi a proporre  che 
sia a ’dicitori limitato il numero delle parlate sopra ciascuna questione, e 
proporvelo in nome appunto  di queste due cose, che sono indivisibili: 
l iberta  e dignita.

Quando pensiarno che ad ogni oralore  riman permesso il parlare , e 
per porre la questione, e per richiamare all’osservanza del Regolamento, 
e per  fatto personale, e per d im ostrare  che la discussione non ha ad es- 
sere chiusa, e che ciascuno puo r iparlare  sopra  ciascuno degli articoli 
della legge e sopra ciascuna delle emende e delle sotto emende, le quali 
possono con un p o ’ d ’ ingegno moltiplicarsi a p iacere; e che l’Assemblea 
puo, quando a lei paia, far eccezione alia regola ; vedremo che il r idur-  
re  le parlate a tre , deve parere  abbastanza. Ma lasciando al dire facolta 
in lerm inata , divenla impossibile evitare i dialoghi indecorosi, le ripetizio
ni inutili, le obbiezioncelle da nulla, le questioni secondarie che sviano 
il pensiero, le risposte impazienli, lo spreco del tempo, che a noi, piu 
che ad altri, debb’ essere prezioso. L ’argomentazione sminuzzata non 
avrebbe forza sugli animi, ne I’ eloquenza calore. E nel contraslo delle 
prove favorevoli e delle contrarie, gli uditori mai potrebbero formare a 
se stessi un concetto; e dovrebbe il presidente, per rimettere la questio
ne a suo luogo, far quasi le veci di re la tore , ed uscire talvolta per ne
cessita dai limiti dell’ulfizio suo. Quasi tulli noi, e io piu di tulli , siamo 
inesperti del d ire :  ma seguitando del passo che s ’ e cominciato, non solo
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non ci educheremmo a facondia, ma Ie natie facolta perderemnio. Co- 
slretli a raccorre in discorso ordinato le idee, gli o ra to r i  si addestreran- 
no a d isporle, ad ometlere le meno imporlanti. I r igagnoli si faranno in 
iiume, e le molte monete di raine in poclie d ’ argento. Chi 11011 d ira  
quanto il tenia richiedeva, avra per iscusa il non aver potuto sfogarsi;  
chi non avra la parola facile, scriverd. Gli sdegni dovendo aspettare  clic 
il discorso avversario fiuisca, avranno tempo a q u ie ta r s i ;  la disputa sara 
piu posata . Vedendo il tema non esaurito, altri s’ alxeranno a parlare  
che ora tacciono, e son forse de’ piu autorevoli, abbandonandosi alio zelo 
di pochi. I quali pochi 11011 saran  sempre in isccna come il coro della 
t ragedia  g r e c a : ( la comparazione e onorevole, in quanto che il coro era  
il personaggio morale del d ram m a. ) Quolli che in una opinione consen- 
tono, coiiipartiranno tra  loro le cose da d i r e ; la discussione sara piu 
svariata e piii pieua. L ’argine fara correre  il fiume piii sonante e piu 
bellow il limite sara potenza. Perche, cittadini, la liberta  sta ne’ limiti, e 
la lirannia negli ostacoli.

Le Assemblee, se ostacolo al ben governare, sono noia e ru in a ;  ma 
sc limite alle voglie de’ governali e de’ governanli,  son cosa sacra. Que
sto risponde alla parola d 'u o m o  benenierito, ch’ io rispelto e amo, il 
quale meno ieri un colpo di sc im itarra  su tulle  insieme, co ’ Circoli, le 
Assemblee. Ma io spero che, piii pieloso di Brulo, egli avra coinpassione 
di questa ch ’ ć sua ligliuola. E spero che qiresta Assemblea, riconoscente 
ai beni dal Governo fatti, vorra confidentemenle a iutarlo  a sempre me- 
glio preservare la patria  dalle istituzioni decrepite, dalle voraci cupidi- 
gie, dalle inerzie trad itr ic i .  ( IfJolli applausi . )

11 rappresenlante avv. Benvenuti:  Molte delle osservazioni, fatte dal- 
l’ouorevole rappresentante  Tommaseo, inostrano 1’ inutilita delle disposi
zioni della m aggioranza della Commissione. Dice che, quando si vuole 
parlare, non inancano i mezzi: di questo io sono persuaso, ed e cio che 
avviene in tulti i Parlamenti. Ora, col pretesto di un falto personale, o 
di formulare la queslione, o con qualche altro pretesto  o con quello ac- 
cennato dell’ emende, che possono \estirs i  sotto forme svariate e moltc- 
plici, ognuno puo prendere la parola.

Io domando se, mentre noi vediamo la possibility di p a r la r  quanto 
si vuole, dobbiamo fare una legge, la quale possa essere delusa? Io dico 
che non ci riusciremo mai per quelle ragioni addolte da chi parlo in 
nome della minoranza. Dunque e meglio che uno che parla sappia di 
esercitare questo dirilto , anziche ricorrere  ad un pretesto per deludere 
la legge. Osserso poi chc, mentre si erode favorire le discussioni, le si 
imbarazzano.

Quelli che prendono parte alla discussione sono continuamcnle co- 
slretti a calcolare cio che devono dire, cio che devono fare. Supponete 
che si t ra tl i  di una discussione di grave a rgom ento ;  che uno abbia par
lato due volte. Ebbene: a queslo si risponde con un argom enlo  chc si 
potrebbe r ibattere  con due sole p a ro le ;  egli e costretto di tacere, per
che prevede che possono insorgere  altri argom enti.  Io credo che sia ne
cessario di confutarli tutli.

Di poi e’e un rimedio, perche, se uno comincia a parlare  quando
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PAssemblea ha abbastanza elcmenti, il presidente allora ha il mezzo di 
r iehiam are PAssemblea a dire se riliene di essere abbastanza is tru l ta ;  e 
se lo riliene, allora tu t t i  fmiscono di parlare . Se lino ha parlalo molto, 
p e r  timore di p ro lungare  la discussione o per la noia stessa, lo si fa 
tacere.

10 non ho mai paura  che si p rolunghino di troppo le discussioni, 
perche  la noia stessa avverte P o ra to re  ch’e inutile che parli, senza bi
sogno che vi sia u n ’ apposita  legge. E quindi io soslengo il voto della 
minoranza.

11 rappresenlante Pare:  Alle osservazioni dell’ avvocato Benvenuli 
devo agg iungerne  un’altra . Si crede che, limitando il numero delle voile 
nelle quali un rappresenlante  puo parlare  sopra una discussione, saranno 
cvitate le ripetizioni, e nello stesso tempo si dice, invece di un oralorc
o due , parlcranno tre o quattro .

10 credo che le ripetizioni delle cose medesime saranno molto piu 
facili e frcquenli quando parleranno due, di quello che quando parla un 
so lo ; perche forse parlando in due, ognuno avra a dire le medesime cose.

L ’illustre Tommaseo fece una splendida immagine quando disse che 
le aeque invece di esser disperse iu r igagnoli ,  saranno concentrate in un 
liume. Io credo pero che la discussione abbia piu bisogno di rigagnoli, 
che di fiumi.

Nei Parlamenti io sono nemico ai discorsi ordinati, alle orazioni lun- 
g h e ;  meglio che queste, pcrsuadono le osservazioni brevi, quando sien 
fatle opportunam ente .

11 rappresentante Minotto : Gome membro della Commissione, sono 
sta to  anch’ io dell’ opiuione che non si avesse a limitare il numero delle 
volte, nelle quali si potesse parla re .  II rappresentante  Tommaseo ha sup- 
posto gli o ra tori  cosi inesperti da ripetere molle volte le slesse cose, 
che dissero. lo trovo che in questa inesperienza stessa sia appunto il bi
sogno di non togliere loro la parola. Puo darsi il caso che avvenga una 
discussione fra due o ra tori ,  uno dei quali sia piu eloquente e piu esper- 
to dell’altro. Questo oralore  piu esperlo dell’ altro , quando sa che non 
si puo parlare  sopra una data quistione piu di tre volte, riservera  tulli 
gli a rgom enti piu valitli e piu forli dopo che il suo antagonista avra 
parla to  tre  voile; e allora tulli questi a rgom enti piu validi e piu forli 
resteranno senza risposta , e cosi egli verra  a toglier di mezzo l’antago- 
n ista , che gli faceva tanto timore.

Se non che, si dice: gli o ra to r i  si addes lre ranno ; ma domando i o : 
a spese di chi si addestreranno? E lino a che si addestrino veramenle, 
quanti non sono i daimi che ne risultano? Domando, dunque, se cio si 
pretende dall’Assemblea, la quale ha tante cose im portan ti  da fa re ;  do
mando se sia utile che gli o ra tori  debbano addeslrarsi col pericolo di 
venire a deeisioni, che sono ben iungi dall’ interesse del nostro paese.

P er  queste ragioni, io insisto che sia messa ai voti la proposizione 
che non convenga limitare il numero delle parlate.

II rappresentante Tommaseo:  Chieggo scusa se debbo ancora occu- 
pare  r a t te n z io n e  dell’Assemblea sopra una questione m in u ta ;  ma lo lo 
p e r  risp iarm iare  molle altre questioni minute. Rispondo in breve alls
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obbiezioni ingegnosissime, cbe mi son falte. II primo ora lore  diceva che, 
secondo I5argom ento  mio, la legge sarebbe neeess:iriamente de lusa: io 
inteudevo, non gia cbe la legge fosse fatla per esser delusa, ma che, 
caso che 1!oratore  fosse nella necessita di svolgere in nuovi modi il p ro
prio argom ento , non gli mancavan le vie. Quesla risposta  io credo dile- 
gui F argom ento  dell’ egregio  Benvenuti. Del resto, sc una obbiezione 
nuova sorgesse dopo lunga discussione fra vari o ra tori ,  r im arrebbe sem
pre aperto all’Assemblea l’adito che 1’oratore  sia udito ancora una volta. 
L ’ immagiuare che la m aggioranza  dell’Assemblea sia tanto sloltamente 
tiranna da chiudere la bocca all’ ora tore , il quale ha tauti modi di dimo- 
strarc  le proprie ragioni, pubblicando, per  via de’ giornali, per tu tta  Italia 
e per tu t ta  Europa I’ingiustizia dell’Assemblea; il supporre  la maggio
ranza tanto  stoltamente t iranna, non credo che faccia onore ne all’Assem
blea, ne al buon senso di ciascun de’suoi membri. Del resto, una delle 
principali ragioni che mi inducevano a determ inare  il numero delle par- 
late, si e che altri o ratori sorgerebbero , e de’ migliori forse, che tacciono 
per modestia. Quesli oratori si scom partircbbero  fra se la materia, e la 
discussione ne rice \erebbe  piii liune. L ’esempio degli altri Parlamenti non 
credo debba essere ciccamenle segu ito ; 111a credo che debba essere buoua 
norma a noi comincianli. Nei Parlamenti piii maturi veggiamo quasi da 
per tu lto  determinato il numero delle parla te : cio signilica che lale de
terminazione e un vantaggio rieonosciuto da tulti. L’opporre  che il dici- 
lore non possa a ciascuna obbiezione r ispondere, non mi pare che re g g a ;  
imperocche il dicitore puo benissimo raccogliere  insieme molte delle ob
biezioni, e a tu tte  eon una sola osservazionc rispondere. All’ incontro, se 
piglia le obbiezioni a una a u n a ;  se ad ogni obbiezioncella che gli ven
ga fatla , sale la bigoncia e ne discende e risale, noi avremo un molo 
perpeluo di o ra tori ,  un conlinuo oscillar di ragioni pro e contra , che 
non po tra  certo conferire al decoro della discussione. Quanto poi al ri-  
medio che l’egregio  Benvenuti trovava alle lunghezze delle nostre  discus- 
sioui, vale a dire la noia, non mi pare che la noslra  Assemblea legisla- 
tiice dovesse porsi sotto l ’ impero di quesla crudele t i ranna ;  e non so se 
l’Asseniblea si trovera contenta a questa nuova sostituzione alle leggi sue 
proprie. II dire che la ripetizione diventera, nel modo da me proposlo , 
assai piii frequenlej non mi p a r  neppure cbe re g g a ;  imperciocche, sc da 
un lato egli avverra  che un o ra tore ,  parlando , difficilmente r ipe ta  i suoi 
sensi, e provato dall’a l l ro ,  da l l’esperienza mcdesima di noi inesperli  che 
mi ora to re ,  dovendo rispondere agli a rgom enli contrarii ,  di necessita si 
lipete, o perche non crede di essere inteso, o perche la sua inesperienza 
stessa, non trovando argom enti  nuovi, r i torua sui vecchi.

L ’egregio  Vare disse che non di fiumi abbiam di b isogno, ma di 
J'igagnoli. Diro veramente che l ’immagine venutami prima alia  mentc era  
non di rigagnoli,  ma di gocciole; e propriam entc son gocciole gli argo- 
menti cosi dispersi, dei quali noi assetati non possiamo i r r ig a r  1’ inlelletlo. 
Se noi seguitiamo di questo passo, non solainente non argom entazioni 
ordinale ne discussioni posate, m a avremo un continuo andare  e venire 
di proposte e risposle, che faranno somigliante la nostra  Assemblea a un 
catechism o; avremo in lerrogazioni e risposte che si succederanno, si
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richiam eranno le interrogazioni di nuovo, e sara una conlinua vicenda di 
parole che incrociaiulosi non si colgono.

L ’ obbiezione piu forle chc io faeevo all’ indeterminato numero delle 
parla te ,  si e ques ta :  che, andando del passo che noi abbiam cominciato, 
le diversioni dalla questione principale divengono inevitabili. Noi ne ab
biamo tante prove che io credo inutile insistervi e irriverente.

Fiualmente, l’affermare che un dicilore avveduto si riserverebbe alia 
te rza  volta, e quando gli o ra to r i  che sono piu  da temersi abbiano par- 
la to , gli argomenti piu forli, e paragonare  l’ arte  oratoria della nostra 
Assemblea agli arlilizii dei volgari avvocati. Io credo che nessuno accel- 
te ra  tale com parazione; e il supporlo  farebbe torto  a noi tutti . Io insisto 
sul!’ esempio de’Parlamenti e piu m aturi  e meno m aturi e piu illustri e 
men dotti,  ehe cpiasi tutti hanno adotta la  questa determinazione ch’ io di
co ;  e credo che non im ita rh  sarebbe un soverehio presum ere di noi stessi.

II rappresm tan le  uvv. benven u t i :  L ’ ultima parte  dell’arlicolo 52, 
nel modo proposto  dalla m agg ioranza , im porterebbe che nessuno possa 
pa r la re  tre volte sulla medesima questione senza domandare il permesso. 
Domando quindi, se sia nell 'in tenzione di chi formulo quell’ arlicolo, che 
quel divieto sia operativo soltanto per un’ adunanza o per tutte quelle in 
cui si proseguisse a tra t ta re  d ’ una questione? Nei caso che gli si volesse 
dare  il piu esteso significato, io p roporre i u n ’emenda in questi term ini:  
IVessuno pud parlare p in  di tre volte sulla  medesima questione e nella 
medesima a d u n a n za .

II rappresentante L .  P asin i:  Sarebbe improbabile che, ritenuto an
che 1’ articolo come sta nel p roge lto ,  sopra  una questione principale, 
ciascun rappresen tan te  non potesse parlare  piu di tre  vo lte : ma ogni 
questione principale racchiude in se d ’ordinario piu questioni subalterne, 
cd e su ciascuna di queste questioni subalterne che nessun puo prendcr 
piii di tre  volte la parola. Ora non e presumibile che una questione su- 
ba l terna  non sia decisa nella stessa adunanza j  in cui fu posla in campo.

Non nascerebbe mai pertan to  il caso d ’ applicare 1’emenda Benvenuti. 
Ad ogni modo, io trovo in questa emenda un correttivo tale, che non sono 
niente alfatto alieno dall’odutlarla.

Posta ai vo li ,  1’ emenda Benvenuti e accettata,
11 rappresenlante L .  P a s in i:  Fu osservato dalla stam pa periodica 

non essere nel Regolamento contemplato il caso, nel quale due oratori 
domandino contcmporaneamente Ia parola , e mi p a r  g iusto  che sia prov- 
veduto anche a questo.

10 proporre i  dunque che all’ arlicolo 52 fosse ag g iu n to :
Se due rappresentanti chiedono la parola contemporuneamente ed uno  

non si pospone , decida la sorle.
Dopo breve discussione, in cui i rappresentanti M inotto  e Sirlort  

oppugnarono 1’ emenda Pasini, questa fu r ige tta ta .
Si da lettura degli articoli 53, 54.
11 rappresentante O lp e r : Que’ motivi stessi addotti dal rappre-  

sentanle Vare, e che pure  non hanno fatto passare 1’emenda all ar
licolo 52, mi pare che valgano assai per far cambiare l ’ arlicolo 56. La 
Commissione, iutendendo di regolare  1’ andamento della discussione, nit
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pare chc con queslo arlicolo, invece di venire rego la lr icc ,  sia divcnula 
piinilrice. Immaginiamoci un o ra tore  che venga alia bigoncia a t ra t ta re  
mia questione qualunque: im m agiiiiam od che egli la premia da un lato
o lontauo, o che non sia giudicato della questione principale. E avvertito 
una e due e Ire volte, dopo la terza volta, non dovrebbe piii aver la 
parola su quella questione. Gio facendo, noi dimentiehiamo chc nella vita 
parlauientaria siamo appena iucipieiili; dimentiehiamo quanto sia difficile 
ad un oratore  saiito alia bigoncia, anche richiamato alia questione, di 
polersi r im elte re ;  sa ra  facile cio appena pci piu e s m i l a l i .  Ora l’Assemblea 
vorra essa punirlo, perche egli non ha potuto rimettersi alla questione 
al terzo richiamo del presidente? Vorra essa forse privarsi degli schia- 
rimenli che questo oratore  potrebbe porlare  nella discussione col suo 
discorso, se gli fossero accordati pochi minuli di t ranqu il l i ta?  Io credo 
che 110.

10 credo che, un’ allra  volta che potesse oltenere la parolaj forse 
1’ oratore  medesimo prenderebbe la questione dal suo lato vero. Io credo 
che negarg li  questo dirilto , non sarebbe una regola  d ’ ordine, ma bensi 
una p u u iz io n e ; punizione, che andrebbe poi a danno della discussione 
medesima: proporrei quindi questa emenda: quando, nello stesso discorso, 
l’ oratore fu  r ichiamato due volte a l l ’ ordine o alia questione, I' Assemblea, 
sopra proposta del presidente, g l i  puo sospendere la paro la ,  e non puo  
riaverla che dopo aver lasciuto parlare u n  altro  oratore.

11 rappresenlante  /.. P asin i:  Prima di tu tto  osservo chc le obbiezioni 
del rappresen tan te  Olper concernono il richiamo alia questione, ma non 
la chiamata all’ o rd ine ;  dimodoche bisoguerebbc lasciar sempre sussistere 
le disposizioni dell’ articolo per la chiamata all’ ordine. Supponiamo che 
un ora to re  si abbandoni a persona lity : allora sta nel dirilto  del p resi
dente di richiam arlo  all’ ord ine ;  se egli persiste^ deve cio tollerarsi dal 
presidente? Non mai. Dunque, per cio che concerne le chiamate all’ o r 
dine, le obbiezioni non valgono. Quanto poi alla chiamata alla queslione,
o 1’ o ra to re  ne diverge poco sensibilmente, oppure in modo tale da im- 
barazzare  la discussione; e allora 1’Assemblea e giudice, perche, se egli 
diverge per  poco dalla questione, allora 1’ Assemblea vedra ch’ e conve- 
niente lasciargli la parola. Ritengo adunque che 1’ arlicolo 56 possa esser 
mantenulo nella sua in te g r i ta ;  in ogni caso io non adotlerei mai la p ro 
posta del rappresenlaute  Olper, perche dice quasi, che sta in balia del 
presidente I’ accordare o no la parola.

II rappresentante C h ieregh in : II rappresentante  Olper ha delto  che 
1’Assemblea puo sospendere la parola  c accordarla dopo ad un a llro  ora 
tore. Mi pare  che 1’emenda 11011 sia esalta , perche puo darsi il caso che 
in quella discussione non vi sieno altri o ra to r i ,  che prendano la paro la .

II rappresentante Olper: Gomprendo la g ran differenza che vi deve 
essere, e vi e, t r a  1’ uscire di questione e 1’ uscire d ’ ordine, Gomprendo 
egualmente la differenza che passa tra  un oralore  ch ’ esce dalla questione 
e quello ch’esce dall’ ordine.

Ma, partendo sempre da quel principio che noi non siamo m atur i ,
io sostengo che 1’ emenda, da me p roposta  debba re g g e re  tanto  per  un 
oratore ch’ esce dalla questione, quanto per quello c h ’ esce dall’ ordine.
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Un oratore  da questa bigoncia si svia dalla questione, si svia dali’ordine, 
e vi e riehiamato per  due volte dal p res iden te ;  non si r im e lte ;  que
st ' uomo, che un momento si divaga, si lascia sorprendere dalla posizione 
e discende ad una personalila :  il presidente Io richiama per la terza volta. 
Se voi, dopo riehiamato all’ ordine, gli togliete la parola , voi cosi puni- 
re te  l’ o ra to r j  a danno della discussione.

10 vogiio che 1’ Assemblea, e il presidente per essa, abbia lutto il 
d irilto  di punirlo. Mi pare che questa punizione consista appunto nell’es- 
sere r iehiamato all’ ordine, e sospeso dalla parola.

Supponete: un membro del Governo monta quesla bigoncia per fare 
una comunicazione, e divaga lalinente, che il presidente deve richiamarlo 
a li’ ordine e deve richiamarvelo una, due volte. Secondo tale arlicolo 
1’ o ra to re ,  ch ’ e montato alla bigoncia per fare la comunicazione ali’ As
semblea, e ch ’ e uscilo dal suo assunto, non puo piu parlare.

Volete voi privarvi di una comunicazione del Governo, per punire 
la  mancanza dell’ oralore , che non e stalo ali’ ordine? Io dunque sostengo 
la mia emenda, che si deve eslendere tanto al richiamo alia queslione, 
quanto  al richiamo ali’ ordine.

11 rappresenlante Varč:  Io vorrei che fosse separata la questione 
del come si deve procedere quando si t ra tta  della chiamata alia queslio- 
ne, e del come quando si t ra t ta  di un richiamo ali’ ordine.

Io credo che le conclusioni debbano essere un poco diverse, e spe- 
cialmente quanto  alla chiamata ali’ ordine. Io credo che per votare sul 
p a ragrafo  56, bisognerebbe prima esaminare il paragrafo 58, e porli  iu 
arm onia meglio che non lo siano. Pario dunque prima della chiamata 
alia questione. Un oralore  puo essere benissimo nella questione e parere 
di non esserlo. Di questi casi ne abbiamo veduti frequentemeute. Ne ab- 
biamo veduto leggendo le discussioni di a ltri Par lam enti;  ne abbiamo 
anche veduti in quesla sala. Tulti si ricordano di un illustre oratore, 
chiamato senza motivo ali’ ordine. Parendo che 1’ oratore  non sia nella 
questione, ed essendovi, egli continua, perche, dice il paragrafo  54, sopra 
i l  r ichiamo alia  questione non puo essere accordata la parola.  Egli dun
que non ha il d iritto  di provare al presidente, che lo chiama alla que- 
slione, ch ’ egli b nella q u es t io n e ; questo d irilto , il Regolamento glielo 
toglie , io credo con buoue ragioni, perche si lolgono degF incidenti e si 
evita una perdita  di tempo. Dunque egli non puo dim ostrare  al presi
dente di essere nella questione; ma sa di esservi e continua il suo di
scorso. II presidente continua egualmente nella opinione propria , e quindi, 
dopo poehe a ltre  parole dell’ o ra tore ,  fa ia seconda chiamata ali’ ord ine; 
1’ oratore  egualmente non ha diritto  di spiegare come egli sia nella que
stione, non puo d im ostrarlo  con altro  che proseguendo, e prosegue.

Allora il presidente, vedenđo che continua nella p ropria  opinione, o 
deve lasciarlo continuare, o consulta 1’ Assemblea, secondo l’arlicolo 50, 
se U oratore  deve continuare a parlare  o no, e 1’ Assemblea deve decidere  
senza discussione; cosi e detto nell’ arlicolo del Regolamento^ Dunque 
quest o ra tore  viene ad essere giudicato senza essere senlito. Mi pare 
questa  troppo  grave punizione, che abbia cosi, senza discussione, senza 
difesa, ad essere privato del diritto della parola  per  tu t ta  la g io rn a ta ;  e
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chc 1' Assemblea sia privata dei lumi di quell’ o ra lore  il quale potrebbe 
fors’ anche toccare un certo lato della queslione, che nessuno degli a ltri  
oratori vede. Io credo pericoloso di lar q u es to ;  che anzi sarebbe un ca- 
stigare 1 Assemblea di un fallo non suo certamente. Percio, separando 
sempre la questione della chiamata all’ ordine da quella della chiamala 
alla questione, io proporre i che si fecesse punto dopo le pa ro le :  togliere 
la parola.  Tolta la parola, egli andrebbe al suo posto, parlerebbero  altri 
oratori, ed egli prenderebbe la parola al suo turno. Allora sarebbe r ipo- 
sato, avrebbe avuto tempo di riflettcre, e quando tornasse a parlare  evi- 
terebbe delle inutilita e presenterebbe le sue ragioni con tale chiarezza, 
che tu lti  vedrebbero esser egli perfettamente nella questione.

Propongo adunque questa emenda, e domando che quanto alia chia
mala all ordine, sia sospeso il giudizio alfine discutere 1’argom ento  solo 
quando si discutera l ’articolo 58.

II rappresenlante Olper: Mi pare chc toglierc la parola  non voglia 
dire g ia  sospenderla. Golt’emenda proposta  dal rappresentanle  Vare sa
rebbe appunto  tacitamente eonfermalo cio che dice 1’ articolo attuahnente. 
log liere  la parola, ripclo, non vuol dire sospenderla. Io crederei che d o 
vesse esser dello chiaramente che all’o ra tore ,  il quale vien riehiamato 
all’ ordine od alia questione dal presidente per la terza volla, PAssemblea 
puo sospendere la parola, ma che poi egli avesse il d iri t lo  di riavcrla.

II rappresentante S ir to r i:  Nessuno ha diritlo di toglierc la parola ai 
rapprescnlanli,  i quali appunto  liiron eletti dal popolo, per eserc itar  nel-
1 Assemblea e per far valere i suoi dirilli  negli argomenti politici. Se 
quindi PAssemblea mi logliesse la paro la ,  io avrei sempre il d iritto  di 
protestare.

II rappresentante L . P as in i:  L ’Assemblea non creda che l’arlicolo in 
questione sia stato adottato dalla Commissione per infirmare la libcrla 
della p a ro la ;  questo arlicolo e egualmente adotta to  dall’Assemblea di 
I ranc ia ,  e lu tolto in tiera men le da quel Regolamento.

Dopo una discussione, alle quale presero parte  i rappresentanti Va
ri,  Olper, Benvenuti,  S ir to r i ,  M inolta,  il presidente, avuta l’adesione del 
rappresentanle Olper alPemenda \ a r e ,  la pone a ’ voti ed e ammessa.

Si legge P arlicolo 58.
II rappresentante Baldisserotto:  E ,  a mio credere, poco onorevole 

all’Assemblea il lasciare in questo articolo P espressione ulteriore persi-  
stenza, e propongo che vi siano sostituite le parole ulteriore m a n c a n za .

II rappresentanle S i r to r i :  Io faccio osservare  che precisamente la 
slessa osservazione del rappresen tan te  Baldisserotto e s ta ta  fatta nella 
Commissione. La parola persis tenza  non e sufficiente a giustificare una 
punizione, per  dare la quale deve occorrere assolutamente che vi sia una 
nuova mancanza, e non una semplice insislenza, come potrebbe esser 
(piella di un oratore , che volesse giustilicarsi. Perche si censuri,  bisogna 
che ci sia richiamo all’ ordine.

II rappresentante L .  P a s in i :  Accetto l’emenda.
II rappresentante Vare: Domando perche non sia agg iun to  anche 

a*l arlicolo 56 che, in caso di r ichiamo all’ordine per  due volte, il p re- 
S'dentc ordini d ’inserirlo nel processo verbale?
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II rappresenlante L .  P as in i:  Faccio osservare la differenza che passa 
t r a  un rappresentante  che turbi l ’ordine o chiacchcrando od altro , ed un 
ora tore  clie venga r ichiamato all’ordine perche discende a personality, o alia 
questione perche se ne allontana. Io domando che sia mantennta la inser- 
zione nel processo verbale per coloro che turbano l’ ordine nolle adunanze.

II rappresentante  Fare:  P ropongo clie sia f'ormato 1’ arlicolo 58 iu 
guisa che non vengano inserite nel processo verbale le chiamate a l l ’ordiuo.

II rappresenlante L. P a s i n i : Domando se il rappresenlanle Vare inten- 
da parlare  del processo verbale, che sono obbligati a compilare i scgreln- 
r i i ,  o veramente del completo ragguaglio  che viene slampato nella Gazzolta.

II rappresentante Fare: Intendo il processo verbale, ch’e il vero atto 
ufficiale delle adunanze dell’Assemblea.

Posta ai voti, l ’emenda resta  scartata.
Si leggono gli articoli 59 e 60.
II rappresentante L . Pasin i  propone che si trasporli  all’ arlicolo 60 

l ’agg iunta  che fu nell’ adunanza anteriore  votata per 1’ arlicolo 36.
La proposta  e ammessa.
Si legge l’articolo 61.
II rappresenlante S ir to r i :  Osservo clie molle volte, dividendo una 

proposizione in piu proposizioni subalterne, il complesso di queste non 
corrispoiule al concetto della proposizione principale, e percio propongo 
la seguente aggiunta  all’ articolo 61: « Sempreche dalla divisione non sia 
a lterato  il concetto della proposizione complessa. »

II rappresentante De Giorgi:  Faccio osservare che la divisione ć 
appunto  adotta ta  per non coslringere i rappresentanti  a dare un solo voto 
sopra due questioni distinte.

II rappresentante L .  Pasini:  Domando, chi debba decidere che le 
proposizioni divise equivalgano alia complessa ?

II rappresentante S ir to r i :  il  proponente  lo dimoslra e l’Assemblea 
decide.

II rappreseniante L . P asin i:  P ropongo quindi d ’agg iungere  all’e- 
m enda Sirtori:  « Se insorge controversia, PAssemblea decide. »

11 rappresentante S ir to r i:  Credo che quesl’aggiunta  sia inutile, e do- 
liiando che sia messa ai voti la mia emenda.

L ’ Assemblea adotta  l ’emenda con 1’ aggiunta .
Si legge P ar t ico lo  62.
11 rappresentante L .  P a s in i:  Domando che siano aggiunte  le parole: 

p er  r  osservanza del Regolamento ,  proposte  dal membro della Gommis- 
sione, Tommaseo. ( Adoltato ).

II rappresentante G. R u f fm i:  P ropongo uu ’aggiunta  all’ arlicolo 6o 
in queste p a ro le : « e la consulta a llresi ogni qualvolta venga domandata 
« la chiusura  da dodici rappresen tan ti .  »

L ’Assemblea adotta  l’ emenda.
II Capitolo 6.° e approvato .
11 rappresentante T om m aseo: II p rim o articolo del Capitolo 7.° im- 

po rte ra  una  discussione lu n g a ;  domando che l’Assemblea sia interpellala 
se vuol continuare o agg io rnare  la discussione.

L ’Assemblea non assente all’ aggiornam ento .
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Si da lettura dcll’intero Capitolo 7. sul inodo ili votazione.
11 rappresentante Fare: Domando la parola sulla massima fondamen- 

talc di questo Capitolo. Giustamente diceva il rappresen tan te  Tommaseo 
essere questa deiiberazione im portan tiss im a: una delle p iu  im portan ti ,  che 
avra da fare PAssemblea; quella che stabilira  la forza morale dell’Assem- 
blea medcsima. Come vi ha detto il relatore della Commissione, nella con
ferenza tenuta  il primo giorno, sei membri erano per porre  come fonda- 
mento il voto palese, gli a ltri il voto segreto. Membro della m inoranza, 
uno dei sei, io vengo ad in te rrogare  PAssemblea e domando che essa ri- 
mandi tu t to  il Capitolo alla Commissione, perche sia rifatlo e si ponga 
per base, invece che il voto secreto, il voto palese.

Iu quanto all’applicazione del voto palese, varie furono le opinioni 
esposte, perche chi ammetteva le conseguenzc del principio lino ad un 
dato punto , chi le portava piii avanti. II relatore della Commissione ha 
gi& esposto come gli argomenti, che militano a favore dell’una e dcll’altra  
opinione, sono stati in tanti paesi e tante volte discussi, che sarebbe inu
tile l’accennarli.

Io dunque non entrero in lutte le discussioni, che su questo impor
tante punto possono farsi. Solamente osservero, che, essendo noi membri 
di un’Assemblea veneziana, nel 4849 , dobbiamo por niente alle nostre par- 
ticolari circostanze, e vedere cio che convenga a noi, non cio che convenga 
in altro luogo, in a ltro paese. Io credo che le nostre circostanze non i n - 
portino motivi di eccezione atl una regola generale della condotta tanto 
degPindividui, quanto dei corpi morali. E regola generale che la miglior 
garantia  per  la dignita delle azioni umaiie sia la responsabilita , franca- 
niente assunta , delle azioni medesime. Come io mi fidero sempre meglio 
di un uoino, di cui conosca tu tte  le azioni e che me le faccia vedere, di 
quello che di un altro , che tenga  segrete tu tte  le cose sue.

Per lo stesso modo, credero che il popolo abbia piii fiducia, abbia 
una m aggior garan tia  della dignita dell’azione de’suoi rappresentanti ,  quan
do vedra che questi tutti accettano ed assumono francamente la respon
sabilita di quanto fanno. Quando si adotta  in un’Asscmblea il voto palese, 
in un ’Assemblea politica specialmente, si m ira a tre  grandi scopi:

{ .  Di controllare con la pubblica opinione Pazione dei rappresentanti,  
e quindi con essa contenerli nel dritto cammino;

2. Di tenerc istruiti gli e le ttori,  i quali devono fare delle future ele- 
zioni sui sentimenti e sulle opinioni de’ loro rappresentanti ,  e di d a r  ad 
essi una norma pel loro vo to ;

3. Di dare alle deliberazioni delPAsseinblea tu tta  quella forza morale 
che, oltre alia bonM intrinseca delle deliberazioni medesime, puo provenire 
a queste deliberazioni dall’au torita  dei nomi, che hanno votato.

Io credo che tu tti  e tre  questi scopi, grandissimi scopi, possano e 
debbano essere ottenuli anche a Venezia, e che nessuna rag ione ci sia, 
per fare eccezione a questa regola generale e per credere che codesti scopi 
non siano importanti. Nelle Assemblee politiche varii esompi si po trebbero  
citare per  un parti to  e per  l ’altro. Io credo che questi esempi tu tti  due 
eonverrebbero ad una cosa so la :  che, cioe quanto piii in un paese si svi- 
luppano piii d e m o c ra t iz e  le basi costiluzionali, tanto piii si prende  per

r. vi. 21
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fondamenlo nella volazione la pubblicita  del voto, e vada di pari passo 
la pubblicita del voto con quella della discussione.

Si cita da ehi sosliene il voto segrelo l ’esempio dell 'Inghillerra , dove 
gli uomini piu liberali domandano il volo seg re lo :  ma bisogna por mente 
idle circostanze che la non sono le nostre, ma assai different], perche Ii 
\ i  sono delle influenze personali ed aristocratiche, terribili  assai, e chc 
possono bilanciare e vincere 1’ influenza della pubblica opiuione.

Si rim provera a ’sostenitori del voto palese di voler im porre  una dala 
opinione con una specie di p a u ra :  ma domando io di quale paura  si tratta?

Per vedere di quale paura si t ra t ta ,  bisogna gunrdarsi d ’a t to rno , e 
considerate  le cose che si veggono in Italia.

Noi siamo di pochi giorni lontani da una delle piu stupende dimo- 
strazioni di coraggio  civile, che sia mai slala  data.

Sessantaselle deputati di Napoli, sotlo 1’influenza, e Pim pero di Fer- 
dinando II, con gli esempi del 15 maggio traseorso , alla presenza di 13 
forti min.acciosi, che sono in quella capitale, hanno votato, a volo palese, 
e per appello nominale e risposta  col si e no, un coraggiosissimo indi
rizzo, che, mentre si opponeva al ministero, faceva evidente Popposizionc 
del Parlam ento alia corona.

Ponete questo stupendo esempio del voto palese in confronto con 
(juello del voto segrelo, ch’ e in uso a T o rino ;  il qual voto segreto, nella 

.Camera dei deputati, diede la m aggioranza  al minislero Pinelli; e voi mi 
saprete  dire quanto maggiore  garan tia  dia il volo palese, e quanlo la paura, 
che si pretende sia fatta ai deputati col volo palese, sia un’illusione. Ne 
alcuno verra  a dirci che il popolo di Venezia sia piu temibile, piu ingiu- 
sto, piu inlollerante del bom bardatore  di Napoli;  nessuno verrft a dirlo a 
noi, che sentiamo fare tu t t ’ i g iorni l’elogio del nostro popolo. Quanto a 
me, desidererei che si facessero meno frequenti questi elogii, e che alPoc- 
casione si dimostrasse col fatto la fiducia meritata dal popolo.

Si ha citato in questo ricinto varie volte l ’esempio del Regolamento fran
cese ullimamente adottalo dall’Assemblea nazionale di quel paese, ed io ap- 
puuto cito quell’esempio per far vedere come, mentre prima la Camera dei 
deputati,  sotto P im pero  della monarchia, votava a voto segreto, la Francia 
repubblicana fa che i suoi rappresen tan ti ,  eletti a sufFragio universale, 
votino a volo palese.

E se si vota coi voto palese a Par ig i,  con tanta  vivezza di passioni, 
con tanti esempi di violenza, con tanti esempi di tumulto: quanto piu fa- 
cilmente non potremo Carlo a Venezia, dove abbiamo continui esempi della 
tolleranza e saggezza del popolo. Noi vorremo imitare, oltre che l ’Assem- 
blea nazionale francese, anche l’Assemblea costituente rom ana, che pochi 
giorni fa, in mezzo alle acclamazioni di Roma, approvava, senza discus
sione, il voto palese.

Tra le allre cose si dice, che il voto palese rende presenti ai depu
tati le opinioni di una sola, di una piccola parte  di popolo, cioe di quella 
che sta nelle gallerie, e non di tu t to  il popolo, e non del vero popolo, 
che resta alle case sue.

Io rispondo che non domando il voto palese per le sole gallerie, ma 
si p e r  il popolo tu t to ;  io domando che nelle questioni im portanti vengano
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pubblicatc lc deliberazioni, coi nonii dei votanti, nella G a zze l la  u /fic ia le; 
cosi la istruzione pegli elettori non sara limilata a quelli cbe slanno nelle 
gallerie, mo sara  veramente per lulto il popo lo ;  ed ia tal modo, anche 
quesla obbiezione sara lolta.

10 credo poi che la mia proposta  sia un alto di giustizia verso a l 
cuno dei rappresentanti;  per quelli, cioe, che sogliono prendere la parola; 
non e ginsto ch ’essi soii abbiano la responsabilita  di tutte le deliberazioni 
che si prendono; ma la responsabilita  deve essere assuuta da tutli quelli 
che votaiio. Io credo che il voto palese sara ulilissimo, quando dovessinio, 
come dovremo certamente, im porre  dei n u o \ i  sagrilizii al nostro paese. 
Questa sara  anzi la piii importante deiiberazione, cbe dovremo prendere ; 
allora credo cbe sia opportuno che il popolo veda come i suoi migliori 
ainiei, come quelli ch ’ egli conosce per suoi amici, abbiano votato schiet- 
tamente quella tale imposizione, quel tale sagrilizio. Tali sono sommaria- 
mente le cose che mi proponeva di dire, senza voler cntrare  in una mi
nuta discussione, che potrebbe p u r  farsi su questo im portante  argomento, 
(Applausi.)

11 rappresentante Chiereghin: Io mi associo all’opinione della mino
ranza. II voto palese e sempre favorevole al popolo, puo non essere sem
pre fa v ore vole ai rappresentanti,  questi non debbono stare in forse. Io pero 
ho u n ’opinione, e la esporro francamente, in buona pace di tulti i rap- 
presentauti. Io credo che quesla sia una queslione, la quale non si possa 
risolvere, come tutte le altre questioni, cioe coi ragionam enti.  lo credo 
che si risolva quesla questione nel seguente modo: 0  i rappresentanti 
hanno il coraggio , di cui uomini liberi debbono senlirsi capaci, e anunet- 
teranno il voto palese; o non hanno questo coraggio , e verun ragiona- 
mcuto fara loro adottare  il voto palese.

Io credo che il popolo abbia perlino il diritto  di voler conoscere le 
vedute e le opinioni politiche de’suoi rappresentan ti ,  di conoscere come
i suoi m andalarii  adempiano al ricevuto incarico, cd aver cosi una gnida 
sicura nelle sue elezioni. Ammettendo il voto segre to , questo scopo no I 
raggiungerebbe mai, perche l ’esperienza ci am m aeslra  che non tu lti  preu- 
dono parte  alle discussioni, mentre anzi una buona m aggioranza  preferisce 
di m atu rare  in silenzio le p roprie  deliberazioni. Che se si temesse col 
voto palese di subire una morale violenza, io risponderci cbe questo ti
more e infondato. Noi viviamo in mezzo ad un popolo il di cui mirabile 
contegno m ostra  ch’e di gia m atu ro  per qualsivoglia democratica islitu- 
zione. Ne mi si oppongano le diverse abitudini, contratte in forza di un 
tirannico sistema, il quale, nonehe perm eltere  la libera parola, tarpava  
l ’ali al pensiero medesimo. V’ inviterei a llora ad osservare i Romani, e 
converrete meco che in un paese gia governato dal pretism o, con altret- 
tante corti, quanti erano i presuntivi eredi della liara, non vi poteva essere 
sicuramente pubblica scuola di sincerita. Eppure  voi vedele ripeters i  tutto 
giorno all’Assemblea di Roma esempi di civile co raggio , di nobile fran- 
chezza.

La m aggioranza  della Camera, il popolo tu t to ,  adora  un principio; 
Pochi oppositori,  non d ’ a ltro forti che della p ropria  coscienza, non solo 
inanifestano pubblicamente il loro dissentimcnto, ma, quasi il dovere del-
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P  uomo Icale non fosse abbastanza ndempiuto, si veggono salire la bi
goncia per domandare che della lo r  votazione sia preso atto speciale. E 
chc, o s ignori?  Saremo noi da meno di lo ro?  0  sara questo popolo da 
mono degli a ltr i  popoli?  . . . Io insisto dunque per la pubblicita del voto. 
(Appluusi.)

II rappresentante Tommaseo  sale la bigoncia a p p lau d i to : — Sc in 
leggendo esitassi, p rego , ora e sempre, I’ Assemblea di quell’ indulgenza, 
che tu t t i  gli animi gentili usano ai poveri ciechi (legge):

Sono rag ioni di generosita , cittadini, quelle che, secondo il mio pa
re re ,  consigliano il voto seg re to ;  ne io ve io proporrei se altre fossero. 
Incomincio dal dire che in popolo schiavo le precauzioni sono inutili, in 
popolo buono superflue. E la nos tra  Assemblea, se s ’ attiene al voto se
g re lo ,  sap ra  bene colla nobilta delle sue deliberazioni farne cospicua la 
bonta .

Im porrc  il voto palese e a tto  di dilTidenza. Or la diflidenxa e Fusbcr-  
go  d e ’ reggim enti  t irannici; ma quel che crea la liberta  e la fiducia.

Gertamente, il voto palese diverrebbe inevitabile se a ltro  modo non 
avefssimo da discernere i reamente timidi dai virtuosamente animosi. Ma 
noi siam quasi in famiglia, e possiamo alia Iunga 1’ un dell’ altro iudo- 
vinare i suffragii. Mancano forje a questo tempo le opportunity  di cono- 
scersi ? Qual e il deputato del popolo che possa in tutte  le parole e atti 
suoi mascherarsi?  Ned ai codardi, se ce ne fosse, il voto palese sarebbe 
r i legno , perche la codardia e svergognata j laddove la generosita  ha il 
suo pudore. Ch’ anzi, siccome piu forti sono le g r ida  di te rro re  che di 
co ragg io , cosi pu r  t roppo  abbiam visto uomini invasati da sentimento 
ignobile, essere presi come da un ' ubbriachezza d’ ard ire , da 1111 impeto 
di paura ,  da un estro di servilita, che agli animi bennati melte compas- 
sione e spavento. Ne, del resto , ad uomo a cui la franchezza e necessita, 
viene in terdetto  accom pagnare il voto segreto con parole apertissime, e 
alfrontare le contraddizioni e i pericoli. II voto segreto puo dunque con- 
g iungersi  con le utilita del palese, non il palese con le utilita del segreto, 
che poi vedremo.

Delle ragioni che slanno per il palese, le due prime dunque, del 
farci conoscere gli uomini; e del difenderli dai pericoli della paura, non 
reggono . Certamente, 1’ eletto dal popolo deve al popolo conto di quanto 
egli fece; ma da codesto non segue che alia spicciolata egli d e b b a  esporre 
alle in terpretazioni nemiche di gente o passionata o corta , di gente che 
non e il popolo, I’ espressione del proprio  sentimento su tale o tal fatto, 
che non solamente il popolo, ma gli uomini p iu  periti  non possono giu- 
dicare se non dall’ intero.

Sia bene che 1’ opinione pubblica puo dal voto palese degli uomini 
p iu  autorevoli essere am m aestra ta  e d ire t ta :  ma degli uomini piu auto- 
revoli i sentimenti son noli, ned eglino potrebbero  durare  autorevoli se 
li nascondessero. E talvolta po trebbe 1’ opinione dei p iu  dal suffragio 
d ’ uomini piu creduti che credibili essere pregiudicata , e il voto palese 
nuocere al libero arb itr io , il quale e primo elemento di liberta. Che poi 
debba 1’ opinione pubblica alla volta sua illuminarc e reggere  il voto 
degli eletti del popolo, e cosa certa  : ma sta a vedere se per  questo il
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suffragio debba darsi palese, se a cio non basti conoscere a mille segni 
le opinioni correnti. E potrebbe anco avvenire che 1’ opinione, in aleuui 
punti e isendo o traviata  od iucerta, non dovesse ne potesse farsi norma 
a ’ sufFragii.

Poiche ciascuna cosa um ana ha g l ’ inconvenienti suoi, spe tta  ai savii 
pesare da qual parte  sia il risico degl’ inconvenienti p iu  gravi. 11 voto 
segrelo po rta  il risico seco, che taluui, per paure o speranze non degne, 
facciano frode al vero : il palese ci mette al risico che molti piu man- 
chino alia coscienza propria ,  non solo per  indegne paure  o sperauze, 
ma per cagioni perdonabili, oneste, generose eziandio. Quanto dunque il 
male e men grave nelle cagioni, essendo pure ugualmente grave negli 
effetti, tanto egli e da credere piu frequente, e piu da temere. Delle r a 
gioni perdonabili in prima faro qualche ccnno.

Ponete che sulla cosa da deliberare presentinsi motivi forli e d ’ una 
c d’ a l tra  parte , ma dalla sinistra alquanto piu forti, sicche la coscienza, 
abbandonata a se stessa, piegherebbe di l a ;  ma ponete chc il r iguardo  
d’ offendere col volo palese gli uomini dell’ opinione prediletta , to lga  alla 
parte s in istra  quella leggiera preponderanza che la p u ra  verita  le dareb- 
be: ecco in modo quasi impercettibile, e pero scusabile, offesa la liberta  
de’ suffragii. Ponete chc il voto aperto esponga un uomo soverchiameute 
affettuoso o rispettoso, anche senza vilta, a recar  dispiacerej in questione
o di persone o di principii, a taluno di quelli a cui lo lega vincolo di 
parentela o di amicizia o di stima o di grati tudine, senza che v ’entrino 
punto mire servili ne traditrici, senza chc il suffragio apporli  punto  di 
nocumento alia patria . Godesli r iguard i ,  ehe sull’ anime delicate possono 
tanto, son come fda invisibili, e tanto piu sospette, di dipendenza, sono 
tentazioni assai piu frequenti che i grossolani appetiti  della venale viltd.

T ra  le cagioni ch ’io dicevo, in parte  perdonabili, e da num era te  il  
conlagio degli esempi. Non tu tti  resistono alla tirannia dell’ esempio, 
specialmente se venga da uomini riveriti e diletli. Nou tutti possono, iu 
paese nuovo alia vita politica, formarsi su ll’ atto opinioni ben proprie  
intorno alle tante e difficilissime questioni che cadono in un Parlam cnto , 
e che talvolta si vengono l’ una nell’ a ltra  avviluppando cosi che minula 
disputa intorno a persone puo convertirsi in amplissima disquisizione in
torno ai principii. Nou essendo dunque i deputati tu tt i  apparecchiati a 
giudicare le questioni da se, possono nel voto palese piu facilmente a r -  
lendersi, almeno iu parte , a ll’ autorita  di quella voce chc ciascun di loro 
ama; e cosi molte volonta farsi 1’cco di poche, od alineno la p repotenza 
dell’ au to r i la  tu rba re  il limpido giudizio della coscienza segreta . A quesla  
male possono condurre  non solo 1’ imperizia inevitabile, o qualche poco 
di scusabile inerzia, ma la stessa modestia di taluui, e la tem a di voler 
con un suffragio differente dagli altrui apparire  con im portuna  vauita 
singolari.

Delle ragioni oneste che possono ai piu probi e piu coraggiosi con- 
s'g liare  talvolta il voto segreto, rechero per esempio una sola. Ponete 
che il deputato  discordi d a ’ governanti,  ma per non indebolire 1’ au to r i ta  
W o  in momento di pericolo, voglia col suo suffragio sos teuerl i ;  ovvero 
che in un punto della p roposta  il deputato conseiita, e, in a ltri meno
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notabili, no. Se lo forzale al suffragio palese, gli convcrra premettcre 
molte e talvolta sollili distinzioni, secondo le delicalezze della sua coscien
za, le quali delicalezze ad Assemblea politica manca s o v e n te l ’ agio d ! in
tendere e di estimare. 0  se il depulato  non ha lena o pazienza di enlrare 
in siffalte dichiarazioni, e manda fuori il si o il 110  senz’allro , quel suf
fragio, sfornito di ragioni, parrii a ’ passionati contraddicente alle opinioni 
e agli alli soliti di chi T ha dato, e quasi diserzione dal proprio  vessillo. 
Nel voto segreto , la coscienza, pesale le ragioni favorevoli e le conlrarie 
con quello serupolo del quale 11011 si puo rendere conto a parole neppure 
ali’ amico ebe piu inlimamente conosca l ’ animo tuo, la coscienza prende 
finalmente un parti to , e sacriliea al bene m aggiore  una particeila delle 
opinioni della mente e delle abitudioi della vita. Ques’ atto di severa onesta 
nel suffragio palese d ivenla  dilficilissimo, cd e gia, mi pare abbastanza 
difficile di per se.

Difficile giudicare i giudizi di un’ alla coscienza, difficile compren- 
dere il disegno di tu t ta  una vila governala , come corpo da spirito, da 
un grande pensiero, il qual muove gli alli e le parole con moli che pa- 
iono diversi e pur tendono tutli ad un line. Cosi nelle grandi opere della 
n a tu ra  in sul primo apparisce difformita e contrarie ta, laddove, ineglio 
guardando, e bellezza e armonia. Quanto le inleiizioni dell’ uomo piii 
a rd itam ente  volano nell’ avvenire, e lanto piu paiono strane a ehi 11011 
guarda  che il minuto che fugge : e vi maledicon oggi per quello di che 
vi benediranno domani. Or non si puo a tutti ingiungere che dieuo la 
r iputazione e la coscienza p ropria  a lacerare crude lm entc : 11011 si puo 
ne volere, ne cousentire ebe i pochi nomi autorevoli, chc ancora riman- 
gono in questa Italia svenluratissim a, sieno gettali perche li calpesti ogni 
animale chc passa. Voi bram ate conciliare dignita ai deputati, e li met- 
tete alia gogna. Voi fate loro lanto  vili, che non possano in silenzio 
commettere se non v il la ;  e late tu tli  gli a ltri uomini tanto perfetti, ehe 
non possano mai calunniarli con sospctto indegno, e scemare di quella 
onoranza che ad essi, come ad eletti della nazione, e dovuta. Riverite il 
popolo in essi. Voi che volele il deputato corporalmente inviolabile, vio- 
lerete pe r  massima 1’ onor suo col tenergli sempre sospesa sul collo la 
•senlenza di servilita disperata ?

Toccando delle ragioni oneste che consigliano il voto segreto, io I10 
accennate le generose altresi. Uno che dissente dal Governo, vuol ren- 
dergli g iustizia negli alti suoi buoni. II voto palese lo espone ad inter- 
pretazioni sinistre : per  punliglio di falsa generosita e’ fara forza a3 moli 
generosi de! cuor suo, fara contro al Governo; quell 'apparente  coraggio 
sara  pau ra  de 'b iasim i pa r t ig ian i;  quell’ affeltazione di liberta sa ra  cosa 
servile. Slaccarsi da coloro a chi piii si consente, professare in alcun 
caso opinione differente da quella che i nolstri amici e compagni del 
nostro  patire e del nostro sperare  professano, costa, credelelo, assai. La 
voslra  coscienza, 0 piii veggente, 0 p iu delicala, 0 , se si voglia, piii 
capricciosa, dai principii medesimi deduce conseguenze altre da quelle 
degli amici vostr i ;  ed eceoli fatti vostri c011 Iradditori implacati, caluu- 
niarvi con giudizii preeipitosi, e dare ai nemici comuni gioia feroce delle 
discordie irrimediabili nostre. Andar conlro corrente , all'rontare i pregiu-
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dizi della opinione che sola adesso e regina e t iranna, queslo e il piii 
raro  e arduo  de’ coraggi. A vilipendere i re , o i frammenti di re, o gli 
embrioni di re, ognuno e forte : e tali assalli sono ormai tanto iacili e 
triviali, che piu vigore e richiesto ad astcnersi da essi che a abbando- 
narvisi. Ma quell’ alto coraggio della coscienza sincera e sevcra, non lo 
vogliale, o ciltadini, col volo palese rendere piu ai'duo ancora. Non vo- 
gliale aggiungere  gravezza ai cimenli, che alle anime oneste si p reparauo  
tre mend i. Troppi vincoli ha il libero arbitrio  dalla debolezza u m a n a ; 
troppi gliene ha aggiunli  1’ abiludine della lunga servilii, senza che la 
stessa liberta  lo reslr inga . II segrelo  vi dara  piu voti indipendenli: ere- 
detelo. Gredete che il fidarsi 11011 stoltamente, ma generosamente negli 
uomini, li fa piu buoni; dove Ia diffidenza gli irrita  e avviliscc. Pensiamo 
che il vero dovere degli eledi del popolo, si e fare il bene del popolo, 
non dire di farlo; e che, se meglio si puo farlo tacendo, e dovere il 
silenzio. Diamo la parola a noi slessi nelle ore del cimento, non la ini- 
ponghiaino ad a l tru i;  siain severi a noi stessi, indulgenti a ’ fratelli. Questa 
e vera l iberty .

Voi sapete, o cittadini, che il voto segreto io non chieggo per co- 
modo mio. Ho esercilato il palese in una stanza atl igoa  a questo palazzo, 
1Tho esercitalo in questa sala medesima non ostanle le minacee che pre- 
cedetlero il di qualtro  di luglio. E voi siete cerli che il di, quando l ’al- 
zare la voće porlasse pericolo, sentireste quel di la mia \oce.

(P r im a  dellu lettura del diseorsoj alla  mela cd alia j ine ,  V oratore 
riscosse universuli appluusi).

II rappresentante S ir to r i :  Io confesso che le considerazioni dell’ il- 
Iuslre Tommaseo hanno falta su lfan im o mio una profonda impressione.
Io era venuto a ques t’Assemblea colla intenzione di sostenere il voto pa
lese: io era nella convinzione che i rappresentanli ,  avendo ricevuto il 
mandato dal popolo, di questo mandato debbano renderne conto. La que* 
slione e molto g rave :  e questione di dignita per PAssemblea tu tta  e per 
ciascuno dei rappresentanti ,  e queslione d ’interesse generale, perche dalla 
di lei soluzione si r isentiranno tu tie le noslre deliberazioni; e queslione 
di moralita polilica ; e, se e possibile, piu ancora che di m o ra l i ta ;  perche 
al nostro dovere di render conto dei nostri alti politici al popolo, corri- 
sponde nel popolo uno stretto  d irilto , violando il quale noi commetteremmo 
una usurpazione, un attentato contro la sovranita  popolare. Per cio do
mando ragg io rna inen to  della queslione e la pubblicazione del diseorso del 
sig. Tommaseo, affinche le ragioni da lui addotte contro il voto palese* 
che a molti sembra un nostro dovere, e un dirilto del popolo, siano prese  
in seria considerazione.

II rappresentante L . Pasini:  come relatore, osserva che se la base 
del Capitolo 7. losse m utata in a ltra  adunanza, la Commissione non 
potrebbe, senza l’intervallo di alcune ore, riformare tu tto  il Capilolo p e r  
le ulteriori deliberazioni.

II rappresentante S ir to r i:  dice che si potrebbe utilizzare il tempo? 
passando intanto alla discussione degli allri Gapiloli,

Posto a ’ voti, ragg io rnam en to  non e ammesso.
II rappresentante Berlan:  Perdonale, ciltadini rappresen tan li  a me
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non esercitalo al parlare  in pubblico, se Ieggo poclic parole getlate sulla 
ca r ta ,  e se mi saro incontrato in taluna delle idee degli onorevoli oratori 
che mi precedeltero.

Diee il § 66 che PAssemblea vota per iscrulinio secreto in tu tli  i 
casi, fuorche in taluni di poca im portanza. Ma io credo che il voto debba 
essere palese iu tu lti  i casi, meno in quello di eleggere un rappresentante
o un cittadino a qualche ullizio.

Dico che il voto pubblico concilia confidenza, e piu coraggioso, espri- 
rne meglio la volonta del paese, e piii morale, e piii giuslo.

La pubblieita del voto sotlopone i votanti al tribunale della pubblica 
; itiione, la quale e sempre, o quasi sempre, conforme al suo interesse. 

Col voto palese, il pubblico e in istato di seguire il proprio rappresen- 
iante nella trattazione dei *uoi piii vital! interessi, di eonoscerne i senli- 
m enli, di valutarne i giudizii;  quando invece, merce il volo segreto , il 
rappresentan te  stesso sfugge aH’altenzionc del suo rappresentato. Non va 
bene che si creda ch’egli abbia bisogno di codeste tenebre. Egli sara leale, 
ma, in questo momento di grandi e dolorose apostasie politiche, giova 
che il velo del secreto non lasci pretesto di sorta . La discussione non 
bas ta  a far conoscere i sentimenti dei rappresentanti.  La mano e staccala, 
se cosi posso esprim erm i, dalla tesla e dal cuore*

Si dira che il voto palese, in piii di qualche caso, puo essere meno 
sincero, e quindi meno libero del voto segre to ; c questo io accordo: ma 
mi permetto  di completarc codesta opposizione, dicendo che il voto palese 
puo essere meno sincero e meno libero del segreto , se si parla  del voto 
che da l’individuo come individuo. Perchfe ci fu data una rappresentanza , 
e qual mandato ci venne dato? Di a t teggiare  la nostra  opinione a quella 
del paese, o di esprimere i nostri sentimenti individuali? Questo ultimo 
mandato io credo di non avere ;  non me P h a n  detto  i cittadini, non me 
Phaim o detto i Circoli, r ispcltabili per quella rappresentanza popolare che 
p u r  hanno, e per quello che, coil’aiuto del g rande cittadino, hanno fatto in 
luglio ed in agosto, a dispetto degli uomini pratici e positivi e dei loro 
aderenti. Se non verranno approvate  dalle masse le vostre deliberazioni, 
non crediate, cittadini rappresentan ti ,  ottime le vostre deliberazioni. Do- 
manderete nuovi sacrifizii? ma il passato e il presente non vi danno essi 
una sufficiente caparra  delPintelligente patriottismo del nostro  popolo ?

Se il volo palese trascina Popinione dei meno is tru tt i ,  questo non 
vuol d ir  gia che non sia buono, ma che non sono buoni rappresentanti
i deputati,  e che non hanno soddisfatto al dovere di studiare Pargomenlo.

Ma possono essere porta te  in campo delle quistioni personali, sempre 
delicate e spesso pericolose. Io non escludo il per ico lo ; ma dico che le 
questioni personali, che possono indurre  il pericolo, sono quelle di accusa. 
Ora prima di tutto , dico che PAssemblea non dovra occuparsi di molte 
questioni personali;  iu secondo luogo, cbe sulle poche quistioni di tal 
na tu ra  e stato gia profFerito il giudizio del paese. In terpella te  noi non 

iremo cose nuove; le cose verranno a galla da se, e noi non faremo che 
r ipe te re  o modificare al bisogno la sentenza del popolo. Se PAssemblea 

olesse ammettere quello che propone la Commissione nel suo § 66, cioe
ii voto palese ('com’ e quello per a lzala e sedutaj, per fare a n n o lu s io n i  con
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censura nel procetso verbale, il chc m o l  dire formulare una qualche ae- 
cusa e scagliarla  contro laluno de’suoi rappresen tan li;  perche  non avrebbe 
poi una voće chiara e solennc, ma dignilosa, contro chi non e del suo 
gremio e che avra  fatto peggio che turbare  l’ordine parlam entario  ?

La discussione e una specie di votazione, e l ’uoino onesto, che par- 
lcra in favore d ’una parte, anche se segreto , dara  il voto in favore di 
essa. Avrcmo dunque un voto palese ; e mi pare che, mentre alcuni fauno 
prova di coraggio  civile, manifestando la p ropria  opinione, sia giusto e 
generoso di nou abbandonarli essi soli alle impressioni del pubblico.

Questa e la mia opinione, che forse non sapro  far adottare , ma che 
desidero altri  piu valenli di me continuino a sostenere con robustezza di 
ragioni, ad onore del principio.

In ultimo diro , o signori, che noi non siamo popolo dinanzi a una 
monarehia, ma popolo, rappresentanli di popolo, dinanzi a popo lo ; non 
abbiamo bisogno di masehere, che ci naseondano a noi stessi.

11 rappresentante Benvenuti:  Dopo quello clie con tanta eloquenza fu 
esposto da ll’onore vole rappresentante  Tommaseo, tengo inutile di entrare  
negli argom enti,  che favoriseono l’ammissione del voto seg re to ;  parmi 
che basli occuparci di quelli, con cui lo si vuole combattere.

L ’ora tore ,  che or ora mi preccdette. comincio dal dire egli stesso 
che vi sono questioni, nelle quali non si puo ammettere il volo palese; 
e per tali specifico segnatamenle le questioni personali. Ora, pcrchfc, do
mando io, si lanno queste eccezioni? perche, si dice, si possono facil- 
mente ferire dei r iguard i di amicizia, di parentela od altri. Cio non puo 
essere, sc non perche si ritiene poter i rappresentan ti  essere aecessibili a 
questi r ig u a rd i ;  or non crude te voi che possano esser accessibili a r iguard i 
molto m aggiori  iu altre questioni? V’e forse m aggior  pericolo nelTesclu- 
dere questo o quel rappresentante da una Commissione, che nell’alfrontare 
1’opinione del pubblico, nel proelamare altamente che si crede ulile e 
giuslo cio clie g ran  parte del popolo, in un dato momento, non reputa  
tale? Voi sapete quante volte un giorno si adollo una massima, e passd 
da per tu tto  come una verita da non ammettere discussione, che forse 
tulto il pubblico l’ indomani ha riprovato. In tali casi, ccrto ci vuole molto 
coraggio, e p iu  certo di quel chc si esiga a rifiutare il proprio  voto ad 
uua persona.

Non e certo da porre in dubbio che quante  piu condizioni richie- 
derete, tanto piu auinenterele le dilficolta di un voto sincero e coscieu- 
zioso. Cio che importa alla nazione, cio che im porta  ai nostri mandauli, 
s* e che noi votiamo secondo la nostra  coscienza. Un malvagio soltanto, 
ammesso il sufTragio segreto, puo votare contrario  alia p rop ria  coscienza, 
poiche egli non ha alcuna ragione per farlo. Ma invece, nel sulTragio pa
lese, basla  che manclii il coraggio  che tu tti  possono vantare  alla tr ibuna, 
»ia che in eerti casi ognuu sa che puo facilmenle maucare.

Se voi dunque vorrete a \ e r  un voto coscienzioso, cercatc di togliere
i pericoli, lascialelo libero. Conchiudo; credete che sia p iu  facile trovare  
un malvagio rappresen tan le , od un rappresen tan te  che manehi del co rag
gio civile? Tutli i rappresentanli devono essere onesti ,  tu tt i  galantuomini. 
Ma qualcuuo, in qualche circostanza, pud subire la sorte  di tu tt i  gli uo-
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m ini:  puo cedere alia debolezza umana, e non avere quel coraggio civile, 
chc lalvolla richiede 1111 eroe. (Applausi.)

II rappresentante S ir to r i :  11 s ignor Benvenuli, deviando dalla que
slione generale, venne a mellere iu campo una queslione speciale; non 
discutendo la regola , voile discutere la eccezione.

Alcuno aveva detto che, per eccezione, nelle questioni personali si 
deve votare secrelamente. Mi pare  che anche la eccezione non abbia una 
necessita assolula, perche, quanto a me, io Io confesso, non credo cbe 
in quesla Assemblea si possano discutere delle persone. Tutte le discus
sioni, che qui si fanno, sono discussioni d ’interesse politico, di principii;  
e le persone per noi non sono altro  che strumeuli d ’ interesse politico o 
di p r in c ip i i : noi non possiamo fare discussioni, che veramente sieno di 
persone. IVon siamo g iuri ,  siamo Camera politica; per conseguenza, dis
cussioni di persone non vi sono mai. INondimeno puo accadere che, quando 
si deve decidere cbe una tale persona sia p iu  idonea di un’ altra  ad una 
da ta  funzione per i suoi talenti o per altre ragioni, per un certo r iguardo , 
11011 gia verso il votante, ma verso la persona stessa ch’ e oggello  della 
votazione, si crcda piii conveniente il voto segreto. Coloro specialmente, 
che hanno relazioni con quella persona, se 11011 la giudicano idonea a tale 
uffizio, per una certa delicatezza vorranno astenersi dal dirglielo in faccia.

Del resto , per me non sarei tra ttenu to  da questi r iguard i ,  perche 
appunto  sono convinto che qui si deve »iver r iguardo  ai soli principii, 
ai soli inleressi pubblici.

Quanto poi alia queslione generale, io credo che nessun uomo di 
coscienza abbia ad avere difficolta a r ispondere di tutti i suoi a l t i ;  e cbe 
ogni uomo, cbe cerca uascondere i suoi atti e chc non ha il coraggio  di 
dire pubblicamente quello che fa, puo essere creduto indollo a ’ suoi atli, 
non direi mai da fini vari di tradim ento , ma da considerazioni personali,
o da taluno di quegli agenli meno nobili, cbe pu r  troppo si trovano nella 
na tu ra  umana.

Ma, ripe to , per me trovo la questione di troppo grave momento per
che sia sciolta senza sufficiente ponderazione; io porto  opinione che la 
queslione sia di dirilto . Ripelero che non si Ira tta  di un arlicolo di Re
go lam en lo ;  si t ra t ta  di un articolo costituzionale, perche non ci erigiamo 
al di sopra  del nostro mandato, del mandato ricevuto dal popolo sovrano, 
In lerrogh iam o la noslra  coscienza: noi non siamo un’aulocrazia, u n ’ au- 
to m ia ;  noi, m andatarii del popolo sovrano, dobbiamo render conto al 
popolo di tu tl i  i nostri alli legislativi, di lu tte  le nostre deliberazioni 
politiche.

11 rappresentanle Calucci:  Perdonate, 0 s ignori,  se in questione cosi 
grave  abbandonai il seggio della presidenza.

II rappresentante  S ir tori  porlo  la queslione sopra un punto di diritto, 
e sopra un punto di diritto  mi sembra che la dobbiamo tra t ta re .  11 pre- 
cipuo seopo della votazione si e quello di conoscere 1’ intimo e coscien- 
zioso convincimento della m agg ioranza . II voto segreto certameule rag- 
g iunge questo scopo ; il voto palese e dubbio, perche, votando palescmente, 
po trebbe alle volte la prepotenza di un parti to  iucutere timore sopra i 
votanti; e fra un mezzo certo ed 1111 mezzo incerto, credo che si abbia

330



a scegliere il primo. Si dice che, nel voto palese vi e I 'u l i l i ta  di cono
scere il colore dei rappresentanti.  Osservero, prima di tu t to ,  d ie  queslo 
e uno scopo assai secondario, mentre lo scopo prim ario  si e, come dissi, 
di conoscere i coscienziosi conviiiciinenti della m ag g io ran za ;  e questo 
scopo secondario dovrebbe sempre cedere al principale. Osservo poi clie 
in siflalla maniera la questione si scioglie colla questione; imperocche, 
luenlre noi dubitiamo clie il voto palese niostri g l’ intimi convincimenli 
del votante, si vorrebbe col voto palese conoscere il di lui colore. Lo 
r ip e to :. clii vota palesementc, 11011 si sa sc, votando, abbia tu lle  le volte 
volato secondo i suoi sealimeuli. In una cilia, o vi sono dei partili ,  o 
non vi sono. Se non vi souo, allora questo scopo secondario riesce inu- 
lile, perche riesce inutile di conoscere quale sia il colore del rappresen
lante: se vi sono, allora la liberta dei rappresenlanli polrebbe essere ta I- 
volta sopraffalta dalla prepolenza dei p a r t i l i ;  cd ogni rappresentanle  ha 
]iieno d irillo  di 11011 essere coslretto a votare diversameuLe da quello che 
sente, ogni rappresentante  ha il pieno dirillo  di adempiere il proprio 
d j v e r e : ed i rappresentanli hanno per dovcrc massimo, quello di votare 
secondo 1’ulile del proprio paese. Siflatto dovere comprcnde il dirilto di 
l iber ta ;  nessuno puo pormi un limite al diritto  di adempiere al mio do
vere. Questo - appunto e il campo della questione di d iritto , ed il punto 
di vista sotto cui dere essere r iguarda la  la cosa ;  mentre io credo chc 
nessim’Assemblea possa inceppare ad un rappresen lan te  il d iritto di adeni- 
picre liberamente il proprio dovere. Si parla  di coraggio. Domando qual 
coraggio sia quello di crearsi dei pericoli? II coraggio  lo trovo allorche, 
col consiglio, 0 col braccio, si salva la palr ia  dai pericoli, in cui noi 
non I’ abbiamo p o s la ;  in a 11011 č coraggio, e imprudenza crearsi un pe- 
l'icolo, che non esiste. Chi ha coraggio po tra  dalla tr ibuna Carlo valcre. 
Ho senlilo li 11 da principio dire che il voto palese ha I’ ulilita di far co
noscere quale opinione abbiaiio certe emineuze, certe notoriety. R ispondo:
0 queste notorie la , quesle eminenze parlarono, e la loro opinione sara  
conosciula da tu l l i :  0 11011 ban parlato , cd io compiangero mai sempre 
quel rappresentanle  che, sopra 1’autorila  di 1111 nome^ lu condotto a dare 
il p roprio  voto. (Appluusi (jenerali.)

II rappresentanle A. Alberli sale alla bigoncia c legge il seguente 
discorso.

Ciltadini rappresentanli!  Crederei inutile e sovcrchio ogni a ltro pe- 
rorare  a vantaggio del voto palese, dopo quanto  lesse il rappresenlante  
Berlan, 11011 che dopo l: cloquente discorso del sig. viceprcsidente Vare.

Rispeltando quello che pralicasi presso le altre nazioni; e cio per 
quelli che potrebbero oppormi : 111a cosi si fa in Francia , cosi si fa in 
In g h i i te r ra ;  crederei che F am m clte re  il voto segreto sarebbe, secondo il 
mio pensare, 1111 lorlo , che implicitamente si farebbe all’ onore ed  al dc- 
coro di quesla nobile Assemblea.

II popolo sovrano, che ci ha qui convocati, ha riposto  in noi piena 
lutta  la sua liducia, nonche aflido a noi il sacro deposito dei suoi destini, 
delle sue speranze, del suo avvenire;  egli ci ha creduti tu lli  indistinta- 
uiente uomini forli, che sentano 1’ orgoglio  del loro nome e del sovrano 
caraltere , che abbiano il coraggio  delle loro opinioni, la franchezza del
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pensiero, la liberty deli’azione: uomini, inilne, di senno encrgico, di one- 
sta senza ipoerisia.

Ad una lan ta  fiducia, o s ignori,  debbono rispondere eoscienziose, 
franche e palesi tu tle  le noslre  azioni.

Allorche ognuno di noi assunse il gravissimo ufficio di essere rap- 
presentan ti  del popolo, ci siamo d e t to : « Audiamo ed operiamo secondo 
che la noslra  coscienza ci detta  » ; senza di che ognuno di noi avrebbe 
riuunciato. Ammesso adunque ii principio di questa incontraslabile verita, 
p e rc h i  la voce di quesla nostra  coscienza non dove essere franca, forte, 
palese, ma bensi la si vorrebbe, ammettendo il voto segreto , m uta  ed 
avvolta nelle tenebre del m istero?

Insisto adunque acciocche ognuno debba dare il suo voto palese, e 
m ostr i  francamente all’Assemblea ed a ’ suoi mandatarii  quale sia il suo 
vero  colore politico, e che tu tto  cio che opera  o dice, nasce in lui dalla 
coscienza d ’ un dovere, e non dalla violenza di un parlilo .

Conchiudo inline, domandando che voi, illustri cilladini rappresen
tan ti ,  mi accompagniate colla vostra adesione, e crederei di aver oltenulo 
un  gu iderdone troppo  onorato , quando sentiro dirmi libero, franco, pa
lese e non misterioso Rappresentante di questo popolo, cosi buono, cosi 
g rande , cosi generoso ; di queslo nostro solo sovrano, per  il cui beue 
eonsacro di cuore il mio braccio, la mia vita, non che tu tti  i servigii 
delle mie franche opinioni.

II rappresentante Avesani:  Vengo per  toglierc due abusi di parole.
Si disse noi siamo Assemblea veneziana ,  e non dobbiamo sottomet- 

te rc i  ad au to r i ta  a l t ru i ;  si e parla to  a bocca piena di popolo .
Assemblea veneziana  e veramente quesla, ma in quest’ aula i noslri 

antichi, lino dai piu rem oti  tempi, hanno sempre usalo il volo secreto. 
Si usavano p r im a le palle suonanti di legno, e una legge, fin dal 1285, 
pe r  impedire che si scoprisse il voto, voile palloltole di tela.

Del 4400 , undici leggi furono fatte per guaren lire  la secrelezza del 
vo to ; e nel 1400 Veuezia era  g loriosa, acquistava la terraferm a, faceva 
la  g u e r ra  agli Ottomani, faceva 1’alleanza col re di Persia , conquistava 
l ’ O riente; e queste g lorie , e quesla politica, che ha reso eminenlemente 
sp lendida  dovunque questa nostra Venezia, furono oltenule con delibera
zioni a voto secreto. Cosi si procedette fino agli ultimi tempi col piu 
g ra n d e  scrupolo. Ecco dunque gli esempi, che noi dobbiamo seguire, 
poiche si vuole VAssemblea venez iana:  tale sa ra  quale fu sempre.

Si parla  di popolo, ma si abusa di questo nome. II popolo buono, 
il popolo tranquilfo, che altende alle cose sue, alle sue faccende dome- 
sliche, alle p roprie  officine, chc si affolla nei templi per  p re g a r  Dio per 
se, per la sua famiglia, per la sua patr ia , questo popolo non ha quella 
curiosila  che gli si suppone ; egli non dom anda altro se non che il voto 
dei suoi elelli sia coscienzioso ed utile al bene suo ed alia patria  sua.

Se vi e un allro popolo, o u n ’ a ltra  frazione, la quale g o z z o v i g l i a  
nelle osterie, la quale tum ultua  nelle p iazze ; questa  e una porzione di 
popolo , non una m aggioranza , ed alla curiosita  di questa non si vuol 
soddislare. Ricordatevi, s ignori,  che 1500 persone formano un vo to ;  noi 
siamo elelti con quesla m isu ra ;  ogni 1500 persone, e eletto un irappre-
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scrftante. Chi dunque radunasše (c diflieilmenlc si radunnno tanti)  1500 
persone, queste non darebbero che un voto. lo domando se questo voto 
deve conteuere, deve reprimere i nostri.

II popolo, o siguori, conosce i proprii  eletti senza bisogno del voto 
palese; egli li elesse perche li conosceva p r im a: i loro  atti passali, le 
loro azioni g l ’ isp irarono la confidenza, che ebbe in loro eleggcndoli.

Ripeto che il popolo non ha quesla curiosita, chc gli si su p p o n e ;  e 
bcnissiino disse il precedente oratore  Calucci che tale curiosita  non la 
puo avere che un parti to ,  se ci sono partili .  Se non ci sono, non c’ e 
curiosita; *e ci iono , la curiosita  sta nel partito . Io domando ora  se 
giovi, se sia prudente , se sia utile al bene del paese, sacrificare a questa  
curiosita la coscienza, nella quale ognuno deve discendere, scevro da  
ogni influenza personale, sia d ’ire, sia di amore, sia di seduzione, sia di 
violenza; Ia coscienza, ch’ e 1’ ultimo ricettacolo, 1’ ultimo asilo, uel quale 
discende P uom o  per  dare liberamenle il suo voto, a tte io  dal popolo. 
Questa sola votazione coscienziosa e sicura. In nome della l iberta , del 
cui nome si abusa, io domando che la votazione sia secreta, aitrimenti 
non e libera. Cosi faremo quello chc fccero i nostri padri ,  quello che si 
esige da Venezia di oggi, come si richicse del 1 4 0 0 ,  e prim a e dopo e 
sempre.

II rappresentante S ir tor i:  II rapp re ien tan te  Avesani ha detto  che si 
abusa della parola  Assemblea venesiana,  e che, perche i nos tr i  m agg io r i  
dclibcrarono a voto secreto, noi pure dobbiamo deliberare cosi. Altri 
tempi, io r ispondo, a ltr i  costumi.

Io domando al sig. Avesani se egli crede chc noi siamo aristocrazia  
oligarchicn, com ’erano i nostri m agg io r i?  (Applausi.)

Anzi io credo che tutti i ragionamenti del sig. rappresentante  Ave
sani, tu tt i  i ragionam enti di quelli, che difendono il voto segre to , tenda- 
no a coslituire nell’Assemblea u n ’aristocrazia, una oligarchia. (Segni di  
disapprovasione.)

Perche domando io se una persona, che non delibera consultando la 
propria coscienza, senza bisogno di renderne conto ad a lcuno ; domando
io se questa  persona non si costiluisce in sovrano? (Disapprovasione.)

Noi non siamo sovrani; abbiamo ricevuto un mandato dal popolo, e 
a lui dobbiamo renderne conto. Vorrei anch’ io che c’ i ip irassim o delle 
grandi memorie, non gia per  nascondere tu tte  le nostre  deliberazioni col 
voto secreto, ma che c ’ ispirassimo per fare anche noi grande cose.

10 credo che tu tti  i grandi atti dell’ Assemblee politiche non furono 
votati a voto secreto, ma a voto pubblico.

Se si abuso della parola pubblico, io non credo che nessuno di noi 
abbia abusato  della parola  popolo.

E tu t t i  quelli che parlano del buon popolo credo che vorrebbero  ri- 
durre  il popolo alla condizione di schiavo.

11 rappresen tan te  Avesani disse: il popolo, il buon popolo tranquillo , 
>>on dinianda conto dell’ operare  a ’ suoi d ep u ta t i ;  si contcnta di eleggere
i suoi d ep u ta t i ;  si occupa del vivere del giorno e di nu ll’ a l t ro :  e sola- 
mente il popolo che gozzoviglia, che tum ultua , quello che vuol soddisfare 
la curiosita  su cio che fauno i suoi deputati.
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10 domando se il popolo non ha diritlo  di domandar conlo a'prOprii 
depula li  del modo, col quale adempiono al loro mandato, e non credo 
che cessi per  questo di essere uu buono e tranquillo  popolo. Anzi ritengo 
che il popolo ne abbia il d iritto  e il dovere.

U rappresentante  Avesani disse_, e in nome della liberta che io \i  
domando il voto secreto.

Come, in nome della liberta? Quasi cbe un uomo, che delibera pub- 
blicamente non sia libero a d e l ib e ra re ! Chi lo coslringe a non seguire i 
detlami della coscienza ?

Credo che noi abbiamo accettato il m andato del popolo per essere 
responsabili di tu tt i  i nostr i  atti.

Si diceva che la coscienza e piu sicura nel voto segreto , quasiche 
il rappresen tan te  possa mancare alla p rop ria  coscienza. Col dire che un 
depula to ,  votando pubblicamente, non e libero, si la torlo  all’Assem
blea.

11 rappresentanle C hiereghin : Io non posso lasciare senza risposta 
u n ’ osservazioue dell’avvocato Avesani, perche mi sembra assurda. L’av- 
vocato Avesani ha delto : In quest’ aula i noslri maggiori volarono segre- 
tam ente . Col voto segreto essi resero grande Venezia: dunque dobbiamo 
volare  segretamenle anche noi.

Tralasciando d ’osservare che il nome di Venezia sa ra  stato reso 
grande  c tcmuto, non gia pel modo delle votazioni, ma pel senno dei 
volanl.i, col modo di ragionare  dell’ avvocato Avesani si potrebbe anche 
d is truggere  la dem ocrazia, perche si potrebbe d i re :  Venezia fu grande 
sotto  i dogi, sotto la repubblica a ris tocra tic« ; dunque facciaino un doge, 
r im cttiam o in onore l’aristocrazia.

11 rappresentante Baldisserotto  legge:
Chiesi la parola su questo vitale punto del Regolamento, abbenche 

gia si bene sviluppato e t ra t ta to  dagli antecedenti oralori,  poiche amo 
che sia chiaramente conoscinta la mia opinione dai miei mandanti, co
munque sia p e r  istabilire 1’ Assemblea in proposito .

Perdonate  se le mie parole non sono si forbite, comc quelle degli 
a ltr i  oratori ,  chc mi precedettero a questa b igoncia ; esse sortono dal 
cuore d ’ un vostro m arino , che sa di non essere ne legale, ne letterato,

Vi esporro  adunque solo come la penso in proposito , avendo gia 
l ’onorevole rappresen tan te  Vare assai chiaramente esposto le ragioni che 
militano in vantaggio  del voto palese. Solo agg iungero  cio che ommise 
ad arte  nelle sue citazioni storiche il rappresen tan te  Avesani; che cioe il 
voto segreto perde in questa stessa sala, nel 1797, la liberta di questo 
paese, che noi riconquistammo.

Se noi ci ritrovassimo in circostanze normali, sarei forse incerto sc 
attenermi al voto palese od al segre to ,  mentre per ora ben convengo es
servi fra noi alcuni non apparecchiati ad esporre  in pubblico la loro 
opinione, alle volte non consentanea a quella dell’ ud i to r io ; ma siccome
io rifletto che in queste nostre  circostanze eccezionali, nelle quali potres- 
simo noi, rappresen tan ti  del popolo, essere chiamati a decidere della sorle 
di questa  nostra  cara pa tr ia ,  il voto palese po tra  salvarla, ed in vece 
forse a rr isch iarla ,  se non pcrderla , il voto segre to , poiche non sa ra  del
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ccrlo in queslo caso il volo segrelo volo generoso, cosi, in vista di que
sla considerazione, appoggio la massinia del voto palese.

11 rappresentanti; G. R u ff in i:  Se non avessi la convinzione di adem- 
pire un dovere, ben cederei a quel sentimento di modestia, c l i 'e  in me 
certamenle g iusto, dopo aver udilo valentissimi oratori parlare  sull’ argo- 
inento. lo non iutendo confutare I’ asserzione clie il voto segrelo  di que
s t’Assemblea potess’essere men che generoso. Pochi giorni fa, il voto 
secreto di persone le piu interessale a riliutarvisi. ha  dato un presti to  di
12 milioni di lire. Io solamentc credo che 1’ utilita del voto segre to ,  pel 
quale mi pronuucio, come avrei il coraggio di larlo ogni qual volta lo 
credessi utile al mio paese, sia stata d im ostrata  a tutta evidenza del rap -  
presentante Tommaseo. Parmi pero clie 1’Assemblea, ad onta di quanto 
egregiamente disse il rappresenlante Calucci, potrebbe ancora stare iu 
iorse, dopo le argomeutazioni addolte dal rappresentan te  Sirtori sul punto 
di diritto.

11 rappresentante  Sirtori dicc: noi siamo m andatarii del p o p o lo ;  
dunque dobbiamo al popolo rendor conto di ogni nostro  alto. E vero, 
noi siamo mandatarii del popolo: ma il popolo ci ha d a t o  un mandato
i 11imitato per decidere le sorli del paese; il popolo ci ha  detto : alle \o -  
slre mani aliido la cosa pubblica.

Se, per  adempire il nostro mandato, noi crediamo che sia piu utile 
il voto secreto, noi dobbiamo ado tta rlo ; poiche, ripeto, dobbiamo della 
cosa pubblica rispondere, 11011 gia dei mezzi che adopreremo a salyarla.

11 rappresentante S ir to r i:  Sulla questione di dirilto  rispondero  ap- 
punlo. Credo che ne il rappresentante Calucci, ne il rappresen tan te  Rullini 
abbiano sciolta la questione di diritto. II rappresentan le  Calucci ha detto 
sem plicem ente: ogni rappresentante ha il diritto  di votare pubblicamente, 
e discutere pubblicamente, e noi abbiamo il dovere di r ispettare  questo 
diritto. Ma io credo che il rappresentante Calucci abbia t ra scu ia to  un 
diritto del popolo. II popolo ha diritto che i m andatarii  rendano conto.

II rappresentan te  RulTnii ha  detto che il popolo diede il mandato il- 
liniitato ai rappresentanti di fare il bene della pa tr ia ,  e che noi non dob- 
biaino discutere dei mezzi; basta che noi badiamo al line.

10 non credo che un popolo possa mai abdicate la p ropria  sovran ita ,  
la sovranita  e inalienabile; aitrimenti, colla leoria del sig. Rullini, tutte  
le usurpazioni sarebbero giustificale.

Se io doinandassi a Nicolo di Russia per qual dirilto  egli crede di 
r egnare ? r isponderebbe : io credo, r e g n a n d o  assolutamenle, di fare il bene 
della mia pa tr ia  e del mio stato. Se io interrogassi tu tt i  gtt u su rp a to r i  
sul loro d ir i t to , tu tti  mi risponderebbero le parole, colle quali Napoleone 
nsurpava il potere assoluto il 18 brum ale, cacciando i deputati dall’ As
semblea . Io faro meglio il bene della patria .

11 rappresentante a w .  B en ven u t i : Io credeva veramente che le osser
vazioni, latte dall’onorevole presidente Calucci c da qualche altro  rappre-  
scntanle, dovessero far cessare la questione di d ir i l to ;  ma scnlo invece 
che la si to rna  a mettere in campo, mentre scmbrava esaurita . La que
stione di diritto  si pone iu questi termini: II popolo ha diritto  di sapere

che voi decidete. A me sembra che con queslo principio si voglia r i '
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solvere la questione con la questione. lo per la stessa ragione rispondo: 
il popolo non mi ha dato l ’obbligo di reudergli conto di ogni questione; 
il popolo mi ha de tto :  vota secondo la tua coscienza. Questo e il man
dato che io ho ricevuto dal popolo. Ora, non si t ra t ta  di questione in
d iv id u a l ,  non si t ra t ta  del mio obbligo di render conto della mia opi
nione individuale a quelli che mi hanno nominato loro rappresentante.

A questi r isponderd, quando saro domandato, della mia opinione. 
Adesso noi siamo chiamati a giudicare la questione nell’ interesse ge
nerale.

Ciascuno deve coutribuire col suo voto a decidere ogni questione; 
il voto deve esser da tu t t i  p rouunzia to  liberamente.

Si e detto  anche da taluni che, collo stabilire il voto segreto, si fa 
un alTronto ai rappresentau ti .  Non e affronto il considerarci uomini 1’ un 
T altro .

10 dico che, se noi facessimo un to r to  alla nostra  Aesemblea, questo 
to r to  e sta to latto a tu tte  le Assemblee del mondo, perche tulti i pi« 
grand i uomini, per  avere il voto veramente coscienzioso, non usauo altro 
mezzo che il voto secreto.

11 rappresentante Tommaseo:  D’una quistione di coscienza s ’ e fatto 
una  questione erudita. Siamo audati cercando ne’ fasti veneti, a ltr i  gli 
esempi di quello che si abbia a fare, a ltri le prove per  fare altrimenti.
10 credo che noi dobbiam porre  la questione quale ce la danno le con
dizioni odierne; e giacche il nostro  governo non ha ancora forma deter- 
minata , possiamo considerarci come fossimo in piena repubblica. (Io credo 
che gli opponenti vorranno  accettare la queslione posta al modo ch’io fo.)

Posto adunque il caso di piena repubblica, dico che in questo stato 
di cose il modo di riconoscere 1’ opinione di ciascun deputato , b assai 
facile, essendo la vita pubblica e p r iva ta  di ciascun cittadino, e massime 
in paese di si breve circuito, come e il  nostro , a d ir  cosi, t rasparen te : 
onde il volere indagare  con im portuna  minuziosita 1’ opinione di ciascun 
deputa to  e cosa inutile ed indiscreta.

Se dall’ un lato sono andati cercando esempi tra t t i  da un governo 
aris tocra tico , il rappresentan te  S i r t o r i  dall’ a ltro addusse un a r g o m e n t o ,
11 quale risponde a se s te sso ;  disse che col voto segreto  noi avrcmino 
un governo oligarchico, vale a dire che l ’ abbandonare alla coscienza di 
ciascuno 1’arb itr io  di se stessi, e formare u n ’ oligarchia. Porre la quc- 
stione in questo modo, e un risolverla. II primo elemento della sovranita 
popolare  e il dominio della p rop ria  coscienza. La prima condizione della 
civile l iberta , e il r ispetto  del libero arbitrio . Sopra la questione di di
r i l to  e’e una questione piu a l ta :  la questione morale; alia quale io ri
chiamo, o cittadini, l ’ attenzione delle menti e degli animi vostri.

Io dico adunque che sopra la questione di civile liberta e ’ e la que
stione di libero a rb i t r io ;  e se il libero arb itr io ,  pure  nelle menome sue 
g radazioni,  pure nell’apparenza, fosse leso dal voto palese, noi dovrem- 
mo r ige tta re  cotesto modo di voto.

Agli argomenti addotti  da me, agli a rgom enli  addotti dagli altri 
o ra to r i  che mi seguirono; non mi pare  che gli o ra to r i  opponenti abbia
no sufficientemente risposto. Le loro ragioni si riducono a d u e : anzi a
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una s o l a ; perch6 la seconda e una frase. La frase k q u e s ta : « ognuno 
deve avere il corarjyio della propria opinione, ognuno deve generosa- 
mente professare quello che senle nell’ auima. E frase che ci e venuta di 
Francia, e che mi duole udir tanto  sovente ripetere, perche, sc a ltro 11011 
e che una frase, certo 11011 e un argomento. Ora, io ho dim ostra to , ed 
altri hanno dimostrato ancora piii evidentemenle di me, che si puo avere 
il coraggio delle proprie opinioni anche nel voto segreto.

L’ argom ento  unico, ch’ e stato addotto conlro di noi, si riduce al 
diritto. Hanno detto : il popolo ha diritto di conoscere le opinioni de’suoi 
deputati. —  II popolo certamente ha diritlo di conoscere 1' opinione de’ suoi 
deputati; ma non ha il dirilto di conoscerla in tale 0 lal caso, perehe 
cotesto e un far torto  a ’ suoi d e p u ta t i ; 11011 ha diritto di esercilare un’io- 
quisizione pedantesca sopra tutli gli alti dei suoi dopulali, perche sa
rebbe un far torto  all’ elezione sua p r o p r ia : 11011 ha dirilto di mettere 
a canto di ciascun deputato due spie per sapere tu tle  le sue intenzioni, 
gli alli tutti della sua vita privata. Se voi date al popolo, o a quelli che 
si volesscro fare in terpreti  (lei voler popolare, sc voi gli dale il diritto 
di sapere in tale 0 lal altra queslione, che il popolo alle volte 11011 in- 
teude, quale sia 1’ opinione del suo deputato , voi gli date insieme il di
rilto d ’ invigilare sulla sua vita privata, di sapere le sue conoscenze, le 
sue ainicizie, ogni parola , ogni passo : in somma voi esercitate 1111’ in- 
quisizione nel governo democratico, piu tirannica che nelle oligarchic e 
nelle monarchic piu spietale.

La questione di diritlo ii risolve in una question di dovere. E egli 
dovere del depulato dare palesemente il suo vo lo?  No, dovere non e: 
dovere del deputato e di fare il bene del popolo. Dira di farlo, mostrera 
di fa r lo ;  e cio sa ra  un lusso di coraggio, sarii un’ eccedenza di genero
sita, se volele. Tocca a voi provare  che sia necessario. Ora questa  ne
cessita 11011 si puo dim ostrare .

C011 una osservazione concbiudo. II voto palese, come ho gia  dimo
strato nel mio discorso, 11011 impedisee ai codardi gli atli vili. 11 voto 
segreto puo  difendere il libero arbitrio  da atli di debolezza. Pero la que
stione, r id o l ta  a quesli termini, da il vantaggio  al voto segreto. Ne il 
popolo, ne la morale politica, ne nessuna tutela umana 0 divina, puo 
convertire il consiglio in precetto. 11 deputato ha dovere di fare il bene 
del popolo, 111a gli altri 11011 hanno diritto che a questo dovere si aggiungano 
iinpedimenti 0 gravczze. Spieghero il mio pensiero con una immagine. 
L’ uomo, per g iungere ad una meta, deve lare de’ passi, da un lato gli 
uietlete a ’ piedi una palla di pioinbo, e dall’ altro gli d ite :  dei correre.

II rappresenlante Culucci: Poche parole, o signori,  per dilucidarc la 
queslione di d iritto , come I’ ho intesa_, e che sembra essere stata un 
po’ oscurata dal rappresentante Sirtori. Io ho detto : il popolo ai rapp re -  
sentanli 11011 diede dirilti ,  diede 1111 sacro dovere; il sacro dovere di cer- 
care il bene della patria . In queslo caso, il diritlo 11011 e che uu mezzo 
Per adempiere il proprio  dovere. II rappresentan te  S irtori ha detto  che 
*1 popolo ha il dirilto che il rappresentante  renda conto delle p roprie  
opinioni. Se io dovessi questionare in liuea di d ir i t to , forse potrei dire 
che non sono applicabili interamente al caso nostro , al pubblico dirilto,

T. vi. 2 2

337



le massime legali di mandante e m andatario . Se volessimo applicarle nei 
rap p o r t i  fra 1’ Assemblea ed il popolo, considerali come due persone mo
ra l i ;  in allora risponderei che I’ Assemblea ha un voto palese, per cio 
che spetta  alle deliberazioni, le quali si conoscono. Ma su questo punto
10 non porto  la quistione, Domando piuttosto  su qual fondamento egli 
dica che il popolo ha diritto  di conoscere il voto di ciascun rappresen
tante. Forse per  mancanza di liducia? No certamenle, perche il popolo 
diede ad ogni rappresentan te  piena liducia nel deporre  nelle sue mani il 
destino del paese. Forse  p e r  conoscerlo in appresso ? Dissi gia in avanti 
che questo modo e assai dubbio. Forse finalmente per imporgli nella sua 
votazione? Ilispondo che cio sasebbe in contraddizione colla liducia me
desima che gli diede.

II rappresentante  Sirtori disse che, se fossimo in istato normale, egli 
forse si adatterebbe al voto segre to ,  ma che, nelle presenti circostanze, 
e spinto a sostenere il voto palese, perche potrebbe dubitare che dallo 
scegliere il voto palese o il volo segreto puo decidere delle sorli della 
pa tr ia . Ma appunto  per  questo io credo che l’Assemblea debba adoltare
11 voto segre to , perche altrimenli noi potressimo esser accusali, chc, se 
il popolo non ci tenesse ia freno col voto palese, noi potressimo tradire 
le sorti  della patria .

II presidente:  Io credo d ’ in te rrogare  F Assemblea, p rim a di passare 
a nessuna deliberazione, se si creda is truita  abbastanza della questione. 
( L ’ Assemblea si d ich iara  in  senso affermalivo.)

Non essendosi ancora cominciata la discussione sul Capitolo 7.° 
pongo ai voti se F Assemblea intenda di ammettere il principio lissalo 
dalla Commissione: che, cioe, la votazione segua per iscrutinio segrelo, 
cccetto che nei casi di m inor im portanza.

Fu  ammesso detto principio.
L ’ adunanza e sciolta alle ore 5 e l j2 .
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3 Marzo.

G O Y E M O  P R 0 \ Y 1 S 0 R I 0  DI  YENEZIA.

LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI YENEZIA.

Avviso.
Previene li censili che col giorno 15 corren te  presso le singole Esal- 

torie  Comunali va ad aprirs i  F es igenza  della II. Itata Prediale n o n c lie  

delle Sovraimposte Comunali e Provinciali secondo i limiti precisali nel- 
l ’ infrascritto Prospetlo.

Con essa ra ta  oltre ail’Imposta Prediale ordinaria  e s traordinaria  gia 
fissata nell’idenlico estremo esatlo nella decorsa I. Rata, verra  pure esatta 
una quarta  par te  di 25 Centesimi p e r  ogni lira d ’eslimo che a n n u a l m e n t e  
dovranno venire esalti fmo all’ am m orlizzazione d e i  dodici Milioni di Carla



monetata cmessa dal Comune di Venezia a senso del pubblicato Decreto 
del Governo provvisorio 22 Novembre -1848 N. 0075.

I pagam enti relativi devono cliettuarsi dai singoli contribuenti entro 
il corrente mese. Qualunque r i ta rdo  li farebbe incorrerc  nelie penalila 
prescritte  dalla vigen tc Legge 18 Aprile 1816.

II Delegato provinciate  GUIDO AVESANI.

11 Segrelurio  D. L o m b o n i.

33Đ

Prospe t to delle Sovrimposte da attivursi colla I I .  l ia la  Prediale  "1849 
a carico dei seguenti Comuni.

SOVRIMPOSTE ATTIVABILI j 
nel 31 Marzo 48-19.

DISTRETTI COMUNI Estimo Dato regolatore

Lire Gen. Gen. Mill.

VENEZIA . . Venezia . . . 2202683 00 4

Burano . 81744 65 4 —

1 Murano . . . 54161 24 4 —

Malamocco . . 30173 98 5 —

2368762 87

CHIOGGIA. . C hioggia . . . 252480 57 5 25

Pellestrina . . 35968 27 9 —

288448 84

Dalla R ag iona te r ia  Provinciale Fenezia  3 m a rzo  1849.

II Ragioniere  B a ld i .
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4 Marzo.

ASSEMBLEA NAZIONALE DI FRANCIA

Sessione del 20 febbraio.

Ledru-R oll in  ha la parola per interpellare il ministero a proposito 
degli affari d ’ Italia. Egli va alia tr ibuna  e dice:

Cittadini rappresentanti ,  un fatto grave e chc lasciera una traccia 
nella storia, si e ora verificato : la repubblica venne proclamata a Roma; 
il po ter  temporale dei Papi venne colpito da decadenza. E una buona 
nuova per gli amici della liberta ( in te rruz ione  p r o lu n g a la ) , si, per gli 
amici della l iberta , la proclamazione della repubblica a Roma e una buo
na nuova ( nuovi r e c la m i) ,  e io mi meraviglio d ’ intendere reclami cosi 
vivi da questo lato dell’Assemblea ( roratore indica la destra ) ,  che ha 
p u r  esso acclamato la repubblica. ( B en iss im o! a s in is tra .)

Una nuova cosi grave avrebbe dovuto essere proclamata a questa 
tr ibuna  per  la sua im por tanza ;  e noi non F abbiamo conosciuta cbe dai 
giornali. Pertan to , da ieri, corrono sinistre voci, che spaventano i re- 
pubblicani sinceri, e che tu ttavia  ieri hanno fatto per un momento alza- 
re le cartelle alia Borsa. Si parlava d ’ un progetto  d ’ intervento armato. 
Si penso dapprim a di far agire  F A u s tr ia ; ma cio avrebbe sollevato le 
popolazioni italiane, ed eccitata 1’opposizione di diversi d ip lom atic i: al
lora  si venne al p rogetto  d ’ un intervento indiretto, di cui io vi daro 
il piano.

II Piemonte entrerebbe in R om agna a ristabilirvi il Papa sul trono 
temporale. Le cose verrebbero  cosi aggiuslate  in famiglia: si avrebbe il 
sistema federativo, invece dell’ idea unitaria . Cbe farebbe la F rancia  in- 
fra ttan to  ?

« Essa avrebbe coll’ Inghilterra  una flotta nelle acque di Civitavec- 
chia c di Genova; peserebbe di tu t ta  la sua forza, e farebbe compren- 
dere, che se il Piemonte opera da solo, ha per se P ap p o g g io  morale 
delle grandi potenze, e chc non v ’e speranza  pci repubblicani di resi- 
s tergli.  Io non posso credere che queslo intervento sia deciso : il suo 
cara ttere  simulato, gesuitico, d isonorerebbe la diplomazia Francese. ( Ap
provazione a sin istra .  )

D rouin  de Llnujs, m in is tro  degli affari e s te rn i : Cittadini rappresen
tanti,  l ’ onorevole preopinante , r im em brando che, nella ricorrenza d ’una 
solennila, PAssemblea nazionale di F rancia  aveva g r id a to :  Fiva la re
pubblica!  si meravigliava di vedere che una parte  di qu es t’ istessa As
semblea non ricevesse nello stesso modo la buona notizia, secondo lui, 
della proclamazione della repubblica a Roma, e della decadenza tempo
rale del Papa. Ho bisogno di sp iegarm i chiaramente su questo punto.

II governo della repubblica non intende ammettere una specie di 
solidarieta fra la repubblica francese, e tu tte  le insurrezionij tutli i nio- 
vimenti, che potrebbero  r ip rodurs i  in certi paesi dell’E uropa. (Jpprova-  
z ione  a destra. )



Cosi quando ci si chiedera se vogliam gridare  Fiva la repubbliea I 
noi chiederemo: Quale? ( Approvazione a deslra. A  s in is tra :  Non ve 
n 'h a  che una ! )

Noi conosciamo la nostra , la proclamiamo, la difendiamo. In quanto 
a quelle , che nascono altrove, aspelliamo di conoscerle p r im a di sape
re quale accoglienza dobbiam lor fare, qual appoggio  loro p res ta re .  (A  
deslra: B en e ! )  Cio poslo, mi pare ch’altro  non mi resli cbe rispondere 
ad una interrogazione imiirizzataci dall’ onorevole preopiuante.

Ei ci cbiede, sulla fede di notizie certe, se e vero che sia concluso 
un intervento fra Napoli e Piemonte. Le parti ,  secondo 1’ onorevole Le- 
dru-Rolliu, sarebbero d is t r ib u te  in modo che le truppe  del Piemonte eu- 
trcrebbero nella Romagna. Io gli faro osservare che il Piemonte non 
confina colla Rom agna; che vi sono due stati intermedii, e che l’opera- 
zione, di cui parla , non e cosi semplice come crede. ( l la r i t t i j  agita-  
sione.  )

La  questione rom ana presenta delle gravi diflicolta; e passo ad esa- 
ininarne i ’ origine.

II potere del sovrano ponlefice ha un doppio carattere . II Papa  co
me principe temporale, e sovrano d ’un piccolo s ta to ;  egli e Inoltre p r in - .  
cipe spirituale  e capo della Chiesa ca t to l ica . . .  ( In terruz ione .)

10 dico che da questo doppio carattere emergono delle gravi dilfi- 
colla; ma io dico pure che alla conciliazione di questo doppio carattere 
congiungo un iinmcnso interesse. Tutte le potenze cattoliche, ed anche 
altre, si sono commosse alia notizia degli avvenimenti scoppiati iu Ro
ma. In mezzo di questa emozione, in faccia a questa solleciludine, la 
Francia doveva starsene indifferente ? La Francia  si doveva ella dichia
rare iucompetente in una queslione, che la interessa tanlo altamente?

11 governo non ha pensato cosi. ( Beniss im o! )  Tutti, il ripeto , si 
sono commossi, tu tt i  hanno cercato un rimedio a si g ran  m ale ; perche
io considero come un gran male 1’ agitazione, che fu lanciata nell’ intera 
Cattolicita, e che s ’ e fatta una causa particolare di pericoli per l ’ltalia.

II governo accolse c accogliera con vivo impegno, esaminera con 
seria attenzione tu tti  i piani che gli saranno presentati per  arrivare  
allo scopo, cui tendon tutti.

Questo desiderio deve essere in tu tt i  i cuori. ( R isa  ironiche a si
nistra.)

Egli e il risullato, ripeto, che deve stare a cuore a tulli quelli cui 
mi r ivo lgo ;  e il rislabilimento della pace e dell’ ordine nel seno della 
cattolica re lig ione; e l’ allonlanamento d ’ un pericolo per  la prosperity  
di Roma, e per la nazionalita italiana. ( Nuova in te rruz ione  a l l’ estrema  
sinistra.)

Questa quistione, come diceva, e assai delicata, Jperchi: p resenta  la 
necessita della conciliazione del potere temporale e del potere spirituale. 
Da chc sono nel mondo aninie e corpi, la loro unione fu sempre un 
prob lem a; ed e questo problema che noi lentcremo sciogliere di buona 
1'ede con desiderio di giungere ad un felice risultato .

Ora volete voi che da questa tr ibuna  vi faccia un ’ enumerazione, un 
esame dei diversi piani presentati per toccare a questo s c o p o ! Non pos-
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so, ne devo farlo ;  e PAssemblea stessa ha gia mostrato in eguali occa- 
sio:ii troppa  riserva per  temere che mi voglia costringere ad u s d r e  dal
la riserva, cui sono astre tto  dal!’ interesse pubblico, dall’ interesse degli 
affari ch’ io dsvo po r ta rs  innanzi. ( Approvazione a d es tra .)

lo non ho altro  p. r ispondere perche non mi si fece a ltra  doman
da. L ’ oaorevole Ledru-Iioiiin ha proclamato un principio generale, con
tro  il quale io protesto.

No, la Francia non vuol giocare la sua forluna sulla Costituente 
italiana, ne su qualunque allro movimento, che possa nascere. La F ran 
cia appun tera  il suo g iorno, e I’ ora su a :  essa consultera il suo interes- 
sc, e ce i! g overro  adolta una so5uzioY:e, che esiga -il concorso del- 
! !Assemb!ea uazicua’e, ei prendera  qui 1’ iniziativa, por te ra  p questa tri- 
fcena le sue proposizioni, e fara conoscere tu tta  la veri 'a .  ( Segni quasi 
generali d ’ cnprovasione .\)

L s d r u - i 'M l in : II m inistro degli affari ester;, non r lsnondsnđo espli- 
xftameute alia mia domanda, ha  risposio troppo. Ei tentd confondere cio 
che niun di noi coitfotide, ii p o ’.ere spiritual« e ii potere temporale. Ei 
t e y l o  far intendere che il p redom in 'o  del p rim o, il potere spiriluale, era 
cio che ecctspava principalmente il governe.

Io dichiaro che me ne maravigtio aliamente. Siam noi in on sino- 
do? in un concilio? non vi sono in questo consesso uomini di varie 
religioni ?

Dicevo cfce in questo consesso vi son uomini di tu tte  le credenze, 
c'.i varie r e l i g i o n i ,  e che non comprendeva coins, senza mancare ai prin
c ip i i  de i-2  l i b e r t a ,  si potesse venire a discuter qui una questione pura- 
i c e n t e  r e l ig io s a .  Come! 1! polere tem porale  e spiriluale, finora unito  so
p r a  u n  sol c a p o  non puo esser diviso? Voi non avete dunqu® voluto 
I e g g e r e ,  o voi avete obbliato il decreto reso dalla Costituente rom ana ? 
( in ie r r n z io n e ; visa a l l’ extrema des tra .)

CiUadini, prima di r ip rendere  il filo della mia discussione, permet- 
ietesai di far qui u:i appeiio alia vostra g iustizia, al mio dirilto. Se mai 
fit ipfilisla grave quistione, !a e questa senza con tras to ;  ed io non com- 
prondo come, contenendomi en tro  il confine della piu slre tta  convenien- 
za, possa veni? in ierro tto  il corso delle mie idee. Io diceva dunque che 
ne! Papa  yi erano due caratleri : il principe spiriluale, il principe lein- 
porale.

Aggiungo, per quelli che non si fossero data  la pena di Ieggere il 
d e c r e t o  delis Costituente rom ana, che, dichiarando seadulo il principe 
t e m p o r a l e ,  non si e d e p o s t o  il  principe spiriluale anzi si guarentisce la 
p o s i z io u e  de! c a p o  v is ib i ie  d e l la  C h ie sa .  ( G rida  e risa iron iche .)

Io uiceva dunque che ia Cosliluente rom ana, facendo atto di sovra- 
niia , come voi, aveva dislinlo il capo politico dal capo religioso, e di- 
ciiiarato che sarebbe provveduto , non solo alla sua sicurezza, non solo 
alia sna indipendenza, ma alio splendore che dovea cingere il Pontefice 
come successore di San Pietro e come vescovo; ei puo scegliere ovunque 
la sua dimora, non restera percio men vivo rappresentanle  della fede 
catto lica; come pHncipe, abbandonando Roma, cesso di reg n ar  su ll’ Italia. 
Ecco tu tto .  ( R u m o r i ) .
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II s ignor Proudhon : Egli distrusse 1’ a m a lg a m a ; egli ha ben falto. 
( Fivi ru m o r i . )

II s ignor L e d ru -R o l l in : Che mi sia permesso cittadini di fare a 
questo r iguardo  una breve digressione.

Io non comprendo la suscettibilita di certe coscienze cattoliehe, poi
che e stato pure  spesso affermato che i Papi avrebbero ben aitrimenti 
conservato pura  ed intera la religione di Cristo, se non fossero stati 
principi temporali.

La storia  ci prova in incontrastabil maniera che spesso la loro am- 
bizione nocque al d o g m a ; che, ben lungi dallo sbigottirsene, i veri cat- 
tolici dovrebbero rallegrarsi  di questa separazione degl’ interessi del 
mondo e delle cure mistiche dell’ anima.

Per prova dei danni di questo amalgama, io non citcro che una 
testimonianza assai recente.

Pio VI, dopo il trattato  di Tolentino, che gli avea tolto g ran  parte  
dei te rr i to r i i  (g l i  archivii della segreteria  di stato ne fanno fede), PioVI 
negozio lungo tempo con Buonaparte per  ricuperare  le legazioni; e il 
frutto di questo misero interesse temporale sarebbe stato il riconosci- 
mento di quella costituzione civile del clero, ch’egli aveva per si lungo 
tempo com battu ta , e che avea fatto versar tanto sangue in Francia. 
( Sensa z io n i  diverse. )

E altresi a quante concessioni Pio VII stesso non discese nel suo 
interesse di p r inc ipe?  Si! si! L ’ambizione, p u r  t roppo ,  ha fatto decli- 
nare le regole , pretese incrollabili, della re lig ione ; e, io il ripeto, le 
coscienze illuminate dovrebbero rallegrars i  che vi sia posto un termine.

Ritorno alla mia discussione. Al presente che non e piu permesso il 
confondere il principe decaduto col vescovo conservato, quale condotta 
tenere verso la repubbliea rom ana?

Voi siete impicciati, dite voi, e la quistione e di una somma delica- 
tezza. E rro re !  la vostra linea e invariabilmente tracciata. La Francia  e 
inipegnata. Non esistono^ in fatti, dei precedenti negli annali stessi di 
quest"Assemblea? Non ricordate voi che il governo provvisorio, nel ma
nifesto che e stato pubblicato il 5 m arzo, dichiaro schiettamente che se gli 
stati d ’ltalia  volessero operare la loro trasformazione interna, non solo do
vrebbero essere liberi in questo loro operalo, ma che la Francia sarebbe 
pronta ad im pugnare le armi per difenderli contro ogu’intervento oppressivo?

So bene che poscia, in generale, si tennero in poco conto gli a tti  
del governo provvisorio. Ma questo fu sanzionato dall’Assemblea stessa.

Non ricordate voi, al 24 maggio, quella discussione solenne, a cui il 
sig. di Lamartine prese una si g ran  parte  ? Vi si richiedeva quale doveva 
essere la politica della Commissione esecutiva a fronte dell’ es te ro ;  ed 
ecco 1’ ordine del giorno motivato, che io vi pongo sotto gli occhi:

« L ’ Assemblea nazionale invita la Commissione esecutiva a conti- 
nuare a prender per regola il voto dell’Assemblea, r iassunto  in queste 
parole :  Patto  fra terno coll’Alemagna, ricostituzione della Polonia indipen- 
dente e libera, afFrancamento dell’ Italia. » (Movimento prolungato.)

Una voce: Allora non si tra ttava  di spodestare il  P apa ;  anzi e’ si 
levava a cielo . . . .
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II sig. L ed ru -R o ll in : Non vi r icordano altresi i termini dell’ articolo 
5 della vostra p ropria  Costituzione ?

« Essa (la repubbliea) rispetta  le nazionalita straniero, come intende 
essa Car rispeltare  la su a ;  non intraprende alcuna guerra  nelle viste di 
eonquista; e non adopra m a i  le forze contro la liberta d ’alcun popolo. » 
(iUovimento d' approvazione a sinistra.)

Come csitare a fronte d ’ una linea di condotta cosi prolondamente 
tracciata?  Seguite la concalenazione dell’ idea: repubbliea di febbraio, es- 
plosione improvvisa del popolo, che ha fatto appello a tutti i popoli suoi 
fratelli;  manifesto del governo provvisorio, che dichiara, sulla quistione 
speciale d ’ltalia, che se essa vuol m utare  le sue forme ili governo nou 
solo ha dirillo  di respingere l’intervenlo stran iero , ma che la Francia, 
in questo caso, deve prcstarlc 1’appoggio  delle sue a r m i ; poscia l’Assem
blea s ’appropria  i termini del manifesto, essa decide che la Commissione 
esecutiva perseverera nella condolla tracciata- dal manifesto stesso, e ag
giunge, perche non insorgano dubbi, che il pensiero dell’Assemblea na
zionale e fatto chiaro da tre paro le :  alfrancamento della Polonia, indi- 
peudenza d ’ ltalia, patio  fraterno coll’ Alemagna. (Segni d 'approvazione a 
s in istra .)

Vi furono mai dichiarazioni piu chiare, piu re iterate, piii solenni? 
Ebbene! voi non potele mancarvi, senza r ipudiare  il re taggio  della rivo- 
luzioue di febbraio; voi non potele mancarvi, io lo diceva in principio, 
senza disonorare la rivoluzione, di cui sarcste g l’ indegni agenti! (Bravu 
a sinistra.)

Ed e a questi alii della sovranita del popolo, che si risponde con 
mezzi evasivi, con un linguaggio dubbio ed ambiguo, con non so quale 
logomachia tra  lo spirituale ed il temporale! Ancora una volta, che si 
r ispetli, in nome della liberta di coscienza, il capo della Chiesa, come 
tutti i capi di religion«, ma che si rispetli  eziandio il giudizio contro il 
principe temporale, che demerito del suo popolo. (A  s in is tra :  sij si!)

Una voce a deslra: Esso demerito degli assassini di Rossi!
Una voce: 11 sig. Ledru-Rollin fece uso di una sgraziata  esprcs- 

sione.
Ledru-Rollin:  Cittadini rappresentanli ,  egli e invano che alcune voci 

reclamano contro 1’espressione, che impiegai. Permeltetemi che io vel dica, 
oggi la causa e giudicafa. La prima volla che indirizzai, or son poche 
seltimane, le mie interpellanze, che mi si r ispose? La e una insurrezione 
senza radici nel popolo, falta da qualche faz ioso ; non e nna rivoluzione, 
e una sommossa e presto si dom eni. Ed io rispondeva; e una rivoluzio
ne tanto santa , quanto la rivoluzione di febbraio.

L ’aw e n irc  si e preso 1 'impegno di giustilicare le mie parole; poiche 
Favveuire vi ha dim ostralo , coll’organo  di uu ’Assembfta uscila dal volo 
di un popolo inliero, che la rivoluzione era nei voli della nazione, e che 
la repubbliea era l ’ oggetlo  de’suoi voti. Si, a malgrado di tu lli  i recla
im, la causa e sovranamenle giudicala , e oggi non e che pura sloria. 
All! si; io capisco 1’imbarazzo del m in is te ro ;  ei deve in lalti esser gran
de, poiche egli pare deciso a fare il contrario  di quello che vuole la 
F rancia. Cio ch’essa voleva era  che si facesse la g u e rra  uell’interesse
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della liberta dei popoli;  e, cosa inudita, egli e contro la liberta dei po
poli chc si sia per lasciarla fare. Non v ’ha piu luogo ad illudersi.

hi mezzo alle reticenze del ministero e chiaro cbe la g u e rra ,  che si 
lascia in traprendere,  e a profilto del capo della religione catlolica. Ah!
io lo dichiaro, una guerra  di religione nel secolo decimonoiio sa ra  qualche 
cosa di moslruosoj e che la posterit.i non saprebbe t roppo  lodare!

Una guerra  di religione! ma io vogiio credere che, se questo Papa 
che voi si mal dil'endete, avesse nei cuore dei sentimenti veramente cri- 
sliani (vice esc lam asioni a destra), conic io crcdo, sarebbe il primo a 
dirvi: « Non vogiio sangue, non vogiio sangue per  ristabilire  il mio 
polere tem porale! ( illovimenti prolunguti.)

lo termino. L ’ Assemblea si ricorda che il governo nulla rispose sulla 
prctesa inlervenzione di cui parla i:  ei non lo puo, perche ho debito di 
esserne perfetlamenle informato. Si cerco con mi giuoco di spirito , se si 
pud dir  cosi, di r ispondere cli’ ei 11011 era possibile che dal Piemonte si 
passasse direllamenle in Romagna. Nessuno si e inganna lo ;  io parlava 
dello scopo, non delle lappe inlermedie.

lo sono certo che Carlo Alberto in lerverra , sperando in tal guisa di 
assicurare il suo trono, e di farsi pcrdonare dall’Austria e dalla santa 
alleauza le sue dubbie diinostrazioni di liberalismo.

Soslengo che il ministero, a quest’ ora ha deciso che cntrerebbe in 
questo intervento con mezzi indirclli, vergognosi, con una osservazione 
dei porti del litorale italiano.

lo ripelo queste cose, perche sia conosciuto the  con tr’esse sta gia 
la prolesta. (.1 s in is tra :  s i!  si!) Se siamo tanto d isgraziati di vederle ef- 
lelluate, bisogna dire che la Francia, 111’ inganno, il governo francese avra 
mancato al piu sanlo dei doveri. Quanto alia Francia  ell’ha udito con 
una profonda ed universale emozione che I’anlica Roma aveva seosso in un 
giorno il g iogo di tulle  le tirannic. (Bisbigli a des tru—  Bravo a s in istra .)

Qualunque siano i bassi inlrighi della diplomazia, qualunque siano 
le armate che si nccumulino, io ne ho la convinzioue, la Repubblica ro
mana trionfera. (Nieghi a destra.)  La queslione 11011 e piu oggim ai, per- 
niellele che io lo diea una volta per sempre, la quistione 11011 e piu og
gimai una quislione materiale, 111a una quistione d ’ idee; e quando 1’idea 
e riuscita a rovesciare il dominio di undici secoli di adorazione, quasi 
lanalica, quesla idea e piu potente dei vostri cannoni, delle voslre ar- 
male. (G ra n d i  applausi alla sinistra.)

Io non temo menomamcnte per  la repubblica romana. Non v ’ ha per 
essa di pericoloso che gli uomini del domani; coloro che il di prima 
rispingendo il popolo, g ridarouo poscia: viva la repubblica!  p iu  forte 
degli altr i . I perlidi, i melicolosi 11011 si mettono tardaincnte nel movi- 
•neiilo, che per comprimerlo.

Possano le mie parole essere inlese sulle rive del T eb ro ;  possano i 
veri repubblicani, nostri fratelli, non avere piu cbe un pensiero: muovere 
senza dim ora oltre g!i avvenimeuli, per 11011 essere sorpresi,  ed essere 
assai audaci c temerarii per far r i to rnare  nel nulla, con una inllessibile 
volonta, coloro che il giorno p rim a erano e sono ancora  in cuore i ne* 
miei irreconciliabili della democrazia. (Applausi.)
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Coquerell: Gome francese, come cittadino, come rappresentante  del 
popolo, dichiarn che, nel suo pensiero, sotto il rapporto  morale e politi
co, fara bene la F rancia  se r is tabilira  il Papa a Roma, perche il Papa e 
il  primo amico delle liberta  italiane. Se la F rancia  non compie a questo 
debito, 1’Austria o Napoli, tardi o tosto lo faranno. Egli non sa se l ’Au- 
slria  o Napoli lo faranuo per vista piu cattolica, ma sa che la Francia
lo fara sotto un aspetto p iu  liberale, che salvera meglio la liberta. Egli 
crede che il  papato deve finire, m a ei non inlende che finisca per mezzo 
della politica. Non vuole pel papato  F abbandono dei governi, dei re, 
delle repubb liche ; vuole semplicemente l’abbandono dei fedeli (*).

Poiijoalut:  Sapete voi, o signori, cio che erano le guerre  del sacer- 
dozio e dell’ im pero? Erano le guerre  della liberta contro 1’ oppressione 
tedesca, e la liberta era rappresen ta ta  dal papato. Senza 1’azione istorica del 
papato  in Italia, voi avreste visto da lungo tempo gli Austriaci padroni 
a lloma ed in Italia. L ’ intervenzione e un diritto e un dovere per 1’ Eu
ropa ,  non cattolica, ma cristiana. L ’ Europa  e tu t ta  interessata perche il 
capo della Cristianita sia libero.

Siate cerli che l’E u ro p a  non lasciera il Papa proscritto , il Papa de- 
caduto; siate certi che 1’Austria in terverra , vo rra  intervenire, e, siccome 
ha  qui una grande tradizione per la Francia , un grande, un glorioso do
vere per essa, spero che la F rancia  non fallira a questo dovere.

II sig. Bac  p ropone il seguente ordine del giorno perche le inter- 
pellanze abbiano una soluzione:

« L ’ Assemblea, persistendo nella sua dichiarazione del 2-4 maggio, 
passa all’ordine del giorno. »

II sig. Bac  sviluppa il perche del suo ordine del giorno, e mostra 
che le rivoluzioni rom ana c francese sono sorelle.

II sig. Jy l ie s  dice che non si puo separare  il temporale dallo spiri- 
lua le :  aggiunge che questa e questione, non solo rom ana , ma cattolica.

Molte v o c i : Ai vo ti!  ai voti!  l ’ordine del giorno.
II presidente: II sig. Bac r i l ira  il suo ordine del g iorno; non vi ha 

p iu  nulla a mettere ai voli. L ’ incidente e terminato.
I rappresen tan ti  lasciano tumultuosamente il loro posto. La  seduta e 

sciolla.
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5 Marzo.

ASSEMBLEA D E I  RAPPRESE1NTANTI 
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 4 .° m a r  so.

(Presidenza del c illadino Calucci.)

La seduta e aperta  alle ore 12 e 1;2.
Vicu lello il processo verbale del 28 febbraio.
II presidente:  Chi ha osservazioni da fare, lo dica.
11 rappresentanle S ir to r i:  L ’ emenda da me proposta  e votata  dal

l’ Assemblea, noa fu esattameute riferita nel processo verbale. La mia 
emenda era  q u e s ta : Le deliberazioni cominciano in  nome di Dio e del 
popolo; nel processo verbale sono oiamesse le due prime parole e vi sono 
sostituite invece le altre parole: I’a d u n a n za  it aperta.

Dietro a cio vien fatta dal segretario  la rettjficazione reiativa.
II presidente:  11 processo verbale e approvato. Ora proseguiremo la 

lettura del Regolamento.
La discussione cade sull’ articolo 66.
II rappresentante. Insom :  Mi pare che si potrebbero  ommettere nel 

paragrafo le parole » o quando tra ttas i  di determ inare  se 1’ Assemblea, 
intorno ad un dato argom ento , ritengasi abbastanza is tru i ta  » ,  essendo 
gia stato detto a ll’ articolo 63 chOj al casOj l’ Assemblea decide per  alzata 
e seduta.

II rappresentanle  L. P asin i:  Osservo che forse sa ra  delto che si 
voli per alzata e seduta in qualche altro articolo. Non mi opporre i  che 
fossero ommesse quelle parole, ma mi perm etto  di osservare  che 1’ a r t i
colo 66 e quasi un epilogo dei principali casi, ne’ quali si deve far uso 
del voto per  alzata e seduta, e deve servire di norm a alla presidenza.

II rappresentante Farit: Appunto bisognerebbe de te rm inare  che s ’ in- 
tenda per s im il i  casi, perche, come avverte il Pasini, non  sono tu t t i  i 
casi, ma sono i principali, ossia quelli che possono avvenire p iu  frequen- 
leiuente.

Come si procedera  se vi sa ra  contestazione, ossia come si decidera 
se un caso e simile o non e simile ad altro caso?

II rappresentante L . P as in i:  II rimedio e nelle ultimo parole dell’ar- 
t icolo: » Iu tu t t i  questi e simili casi 1’ Assemblea p ronuncia  per  a lza ta  e 
seduta; e se in taluno fosse chiesto da cinque almeno dei rappresen tan ti  
il voto secreto, l ’ Assemblea decide auche su questa  dom anda  per alzata 
e seduta. »

Se un caso non fosse a comprendcrsi t ra  i simili,, o sorgesse dub
bio, b isogna decidere per alzata e seduta se occorra  o no valersi del 
voto secreto, e la m aggioranza  cosi toglie l’ incertezza.

II presidente:  Se a ltri non dom anda la pa ro la ,  p o r ro  a ’ voti la  emen
da Insom, se tuttavia  insiste nella medesima.



11 rappresenlante Insom :  r i t i ra  l ’emenda, e l ’arlicolo e approvato.
Si p rende  a discuterc 1’ arlicolo 67.
11 rappresentante S i r to r i :  Gredo questo arlicolo affallo inutile, e 

domando che sia soppresso.
Non intendo con queslo menomare per nulla il voto d ’i e r i ; ma, 

considerali i paragrafi antecedeuti che circondano di lanla formalita ii 
decidere dell’ urgenza, che quindi rendono inutile affatlo quest’ ultima 
formali ta di votare 1’ u rgenza  per iserulinio secrelo, mi parrehbe doverlo 
sopprimere.

Nel paragrafo  43 e delto che, per  sostenere 1’urgenza , bisogna prima 
che si voli nell’Assemblea perche gli Ufficii o le Commissioni si riuni- 
scano per fare rapporto  sull’u rg e n z a ;  dopo falio il rapporto ,  1’Assemblea 
vota di nuovo la urgenza. Tulte queste formalita si adeuipiono p rim a di 
en lrare  nella discussione del merito della proposizione. Mi pare che una 
q uarta  formalita sulla urgenza non sia affatto necessaria, tanto p iu  che 
nell’ arlicolo votato o r  ora ci e il rimedio. Quando mai alcuni dei rap- 
presentanli credessero che il solo prendere in considerazione la urgenza 
l'osse d ’ im portanza pratica  somma,, mi pare che ci sarebbe rimedio, 
m entre cinque membri dell’ Assemblea potrebbero  domandare che anche 
su  quella si votasse a serutinio secreto.

Quindi domando che questo paragrafo  sia soppvesso; a ltrimenti ci 
saressimo fatto , direi, un idolo delle formalita, eccedendo quello che si 
p ra tica  in tu tte  le Assemblee. Credo che nessun paese sia piu tranquillo 
del n o s tro ;  nessun paese abbisogni di meno formalita  del no s tro ;  e tut
ta via si pongono formalita , di cui non si abbisogna in verun paese.

II rappresentante Avesani:  Se la formalita č inutile, puo restare 
perche non nociva. Se, d ’ altronde, la queslione di urgenza  e circondala 
da formalita , queslo prova la sua im portanza. E quindi si deve ritenere 
la massima del volo secreto anche per  le queslioni di urgenza.

II rappresentante S ir to r i :  Io non ho delto semplicemente che sia 
inulile e nociva, appunto  perche ogni formalita inutile e nociva, facendo 
p e rd e r  tempo, e piu ancora  pel caso di urgenza. Abbiamo tanto iuceppata 
la questione cbe, inceppandola ancora, sarebbe un controsenso della urgenza.

II rappresentante L. P asin i:  Nella mia qualita di re la tore , dovrei so
stenere l ’articolo 67 perche  l’osse ammcsso, e debbo poi d ichiarare insus- 
sistente Paccusa dala che sia insolita prescrizione nei Regolamenti delle 
Assemblee deliberanti la votazione a serutinio segreto  sulle questioni di 
u rgenza , perche , Io r ipeto  per la 20. volta, anche quest’articolo fu tra- 
dotto e preso dal Regolamento di u n ’a l tra  Assemblea di Europa. Non oslante, 
mi uniseo al Sirtori,  e dichiaro io pure che le prescrizioni dell’ultima li- 
nea dell’ art.  66 bastano, e che Par t .  67 puo essere soppresso. Queslo e 
mio parere individuale.

11 rappresentante avv. Bevenuti:  Come membro della Commissione, 
d ichiaro aneh’ io associarmi alla proposta  di sopprimere Part.  67.

II presidente:  Porro  dunque a 'v o t i  la emenda del rappresen tan te  Sir
tori ,  cioe la soppressione delParlicolo 67.

Segue la votazione per alzata e sedula e l’emenda e accolta.
Si discule Part. 68.
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II rappresentante S i r to r i :  Vorrei che questo articolo fosse compilato 
come ordinariam ente  si trova negli a ltri Regolamenti, cioe che si facesse 
prima la prova per alzata e seduta, poi la c o n tro p ro v a , alzandosi chi ri- 
cusa. Poi, se la prova e controprova riesce dubbia, vorrei che avesse luogo 
1’appello nominale sopra domanda di un detcrminato numero di rapp re
sentanti. Cosi si pratica nelle allre Assemblee. II presidenle ed i secre- 
tarii d ichiarano il risultato, ma non lo decidono, l ’Assemblea sola lo de
cide.

Di piu, faccio osservare che il risultato per alzata e sedula e sempre 
piu o meno dubbio, e puo sempre lasciare la m inoranza nel dubbio che
i secretarii od il presidente non abbiano contato esattamente, e non di- 
menlichiamo che qualche volta un solo voto puo decidere di una impor- 
tantissima questione.

Domando se la minoranza non debba essere assicurata  che non ci fu 
luogo (non dico mica ad una sorpresa, ad una soperchieria) ma ad un 
crrore involontario. Ora il modo di torlo non e che l’appello nominale.

P ropongo quindi la seguente emenda : « Quando FAssemblea delibe- 
rerž per alzata e seduta, il presidenle od i secretarii dichiarano il risul
tato della prova. Se anclie la controprova riesce dubbia, sulla domanda 
di 5 o -10 rappresentanli,  si fa una terza prova per appello nominale. «

II rappresentante Fare:  Trovo che la emenda del rappresen tan te  Sir
tori lascia sussistere una inesattezza di espressioni, ch’e corsa nell’ar t .  68, 
il quale dice, che la prova possa per  m aggior  s icu rezza  essere r ipetuta .  
Dov’ e detto possa, io direi deve. E poi leggc«i ivi: Se anche la seconda 
prova riesce dubbia , due segretarii parlono dalle estremita dell’emiciclo  
per computare i votij  col noverare uno i rappresentanti sorli in piedi, 
I'altro quelli r im a s t i  seduti.

Osservo che, in questo caso, se alcuno si fosse astenuto dal votare 
e volesse res tare  seduto tutte  due le volte, bisognerebbe che i contati a 
favore del no fossero contati tanto nella prova chc nella controprova. Se 
si volesse seguire il metodo diverso dcll’appello nominale, cosi insomnia, 
com’ e l’articoio 68, avrebbe bisogno di m aggior estensione.

II rappresentanle S ir to r i:  P roporrei (riconoscendo anche io la ine- 
sattezza delle espressioni), « dichiarano il r isu lta to  della prova e della 
contropova; « poi: « se anche ec. »

11 rappresentante L . P asin i:  Diro prima di tutto che la Commissione 
intese p e r  seconda prova la controprova.

II rappresentanle S ir to r i:  Potrebbe essere piu semplice, piu chiara.
11 rappresentante L .  P asin i:  Si puo soslituire la paro la  controprova  

a quella di seconda prova, cd in luogo del si pud  m etter si deve.
Non trovo pero di ammettere il principio che ci abbia ad essere, 

sempre e in ogni caso, prova e controprova.
II rappresenlante S ir to r i:  legge di nuovo la sua emenda.
II rappresentante L . P asin i:  Allora in ogni caso siamo obbligati alla 

controprova; io non credo cio necessario. Quando si fa il voto per alzata 
e seduta, e tu tta  l ’Assemblea si alza, non occorre controprova. Quando 
V|ene il caso dubbio, allora per m aggior sicurezza p o tra  essere ripe tu ta  

votazione; ma la ripetizionc e soverchia, quando tu t ta  l’Assemblea o
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quattro  quinti si alziuo iu favorc di una proposizione. Altrimenli faremo 
chc i rappresentanti  dcbbano muoversi due volte invece di una.

II rappresenlanle S i r lo r i :  Feci osservare al relatore che tulti quei- 
li, che non si alzano, potrebbero  rimanere seduli, non perche votano 
contro, ma perche si astengono dal votare. Allora la controprova sareb
be necessaria.

11 rappresentante L .  P a s i n i : Allora si fa la supposizione chc molti 
rappresen tan ti  si aslengano sempre dal vo to ; c questa supposizione non 
mi pare  certo a noi conveniente.

La controprova  si fa quando vi ha qualche dubbio, e solo in quel 
caso. Accetto chc invece del puo  si possa mettere il deve, ed ancora che, 
invece di dire : decidono il r isultato,  si dica, dichiarano il r isu l ta to ; ma 
non ammeltere il principio che si debba fare sempre prova e contro
prova.

II rappresentante Fare : Dimando permesso di Ieggere il paragrafo 
relativo del Regolamento belgio. ( E data le ttura , r ip rende):  II dire che la 
controprova non e necessaria, anzi che e inutile e nociva perche fa per
der tempo, credo 11011 abbia buon londamento, perche , se anche tutti 
dapprim a si levassero, il presidente invila poscia ad alzarsi chi tiene 
per  il no. E 1111 alfare di un decimo di minulo.

II rappresenlante L .  P a s in i : Quell’ articolo e fatto per un paese ove 
il sistema generale di votazione e diverso.

11 rappresentante Fare ; E vero, 111a queslo non toglie che, a part« 
tu tto  il resto del sistema, dove si t ra t ta  di alzata e di sedula, non sia 
naturale  che per determ inare  la sicurezza bisogna vedere prima chi si 
alzi per  il si, e poi quelli che si alzano per il no. Altrimenti, non si 
chiamerebbe p iu  per  alzata e seduta, ma solainente per alzata.

II presidente : P reghere i il rappresen tan te  S irtori a formulare ia sua 
emenda, e poi il rappresentante  Vare la sua sotlo emenda.

II rappresentanle S ir to r i  legge  la sua emenda concepita c o s i : 
« Quando l ’Assemblea delibera per alzata e sedula, il presidenle ed i se
g re ta r i i  dichiarano il r isu lta to  della prova e controprova. Se il risultato 
di queste riesce dubbio sulla dichiarazioue del presidente 0 sulla doman- 
da di dO rappresentanti ,  si fa un ’a ltra  prova  per  appello nominale. »

II presidente : Si pone ai voli 1’ emenda del rappresentan te  Sirtori.
II rappresentante R u f f in i :  Domando se ammettendo i principii del- 

1’ emenda, si am m etta  anche la licenza dell’ astenersi dal votare, contro 
la quale vorrei parlare.

II presidente  rilegge 1’emenda : Se alcuno non domanda la parola 
sopra l’emenda, che va a soslituire l’articolo, la metto ai voti.

II rappresentante L .  Pasini : F a ro  osservare soltanto che, nel no
stro  sistema, il volo p e r  alzala e seduta secondo le norme dell’ artico
lo 68, e applicabile alle sole quistioni d ’ordine e incidentali, come quel
le indicate dall’ arlicolo 66, non a quistioni d ’ im portanza, alle quali si 
riferisce l ’arlicolo letio dal Vare nel Regolamento del Relgio.

In conseguenza, mi parrcbbe che l 'articolo polesse rimanere come fu 
p roposto  dalla Commissione, m utate le parole che poco fa I10 ricordate, 
p meno la ultima parte  dell’cmenda Sirtori.
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II presidente:  II rappresenlante Sirtori fece I*art. G8 in modo lulto 
diverso, perche il suo arlicolo andrebbe a sosliluire interamente il 68. 
Quindi, se il rappresensante  L. Pasini propone una sotto-emenda, biso
gna che sia da lui formulata.

11 rappresentanle L . P a s in i :  Ritengo la prima par te  dell’ arlicolo 
del rappresen tan le  S ir to r i ;  poi aggiungo , com’e nel p roge llo  di Regola
mento : se il  r isultato di questo e dubbio, ec. ec.

II rappresentante S i r to r i :  Faccio osservare al rappresentan le  L. Pa
sini che col suo metodo s’ iucorre nell’ inconveniente di far credere che 
quelli, chc restano seduti, volino contro la proposizione, mentre potreb
bero asteuersi dal votare; che, di piu, lascierebbe dubbio nella minoran
za che alcuno dei segretarii  avesse erra to  nel num erare .

II rappresenlante L . P a s in i : Se ci fosse queslo dubbio, si farebbe 
il conto due voile ed inversamente. Credo che iaremino aitrimenti molti 
appelli nominali inulili. Inoltre, la nuinerazione fatta dai segretarii  dura 
un minuto al piii, e 1’ appello nominale ne dura molti.

II rappresentanle S i r to r i :  Cinque minuti al piii.
II rappresentante L .  P a s in i:  Si vedra in pratica se si o no saranno 

molli. Ripeto che il modo di votazione per alzata e seduta, non fu da 
noi proposto  che pei casi merainente di ordine incidentali, per  quelli in 
cui e quasi indifferente valersi di un metodo, p iu ltosto  che di un altro.

II rappresentante  S ir to r i:  II sig. Pasini dice che, nei casi di im
portanza sarebbe migliore il mio metodo, e che in quelli d ’ im portanza  
minore 1’ a ltro  metodo si puo adottare , quanlunque presenti qualche 
inconveniente.

Questo suo modo di rag ionare  sarebbe prova che il metodo da me 
proposlo e preferibile alF altro nelle quistioni interessanli. Ma fo osser
vare che, sotto questioni d ’ordine, si nascondono qualche volta questioni 
importantissime. Si t ra t ta ,  per esempio, di decidere dell’ordine del g ior
no sopra una proposizione di grande interesse, o di ammettere  prima 
una che u n ’ a ltra  p roposizione; e il dare la preferenza ad una questione 
sopra un’altra , e pure queslione di ordine delle piu im portan ti ,  e tale 
da m eritare  chc non rim auga dubbio veruno circa il r isultato della vo
tazione.

II rappresentante L .  P a s i n i : Domando che sia posta  ai voti la mia 
sub-emenda.

II presidente:  Si po rra  ai voti la massima se ogni volta, anche non 
essendovi dubbio nel primo sperimeuto, si debba passare  alia contro
prova.

II rappresentante S ir to r i:  II caso di dubbio, appunto , non puo es
sere mai escluso, perche taluno potra  sempre dire : tu tt i  quelli che ri-  
masero seduli si astennero dal votare.

II rappresentante Fare : La formula deve essere divisa, se alcuno
lo domanda.

II rappresentante Avesani:  Appunto perche complessa, domando che 
sia divisa.

II presidente:  Porrem o a voti la p rim a parte  del paragrafo  : Che 
quando  / ’Assemblea decide per a lza ta  e seduta, il  presidente  e i secr“ta-
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r i i  d ichiarano il  r isu lta to  della prova e controprova. La emenda sia 
nell’ agg iun ta  e controprova, perche in questo modo si va a rcndere 
necessaria la controprova.

II rappresentanle S ir to r i:  Perđoni l ’Assemblea, se aggiungo brevi 
parole. Mi sovviene d ’nna ragione, che non avevo detla prima. Qualche 
volta succede che, dat modo di formulare la questione, tutti i rappre- 
seutanti noa abbiauo bene inteso la proposizione, e per conseguenza si 
levino per appoggiare  una proposta per mala inlelligenza. A queslo in- 
conveniente si r imedia nella controprova, perche il presidente posa di 
nuovo la quistione, e domanda che ehi vota contro, si alzi.

Anche per questa ragione, mantengo la necessila della controprova.
II rappresentante Avesani: Se alcuno dubitasse dell’esatlezza della 

formula proposta  alla votazione, allora si proponga a ltra  formula.
II rappresentante S i r t o r i : Non per mancanza di csattezza della for

mula, p roposta  dal presidente, sibbene qualche volta, per mancanza d’ un 
membro dell’Asseinblea, e qualche a ltra  volta per un senso dato alle pa
role del presidente iu diverso modo da varii individui, o per parole non 
intese, succede questa necessita.

II rappresentante Avesani: Dunque, in quesli casi, il zelo di un rap
presentante  non manehera mai.

II rappresenlante P a s i n i : Non si puo deliberare sull’emenda, come 
propone i l '  rappresen tan te  Avesani. Bisogna dire : Quando I'Assemblea 
delibera per  a lza ta  e seduta, il presidente e i secretarii d ichiarano il 
risulta to  della prova e della controprova, come propone il rappresentan
te S i r lo r i : ovvero bisogna dire il presidente  e i secretarii d ichiarano il 
risu lta to  della prova e della controprova che sopra u n  caso dubbio,  ecc.

L ’emenda Sirtori e quella Avesani hanno un senso ben diverso.
II rappresentante E rrera :  M ette re i : « 6 in facolta di qualunque rap

presenlante  dom andare la controprova. »
II rappresentante S ir to r i :  Allora bisognerebbe che un rappresenlan

te qualche volta si esponesse ad annoiare l ’Assemblea o Ia maggioranza, 
alle quali il r isultato sembri s icuro. Se alcuno ha il dubbio, non biso
gna esporlo ad annoiare la m agg ioranza , che non crede necessaria la 
controprova. Bisogna chc il Regolamento provveda a lu lto , e 11011 che 
lasci mi sitfatto argom ento  all’a rb itr io  od allo zelo dell’ individuo.

II rappresentante Avesani:  Domando la divisione della proposizione 
S ir tori ,  che 6 complessa. Si ponga ai voti la p rim a parte della sua pro- 
posizione.

II rappresentante S ir lor i:  Gonsento alla divisione della proposiz ione,  
corne disse ii rappresen tan te  Avesani.

Posta a ’ voti, la prima parle  e ammessa.
Segue la votazione sulla seconda parte. La prova riesce dubbia. Si 

fa la controprova, e questa pure riesce d u b b ia ;  onde si passa ali’ appel
lo nominale.

11 presidente: Rilevatosi il r isu lta to  della votazione, 1’ emenda viene 
accolla anche nella seconda parle.

II rappresenlante Fare : Gredo che sa ra  bene inteso che r i m a n g a n o  
quelle parole : nessuno potra  otlenere la parola  fra due prove.
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II rappresentante U u f j in i : Senza dubbio resteranno. ( Foci a ff ir
mative. )

Si legge P articolo 09.
II rappresentante S ir to r i :  II voto precedente annulla  ques t’ arlicolo.
II rappresentante L. P asin i:  L ’arlicolo 69, per la innppellabilita ac- 

cordata al presidente, e riferibile alia sola prima p a r te  del pa rag ra lo  G8. 
L ’articolo dovrebbe conservarsi.

II rappresentante Pare:  Non e la decisione del presidente, ne dei 
secretarii, ma quello degli a ltr i  420 rappresentan li ,  clie sara  inappel- 
labile.

II presidente:  Pongo dunque ai voli F emenda proposta  di soppri- 
mere 1’ arlicolo.

L ’ articolo e scarlato.
II secretario  passa a leggere gli articoli 70 e 74 che sono ap

provati.
Segue la le ttura  dell’ arlicolo 72.
11 rappresentante G. R u f f i n i : Questo principio di astenersi dal vo

tare mi pare iu contraddizione colla posizione di un rappresentante  che 
ha m andato, e qui siede, per decidere i destini del paese, e i suoi afTa- 
ri. II rappresen tan te  deve assolutamente avere un’opinione. Faccio osser- 
vare che il Regolamento previde il caso, in cui uu rappresentanle  nou 
si trovi abbastanza istruito , e l ’Assemblea gli accorda la facolta di do- 
maudare la parola contro la chiusura della discussione.

C’ e u n ’ a ltra  guarentig ia , ed e che, se il presidente non e ben cer
to che la quistione sia esaurita , domanda all’Assemblea se si trova istrui- 
ta abbastanza. Dunque mi pare caso assai ra ro  che un rappresentante  non 
sia is tru ito  a sullicienza per dare il suo voto.

D ’ altronde, come possiamo noi, mandali a deliberare, accordarci la 
facolta di non dichiararci ?

Propongo  la seguente em enda: « Ogni rappresentan te , il quale pre- 
sente alla deliberazione, si astiene dal votare, dovra, sopra  iiiterpellanza 
del presidente, esporre  i motivi del suo rifiuto. »

Avverto, p rim a di deporre questa formula, che allre pratiehe in altri 
Parlamenti si usano molto piu severe, nelle cui conclusioni non assento.

nsa in qualche luogo chiamare il rappresentante che si rifiuta, a dire
1 motivi del suo rifiuto. L’Assemblea esamina, e in te rroga ta  dal presidente, 
decide se le accetta. Se non le accetta, il suo voto viene ascritto a quelli 
della m aggioranza . Nou posso vincolare nessuno a votare in un modo piu 
che nell’altro .

Oltre a cio, vi sarebbe un caso, piu difficile a nascere, ma p u r  pos- 
sibile, vale a dire che FAssemblea potrebbe trovarsi  divisa iu parti  eguali. 
A (pi ale si dovra aserivere il voto di quegli che si astenue?

Domandcrei che quello che non vota dicesse il perche; e nelle cir- .  
c°slanze di parila  abbia il carico di dare il suo volo, e non di stare 
sedulo pe r  motivi forse non piausibili, e con volonta certo cattiva fare 
che non si voti, e noil passi la proposta.

L ’opinione deve essere franca, e chi non sa decidere, pud e deve 
domandare di essere islruilo . (App lausi . )

T. vi. 23
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II presidente:  Se nessuno domanda la parola , pongo ai voti la emenda 
Ruffini.

La emenda viene accolta.
Si procede alia le t tu ra  dei §§ 73, 74, 75, 7G, che vengono appro

v a l .  Dopo, si legge P a r t .  77.
II rappresentante S ir to r i:  Fare i u u ’ aggiunta  al paragrafo 77. Invece 

della parola decreti s p roporre i  la parola  deliberazioni  ̂  ch’ e piu generale; 
e di piii, siccome abbiamo votato ieri che le deliberazioni cominciassero 
in nome di Dio e del popolo, vorrei pure che fossero pubbiicate coll’ ia- 
testazione in  nome di Dio e del popolo.

II rappresentanle L .  P as in i:  Domando al Sirtori cosa intenda sotto 
questa parola deliberazioni.

II rappresentante S ir to r i :  Ogni votazione dell’ Assemblea e una de
iiberazione.

II rappresentante L .  P a s in i:  L ’Assemblea tiene ogni giorno le sue 
adunanze, prende delle deliberazioni ogni g iorno, ma non ogni giorno 
puo far dei decreti. II senso dell’ articolo 77 e relativo a decreti o nuove 
le g g i ;  per le quali essa si r iserva il diri t to  che sieno immediatamente 
inserite nella G a z z e t ta  ufficiale , senza alcuna ingerenza del potere ese
cutivo. Ma P a ltra  parola deliberazioni  e di uu senso un p o ’ indeterraina- 
to ,  ed io non 1’ adolterei  mai.

II rappresentante S ir to r i :  Convengo in parte  nelle osservazioni del 
s ig. Pasini, ma si deve osservare che la paro la  decreti e troppo  esclusiva.

II rappresentante Canella:  Allora si potrebbe aggiuugere  leggi e 
decreti.

L ’emenda, cosi form ulata , č adottata.
II presidente: Ora si passa alla votazione dell’intero Capitolo settimo. 

Chi lo adotta si levi.
II Capitolo 7. e adotta to .
Quindi si procede alla le ttu ra  del Capitolo 8. per  intiero, e poscia 

si rinnova quella dell’ articolo 78, ch’ e rettificato, sopra proposta  del re
la tore , come segue ed approva to :

a Art. 78. —• I processi verbali della elezione dei rappresentanti, 
insieme co’ documenti giustificativi, sono r ipa r t i t i  fra le Sezioni, secondo
il numero ordinale de’ circondarii elettorali, e le elezioni di ogni circon
dario  sono esaminate da altrettante Commissioni di cinque membri, for
m ate  in ciascuna Sezione per estrazione a sorte. »

Quindi si procede alia le t tu ra  degli artieoli 79, 80 , 81, 82 , 83, e 
sorge discussione su ll’ articolo 83 per  le p a ro le :  nessun rappresentante 
pud assentarsi senza u n  c<>ngedo dell’ Assemblea. Ritenuto che anche ai 
rappresen tan li  dei c ircondarii esterni corra  l’obbligo di rim anere in Ve
nezia nei periodi di tempo, ne’quali l ’Assemblea tiene pubbliche adunan
ze, o si raccoglie nelle Sezioni e Commissioni, si propone di sostituire 
alla parola  a s s e n t a r s i che dava luogo a qualche dubbiezza, le parole 
rnancare alle adunanze .  L ’articolo 83, cosi r iformato, si adotta in unione 
ai precedenti.

Si legge quindi Partico lo  84, ch’e ammesso. Riletto 1’ intiero Capi- 
lolo 8., e parimente approvato.
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Si procede alla lettura dell’ulliino Capitolo. L ’art .  85 b ammesso. 
All’ art .  8C, il rappresentante S ir lo r i  propone un’agg iunta  sulla slampa 
dei proccssi verbali delle adunanze dell’Assemblea, da d istribuirsi ai rap- 
p rescntanti;  ma, sopra  osservazione che talc agg iun ta  non sarebbe da 
farsi al detto articolo, esso res ta  approvato secondo il p rogetto ,  come 
l’intero Capitolo.

F inita  la discussione degli artieoli, il rappresentante iMinotlo propone 
una diversa distribuzione de’ Capitoli del Regolamento; ma, dopo brevi 
osservazioni, la rit ira .

L ’ intero Regolamento e posto a’ voti, ed approva to ;  e si d i  1’inca
rico ai segretarii ,  d ’accordo col relatore, di curarne 1’ ordinamento e Ia 
sollecila pubblicazione, giusla le riforme introdottevi dall’Assemblea.

Poscia si procede, secondo 1’ articolo 5., alia elezione dei due que
stori de ll’Assemblea; e dallo spoglio delle schede risullano eletti i rap 
presentanti

Pasini Lodovico, con v o c i ............................................ 80
Giustinian G ia m b a t t i s t a .................................................. 38

11 presidente : Ora dobbiamo passare alia nomina della Commissione, 
che deve proporre  le liste per le Commissioni perm anen t^  secondo 1’ ar
ticolo 25  del Regolamento.

L’Assemblea e invitata a nominare colle schede cinque rappresen- 
tanti, che dovranno proporre le liste dei nomi, da essi creduti idonci a 
comporre ciascuna delle quattro Commissioni.

Dallo spoglio delle schede, risultano eletti i rappresentanti:
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Mainardi Fabio, con v o c i ............................................50
Benvenuti B a r to lo m m e o .................................................. 50
Pasini Lodovico .............................................................. 44
Vare Gio. B a t t i s ta .............................................................. 57
Minotto G i o v a n n i .............................................................. 57

La Commissione e incaricata di compilare e d is t r ib u te  domani sera 
le liste, per far le nomine nell’adunanza del giorno 5.

Poscia si fa l’estrazione a sorte dei nomi per coslituire le tre Se
zioni, ciascuna delle quali procedera parimenti il giorno 5, e prima della 
pubblica adunanza, alia nomina del respcttivo presidente e segretario.

II presidente  invita il relatore della Commissione incaricata dell’esame, 
sulla questione delFindennizzo ai deputati, a Ieggere il suo rapporto .

II rappresentante De Giorgi,  dopo esaminate le condizioni nostre, 
espone nel suo rapporto  che la Commissione devenne alle seguenti con
clusioni :

1. Ai rappresentanti dei circondarii 9 ., 10 .,  11., 12., che nou sono 
*labilmente domiciliati in Venezia o Murano, e concedula a titolo di ri- 
sarcimento di spese, l’ indennila di lire correnti 9 per ogni giorno di per- 
nianenza in Venezia, resa necessaria dall’ adempimenlo degli obblighi di 
rappresentanti,

2. L ’iudennita sara corrisposta a carico dello stato dalle autorita 
comunali dei circondarii rispettivi, alle quali i rappresentanti esibiranno 
hi nota dei giorni di permanenzn, da essere poi trasmessa alla presidenza 
dell’Assemblea.



Dopo una discussione sulla cifra proposta  per l 'indennita , che il 
rappresentanle C. A lberti  avrebbe voluto ridotta  a lire sei, il che non e 
ndoltato, ed alcune osservazioni del rappresentanle Renier  su quelli chc 
uniscono funzioni pubbliche al mandato di rappresentante, le conclusioni 
della Commissione sono poste ai voti, a scrutinio segreto, ed approvate 
eon voti favorevoli -43, contrarii  2 8 ;  essendosi astenuti dal votare, come 
jnteressati nella questione, i rappresen tan ti  di Chioggia, Arrigoni, Chioz- 
zotto, Gierini, e Lisatti Domenico.

11 presidenle  legge quindi 1’ordine del giorno per la sessione del 3 
m arzo.

La seduta e sciolta a ore 5 e 4;2 pomeridiane.

Sessione del 3.

Alle ore 4 1 antimeridiane vi fu riunione delle Sezioni per  la nomina 
dei respcttivi presidenti e segretarii .

Furono e le t t i :
I. Sez ione : Benvenuti Bartolommeo, presidente. — Benvenuti Adolfo, 

segretario.
II. Sezione: Pasini Lodovico, presidente. —  De Giorgi, segretario.
III. Sezione: Tommaseo Nicolo presidente. —  Insom, segretario.

(Presidenza del c ittadino Calucci.)

L a seduta pubblica e aperta  alle ore  42  e 4;2.
Si da le ttu ra  del processo verbale, ch’ e approvato.
II presidente: La Commissione dei cinque ha ieri distribuita  la sua 

lista per  la nomina delle Commissioni permanenti, da istituirsi giusta 
1’ articolo 23  del Regolamento. A tenore dell’ a ltro articolo 25, invito 
quindi i rappresen tan ti  a dare per  ischede gli 44 nomi, che costituiranno 
la Commissione prim a, cioe quella di gue rra  e marina.

Fatto  lo spoglio, r isu ltarono nominati membri della Commissione di
g u erra  e m a n n a :

Rizzardi con v o c i ...................................... . . . .  98
M a z z u c c h e l l i ............................................ . . . .  97
M o r a n d i ......................................................... . . . .  96
Baldisserotto F r a n c e s c o ......................... . . . .  95
C a v a l l e l t o .................................................. . . . .  94
Casoni ......................................................... . . . .  79
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II presidente:  P rim a di proseguire 1’ordine del g iorno , devo fare co- 
niunicazione all’ Assemblea del seguente messaggio del Governo.

« Al cittadino presidente dell’Assemblea dei rappresentanli  dello stato 
di Venezia.

« Dal Governo provvisorio} il  2 m a rso  1849.

« Stanzialo dall’Assemblea il proprio  Regolamento, stabilite le Se- 
« zioni, e nominate le Commissioni permanenti, repuliam o cessata la causa,
* che indusse l’Assemblea, nella sua tornata  del 17 febbraio, a conferirci
* provvisoriamente il potere esecutivo.

« Noi dichiariamo pertanto di esser p ron li  a deporre  l’au lorita  nelle
* niaui di quelli, a cui i rappresentanli  del popolo la vorranno trasmet-



« tere, e vi p reghiam o, cilladino presidente, di comunicare all'Assemblea 
« questa nostra  dichiarazioue.

(  MANIN.
Sott. 1 GRAZIANI C. A.

( G. B. CAVEDALIS. »

A Iume dell’Assemblea, credo avvertire una cosa cbe puo avere re- 
lazione, in certo modo, con questo m essagg io ; cioe, che fu deposta sul 
banco della presidenza una proposizione del rappresentante Ferrari-Bravo 
che po tra  form ar materia del primo ordine del giorno. Ed e:

Proposizione a l l '  Assemblea, prodotta dal rappresentante Ferrari-Bravo.

« L ’Assemblea demanda ad una Commissione di nove individui, da 
« eleggersi nel suo seno per ischede secrete, ed a m aggioranza relativa 
« di voti, di occuparsi incessantemente degli studii necessarii sulla com- 
« pilazione di uno Statuto provvisorio, il quale, fino alio stabilimento 
« de’ nostri destini politici, assicurato il godimento di tutte  le liberta e 
« guarentig ie  fondamentali, secondo il principio democratico, determini 
« le forme, l ’organismo ed i mezzi del nostro interno reggimento, nell’e- 
« sercizio dei poteri legislativo ed eseculivo, non che i doveri ed i diritti 
« de’ cittadini, in conformita ai bisogni ed alle condizioni altuali dello stato.

« L ’Assemblea rimette al prudente arbitrio  della Commissione eletta 
« di consultarla, o no; previamcnte alia compilazione, sulle massime fon- 
« damentali del progetto  di talc Statuto, da sottoporsi poi alia discussione 
« e deiiberazione, secondo le prescrizioni dell’ interno Regolamento. »

Proseguendo nell’ordine del g iorno, abbiamo la presa in considcra- 
zione della p roposta  Benvenuti, che » le qua ttro  Commissioni sieno inca- 
r icate , ciascuna in quanto r ig u a rd a  le materie loro a t t r ib u i te :

» a) di rivedere il resoconto delle finanze, presentato dal Governo 
e di fare rap p o r to  all’Assemblea.

<* b) di p ropo rre  i risparm ii da in trodursi nei vari ram i dell’am- 
ministrazione.

» I presidenti delle qua ttro  Commissioni ed il presidente dell’Assem- 
blea invigileranno alla completa distribuzione delle partite  comprese nel
resoconto. »

Seguendo il Regolamento, la presa in considerazione dev’ essere vo- 
ta ta  per iscrutinio segreto. Se l’avvocato Benvenuti vuol dare schiarimenti 
sulla proposta, puo farlo, purche siano brevi. Altrimenti, si passera alia 
votazione.

II rappresentante Benvenuti:  II solo schiarimento, che credo neces
sario, consiste in cio che, giusta quanto fu da me scritto nella mia mo
zione, ciascuna delle qua ttro  Commissioni deve occuparsi della revisione 
dei conti e di suggerire  riforme in cio che r iguarda  le materie a lei as- 
segnate. Siccome peraltro potrebbe accadere chc alcune partite  del reso
conto restassero ommcsse, per non appartenere  bene ne all’ una ne all’al- 
t r a  di quesle Commissioni, e quindi potesse insorgere questione , cosi
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avcvo fatto anche un* aggiunta , che i cjualtro presiđcnti delie qualtro  
Commissioni, uniti al presidente dell’ Assemblea generale, proveggano ap
punto perche tutte  le partite  del resoconto sieno completamenle distri- 
buite.

10 credo che la proposla  non abbisogni di u lteriori schiarimenti, 
perche lu lt i  iutendono che, dato un conto, deve essere rivisto, e che im
porta assai di esaminare cio che si e fatto in addietro , allo scopo di 
approfittare in avvenire dell’ esperienza, ed introdurre quelle riforme, che 
sono necessarie per il bene della nostra  causa; perche tu tti  souo persuasi 
che P in trodurre  cconomie sia vero e precipuo mezzo di salvare la no
slra citta.

11 pres iden le : Passeremo alla  presa in considerazione per voto se
greto. (Fiene approvata.)

Volata la presa in considerazione, fa di mestieri di votare Ia tras
missione alle Commissioni; e questa  votazione si dee fare per alzata e 
seduta.

11 rappresentante L . P as in i:  Domando la parola. Vorrei solamente 
sapere se vogliono trasm etterla  ora  a tu tte  le qua ttro  Commissioni, o a 
tre  soltanto, lasciando fuori quella di legislazione civile e penale.

II presidente:  La proposta  dice: alle quattro  Commissioni.
II rappresentante L . Pasini:  Lascio in facolta del proponenle stabilire, 

se vuole che sieno trasmesse alle quattro  Commissioni, od a tre soltanto.
11 rappresentante Benvenuti:  Resta ora  a sapere, se si da esecuzione 

alla proposla , o se deve correre Ia tratila p rescritta  dal Regolamento.
Ritenuto di prendere  in considerazione una proposta , conviene deli

berare  su quella. Per deliberare, e necessario che sia rimessa alle Com
missioni competenti tu tte , od alle Sezioni. Questa pratica, prima di tu tto , 
e necessaria, e, falto questo, l’ Assemblea decidera allora se intende de- 
mandare alle qua ttro  Commissioni l’esame del resoconto.

Questa e la tratila lunghissima, alia quale siamo obbligali dal Rego
lamento.

II rappresenlante L .  P asin i;  E verissimo quello che disse il rapp re
sentante Benvenuti, che adesso bisogna demandare all’esame delle Sezioni, 
o delle Commissioni permanenti o speciali la sua proposta , per averne 
rapporto ,  non sulla presa in considerazione, ma sul merito.

Osservo pero che il rappresentanle  Benvenuti stesso ha ehiesto che 
la sua proposta  fosse demandata^ all’esame delle quattro  Commissioni 
permanenti, ed aggiunse che questo non dee seguire di regola. Ma cias
cuno e liberissimo di fare la proposta  in tal modo, e PAssemblea do- 
vrebbe mandare la p roposta  alle Sezioni, le quali potrebbero nominare 
una Commissione speciale, che poi farebbe rapporto  all’Assemblea, e le 
p roporrebbe il rinvio della p roposta  Benvenuti alle qua ttro  Commissioni 
permanenli, od a tre soltanto. Ovvero PAssemblea potrebbe mandare tu lla  
bitera la proposta  ad una sola Commissione, od anche e leggere  una Com- 
niissione speciale per  l’esame della proposla Benvenuti.

Ritengo che l’Assemblea possa mandare questa proposta  a piu di una 
Commissione permanente, perche non č dello che si debba mandare ad 
una sola, e tra ttas i  di una p roposla  che, secondo il voto del proponente ,
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iu leressa  Ire o quatlro  Commissioni permanenti. L’ Assemblea potrebbe 
n iandarla  a tutte quattro  sino da questo momento.

10 proponeva adunque cbe si mandasse a tre soltanto; ma non mi 
oppongo , che si mandi a tu tte  qua tlro ,  se meglio, e nel dubbio, non si 
vuol mandare priina alle Sezioni.

11 presidente  propone la trasmissione della proposta Benvenuti alle 
Sezioni. E adottata per alzata e seduta.

II presidente:  Adesso e da votare per iscrulinio secreto sull’ altra 
p roposla  dello stesso Benvenuti: « che le pelizioni presenlate all’ Assem
blea, e tu tt i  gli annessi documenti, sien esenti da tassa di bollo. »

(Anche questa e presa in considerazione.)
Propongo all’ Assemblea, se voglia trasrnettcre la p roposta  perche ne 

faccia rapporto  alia Commissione F in a n se .  Si voti per alzata e sedula.
(L ’ Assemblea adotta.)
Invito il rappresen tan te  Tommaseo a Ieggere il suo rapporto .
II rappresentante Tommaseo  legge il seguente rapporto :

II dovere, o cittadini, esporvi da questo luogo cio che spelta all’ in
carico da me avuto presso la repubblica di Francia , mi sgomenla, per
che in questa sala, piena d ’ alte memorie^ mi par vedere ascollalrici e 
giudici le ombre di que’ grandi politici, le cui relazioni sopra gli stati 
ove andavano ambasciatori, compongono una raccolla ch’ e delle piu mi- 
rabili  opere del senno umano. Inviato di citta debole e nobiimentc inen- 
diea, io non posso palesare ogni cosa. Al mio presente r itegno supplisca, 
o cittadini, 1’ intelligenza vos tra ;  col tempo suppliranno i docuincnti eh ’ io 
serbo, e la prova degli avvenimenti prossimi ad accadere, ch ’ io ho pre- 
sentiti. Non mi sia in terdetto  per a ltro  alia esposizione de’ fatti aggiun- 
gere qualche giudizio mio, come cittadino privato ; giudizio, il cui tenore 
ve rra  per  se stesso dal linguaggio  ufficiale ad evidentemente distinguersi.

Innanzi ch ’ io chiedessi soccorso per Venezia alla F rancia , il ministro 
Bastide aveva gia , nella lettera che sentiste, risposto parole di cordiale 
rifiuto. E molti Italiani da quasi un mese vcnivauo domandando soccorso, 
inviati da c itta , da governi, di lor p roprio  moto, domandandolo o super- 
bamente o con im p o r tu n i ta ;  domandando in nome di coloro stessi che 
p e r  p iu  mesi 1’avevano rifiutato. 1 Francesi trepidanti della guerra  in ter
na, scarsi di danaro , non vogliosi di tra rs i  addosso le armi di tu tta  
quanta  1’E uropa ,  avevano a non soccorrerci cagione le nostre sconfilte, 
le nostre discordie, e il non sapere per chi verrebbero a combattere, se 
per  re o per repubb lica ; se da ultimo non sarebbe per essere odiati e 
combattuti da quegli stessi che ora  invocavano aiuto. Tulte le voci sparse 
d ’ intervento eran false: le mezze promesse, che taluni parevano aver ri- 
cevute da’ ministri, frantese. In questa condizione di cose io toccai il suolo 
di F rancia . E prim a ancora di toccarlo, p regai 1’ inviato francese c h 'e r a  
in F irenze, sig. Benoit de Ghampy, che volesse mandare per telegrafo a 
P ar ig i  1’ annunzio delle strette  in cui si trovava Venezia. Egli molto uma- 
nam ente  Io fece, ed allora fu dato 1’ ordine a due altri legni di andare 
nelle acque dell’ Adriatico; allora, dico, non prim a, siccome dimostrano 
gli annunzii d e ’ giornali, e il tempo speso da’ legni a venire. Vedendo
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im possib le  in quell ' istanle la gue rra ,  nelle mie seguenti domande c '  
quella troppo  iudeterminata e tem uta parola intervento,  e inn ai in qi 
termini I’ assunto m io : l ib e r a r e  Venezia dal blocco, d im ostra ie  c e ran 
ha cura  di noi, mandare uffiziali che, venendo spontaneamente, non aes- 
sero prelesto  a richiamo degli altri po ten ta ti ;  e quanto all in ero paese 
loinbardo-veneto, non permetlere clie le sorti  dell’ una parte  sien0 1 
1’ a ltra  divise per modo che una sia Italia, Austria 1 altra . Pareva  c 
domande, moderate cosi, fossero bene accolte, che le cose e cue o 
fossero con alquanto piu d ’ equita giudicate. A cio giovarono pnmier* 
niente il generoso resistere di Venezia, poi le nolizie per  mio mezzo i- 
(use delle cose falte da Venezia e d a ’ Veneli;  nolizie che non so o n*ai1 
cavauo ma erano a danno nostro falsate da uomini autorevo i, ere u i 
a’ nostri nemici. ,

Se non che certe mediazioni im portuue , e la divulgazione i cei e 
promcsse, che fu smeulita da’ falti, mettendo un impaccio ai ministri Iran- 
cesi i quali n ’ ebbero dall’ Inghilterra  doglianze, nocquero gravemen e. 
sebbene il sig. Bastide con sua lettera cortese mi diinostrasse di ere eie 
che la colpa di tali iudiscrelezze e ra  d ’ altri che mia, non poteva co es o 
coutratlempo non rendere piu guard inghi i m inistri e il mio u! izio piu 
duro. Ne’ patimenti dell’ animo ch’ io sostenni per amore di quesla cara  
citta, ne ii avrei certamenle per mio proprio  ulile sostenuti, speio i 
avere osservato gelosamente quant’ era debito alia vostra d ignita , citta 1- 
ni, e alla mia. Ne lasciai correre parola  irriverente o pregiudicevo e a 
Venezia, ch ’ io non rispondessi con quella franchezza che piace alia na
zione francese, e che agguaglin i miseri ai fortunati.  Tale linguaggio, t  
l’ aiuto d ’ uomini repu ta l i ,  e quel poco d ’au to r i ta  che mi veniva dal nome, 
resero meno intollerabile la mia condizione, alla quale pero fin da p u m i 
del seltembre pregai d ’ esser tolto. Nou pertan lo  ris te tti  dall o pe ia ie  
tu t l ’ i di senza posa inlino all’ estrcmo. .

Io chiedevo chc Francia, non immcmore di quegli anni lontani 
quando Venezia prestava a lei le sue navi, prestasse a Venezia tan e 
(idle p roprie  che la riconoscenza d e ’ mari liberali e della fugata caies m 
si dovesse a lei sols. E  questo, tan to  piu, clie i ministri non intendevano 
nttribuire validita all’ armislizio dell’ agoslo. Giacche, ragionavo io, e- 
nezia non dee essere in ta tta  iu forza di un patio  sciagurato , dee essere 
in forza do’ sacrosanti d ir i t l i  dell’ unianita, i quali spetta alia F rancia  n -  
vendicare. E pero quando i legni francesi o si allontanarono per  a cun 
tempo, o, presenli, laseiarono legni nostri, innocui, andar preda a ne- 
mico, le nostre  modesle doglianze, sorrelte  dalla buona disposizione ui 
<{ue’ ministri , im pelrarono che il divieto di F rancia  diventasse un po piu  
elficace di prim a. E gia  quando pensate a Messina, intenderete come > e- 
nezia debba essere rieonoscente di quella cura clie si prese Francia  i 
lei. E quando saprele che nel mese d ’ agosto, non solamente Venezia e 
Lombardia e il Piemonte e Sicilia invocarono gli a iu ti  francesi, ma 
I’io IX stesso con ieltera di sua mano chiedeva indarno al generale Ca- 
vaignac de’ milili della repubbliea, non vi farete piu meraviglia che Ve
nezia non sia stata ne’ suoi desiderii piu pienamente esaudita. E pu ie ,  
timtu il genera l Gavaignac quanto il ministro Bastide si dicevano lerun
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di volere sgom bra d ’ Austriaci l’ltalia. Io non cessavo di raminentare che 
sola Venezia impedisce al nemico di profferire quella crudele parola, che 
la freinere P um anita  e la ragione, dico il fatto cornpiuto; di rammentare 
come il tempo sia il nostro  assediatore piu trem endo; di p regare  non 
fosse assalita la fortezza di Osopo, cara a noi come piccolo nido d ’ una 
grande speranza, a ’ Francesi poco im portante , come a flotta di grandi 
vascelli la harchetta  d ’ un povero pescatore.

lo non potevo certamente persuadere a ’ Francesi che per  amor di 
Venezia mutassero i loro portamenti politici, quando non li mutavano 
per  utile p ro p r io ;  che approfittassero delle fughe imperiali e dei moli di 
Vienna per far sentire la voce a p ro ’ dell’ Italia, invece d ’ aspettare che 
l ’ Austria si ricomponesse per avere uomini titolati con cui pa lleggiare . 
M’ ingegnavo bene di far manifesto come le utilita della Francia fossero 
indivisibili dalle nostre, e comuni i pericoli:  come quel che spostava e 
agitava la Francia  fosse il rovinoso dispendio, richiesto dalla continua 
minaccia della g u e r ra :  com’ ella non possa scemare i suoi armamenli ne 
a ssicurare  il suo credito senza pacificare 1’ Italia, II r idurre  col Gobden 
la questione della guerra  e della pace europea a questione di r isparm io, 
e’, mi perdoni il degno uomo, soverchia semplicita, qual suoi essere il 
soverchio accorgimento. Disarmarsi tulti i re quando i popoli sono a r
mati pei loro o veri o ideali diritli ,  cessar dalla guerra  per porre limite 
alle spese, non p e r  po rre  limite alle ingiustizic, e speranza vana, e coin- 
puto  meschino, umanita dispietata. Seminate la giustizia, e raccogliercte 
la p a c e ;  donate la liberta, e avrete in cambio ricchezza.

Io dimostravo a ’ Francesi come falsamente c! incolpasse il Radetzky 
dell’ avere prim i noi fatto atti ostili contro i legni e le milizie assedianli; 
come, qu an d ’anco avessimo tentato respingerle  per difenderci dalla care- 
stia , non s ’usciva pero d a ’ limiti di giusta difesa, giacche F Austriaco ci 
muove piu grave assalto di tu tti  affamandoci. Godesta distinzione delle 
ostilita  dirette dalle indirette, io m ’ ingegnai di combaltere anco nell’ opi
nione dell’ am basciator d ’Ingh ilte rra ,  il quale, come conoscente l’ lta lia  e 
possidente in Italia, promise d’ aggiungere  le sue raccomandazioni accioc- 
che fosse intanto r isparm iata  Venezia. E queste cose richiesero certamente 
Ing h i l te r ra  con Francia, tu ltoche negasse il Radetzky che F rancia  c In- 
g h il te r ra  ne facessero parola , cavillando forse sui termini p iu  o meno 
im periosi di siffalta richiesta.

Ma, per  to rnare  piu segnatamente alla F rancia , siccome essa ci ha 
d im ostrato  coll’invio de’primi legni il suo buon volere, cosi innanzi la 
partenza  mia ha promesso mandare nell’ Adriatico a ltri  suoi legni ancora, 
e ne ha gia mandati. Ghe se F opera di lei non rispose alle speranze e ne
cessita nostre, pensiamo che non da sola una parte  d ’ltalia i soccorsi 
francesi furono sino all’ agosto respinli, e nell’agosto invocati, e poi nel 
novembre di bel nuovo resp in ti ;  non cerco perche, ma respinti:  pensiamo 
che se codesto quaisiasi patrocinio della Francia non era , noi saremmo a 
q ues t’ ora  in condizioni peggiori^ perche il nome francesej anche scaduto 
che si voglia, mette coraggio  negli amici, nei nemici sgomento, ne’ per- 
fidi vergogna de’ tradimenti a cui sarebbero per la tristizia di loro natura  
tentali.  E perche, in tauta durezza degli uomini e de’ casi, le parole
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czinnilio sono alleggerimento al patire , m’ era conforto il senlire dal mi- 
niistro liastide ch’egli non permetterebbe mai che Venezia cadesse; sen- 
tire la promessa di lui r is tre tla  si, ma ben l'erma. £  m ’ e conforto il 
rainmentare che Luigi Napoleone visse a lungo in Italia, e p e r  la liberta 
d ’llalia comballe, ed ha italiana l ’ orig ine: onde pare che la Provvidenza 
gli abbia commesso il governo di F rancia  per  darg li ,  fra le altre  cose^ 
agio ad espiare il mercato di Gampoformio. La  qual cosa io dissi a lui 
slesso, ne se n’ offese.

Ma in questo tempo cbe chiamano di liberta , siccome gli apparen le-  
mente piii liberi son talvolta i piu soggelti ,  cosi nell’ apparcnte  cd anco 
nella vera potesla e debolezza. A noi deboli, 11011 e ne prudente ne dice- 
vole avere in dispetto la mediazione, che sem bra avviarsi verso un qual
che principio di cominciamento; ma certamente era lecito e debito il de- 
siderare c he le negoziazioni tenessersi non in Brusselles ma in Italia stessa, 
e il richiedere che non solo il Piemonte, 111a e gli esuli italiani e i veneti, 
e singolarm ente  Venezia, fossero uditi . II primo fu da me chiesto indar- 
110; al secondo, spero si condiscendera in parte  almeno.

Parlando a ’ ministri ed agli uomini politici d ’opinioni diverse, a de
putati e a scrittori, e scrivendo private lettere c meuiorie, e ne’ giornali, 
intesi, ripeto , dimostrare quanto lo scindere il Lombardo dal Veneto, co
me non pochi volevano, fosse cosa crudele, e lomite di violenti rivolgi- 
menti in futuro. Per nostra  sventura , i g iornali piu divulgati, avversi a 
noi, anche per  istigazione d ' Italiani indegni, non avrebbero  dato luogo 
alle nostre ragioni senza apporvi osservazioni da debilitarne 0 annullarne
il va lore ; perche ciascun giornale, q u a n t’ e pin potente, ta n t ’ e piu t iran- 
n o ; e la censura, sbandita dagli uffizii del governo, si disperde minula, 
e tanto piii noiosa, per tutto. Pero non reslava che indirettamente ope- 
rare sull’ opinione pubblica, e volgere verslo la noslra citta gli sguard i 
svogliati 0 turbali di gente immersa nel pen'siero de’ proprii pericoli. Agli 
spedienli, omai in Francia  triviali, de’ banchetti e de’Circoli, non ebbi r i-  
corso, ne posi speranza nelle interrogazioni che qualche deputato amico 
all’Italia potesse nell’ Assemblea indirizzare ai m in is tr i ;  perche ben sapevo 
che i ministri, i quali ne ricevevano noia, non le avrebbero degnate di 
r isposta, nonche in latti, in paro le ;  ne PAssemblea se ne sarebbe riscossa 
a p ro ’ nostro , agitata com’ era dagP interni suoi moti.

Vano lo sperare soccorso di danaro  da nazione in cui le anguslie 
del tesoro erano principale sgomento. Ebbi, se il primo ministero durava, 
qualche lontana promessa. Ma intanto cereai se un prestito  fosse possibile 
a condizioni non rovinose; e piu profierte mi son venule di prestito  sui 
quadri che fanno di Venezia tu lla  un museo. Ma Venezia, anziche privars i  
pure per breve tempo de’suoi monumenti, voile gravare  se stessa di nuove 
imposte, che saranno ricchezza vera al suo nome ed eredita  d ’onore ai 
nepoli.

Parecchie ofFerle mi furono fatte, altre iutcressate, altre  fanlastiche, 
altre buone ma troppo m aggiori delle forze nostre , 0 di macchine militari 
p di sussidii 0 di militi corsi, greci, francesi, polacchi. Lungo sarebbe ed 
inutile noverarle. Negli ultimi di del mio soggiorno  in Parig i,  chiesi ai p ri-  
' a t i  miei conoscenti anche danaro alle necessita nostre , 11011 gia  che po-

3C3



tessi, nolle presenli miseric del popolo di Parigi,  sperarne di mollo, inn 
pu re  per segno d’alfetto c per letter vivo il nome e la piela di Venezia. 
Alle mie preghiere  Giampietro Vieusseux, amico mio, inizio in Toscana la 
colletta che lu per le calde raccomatidazionl del ministrp Guerrnzzi conti- 
nnata ,  e ch’e vincolo di carita  tra  due popoli de’piu anlicameule civili 
d ’llalia.

Da quel gran  centro delle cose politiche ch’ e Parigi mi cadeva po
te r  comprendere con lo sguardo , meglio che in Italia stesso, le cose ita- 
liane. Ed appunto perch’ io le g iud ica \o  non alla spicciolala ma nell’ in- 
le ro , raffrontandole alio stato e alle disposizioui del resto d ’E uropa, parve 
c h ’ io sognassi a taluni non bene avveduti dell’ imminente avvenire. Mani« 
i'estai, come serittore , i pl ivati miei sentimenti, dalla cui professione veitnc 
onore a me ed a Venezia nell’opinione de’ saggi e de’ g o v e rn an t i , ma come 
inviato di Venezia non uscii de’ miei limiti, l’regavo che i moti dell’Italia 
media fossero occasione alla Francia  di r icom porre  liberalmente, con me
diazione pacifica ma imperiosa ed urgente , le cose d ’ltalia tu t ta ;  pregavo 
che Pio IX. fosse invitato sul suolo di Francia, dove, respirando aria li
b e ra ,  egli avrebbe infitso vigore novello e nei proprio  spirito e in quel 
della Chiesa. Pregavo il buouo arcivescovo di Parig i a p repararg li  sog- 
g iorno  franco dalla protezione e dal salario, sempre pericoloso al sacer- 
dozio, de’ governanti per pii e gencrosi che siano. II mio concetto lit, co
me accade, impiccolito per via: di qui venne la colletta a p ro ’ del Pontc- 
ftce, invitanti tu t t ’ i vescovi, a p e r ta ;  nella quale, siccome in guarentigia 
di l iberta , io intendevo dovesse aver parte  la chiesa e la nazione di Francia.

Con parecchi inviati d ’altre parti  d ’ ltalia serbai, quanto la dilferenza 
delle uoslre condizioni porlava , corrispondenza f ra te rna ;  disposto a ope- 
ra re ,  nelle cose di decoro comune, d’accordo con essi. Con Finviato d ’Uti- 
gheria ,  utto de’ piu lodati o ra tori  del loro consiglio, ebbi, intorno alle 
u tilita  comuni nostre, a d iscorrcre lungam enlc ;  sul quale argom ento , per
che molte sono le opinioni non conlormi ai fatti e in Italia, cd in Fran- 
cia, io vi chieggo, o cittadini, licenza di potermi fermare alcun poco.

Grave sbaglio dell’ animosn Ungheria, lit nel marzo del passato anno, 
quando i nobili cedettero al resto deila p ropria  nazione con avveduta li- 
berali ta  i gia contesi dirilti ,  grave sbaglio si fu il non curare i richiami 
delle genti slave nel regno  ungarico contenute, e voler pure che la lingua 
politica fosse tuttavia 1’ ungherese. Gli Slavi ne adontarono, e 1’Austria, 
come sttole, feco strum ento a se qtte’rancori per abbattere gli Ungheresi, 
p ra n ta  a servirsi un giorno degli Ungheresi e a ria lzarli ella stessa da 
te r ra ,  se mai gli Slavi viltoriosi le facessero m aggiore  paura. Io deside- 
ra i  I'm dal primo che Ungheresi, Slavi, Italiani, invece di d is truggers i  a 
vicenda in servigio del comune nemieo, s ’intendessero a condizioni tolle
rabili , e lasciassero 1’Austria sola perire . Se non che, gli Ungheresi, 
sprezzando gli Slavi, usavano il nome dell’ impero per farsene arme con- 
t r ’ess i;  gli Slavi usavano e usano il nome deli’ impero anch’ eglino, come 
arme da ntiocere a l l 'ungherese  oppressore . GFItaliani si credono aver 
compiuto il debito loro odiando e disprezzando gli Slavi, senza curar  di 
vedere come potrebbero  amicamente e generosameute cospirare con quelli. 
E  1’Austria intauto fa suo p ro ’ dei reciprochi nostri d isp rezz i;  e siccom e
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pochi anni fa mandava i soldati italiani in Zagabria  ad uccidcre i Croali 
combattcnti per lc proprie  liberta ( questo pochi Italiani sauno, ma gli e 
troppo v e r o ) ;  Cosi manda Croali a Irucidare e rubare  Italiani, Ungheri, 
Viennesi. Ali’ inviato dunque d ’Unghcria ch’e in Parig i,  io sempre rappresen- 
tavo la necessita di cedere e venire con gli Slavi a pa tl i ,  di che pareva lo 
pcrsuadcsse l ’esilo dubbio della gu e rra  e l’evidente utiiita del consiglio. 
E vedevo ora  con gioia come il prođe Dembinsky, cbiamato a capitanare 
le milizie ungheresi, ponesse per  palio  cbe, respinto 1’ Austriaco, sareb
bero gli Slavi t ra t ta t i  dall’ Ungheria siccome fratelli. Ad afTratellarsi al- 
1’Italia era l’Ungheria gia disposta, ne io qui posso dire quanto lio fatto 
a tal line: ma posso e debbo palesemente affermare che gli Slavi dall’ in« 
tendersi con gli Ungheresi erano ora meno lontani che mai.

II soldato croato, arnese o aninuale da guerra ,  conviene d istinguersi 
dalla parte  colta della nazione, la quale da piu di tredici anni combatte 
pei p rop r i  diritli e per le meinorie e per 1’idiom a; combatte con la pen- 
na, con la lingua, col braccio^ con la iegge: ed eran desli quando g ran  
parte d ’ltalia dormiva. Ed io mi glorio di avere anni sono con quegli 
uomini, amici di liberta, cospiralo di cospirazione, come soglio, aperta  e 
legittima, piu legittima de lF austr iaca  m onarehia ; e d ’ avere scrilto su lale 
argomento un libcrcolo, cbe fu tradotto  in polacco e in boemo, e parte  
in franceče e in tedesco, e per tu tta  E uropa, dove Slavi sono, cbbe cor- 
so, ed ebbe l’onore dell’ interdizione dall’ imperiale censura. II bano Jcl- 
lacic e macchina tedesca anch’ esso, figliuolo di madre tedesca, diseor- 
dante da Lodovico Gay, ch’ e il vero ridestalore  degli Slavi Croali, i 
qnali del nome del Jellaeie cominciano ad arrossire . Se dunque la conci- 
liazione da me consigliata, pa t legg ia la  dal generale Dembinsky, si fa; se 
Russia non inonda Ungheria, non tanto per amore delTAustria, quanto 
per non lasciare che gli Slavi del mezzogiorno acquistino troppo vigore, 
e nella fiacchezza austriaca sorgano a liberta, cd alia Slavia del selten- 
trione difl'ondano il con tag io ;  i Polacchi, i quali fmora s ’ astennero dal 
consentire agli Slavi del mezzogiorno per non oflendere i prođi Unghe
resi, si uniranno del tu tto  con gli altri fratelli, dai quali furono sino ad 
ora r im provera li  di rimanere di visi.

In Parigi mi cadde di potere con Slavi di varie st irp i ,  e con F ra n 
cesi. amanti e Slavia ed Italia, t ra t ta re  questo grande argom ento , da cui 
forse dipendono le sorti d ’Europa. E scrissi ad uomini autorevoli e fcci 
scrivere perche ncll’esercito s la \o  stesso insinuassero pensieri, sc non d ’u- 
luanila e fratellanza, ma di prudenza  politica e mercantile. E qui diro 
cosa, che desidero sia nota all’Austria e alla Europa . Nel giugno dello 
seorso anno quegli Slavi, cui tanti disprezzano e deteslano, fecero il pen
siero che doveva in prim a esser nostro , di venire a t ra t ta to  con g l’ Ita- 
lioni, e dall’Austria distaccarsi. E io stesso lio veduta la lettera che ac- 
conipagnava 1’ inviato degli Slavi a rc Carlo Alberto. Ma esso inviato non 
lece a tem po: il di della vergogna venne, e 1’ Italia s’e disfatta da se.

Austria intanlo rammenti gli Slavi csserle sudditi pcricolosi, e volerla 
Jngoiare; e gii Slavi ranunentino chc servire al deerepito impero austriaco 
Per farne un giovane impero slavo, e crcdulita insieme e perfidia piena 
di maledizione.
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Rivengo alla Francia. Tranne pochc persone irrcmissibilniente dannate 
alle fallacie della vechia politica, per lutlo io ho iuleso prolferire il nome 
di Venezia con rispelto , e curai quan t’era in me di non renderlo mono 
rispellabile  con gli atli miei. Non nella quantita  del dispendio ho riposta 
la dignita  del mio uflizio: e di cio fu da me reso conto al popolo vene
ziano con esattezza che ad altri parve minuziosa, ma che i veraci estimatori 
del popolo vorranno, in questo momento di p rodiga miserabilita, scusare, 
se non iuiitarc.

Tranne le difiicolla oppostcmi dalle indiscrelezze accennatevi, io non 
lio che a Iodarmi della cortesia d imostrala a me dai Francesi. Le acco- 
glienze amorevoli latte al debole, sono cosa non pur generosa, ma cauta. 
Perche quell’uomo ch’ e ultimo nella lubrica scala diplomatics, ne’ gradi 
dell’umana dignita potrebbe avere a ltro lu o g o ;  perche 1’ inviato d ’ una 
citta sola e abbandonata dai grandi della te rra ,  po trebb’essere l’apostolo 
d ’un principio r innovator delle genii;  perche quel mendico che picchia alia 
tua porta  chiedendo Pelemosina, non per se ma pei dirilli dell’umanita 
um ilia ta , quel mendico e forse il tuo giudice.

Checche paia in contrario , Venezia, r ipe to , deve riconoscenza aila 
Francia . Mi fu gra lo  vedere che quando Giulio Bastide si sapeva gia do- 
ver lasciare il suo posto, t ra  i diciotlo venuli aU’ullima sua conversazione 
di ministro, dieci fossero g l’ Ita liani;  e mi parve di buon augurio  che 
gP  Italiani sapessero cor tegg ia r  la sventura , se pure il deliberarsi da un 
ministero puo parere  sventura.

Quando 1’ Italia ciecamente adorava quel ch’e meno imitabile nelle 
cose francesi, io condannai altamente codesto r innegare  la natura propria 
p e r  contraffare l’a l tru i ;  ora che taluni, delusi delle credule speranze, cor- 
rono  all’eccesso contrario , e dover mio riprendere  codesto imprudente e 
non generoso disprezzo. Rispettiamo noi stessi e la Francia, ne troppo 
aspettando  ne disperando di lei: e tenghiamo per  fermo che quand’ella 
si r isenla, e conosca la forza p rop ria ,  il proprio  dovere, la p ropria  uti
lita , puo in un tra t to  decidere le sorti nostre ;  perche, quand’ella lo vo- 
g lia ,  il suo cenno e comando, la sua parola  fa vece di possentc battaglia.

II presidente: Invito il relatore della Commissione per 1 'indirizzo agli 
s tali italiani sulla carta monetala, a leggere il p roprio  rapporto .

II rupp resent ante Rensovich:  La Commissione ha dovuto rita rdarc  ad 
adem piere  ali’obbligo suo, e per  la rinuncia dell’ illustre Tommaseo, e 
perche uno dei membri della medesima fu colpito da domestica sventura.

La Commissione stessa ha ritenuto  che cessasse il motivo di fare 
indirizzo al Piemonte, quando la sovvenzione mensile e un fatlo c o m p i u t o .  
Non ha creduto percio, t ra ttandosi che la sovvenzione e s ta ta  decretata 
recentemenle, fare indirizzo nuovo per avere nuovi sussidii.

Quanto alia Toscana ed alla Rom agna, per  la i d e n l i t a  delle c o n d i-  
zioni, e per le relazioni che corrono t ra  questi due stali e quello di Ve
nezia, s i  ritenne di fare un indirizzo solo, salva qualche m o d i f i c a z io n e  
relativamente alio stato rom ano, con cui si trova i l  nostro in relazione 
p e r  ragioni di commercio e per anticipazioni fatte a titolo di pagamenlo 
alle t ruppe , che qui hanno militato.
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II relatore legge il p rogetto  d ’ indirizzo.
II presidente:  A termini del Regolamento, 1’ Assemblea dee fissare il 

g iorno per discutere 1’ indirizzo. Pongo dunque a ’voti se il giorno stabi- 
lito per  cio abbia ad essere quello della prim a adunanza.

Per alzata e seduta rimane approvato.
La prossima adunanza e rimessa a lunedi.
L ’ ordine del giorno e approvato.
La seduta e sciolta alle ore 5.

Sessione del 5 m arzo .

Alle ore 11 antimeridiane vi fu riunione nelle Sezioni per la discus
sione della proposta  Benvenuti B., sul resoconto delle finanze. — Commis
sarii e le t t i ;  per  la p rim a Sezione; Benvenuti Adolfo; per  la seconda: 
Baldisserotto F rancesco; per la te rza :  TrifFoni Francesco.

(P residenza  del cit tadino Calucci.)

La seduta e aperta  alle ore 12 e mezza.
II processo verbale della sedula del o marzo e approvato.
II presidente:  Prima di passare all’ordine del g iorno, debbo annunziare 

cbe il rappresentante  Mainardi ha deposto sul banco della presidenza una 
proposta di urgenza.

Invito lo stesso proponente a fame le ttura  all’Assemblea, onde deli
berare sulla presa in considerazione di urgenza.

II ruppresentante M a in a r d i ;

Cittadini rappresen tan ti!

I Romani ed i Toscani, fatti come noi, per  volere di Dio e p e r  Io 
imprescrittibile diritto  dei popoli, so \ran i  di loro stessi, sono come noi emi- 
uentemente Italiani, e quindi come noi in g u erra  aperta  contro lo straniero  
conculcatore dell’italiana nazionalita.

L ’austriaco invasore, cogliendo il destro del tempo che g l’ Italiani, 
per forza degli eventi, sono obbligati a frapporre  alla loro riunione in 
una sola famiglia, d isgiunti ci minaccia, ci spaventa, ci taglieggia , senza 
averne mai danno, e menando orribile vanto delle sue facili vittorie.

Non puo lallire il g iorno della desiata un ione; sta pero a noi il fa- 
cilitarlo, sta a quelle frazioni d ’ltalia , nelle quali il popolo ha po tu to  al- 
tamente dire: sono, e sono Italiano.

Soccorrerci reciprocamente nella difesa contro il comune nemico, con- 
cordemente unirci nell’assalirlo p e r  t ra r  vendetta delle sue nefande vessa
zioni, questo e quanto dobbiamo fare per affrettar il d i ,  in cui, fatti gi
ganti per l ’adesione a noi degl’ Italiani ai quali il genio ed il braccio sono 
tra ttenuti  indarno, e per poco, dalla nequizia degli usurpa to r i ,  piomberemo 
su di esso e lo costringeremo a confessar sommesso al di la dell’Alpi: 
I ' I ta l ia  e.

Roma, Toscaua e Venezia sono quelle parti  d ’ lta lia ,  che sole fino ad
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oggi ricominciano la g u e rra  nazionale, che, sc sapranno con fratellevole 
accordo sostenerne 1’ impeto prim o, ben presto avranno il concorso degl’I- 
taliani tu tt i ,  i quali, mossi dal loro glorioso esempio di coraggio e di 
unione, da nessuna forza umana si lascieranno per certo piu ollre traltenere.

Questo bisogno di accordo, se e, diro cosi, strategico, e ancor piu 
scnlito dal nostro cuore. Infalli, egli e (pieslo un soccorso da fratello a 
fralello, il quale piu clie al bene individuate mira a quello delle genera- 
zioni av \en ire .  E il soccorso suggerito  alPuinanita dai sensi i piu squisiti 
di onoratezza e di generosita. Si, o cittadini ra p p re se n ta n t i ! se noi Vene
ziani, Toscani, Romani, nou saremo sordi alle voci di generosita e di onore, 
che sono l ’a ttr ibu to  dei popoli liberi, e se concordi ci soccorreremo, sara 
pel nostro  bene, ma lo sara  ben piu per afTretlare la liberazione dei fra
telli, che gemono sotto il giogo dei ladroni delFAustria e per  lasciar in 
re la g g io  ai nostr i  nepoli una patr ia  indipendcnte e libera.

Comunque non ammetta clie, nel t ra t ta re  interessi da nazione a nazione 
e da popolo a popolo nella nazione stessa, possa arrivare  chc abbiansi ad 
usare le nere pratiehe politiche dei celeberrimi gabiuetti europei, pure a 
malincuore convengo che non sempre e dato seguire il proprio  generoso 
impulso. Ma in queslo caso, o signori,  niente veggo che tra l tcner  si possa 
dal reciproco soccorso, che anzi lo credo noslro sacrosauto dovere.

Quanto sto per  proporv i sta gi.i forse sul vostro labbro, ma io mi 
afiretlo a prevenirvi, perche sono estremamentc geloso dell’onore di noi, 
popolo veneziano, e vo’che i nostr i  sentimenti nazionali abbiano (juella 
iniziativa, che loro si spetta , perche gia soggiacquero  a prove non dub- 
bie, c ne sortirono , la Dio merce, con applauso di tutta Europa.

Proposta per u rgenza .

» L ’Assemblea dello stato di Venezia decrela: Tutti i mezzi di guerra ,  
che sopravanzano dalla difesa di Venezia, e dal corredo necessario alla 
n os lra  a rm ata  di operazione, sieno messi a disposizione della repubbliea 
rom ana e dello stalo toscano. — Si olFra a quei due Governi di aderire 
al necessario concerto, onde, combiuatamcnte impiegando i rispettivi mezzi, 
renderci scambievolmente forti sul m are e sul continente contro il nemico 
comune, assicurandoli che, e persone, e cose, e quanto  possediamo che 
esser possa atto alia gue rra ,  tu lto  siamo decisi dedicare alla indipendenza 
d ’ Italia, combinatamente con tutti i popoli italiani, che, com ’essi loro hanno 
tanto gloriosamente gia fatto, vorranno decidersi a soslener con noi la 
santa impresa. « (Applausi.)

II presidente: Pongo ai voti la deliberazione sull’urgenza. Si passera 
a scrutinio secrelo sulla medesima.

II risultato della votazione fu il s e g u e n te :
Votanti . . . . . . . . .  H i
Maggioranza a s s o l u t a .........................................................56
Per il si . ............................................................................... 60
Per il n o .......................................................................................... 51
II presidente: L’Assemblea quindi ha adoltato di prendere in consi

derazione Purgenza.
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Seguendo le prnliche del Regolamento, l ’Assemblea ora  decide se 

debbc r im etter  la cosa alle Sezioni, o ad una Commissione speciale, o ad 
una delle Commissioni permanenti, per fare il rapporto  sull’u rgenza ,  e 
determinare il tempo enlro cui il rapporto  deve esser fatto.

La presidenza proporrebbe, cbe la cosa fosse passata alla Commis
sione di g u e rra  e marina, e cbe per  domani dovesse fare il rap p o r to .  
Quesla proposizione si vola, pel Regolamento, per alzata e sedu la ;  e quindi 
ehi 1’ammetle, si levi.

II presidente:  1’Assemblea ha adottato.
Dobbiamo ora  passare alla presa in considerazione della p roposta  del 

rappresentante  Ferrari-Bravo , la quale e concepita nei termini segtien- 
li (legge):

« L'Assemblea demanda ad una Commissione di nove individui, da 
eleggersi nel suo seno per isehede secrete_, ed a m aggioranza  relativa di 
voti, di occuparsi incessantemente degli studii neeessarii sulla compiiazione 
di uno Statuto provvisorio, il quale, fino allo stabilimento de’ nostri de
stini politici, assicurato il godiinento di tu tte  le liberta e guarentigie  fon- 
damentali, secondo il principio democratico, determini le forme, l’organi- 
smo ed i mezzi del nostro interno reggim ento , neli’esercizio dei poteri 
legislativo ed esecutivo, nonehe i doveri ed i d iritti de’ cittadini, in con
formity ai bisogni ed alle condizioni altuaii dello stato.

« L ’Assemblea rimette al prudente arbitr io  deila Commissione eletla, 
di consultarla, o meno, previamente alla compiiazione, sulle massime l'on- 
damenlali del progetto  di tale S tatu to , da soltoporsi poi alla discussione 
e deiiberazione, secondo le prescrizioni dell’interno Regolamento. »

Porro  a votazione, per iserutinio secreto, la presa in considerazione 
della p roposta .

Se il rappresentante  Ferrari-Bravo non ha da aggiungere alcuno schia- 
rimento, a llora si passera alla votazione.

II presidente:  II risultalo della votazione e :
V o t a n t i ..........................................................................................109
Maggioranza assoluta . . . . . .  55

L ’Assemblea non ha quindi adottato  la presa in considerazione.
II rappresen tan te  Avesani depone sul banco della presidenza la se

guente proposizione di u rgenza (legge):
« Sia conferita la d it ta tu ra  illimitata agli altuaii tr ium viri ,  duranie

io stato di assedio di Venezia, salvo di subordinare  all’Assemblea ogni 
proposta di futura condizione politica- »

Se il rappresen tan te  Avesani vuol dare qualche dilucidazione, puo 
darla; a ltrimenti,  pongo a ’voli la presa in considerazione.

II rappresentante S ir to r i:  Domando la parola per retliPicare un er- 
rore di fatto. Nessuno ha dichiarato Venezia in islalo d ’assedio. La pro
posizione afferma che Venezia e in istato d ’assedio. Nessun potere  h a  di
chiarato questo. Dunque la proposizione Avesani pecca p e r  la forma.

II presidente:  Pongo dunque ai voti la presa in considerazione del-
1 urgenza.

P er  il si . 
Per  il no .

48
C i
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II risultato  della votazione e il seguente: 
Vo I anti . . . . . .
Maggioranza assoluta 
Per il si.
Per il no .

370

409
55
(51
48

II presidente: L ’ Assemblea dunque ha adottato la presa in conside
razione dell’urgenza.

Dovendosi fare il rapporto  sulla urgenza medesima e tra ttandosi di 
cosa, ia quale, oltreche appartenere  alle Commissioni speciali, puo inte- 
ressare  l ’in tera  Assemblea, la presidenza p roporrebbe che si demandasse 
alle Sezioni, e quindi le Sezioni si raccogliessero subito per poter  1’As
semblea radunarsi  di nuovo, da qui a due ore, onde udire il rapporto  
sulla urgenza.

II rappresentante p. A nt.  Tornielli:  Domando una Commissione spe
ciale, e subito.

II presidente: Pongo dunque a ’ voti se debba eleggersi una  Commis- 
sione speciale. Composta di quanti individui? . . .

II rappresentante p. A n t.  Tornielli:  Di cinque individui.
II rappresentante Fare: La g rav ita  delPafTare mi sembra richiederc 

che il ra p p o r to ,  che dovra esser fatto sull’urgenza, sia il risultamento 
delle amichevoli discussioni di tu tti  i membri dell’Assemblea, e non di 
cinque so ltan to ;  e percio sostengo la mozione prima accennata dal p re 
sidente, che cioe l ’esame preventivo della p roposta  Avesani debba esser 
fatto nelle Sezioni. Queste Sezioni, in poco meno che un’ ora  probabil- 
mente, avrauno sentito i pare r i  dei singoli m embri, e avranno nominato 
ciascuno un com m issario; i quali commissari raccoiti insieme, faranno il 
rapporto .  Allora il rapporto ,  che verra  presenlato a questa tr ibuna, non 
sa ra  Pespressione dell’opinione di cinque sole persone, ma avra preso a 
calcolo tutte quelle ragioni, che tu tt i  potessero addurre  nei singoli Ufficii. 
Cosi il rapporto  sara  piu spedito, e probabilmente sara piu semplificata 
la discussione successiva; e la cosa andra, oltreche p iu  sinceramente, an
che piu spedilamente.

II rappresentante L .  Pasini:  Io domando iu agg iunta  che le Sezioni, 
invece di nominare un solo commissario, nominino ciascuna tre com
missari i.

II presidente:  11 rappresentante  Tornielli insiste nella sua proposizione?
II rappresentante p. A nt.  T o rn ie l l i : La r i l i ro  purche sia fatto sol- 

lecitamente.
II presidente:  Pongo dunque a ’ voti, che si debba passare alle Sezioni 

la p roposla  Avesani.,
II presidenle:  L'Assemblea ha adotlato . Quindi resta per due ore sciolla 

l ’adunanza pubblica, onde i rappresen tan ti  passino alle Sezioni; e 1’ As- 
blea e ricouvocata per le ore tre e mezza di oggi, ad udire il rapporto  
sulla urgenza.

L ’adunanza e sospesa alle ore una e mezza pomeridiane.



L’achinanza e ripresa a ore Ire e tre  quarti .
II presidente:  In \ i to  ii relatore della Commissione a leggere  il pro

prio rapporto .
II rappresentante Fare:  Leggo in nome del relatore della Commissione, 

che e il sig. Tommaseo. La Commissione era composta dei rappresen tan ti  
Tommaseo, re la to re ;  Avesani, F. Baldisserotto, Ferrari-Bravo, L unghi,  
Olper, Pesaro M aurogonato, Trifl’oni e Vare.

Le conclusioni furono prese alla m aggioranza di 5 contro A voti.
La  m inorita  opina che, una volta eselusa oggi dall’Assemblea la presa  

in considerazione della proposta  Ferrari-Bravo per la costituzione di un 
nuovo Governo, era u rgente  di versare  sulla quistione, se convenga di 
dare stabilita al Governo a t tua le ;

Che in  ogni paese, quando insorge  questione di ministero, nasCe 
un’agitazione nel pubblico, ma che quest’agitazione non deve influire nelle 
deliberazioni dell’Assemblea, neppure  nel senso d ’indurla  a rifiutare di far 
quello che 1’opinione pubblica dom anda;

Cbe in questi suprem i momenti, e pei tanti rapport i  politici che 
possono insorgere , puo eredersi necessario che il Governo conti sulla du- 
rata dei p ropri i  poteri, e sulla conseguente disciplina che in simili casi 
naturalmente vacilla;

Che il t ra t ta re  urgentemente la questione^ non significa precip itar  il 
giudizio, e che il Regolamento fissa le norme necessarie per rendere in- 
nocua la sollecitudiue delle deliberazioni, circondandola di opportune e 
molteplici fo rm alita ;

Che la discussione ordinaria  della proposta  durerebbe almeno otto 
giorni, a’ termini dell’ ar t .  -48 del R ego lam ento ;

Che 1’ utile del paese e di dare la giusta preferenza a questa discus- 
sionej in confronto di altre tanto meno im portanti.

(*) La m aggioranza  della Commissione stima non essere necessaria 
la dichiarazione di u rgenza , perche nei primordii della nos tra  Assemblea 
s’ e giit m ostrato  di voler adoprare  con troppa  frequenza siffatto spedien- 
te, al quale non debbono gli stati r icorrere  se non nella vera necessita. 
La dichiarazione d ’urgenza nocerebbe al decoro dell’ Assemblea, dei go- 
vernanti, del popolo.

Nocerebbe al decoro dell’ Assemblea, perche parrebbe, a ehi mal la 
conosce, che la sua deiiberazione fosse sospinta da agitazioni non degne 
di popolo civile, e couscio della sua liberta. Nocerebbe ai decoro de’go- 
vernanti, perche, m en tr’ eglino hanno tu tte  le forze occorrenti per dissi- 
pare i tum ulti,  per rassicurare  i sospe tt i ;  m en lr ’ hanno interesse e dovere 
a mautener libere da ogni apparenza  di timore le deliberazioni dell’ As
semblea convocata da loro, parrebbe che eglino, con connivenza che e 
certamente lontanissima dal loro pensiero, lasciassero correre  tali tumulti
0 sospetti. Nocerebbe da ultimo al decoro del popolo, ii quale ha fama 
fiuora in tu tta  Italia di dignitoso e concorde; e che avendo egli stesso 
eletli a uno a uno i proprii  rappresentauti,  non ha piu diritto  di forzar-
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ne in iticuna maniera le volonta, ma dovere d’inchinarsi a quelle, e di 
r ispe tta re  ne’ suoi eletti se stesso.

Le agitazioni, fabbricate a bel diletto da pochi, son tanto frequenti 
oram ai, clie anche laddove fossero piu sincere e prol'onde, cade sospetto, 
non solamente negli avversarii ma negli spassionati, che tali nou sieno. 
Da codesto sospelto indegno, cioe dali’ apparenze della prepoteuza e della 
serviiitii, noi dobbiamo liberare e il popolo di Venezia e la nostra  Assem
blea. Le apparenze stesse della dignita sono in tali momenti cosa sacra; 
e il creare o t’ esagerare  il pericolo diveuta  il m aggior dei pericoli.

P e r  questo la vera u rgenza  e, al parere  della m aggioranza  della 
Commissione, il non dichiarare 1’u rgenza. Tale dichiarazione non e punto 
necessaria , perche i governanti hanno gia dall’ Assemblea que’poteri clie 
hanno chiesti, e ch ’essa ha loro con tu t ta  fiducia consentili. Se in questa 
s tre t ta  d ’apparente  ansieta, noi venissimo a deliberare della forma stabile 
del Governo, p e r  quanto senno ed indipendenza mantenessimo nei nostri 
voti, non a tutti seinbrerebbe cosi;  nou potremmo far precedere alia pub
blica deliberazione quelle parole amichevoli, quelle condizioni fraterne, 
che sono il piu urgente  de’ nostri bisogni, che sole valgono ad allonta- 
nare  g l ’imminenti pericoli.

Ma per  meglio dileguare le obbiezioni che possono raccomandare 
1’ urgenza , per acquetare le ansieta, sincere o no che siano, dei timorati, 
l ’Assemblea ha uno spediente s icu ro : votare un ordine del giorno tnoli- 
vatOj in questo tenore.

« Atteso che con la deliberazione del di 17 febbraio l’Assemblea ha 
affidato pienezza di poteri per  la difesa in terna ed esterna ai tre cittadini 
JUanin , G r a z ia n i  e Cavedalis, 1’ Assemblea non aunnette 1’u rg en za ;  ma 
r iserba  a se stessa di prendere la p roposta  Avesani in quel maturo esame 
che 1’ im portanza di essa proposta  richiede, fidando nel potere esecutivo 
che sap ra  dileguare fin le apparenze di un’ agitazione la quale offende- 
rebbe il comune decoro. »

II presidente:  V’e alcuno che voglia prendere la parola sulle conchiu- 
sioni del rap p o r to ?  aitrimenti porro  ai voti le conchiusioni del rapporto 
medesimo.

Pongo adunque alia votazione le conchiusioni del rapporto .
II rappresenlante A vesani : Bisogna sp iegare , perche molti non inlen- 

dono, il modo di votare. Bisogna dire, che chi vota per i! si_, vota che 
non ci sia u rgenza , chi vota per il no, vota che ci sia urgenza.

II rappresentanle Fare:  Chi vota per ii si vola per  1’ approvazione 
delle conclusioni della Commissione.

II r isu lta to  della votazione f u :
V o l a n t i .................................................................................. 408
Maggioranza assoluta .............................................• 55
Per il s i ............................................................................72

Per il n o ............................................................................58 (Applausi.)
L Assemblea ha adottato  Is ordine del giorno motivato^ secondo il 

rap p o r to  della Commissione.
II rappresentante Canella: Domando che il rapporto  sia particolar- 

mente stampato e diffuso.
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I! presidente:  Io non posso che in te rrogare  PAssemblea, la quale puo 

farlo ogni quaivolta lo voglia ;  onde p o n d  a ’ voli la proposizione per 
alzata e sedula.

L ’Assemblea approva.
II presidente:  Secondo P o rd ine  del giorno, e’e la presa in conside- 

razioue della p roposta  del rappresentan le  Cavallelto: « Che sieno passati 
« alia Commissione di g u erra  e marina i rapport i  dei due trium viri Gra- 
« ziani e Cavedalis, per quelle osservazioni e proposizioni, cite si trovas- 
« sero necessarie. »

II risultato deila votazione e il seguente:

1 / Assemblea ha adottato la presa in considerazione. Al presente, 
PAssemblea decidera, se debba rim eltere  la cosa alla Commissione per
manente di g u erra  e marina.

La rimessa alia Commissione viene adottata.
Invilo il relatore della Commissione sul rimedio all’incessante oscil- 

lazione del cambio della carta  monetata a leggere  il proprio  rapporto .
II rappresentanle B. Benvenuli  sale alla tr ibuna e da le t tu ra  del 

rapporto  della Commissione :

Cittadini ra p p re sen tan t i !

Incaricandoci di presentare un  progelto tendenle a menornare e pos- 
sibilmenie toglinre g I ’ inconvenienti che derivano dalla eccessiva oscilla- 
zimie della cartUj voi, cittadini rappresen tan ti ,  avete voluto incaricarci 
di suggerire  i mezzi piu acconci per  impedire il grave disagio, cui la 
carta monetata va da qualche tempo soggetta . In questo senso doveva 
essere, e fu da noi inteso il vostro mandato.

Siccome e affallo diversa la condizione delle monete di rame da quelle 
di metaiio lino, mentre le prime non sono destinate che a fgcilitare le 
minute contrattazioni, e le seconde servono specialmente al commercio 
coll’ estero , cosi diverse, almeno in gran parte ,  devono essere le cause 
del loro incarimenlo, e diversi i mezzi per  impedirlo. Distingueremo 
quindi le une dalle altre, cominciando dalle monete di ram e, la cui man
canza essendo causa di disagio per le infime classi, lacilmente conduce a 
disordini ed a tumulti.

Fu  credulo da molli che la scomparsa delle monete di ram e, osser- 
v-ita nello scorso febbraio, dovesse a ttr ibu irs i  alle mene dell’Austria.

A noi pero sembra ( e in questa opinione ci confermano le fatte in- 
dagini ) che questo fenomeno trovi nella ingord ig ia  di alcuni speeulatori 
hi ovvia e naturale  sua spiegazione. Yedendo costoro nella incetta  delle 
nionete di ram e, di cui i venditori al minuto ed i consum atori hanno 
coiiiiuuo bisogno, una larga lonte di pronti guadagni,  si abbandonavano 
!l* tu rpe  mercato, cui l ’ ira  del popolo e la provvidenza del Governo im- 
Posero line.

Votanti . . . .  
M aggioranza assoluta
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Se il decreto 26 febbraio p. p., clie vieta qualunque operazione di 
agg io tagg io  sulle monete di ram e, sara  vigorosamente applica to ; se i cit
tadini sorgeranno , non gia tumultuanti vindici, ma leali dcnuncialori di 
chi osasse contravvenire; se il popolo, illuminato de’ suoi veri iateressi, 
res is te ra  alla tenlazionc di un momentaneo guadagno, offertogli dagl’ in- 
gord i speculatori, noi vedremo, o cittadini rappresentanti,  in gran copia 
sul nostro  mercato le monete di ram e, le quali,  secondo una energica 
espressione dei Genovesi, contribuiscono 1’ olio, di cui abbisogna il carro 
d e l  minuto commercio.

E in questa fiducia ci conferma il sapere che nella nostra Zecca 
nuove monete furono baltule. F ino ra  furono poste in circolazione, dal gior
no 8 febbraio p. p. a tu tto  il 3 marzo corrente , 849 ,000  pezzi da un 
centesimo, e 9 1 ,000  pezzi da cinque. De’primi si possono formare parec- 
chi milioni, ed e pronto il inetallo occorrente per  portare  il numero a 
4 0 0 ,0 0 0  dei secondi. Inollre, sono dale le opportune  disposizioni per 
coniare fra pochi giorui un p roporzionalo  numero di pezzi da 3 cen- 
tesimi.

Che si possa di tal maniera soddisfare esuberantemente a lu tte  le 
p robabili esigenze del minuto commercio, resta ad e\idenza provato, qua- 
lo r  si consideri che il governo austriaco, dopo la p rim a emissione di 
monete di ram e, avvenuta nel 4822 , ne conto poscia di nuove in quattro  
r iprese, cioe nel 1834, nel 4839 ,  nel 1844, e nel 484 6 ;  che il medio 
im porto  di ciascuna di queste qua t t ro  emissioni, con le quali si voile di 
t ra t to  in t ra l to  provvedere ai bisogni della popolazione di tutte le pro
vincie venete, fu di lire 6 0 ,000 ; e che, se fosse mestieri, si potrebbe da 
noi sp ingerc .  lino a tal somma la emissione delle nuove monete, le quali 
non e possibile che fuori del nostro terr i to rio  siano per trovare un facile 
smercio.

Ma, per quanta  sia la nostra  fiducia nella proibizione dell’ agg io tag
gio, e nella g rande  quantita  di nuove monete di rame coniatej e da co- 
niare , noi non dobbiamo ommeltere nessuna cautela, che valga ad assicu- 
ra re  il rapido e vivo movimento, togliendo tu tti  g l ’ imbarazzi che 1’ avidita 
di qualche speculatore potrebbe far sorgere.

Stimiamo opportuno  a tal uopo di p roporv i:

4. Che sia vietato ai cambiavalute di eseguire qualsivoglia operazione 
con m oneta di rame.

2. Che in uno o piu luoghi sia falto, a cura del Governo, il cambio 
della carta  monetata contro moneta di rame al pari, r itenuto che non si 
abbia a cambiare a nessuno piii di una lira corrente.

Oltre alle monete di rame, il commercio al minuto abbisogna degli 
spezzati di lira , i quali per lo passato consistevano nei pezzi da 15, da
23  e da 50 centesimi. Queste monete d’ argento scomparvero quasi intc- 
ram ente ,  ed alla loro scom parsa deve in parte  a ttr ibuirsi il bisogno di 
u na  m agg io r  quantita  di m oneta di rame.

Come supplirv i?  II Governo, cedendo al generale desiderio, emisc 
della carta  monetata da centesimi 50. Non puo negarsi che essa facility 
le minute contrattazioni, ma non puo negarsi nemmeno che, dall’epoea
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della di lei appariz ionc, piii non si vidcro le mezze lire, delle quali c 'cra 
uu tempo grande abboudanza.

Si comincid poscia a desiderare la emissione della carta  da cent. 25. 
II Governo ha finora esitato per tema di nuocere alia carta  monetata, la 
quale ordinariam ente, tanto piii cade in discredito, quanto piii si avvicina 
alle unita im m erarie ;  ma, in mezzo a queste esitazioni, il popolo p rov \ide  
da se, dividendo in due le carte da cenlesimi 50.

Se, da una parte , la Commissione deplora questo abuso, ii quale puo 
tra r  seco molti inconvenienti, ed al quale deve essere messo prontamente 
r iparo ;  crede, dall’a ltro , che mai non siavi nessun reaie pregiudizio nel 
secondare il desiderio del pubblico, convertendo una non ingeule porzione 
della carta monetata, di cui fu gia stabilita la emissione, in carta da cen- 
tesinii 25 . E cio sembra doversi lanto piu facilmenle accordare, quanto 
che e di fatto che, non ostante la seguila nuova mouctazione di 60,762 
pezzi da cenlesimi 2 5 ,  pochi assai se ne veggono iu circolazione, c che 
il commercio al minuto non puo fare gran  calcolo dei nuovi pezzi da 
ceiitesimi 15, che furono finora coniali, nella ingente quantila  di 860,687.

Pareva a prima giunta che i pezzi da cent. 25 non dovessero servire 
che p e r  la in terna circolazione. Invece si aprirono  arditamente la via per 
l’eslero, e trovarono un’accoglienza, di cui dobbiamo rallegrarci,  poiche 
ci to rna  utile solto un Iriplice aspetto. Ricevuli al paro di ogni moneta 
d’argento , essi aumentano la massa del num erario, con cui noi dobbiamo 
comperare dall’estero cio chc e necessario pel nostro sosten lam ento ; eol 
lavoro che richiede la loro fabbricazione, procacciano impiego a g ran  nu
mero di artis t i ,  ed offrono occasione di guadagno alla Zecca. Finahnente, 
girando nel Lombardo-Veneto, nell’Istria e nella Dalmazia, vi propagano  
il simbolo della nostra  liberazione, e servono di r im provero  insieme e di 
cccilamento ai nostri fralelli.

Rilanciando tutti questi utili econoinici, finanziarii e polilici, credia- 
ino, come ha creduto il Governo, che sia da evitarsi tu tto  cio che puo 
metlcre queste nuove monele al di sotto delle altre  monete d ’ a rgen to ,  e 
che quindi non giovi estendere ad esse il divicto dell’ aggio , che colpisce 
le monele di rame.

Ci resta ora a dire del disaggio della carta  monetata, in confronto 
della moneta in danaro.

Se e certo, dietro i principii dell’ economia politica, confermati dalla 
esperienza della Francia, dell’ Inghilterra , degli Stati Uniti, e di tanti 
altri paesi, che il danaro ha una irresislibile superiority sulla carta , quan
go sia posto in concorrenza con essa, voi non vi sorprenderete, cittadini 
rappresentanti,  che questo fenomeno siasi avverato in una citta, nella 
quale i commercii da gran  tempo in lerro tti ,  non che i r igori  della g u erra ,  
nnpediscono ogni affluenza di estero danaro, e dalla quale invece il da
naro dee giorualmente uscire in gran  copia, per provvedere al manteni- 
inento di una numerosa popolazione. E vano illuderci, o s ig n o r i :  accadde 
>n Venezia cio che dovea necessariamente accadere, cio che accadra in 
°gni paese, che, per sopperire  alia scarsezza del num erario , sia costretto 
appigliarsi all’ eslremo rimedio della carta monetata.

Molti progclli  ci furono esibili, ognuno dei quali mira a far to s to  
cess are ,  o almeno diminuire il disaggio.
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Chi ne incolpa i cambiavalute, chi non ci scorge che im giuoco di 
Borsa, uu monopolio di poclii. L ’ uno addita misure di r igore ,  anzi di 
le rro re ,  da usarsi contro i possessori di metalli preziosi, e ne vuole in- 
terdetto  il com m ercio; i’ a ltro  vedc un’ ancora di salvezza nelle operazioni 
della Banca attuale , o nella istituzione di una Banca in llavenna, ovvero 
in Ancona. Oguuno crede d’ avere risolto Findissolubile p roblem a; e sa ii 
cielo quanti attendono da noi la magica parola, che ricouduca alio stesso 
livello il metallo monetatO ed il segno, che, entro gli augusti confmi del 
nostro  te rr i to r io ,  e destinato a rappresen tarlo .

Noi vi dichiariamo fraucainente, o signori, che, anmiirando lo zelo 
degli au tori  di questi p rogelti ,  non possiamo d h id e re  le loro opinioni, e 
molto meno consigliarvene lo adempimento. Per noi, la causa del ribasso 
della carta  monetata sta nella na tura  stessa delle cose, contro la quale 
riescono inatili tutti i ragionam enti,  tutti gli sforzi delPuom o.

Per altro , questo ribasso, procedendo dalla na tu ra  stessa delle cose, 
ha  cerli suoi limiti, entro i quali puo essere r is tre tto  dall’azione gover- 
nativa, se opportunam cnte  e prudentemente esercitata.

Assicurare ai creditori dello stato ed ai possessori della carta mone
ta ta  il godimento di quelle garantie , che furono promesse dai Governi, 
succedutisi dopo il 22 m arzo , allontanare il timore di nuove emissioni 
di ca r ta  m o ne ta ta ;  sollecitare l’ am morlizzazione della carta patriotlica, 
restr ingendo cosi la massa della carta , la quale, al pari di ogni altra 
merce, tanto piu perde valore, quanto piu ne esiste in cireolazione; cir- 
coscrivere la ingerenza del Governo, ia cio che r isguarda  il danaro e Ia 
carta , entro  i limiti della r igorosa  necessity, resislendo alla smania di 
chi, ad ogni disordine, ad ogni lagnanza vorrebbe provvedere coo qual
che misura legislativa; in trodurre  ogni possibile risparm io ia  tu tti  i rami 
della pubblica am m inistraz ione; mantenere la reciproca liducia e coucor- 
dia t r a  il popolo che governa, cd il popolo ch’ e governato, eccovi, cit
tadini rappresen tan li ,  i mezzi precipui, per a tt irare  il danaro dall’ estero, 
pe r  farlo uscire dai nascondigli dei ricchi, e per  aumenlare il valore 
della carta monetata.

A questi generali provvcdimenti, a ltr i  pero ne potete aggiungere  piu 
speciali e concreti.

Gonsiste il primo nel regolare  F esereizio della professione ( sotto 
molti rispelti utilissimo) dei cambiavalule, in maniera da impedire che, 
t rascorrendo  in abusi, possano trav iare  la pubblica opinione e produrre 
un artiliciale ribasso.

Gonsiste il secondo nel fare una saggia  distribuzione del denaro, 
promessoei dal Piemonte. Consegnato questo denaro alla Commissione 
d ’ annona, affinche lo r ipartisca  t ra  i varii in trodu tto r i ,  preferendo gF iu* 
t rod u t to r i  dei generi, il cui incarimento potrebbe riuscire alla popolazione 
di maggiore  disagio, scemeranno naturalm ente  le ricerche del numerario, 
e i capitalisti saranno coslretti  a veaderlo ad un piu ragionevole prezzo. 
Diciamo anzi che svanira ogni grave sproporzione tra  il valor della carta 
e il valor della moneta in metallo, se il generoso esempio del Pienioulf 
sa ra  imilato dai Governi di Toscana e di Roma, i quali, secondo il pi‘°* 
g ram m a dell’illustre Montanelli, stanno per suggellare  la fratellevole loro 
unione con Ia nromessa di im sussidio a Ven''-'1-
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Riassuinendo le cosc delte finora, noi vi proponiamo, cittadini ra p p re 
sentanti :

1. Di sancire, in nome del popolo, tutte  le operazioni fmanziarie, 
eseguite dai varii Governi che si succedettero in Venezia dopo il 22 
marzo 1848 ;

2. Di autorizzare  la emissione di carta monetata da centesimi 25, 
senza pero che resti aumentato i’ im porto  della carta  m onetata  in circo- 
lazionc;

5. Di vincolare I’ esercizio della professione di cambiavalute alia 
concessione di nuova apposita licenza, da rilasciarsi a cittadini di cono- 
sciuta probita , solloponendoli a vigorosa vigilanza, ed obbligandoli spe- 
cialmeute ad astenersi dal cambio di monete di rame, ad asteiiersi pure  
dal cambio di lire eflfoltive con carta e di carta  con lire effetlivc per  
somma al di sotto di L. 50 e ad indicare ogni giorno all’ au to r i ta  il 
massimo ed il minimo prezzo della ca r ta ;

4. Di eccitare il potere eseculivo ad aprire  uno o piu negozii di 
cambio-valute per  conto del pubblico, i quali abbiano a cambiare, parle  
con ispezzali di lira e parle  con nionela di ram e, la enrta  m onetata, ri-  
tenuto pero che a nessuno sia cambiala p iu  di una l i ra ;  e ad eseguire  
inoltre , al prezzo che sara  giornalmenle indicato, il cambio, r itenuto  che 
ogni singola operazione non debba eccedere le lire 2 0  di carta e le 50 
di num era r io ;

5. Di eccitare il potere esecutivo ad incaricore la Commissione an- 
nonaria dell’ equa ripartizione del danaro, che e attualmente, e fosse in 
seguilo disj onibile, t ra  i \a r i i  in troduttori  di generi, preferendo g l’ intro- 
dutlori dei generi, il cui incarimento puo riuscire  di m agg io r  danno alia 
popolazione.

II presidente:  D e\e  PAssemblea ora  fissare il tempo per discutere 
sopra le conchiusioni del presente rapporto .  La presidenza p roporrebbe , 
che formasse maleria de ll 'o rd ine  del giorno di domani. (Approvato.)

II presidente:  Dobbiamo passare alla discussione dell’ indirizzo agli 
stali italiani, perche acceltino la nostra  carta  monetata.

11 rappresenlante L .  Pasini:  Adesso dovrebbe seguire la discussione 
sull’ indirizzo, di cui abbiamo udilo 1’ altro giorno la lettura.

In conseguenza di recenli avvenimenti in altre  parti  d ’ltalia, avrei a 
fare una p ro p o s ta -d ’ordine del giorno motivate. Domando il perrnesso di 
Icggerla :

« Veduto il decrcto 27 febbraio del Governo provvisorio  toscano, 
nel quale e dichiarato essere in corso tra tta tive  fra la Toscana e la re 
pubblica rom ana per 1’ unilieazione di que’due te r r i lo i i i ;  la parificazione 
delle tariffe dazia r ie ;  1’ unilieazione del sistema posta le ;  la reciprocity  as
soluta pel corso delle monete gia esistenti in commercio e stabilimento 
d’una moneta uniforme; e la reciproca liberta  di corso dei boni del jlc- 
soro e della carta m oneta ta ;

« Considcrato che si propone anche dal G o\crno  toscano 1’ istituzione 
una Commissione centrale militare di difesa in Bologna, nella quale 

concorrcbbero ufficiali superiori dei due Governi ed anche di V enezia; e 
di assegnare un sussiuio a Venezia a carico di q ue’ due G overn i;
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« Si propone di passare all’ ordine del giorno sul progelto  d ’ indi
r izzo , e di trasm ettere  invece la proposta Priuli al potere eseculivo, con 
ispeciale raccomandazione dell’ Assemblea d ’ intavolare nuove tratta live col 
governo della repubbliea rom ana e col Governo p rorv isorio  della Toscana, 
pel sollecito conseguimento dei fun sovrindicali. »

II presidente: Se alcuno non domanda la parola , passero alia vota
zione 1’ordine del giorno motivato del rappresentanle  Pasini.

Chi approvaj si alzi.
11 presidente:  L ’Assemblea ha adoltato . Adesso ci sarebbe la presa 

in considerazione della proposla  del rappresentan te  Pasini, clie a ll’art.  CG 
del Regolamento si ag g iu n g a :  « La presa in considerazione di una propo
sta si votera per alzala e sedula, a meno che cinque rappresentanti  non 
ch ieggano che abbia luogo lo scrutinio segrelo. »

Se il rappresentante  Pasini vuole sviluppare la proposta  . . . .
11 rappresentante L .  P asin i:  Si dichiara da se.
10 credo che molio opportunam ente  sia posta nel Regolamento la 

necessita di votare a scrutinio secreto anche la presa in considerazione, 
e per  qualche p roposla  certamente giovera anzi servirsene. Ma vi possono 
essere delle p roposte ,  nelle quali tu tti  sono islantaneamente cosi uuanimi, 
che non vale la pena di fare 1’appello nominale. Io dunque vorrei che per 
queste proposte fosse lecito di votare la presa in considerazioue per al
zata  e seduta. Pero vorrei sempre riservare  ad un piccolissimo numero 
di rappresen tan ti ,  5 soli rappresen tan li ,  la lacolla di domandare da se 
soli lo scrutinio segreto.

11 presidente:  Pongo a ’ voti la p resa in considerazione sulla proposla 
Pasini p e r  iscrulinio segreto.

V o t a n t i .................................................................................. 101
M aggioranza a s s o l u t a .................................................. 51
Pel s i ..................................................................................80
Pel n o .................................................................................. 21

L ’Assemblea ha adotlato la p resa in considerazione.
La presidenza propone che la p roposta  sia r im andata  alia Commis

sione di legislazione, per  fare il p roprio  rapporto .
L ’ Assemblea ha adotlato.
Essendo esaurite  le materie dell’ ordine del giorno di oggi, 1’ adu

n an za  av ra  luogo domani alle ore d2.
L ’ adunanza si e sciolta alle ore 5 pomeridiane.

5 M a rzo .

F r a t e l l i !

Voi mi avete dalo oggi un dolore grande. P e r  significarmi 1’ aflctto 
vostro avete fatto tum ulto , e p u r  sapete che abborro  i tumulli.

L ’ assemblea dei voslri rappresentan li  se n ’e indignata , ed a ragione, 
poiche sembrava voleste com prom ettere  la liberla delle sue discussioni e 
decisioni.

Slale in guard ia  perche v’ ha certamente chi vi provoca al lurbamenlo
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doll’ ordine per  macchiarc la fama clie vi siete acquistala, per favorire 
PAustriaco clie solo coll’ ajuto della discordia e del disordine potrebbe ia 
questa nostra citta penetrare.

Poiche dite di amarmi, \ i  scongiuro, che mel dim ostria te  coi fa t t i :  
ascoltiate la parola mia, la quale non solamente da oggi, o da je ri ,  ma 
da ben undici mesi vi predica costantemente la concordia e la tranquilita .

Abbiate a cuore P o n o r  mio, l’ onor vostro, l ’ onore di quesla patria  
diletta.

Domani, ne d ’intorno al palazzo dove siede PAssemblea, ne in piaz
za, sienvi grida  o approvanti, o disapprovanti, siavi folia, siavi a t truppa-  
niento. State tranquillamente nelle case vostre, ai vostri fondaci, alle vo
stre officine. Fidate nelPAssemblea, e nel Governo che hanno caro piu 
della vita il vostro bene vero.

Ve ne prego  vivamente con la fiducia chc non vi m oslrerete sordi 
alia voce mia.

M A NI HI.

6 M a rzo .

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTA1NTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 6 m arzo .

( Presidenza del c ittadino Calucci.)

Si da le ttu ra  del processo verbale.
II rappresentante S ir to r i:  Dopo la le ttu ra  della proposizione Avesani,

io ieri domandai la parola per la rettificazione di un fatto. II fatto era , 
secondo la esposizione del rappresentanle Avesani, che Venezia si trova  
in istato d ’ assedio. Ora io dico che Venezia nou e in istato d ’ assedio; 
che nessun potere P ha dichiarata in istato d ’assedio; che, per conseguen
za, Ia proposizione Avesani mancava di base, Domando quindi che Posserva- 
zione sia inserita  nel processo verbale.

Dopo cio, il processo verbale e approvato.
II rappresenlante trium viro  M an in  sale in bigoncia applaudito , e 

pronunzia il seguente discorso:
* Cittadini rappresentan ti!  Non ho mai avuto tanto bisogno della 

vostra iudulgenza come o r a ; p rego  che me la vogliate concedere.
« Debbo parlare  di cosa, sulla quale avrei desiderato non essere co- 

strello  a p a r la re :  dico sulla condizione presente del Governo^ che, ad 
avviso mio e de’ miei colleghi, non pu6 durare .

« Nel 17 febbraio, quest’ Assemblea dichiarava chc, pel fatto del suo 
coslituirsi, la d il ta tura  era cessa ta ;  e che, non essendo in grado di prov
vedere subito alia costituzione di un Governo nuovo, demandava in tanto  
Pesercizio  del potere esecutivo ai tre ch’ erano stali d ittatori.

« Questo era u u  provvedimento reclamato dall’urgenza  di quel gior
no, perche il paese non restasse senza governo.
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« Questo e ra  un provvediinento che dovevn durare  pochissimo, avendo
i m em bri del Governo, e gli a ltri membri dell’ Assemblea che parlarono 
in proposito , dichiarato che si tra ltava  di pochissimi giorni. Sono invece 
passa ti  varii giorni. In questo inlervallo, 1’Assemblea ha sancito il sno 
Regolamento, ha slabilite le sue Sezioni, ha-nom inate  le sue Commissioni. 
II Governo aveva gia prima dato ragguag lio  del suo operato, ed in quanto 
agli affari esteri, ed in quanto  alle finalize e alia marina e alla guerra .

« 11 Governo credette dunque che le rag ion i, che avevano indotto 
PAssemblea ad una provvidenza moinentanea, losser cessate, ed occorresse 
occuparsi iminediataniente a costituire un Governo nuovo.

« II Governo presente e veramente un Governo tollerato per la ne
cessity del m om ento ;  quindi non ha au to r i ta  morale nessuua.

« II Governo si trova in quelle condizioni, in cui si troverebbero i 
m inistri  di uu paese costituzionale, che avessero data  la loro rinunzia e 
dovessero continuare a d isbrigare  gli affari, finche subenlrassero nuovi 
ministri .  Iu quello stato, che suoi chiamarsi di crisi ministeriale, e che 
in tutli i paesi si cerca che duri pochissimo, perche la lunga durata  po
trebbe indurre  pei'icolo, i governi pensano sollanto all’ oggi, e non pos
sono pensare e provvedere al domani.

« Noi poi siamo in condizioni, che che si dica, diverse dagli allri 
paesi. Questo stato e un campo tr in ce ra to ;  questo popolo e un esercilO, 
p e r  condurre  il quale occorre potenza ed energia. Abbiamo il nemico che 
ci oppugna  all’esterno colle arm i, all’ interno colle discordie.

« lo dunque debbo, a nome anche de’ miei colleghi, d ichiarare chc 
non ci seutiamo ne autorita  n& forza per governare  cosi; e quindi sup- 
p licare 1’Assemblea che provveda iminediatainente a qualche cosa di piu 
stabile. Quando io dico stabile, non intendo dire delinilivo, perche tutto 
e provvisorio  ; ma che non sia una provvisorieta, che abbia a durare  so- 
lamente da u n ’ora  all’altra.

« Questo Governo nuovo qualunque, che sara  costiluito, sapra  1’ As
semblea, sapra  il paese, sap ra  egli stesso, di avere la fiducia dei rap 
presen tan ti  del popolo.

« Noi invece cio non sappiam o, poiche (ripeto) siamo tollerati,  non 
eletti. P rego  1’Assembiea vivameule ad occuparsene, e subito. »

II presidente:  Uno dei nostri rappresentan ti ,  il sig. Olper, aveva in- 
fatti prevenuto il desiderio del Governo, deponendo sul banco della pre
sidenza una mozione d ’ u rgenza , che e concepita nei seguenti termini 
( legge):

« 1. L ’ Assemblea nomina un capo del potere eseculivo, c o l • litolo 
di presidente, nella persona di Daniele Manin;

« 2. L ’ Assemblea conserva in se il potere costituente e legislativo;
« 3. Al presidente Manin sono delegati ampli poteri per la difesa 

in terna  cd esterna del pnese, non escluso il diritlo  di agg io rnare  PA s
semblea;

« A. Nei casi di u rgenza , il presidente po tra  fare disposizioni legis
lative, con obbligo di farle poscia sanzionare dalP Assemblea. »

Dopo la dichiarazione del G o\erno , sembrerebbe inutile che invitassi 
il  rappresen lan te  Olper a d ichiarare se abbia nulla  da aggiuiigcre sul
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punto dell’urgenza. Nullameno, se egli vuol prender la parola , gli e eon- 
cessa.

II rappresentante Olper: Ella mi ha prcvenuto. Dopo cio che ha di- 
chiarato il Governo, credo inutile ogni spiegazione.

Posta a ’voti la presa in considerazione dell’ u rgenza , viene ammessa 
con voti afferm athi 100 contro G negativi.

11 presidente:  Per il rapporto  sulla urgenza , la presidenza crede che 
TAssemblea abbia a raccogliersi negli Ullicii, onde nominare la p rop r ia  
Commissione, la quale abbia a fare il rapporto  medesimo. Quindi 1’ adu
nanza viene sospesa per un’ora e sara  percio r ipresa alle ore 2.

L ’adunanza e sospesa alle ore 1 e l / i 3 e viene r iaperta  alle ore 2 e 4;2.
11 presidente: Invito il relatore della Commissione a leggere  il rapporto .
II rappresentante Fare:  I tre  commissarii erano i cittadini rap p re 

sentanti Tommaseo, Baldisserotto Francesco e Vare. Le conclusioni furono 
prese a due contro 11110 (legge):

I motivi della minoranza sono i seguenti:
Le ragioni dal Governo addotte per fare all'Assemblea d ichiarare 

Purgenza , son due eh’esso Governo non e sc nou to l le ra to ,  e che non 
ha forza morale. Ammettere la prima ragione, olfenderebbe l’Assemblea, 
clie con tanta concordia di voti, con tanto consentimento d ’applausi,  ha  
dimostrato al Governo la sua liducia, e gli ha  dati pieni poteri. Se il 
primo alto non basta, 1’ Assemblea toglierebbe a se au to r i la  per tu tt i  gli 
altri atti , darebbe una menlita a se stessa. Che poi nel Governo sia forza 
morale, lo prova l’ alfezione di cui gode segnatamente Daniele Manin 
presso il popolo ; lo prova l’ innocuo esito di quel vero o apparente  tu- 
nmlto di poca gente, che dicevasi il popolo, nel giorno d ’ieri. Ne vale 
l ’opporre :  quando il Governo confessa di non avere forza, non 1’ ha. —  
L ’ Assemblea, col non ammettere l’urgenza, alferma: voi ne avete abba
stanza; —  e gli da quella che mai gli mancasse, e onora insieme il Go
verno e se stessa. Se noi cedessimo alla t roppo modesta invocazione chc 
il Governo ci fa, verremmo a confessare in faccia all’Italia e ai nem ici:
o che il popolo e a w e rs o  a ’ suoi governanti, e infrenabile ; o che il Go
verno e tanto debole da non poler reprimere i pin leggieri moli di po- 
chi. Non amm ettere  P u rgenza , e un aver fede nel popolo, nel Governo, 
ne’ nostri destini. Ammetterla e un dar  cagione a in terpretazioni maligne 
contro il decoro dell’Assemblea, conlro le inlenzioni de’ governanti mede- 
simi, che sarebbero  fuori con molta severitii giudicate. Se non si t ra ttasse  
di legge che deve decidere i nostri destini, se non avessimo recente an
cora Pesem pio delle urgenze proposte nel luglio, io crederei po ters i  ce- 
dere alla modestia soverchia de’governanli, e confessare con essi che la 
lurza morale lor manca. Ma in tale stato di cose l’ impotenza parrebbe  
pretesto, e ai nemici potrebbe sem brar  prcpotenza.

Agli occhi della m aggioranza  della Commissione, le dichiarazioni, 
latte oggi a nome del Governo, dal rappresentan te  Manin, cambiano del 
tu tto  le condizioni, sotto le quali PAssemblea venne al voto di ieri.

II potere esecutivo ha detto che, stando le cose come sono, esso non 
sente di avere sulficiente autorila  morale, non sente di essere in grado 
di continuare nel governo del paese.
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Quesla dichiarazione ieri non si aveva; anzi 1’ Assemblea parliva da 
una convinzioue contraria .

Con questa dichiarazione, non crede la m aggioranza della Commis
sione che l’Assemblea debba lasciare indecisa una queslione, che compro- 
nietler potrebbe la tranquillity , e quindi la sicurezza del paese ;  ma che 
debba invece, riconosciula incolume la p ropria  liberta d ’ azione, studiare 
senza r i ta rdo  il grave argom ento , e provvedere al governo iu quel modo 
che un esame coscienzioso delle circostanze suggerira .

Ieri, era urgen te  d im oslrare  che il tumulto va frenalo. Ma 1’ occu
pars i  dell’affar del governo, se ieri disconveniva sotto apparenza di uu 
tum ulto ,  conviene oggi, che lo si puo fare serenamente.

II rappresenlante Tommaseo:  Io che ho votato per il volo secreto, 
desidero che si sappia palesemenle che la minoranza ton i o ;  chc io per 
me non ammetto la queslione d ’ urgenza .

Alle ragioni addotte nella breve relazione letta dal collega Vare, ne 
agg iungo  una ancora. II Governo, con molta modestia nfiermo ch’ egli 
non ha la forza morale necessaria a reggere  questo popolo, finora si 
digniloso e concorde. Io affermo, in conlrario j ch ’egli ha tu t ta  la forza 
necessaria per reggere  queslo popolo, si perche 1’ Assemblea ha dimostrato 
la sua piena fiducia, si perche il popolo ha piena fiducia in esso. Poi, 
dico che se un qualche diletto nell’esercizio della forza e caduto, cio non 
viene dal Governo, ma viene da alcuni al Governo subordinati,  e segna- 
tamente dalla Pubblica Vigilanza.

Tutti hanno veduto con vergogna e dolore le rnuraglie, siccome nel 
luglio  del passato  anno, ag ita te  da carlelli minacciosi. Uso la parola  
agita te  perche compendia l’argomentazione adoprata in un discorso ora- 
mai celebre, che profano la sala di quest 'Assem blea. Tulti han veduto 
con dolore e rossore  le indeguc minacce buiciate contro uomini rispetta- 
bili,  lanciate contro i rappresen tan ti  del popolo, da coloro che indegna- 
niente si dicevano g l ’ in terpreti,  i vendicatori dei diritti  del popolo. Tutti 
lianno veduto con dolore e rossore  aflisso per  piii ore alla porta  della 
C arta ,  m iserabilmente profanala, un cartello insolente, il quale iimitava, 
in nome di non so chi, ai rappresen tan ti  del popolo il mandato che il 
popolo diede a noi illimilato. Quel cartello rimase per p iu  ore affisso, e 
la Pubblica Vigilanza non ebbe ne occhi per  vederlo, ne mani per istrac- 
ciarlo.

Posta  ai voli 1’ urgenza, fu ammessa, con voti aflermativi 90  contro 
20  negativi.

11 presidente:  Essendo cosa di grave im porlanza , p ropongo che la 
Commissione per riferire  sulla proposta  sia formata di 9 rappresentanti ,  
e che si uniscano gli Ufficii per  nominarla, coll’ incarico di lare il rap 
po rto  cnlro due ore.

II rappresentante Tommaseo:  Due ore č poco. La questione e si 
grave  che merita meditazione. Noi siamo colli alla sprovvista. Le propo
ste che il Governo ci ha fatte, non le conosciamo se non da pochi mo
menti, e taluno forse non le ha  lellc ancora. Io chieggo che lino a do
mani ci si dia tempo a m editare ;  acciocche la noslra  deiiberazione non 
paia  carp ita ,  c, almeno nell’apparenza, sia salvo il nostro decoro.
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La proposta  del rappresenlante  Tommaseo, che, cioe: Ia Commissione 
per riferire sulla proposizione del rappresentante  Olper debba domani 
dare il suo rap p o r to ,  viene votata per alzata e seduta. Essendo pero ri- 
sultata dubbia tanto la prova che la controprova, si procede alia vota- 
zione per appello nominale. La proposta  suddetta  viene ammessa con voti 
affermativi 57, conlro voti negativi 47.

Dopo di che, i rappresentanli sono invitnti a r iunirsi nelle respettive 
Sezioni per la nomina dei cominissarii; e la seduta viene levata alle ore 
3 pomeridinne.

Sessione del 7 m arzo .

(Presidenza del cittadino Calucci.)

L ’ adunanza ha principio alle ore 12 e o j i  colla le ttu ra  del processo 
verbale, ch’ e approvato.

II presidente:  Venendo all’ordine del g iorno, invito il relatore a leg- 
gere il rapporto  della Commissione sulla p roposta  del rappresen tan te  
Olper.

II rappresentante Baldisserollo legge il rap p o r to :
Era  parere  di alcuni tra  i componenti la Commissione, chc l ’Assem- 

blea potesse con le sue deliberazioni dare al Governo au to r i ta  sempre 
nuova, siccome quella che, uscita dai suffragii del popolo, dev’ essere la 
fonte di ogni au torita . E ra  parere loro che il Governo, tenendo nelle sue 
niani tante  forze di milizia e appoggiandosi sull’affetto del popolo, po
tesse con le ordinario  cautele provvedere alia conservazione dell’ ordine 
in paese naturalm ente  buono, e potesse discernere le profonde dalle leg- 
giere agitazioni, pe r  inodo da rassicurare  i men coraggiosi e mantenere 
a questa cilia la fama, ch’ella si e meritata , di concordia dignitosa.

Ma auche quelli che manilestarono questo potere, considerando chc 
il cittadino Daniele Manin afferma nella sua coscienza cssergli impossibile 
governare co’ poteri ordinarii , e, se piii non gli si concede, afferma di 
voler dimettersi dal Governo: e poiche sanno il popolo essere affezionato 
al suo nome e rispcttano la notorieta del quasi universale suffragio, per 
togliere ogni pretesto di guerra  civile, ogni speranza alle insidie degli 
esterni neniici, intendendo che non sia punto detra tto  nell’essenza ai di- 
litti del popolo, credono dover consentire cogli altri che siano ad esso 
cittadino Manin dati a tempo i poteri s traord inarii ,  nei limiti da seguarsi  
qui sotto. E noi faremmo, se non credessimo che la sua coscienza, e il 
rispetlo ch ’ e debito al popolo che l’ama, e il giudizio d e ’ presenti e de
gli avvenire, lo persuaderanno a giustificare il sacrificio, che noi facciamo, 
di parte  delle nostre  liberta all’ indipendenza e alia pace.

L ’articolo primo del progelto  di legge non offriva sogge tto  di al
cuna discussione: il potere esecutivo devesi delegare dall’ Assemblea o ad 
una persona in d iv id u a l  o a un corpo m ora le ;  e, nel caso nostro , le 
condizioni dello stato, le quali richiedono p ron ta  energ ia ,  e la piena fi
ducia chc noi poniamo nell’ainorc di pa tr ia  del cittadino che vedevamo 
proposto, ci consigliavauo a r itenere  il primo parti to .
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Ah’ arlicolo secondo proponiamo una Iievc aggiunta ,  o, a meglio 
d ire , p iu  chc un ’agg iun ta ,  una specificazione. Dicevasi infalli che I 'As
sembled conserva in  se il  potere costituente e legislativo; e nel potere 
costituente  certo e compreso pu r  quello di deliberare sulle sorti politiche 
del paese: nulladimeno, come a taluno sembrava dubbia, od almeno non 
chiara  la cosa, e su questo punto sarebbe stata impcrdonabile trascura- 
tezza il lasciare ogni piu lontana om bra di dubbio, cosi unanimemente 
aggiungem m o le parole: che 1’Assemblea riteneva esclusivamente per se 
stessa il d iritto  di deliberare su quanto concerne le sorti politiche del 
paese.

L ’articolo terzo  presentava invece le piu gravi riccrche. F ra  i pieni 
poteri ,  che le circostanze eccezionali p iu  sopra aecennale inducono a con- 
cedere, tra ttavasi di vedere se si dovesse comprendere anche quello, 
s traord inariss im o, di agg iornare  la noslra  Assemblea. Noi senlivamo una- 
nimemente che, anche senza Irasmettere ad altri questo d ir i t to , se I’ ag- 
g iornam ento  dell’Assemblea fosse richiesto dal pubblico bene, tu tli  quanti 
siamo, spinti da quello stesso amore di pa tr ia , chc ci mantiene nei nostri 
posti, gli avressimo senza esitanza ed in pieno accordo lasciati, per com- 
p iere , in ogni p iu  eflicace maniera., il debito noslro. Ma, a ritenere questo 
punto  del p rogetto  di legge, un solo latto  c’ indusse : il sapere che quel 
cittadino, il quale assume sopra se medesimo tu l ta  la responsabilita di si 
g ran  peso, e nella lealta del quale noi tu tl i  poniamo una piena liducia, 
crede necessario assolutamente un tale potere.

A questa fiducia nullameno non doveva sacrificarsi la diguita del 
nostro  corpo sovrano, ne la eflicacia del nostro  m anda to ;  percio l ’aggior- 
nam ento deve finire entro  un termine prestabilito , e deve il potere esecu- 
tivo esporre  in Assemblea i motivi del fatto aggiornam enlo , accio questa 
sia certa in ogni caso, che non ha obbedito ad 1111 comando, ma che fece 
quello che avrebbe volontariamente fatto, se avesse conoseiuto il bisogno 
di farlo. II proponente  anch’esso, che fa parle  della Commissione, dichiaro 
che questa  agg iun ta  spiegava precisamente il suo pensiero.

Nell’ articolo quarto ,  la Commissione trovo unicamente di fissare il 
tem po, entro  cui dev’essere chiesla la sanzione, nel caso che il potere 
esecutivo dovesse nell’ urgenza di circostanze, emeltere qualche disposi
zione legislativa.

Finalmente, si aggiunse un articolo che rende responsabile il presi
dente dei suoi atli dinanzi all’Assemblea; imperocche noi, rappresentanti 
del popolo, dobbiamo mai sempre ricordarci che nel nostro corpo risiede 
1’ au torita  sovrana, che ogni potere da noi soltanto deriva, e che ogni 
delegato deve renderci conto.

Fondato sopra questi motivi, vi assoggetliam o, 0 cittadini rappre
sentanti, il seguente p rogetto  di legge . . . .

II presidente:  Secondo il Regolamento, spetta  all’Assemblea di deter
m inare  il tempo della discussione.

10 crederei che si potesse fissare questo tem po subilo, e chi a m m e t t e  
la  mia proposizione si levi. (Approvato.)

11 rapprestn tunle  S i r to r i :  Domando Ia parola.
11 rappresentante tr ium viro  M a n in :  P rego  il  rappresen tan te  Sirtori,
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chc mi pcrm etta  ili fare ana  previa dichiarazione. (Sale la tr ibuna  ap- 
pluudito.)

Essendo stato ieri accagionato il Governo^ e per esso il suo Ufficio 
d’ordine pubblico, r ispetto  ai fatti del 5 corrente, il Governo, che allora 
non era  presente, non poteva rispondere. II Comitato di vigilanza ha 
scritlo un rap p o r to ,  corredato da documenti, col cpiale pare  al Governo 
che la sua condotta  sia pienamente giustificata.

Questo rapporto  io lo depongo sul banco della prcsidenza. L ’Assem
blea, nella sua prudenza, provvedera come crede.

Mi perm ettero  su questo disgastoso argom ento  di ngg iungere  due 
sole parole, sperando che la mia vita, da voi conosciuta, possa m erita r  
lode a quello ch’ io dico.

Io ho m ostrato  sempre di non amare, di non to llerare  i tumulti po- 
polari;  tanto  meno avrei potuto amarli e tollerarli , quando questi pote- 
vano p o r ta r  onta al mio onore, che ho caro anch’ io quanto qualunque 
altro, e che pure  ho meno caro della salvezza del paese.

TumuIU, ho sedali varii con le parole, perche da questo popolo finora 
ascoltate, con la persona, senza nessun riguardo  di esposizioue della mia vita.

INel 5 corrente , alle ore M  circa, venne al Governo il presidente di 
quest’ Assemblea, insieme col generale Marsich comandante della guard ia  
civica. II generale osservo che vi erano predisposizioni ad un assem bra- 
meiito popolare , e suggeriva che, per prudenza, fosse rimessa la sessione 
dell’Assemblea ad altro giorno. Da queslo dissenli saviamente il presi
d e n t  dell 'Assemblea, perche non gli parve cosa decorosa; ed io, nell’opi- 
liione del presidenle dell’Assemblea, mi sono cordialmente congiunto.

Quanto ai mezzi per impedire, erano gia stati dali ordini eouvenienti 
al Comando della guard ia  civica e a quello della gendariueria.

Per a ltro , io dichiaro e confesso la mia colpa (se questa e colpa);  
sempre ho creduto, e credo ancora, che l ’uso della forza si debba ado- 
perare solamente in casi es trem i; e che quando l’intento si puo ottenere 
aitrimenti, b isogna  ten la r lo :  per manteiier 1’ordine, che fosse seriamente 
iniiiaccialo, nou rifuggerei nell’ultima estremita anche dall’uso della forza. 
Ma ehe Venezia seguisse l’esempio di W indischgriitz e di Radetzky, mi 
pare che sarebbe troppo  do lo roso ;  e non credo che vi fosse tainpoco 
soggetto , poiche la cosa non era punto grave.

Si par la  di cartelli, che erano affissi sulla porta  dell’Assemblea. Di 
questo si e fatto appunto parola  anche in presenza del presidente dell’As- 
semblea, del generale Marsich e dell’ onorevole vostro collega Ilensovich, 
d  quale se ne d imostrava dispiacente, quanto ne potesse essere qualunque 
»iltro. Ed ei ci affermava che, invitati i gendarmi e la gua rd ia  civica a 
s trappare  quegli affissi, nessuno aveva osato di farlo.

E questo e spiegabile, perche ci fu, non ha molto, riferito  che, in 
una delle infelici nostre citta della te rraferm a, un affisso avverso all’ Au
stria e res ta to  intalto  per piu g iorni solto il g iudizio s ta tario  e colla 
violenza delie milizie austriache, non essendosi trova to  chi osasse levarlo.

Quando cio mi fu annunciato, mi son levalo p e r  andare  io stesso a 
lacerare gli affissi. II presidente dell’ Assemblea mi osservo che non sa- 
*'ebbe stalo  decoroso.
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lio aspelta to che vcnisse I’ora di recarm i in questo luogo, e pas- 
saudo dinanzi la porta ,  levai con le mie mani gli affissi, e gli ho ia 
tasca. Quesli aflissi io non li lessi altro chc oggi. lo trovai che sono di- 
versi da quello che e stalo delto, perche fu delto  ch’erano aflissi mi-
naeeiosi.

Uno dice cosi:
R a p p resen ta n t i ! vi abbiamo eletti per nostri avvocali e vi abbiamo  

m u n i t i  di mandato  (si senle lo stile curiale) per difendere la causa sa n ta ;  
m a al m andato  vi e anclie il necessario species faeti, e queslo e, salvo lu 
d i t ta tu ra  u M an in .

Una teoria sui mandato sviluppata in quest’ Assemblea avra  falio cr- 
ra re  questo leguleio, chc 1’ ha in te rp re ta ta  a suo modo.

L ’ altro aflisso porta (seusate, ciltadiui, se leggo i miei clogii) (legge): 
M a n in  la slella d' I ta l ia  (e stile del 600), sole del 22 m a rzo  per  Venezia  
(segue a Ieggere) . . . .

Minacce qui, mi pare, non ce ne sieno punto. Questa e una specie 
di mauifestazione; e queste son cose, o cittadini, da ridere e uoa da 
farne uu caso tanto  grande.

In quanto aH’assembramento, la storia  che io conosco e semplicissi- 
ma, ed e quesla. Quando io sono uscito dall’Assemblea perche si tra ttava 
di argom ento , cui la mia delicalezza in’ imponeva di non prender parle,
io mi sono recato al Governo; una grande folia di popolo si e riunita  
sollo le fineslre del palazzo e gridava viva M an in .  Sono andato al pog- 
giuolo, ed ho prega to  e supplieato cbe si disperdcssero, prevedendo bene, 
perche  gli uomini (che che si dica) li conosco, che queslo inconveniente 
sarebbe stato accagionato a me, ed ho detto a quesli:  Voi avete I’ onor 
mio nelle vostre m ani:  si credent che io vi abbia apposilamente fa t t i  
sommuovere: se m i  volete bene, andute via. E sono andati via.

Ma, avendo io detto che doveano r ispettare  l’ Assemblea, e confidare 
in essa, si sono porta li  nella piazzetta  a g ridare  viva V Assemblea, ed 
hanno gridato s trepitosamente, viva I9Assemblea!  Poi uno si e messo sulla 
logge tta  a p rcdicare  non so che. Altri circondavano questo predicatorc, 
e applaudivano alle sue pa ro le :  gente chiama gente, e si formo folia. 
Allora tornai dalla parte  della piazzetta, parlai di nuovo al popolo, e si 
disperse.

Una terza volta, per  rag ion i che noa conosco, la folia si raduno di 
nuovo verso la porta  della Carta. Vedendo che le parole non bastavano, 
mi sono r icordato  quello che avea fatlo nel m arzo (applausi);  presi la 
spada, mi sono messo alla testa di un drappello  di guard ia  civica, con 
mio figlio quasi fanciullo al fianco; sono en tra to  nel corlile dcll’ Asscni- 
b lc a : e qui^ prim a cbe il popolo entrasse in questa sala, sarebbe passato 
sul corpo mio, e di mio figlio. Poi, io parlai nuovamente per la terza 
volla al popolo; e questa volta con vigore tanlo e si g rande , cbe il po
polo si disperse affatto, ne p iu  si rannodo. Io credo che non si possa 
dom andare  di piu. (Applausi fragorosi.)

Ed ora , o cittadini rappreseu tan li ,  p rim a che vi occupiale della pro
posizione, su cui ha dato il volo la vostra  Commissione, credo chc sia 
necessario , per la lealla delPAsseinblea e per  la mia, che PAssemblea
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sappia come io penso, ed io s.ippia come pensa 1’ Assembles; poiche, ;>l 
caso clie voi vogliale allidarmi il carico (onorevole si ma Iremendo) di 
dilendere questo paese, non potrei certamente assumerlo, e non polrei riu- 
scire, se non ci fosse concordia fra 1’ Assemblea cd il Governo.

Diro dunque schieltamente quello che credeva non potesse esser 
dubbio per nessuno. Le mie opinioni sono oggi quelle che erano il 4 
luglio, (juelle che erano il 22 m arzo ;  io non le ho mai rinnegate e no.i 
le riiineghero mai.

Ma ho delto , e ripeto, che, se noi vogliamo salvare Venezia e com- 
battere il nemico, b isogna che questioni politiche, che dividono I’ uno 
dall’ altro , non ne facciamo nessuna.

Coi nemico a fronte, se noi disculeremo ora questioni, nelle quali 
siamo discrepanli, come potremo essere concordi per la difesa ed offesa 
contro di lu i?  Vi e un punto sul quale siamo tu lli  concordi; quello di 
nou volere 1! Austriaco. Occupiamoci ora di q u e s to ! (Appluusi frag orosi 
e pro lungati .)

Questo e il p rogram m a del 13 agosto, che fu dall’Assemblea app ro 
vato, e che il Governo ha seguito scrupolosamente lino ad o g g i ;  ed io 
credo che sia opportuno seguirlo ancora.

Se PAssemblea concorda nel mio parere , allora, ma soltanto ailo- 
ra, potro  acceltare P incarico  onorevole e tremendo, chc mi venisse afli- 
dalo I

II rappresentante Tom m aseo: Prevedevo, o ciltadini, la necessita di 
fare sopra  uno spiacevole argomento nuove p a ro le ;  e le ho prepara te  in 
iscritto acciocche fossero p iu  misurate al concetto dell’ animo mio. Tanto 
piu m ’e facile usare moderato in linguaggio  rispondendo, che sento la 
ragione essere dal mio canto. E quand’anco fosse in cio saerilizio, non 
peserebbe a me, che posso (senza vanto) affermare d ’averae, per am or 
di Venezia, sostenuto piu d ’ uno.

Io non ho mai accagionato il Governo di quello di ch’ egli si scolpa. 
Ho distinto i goveruauli dall’Uffizio di Pubblica Vigilanza; e a questo 
stesso non r im provera i malvolere, ma sonno. Tutti sanno quante scritte 
olFeiidenti il decoro di citta libera si sien lette in questi giorni pe’ canti, 
scritte Ia cui uniformita e eorrettezza indicava altra  mano che quella 
dell’ onesto e povero popolo : tutti sanno che una stampa faziosa, senza 
Home d ’ autore  ma col nome della stamperia, fu anch’essa affissa pe’canti, 
c che 1’ au torita  nou euro ne putiire I’ atto colpevole, e nemmeno r ip ren- 
derlo: tu lli  sanno il cartello insolente (insolente Io chiamai io, minac- 
ciose altre scritte) il cartello insolente appeso alia porta  di questo palazzo, 
e che rimase li per piii ore: tulli sanno che grida  di morte e di vitupero 
hirono impunemcnte scagliate contro alcuni degli eletli del popolo e le 
loro famiglie (e avrei bram ato chc il  biasimo di tan ta  indegnita  da altre 
bib bra uscisse prima chc dalle mie): lu lli  sanno che venlimila e piu uo- 
■"ini di milizia a cerluni parvero  non poler dilendere all’ Assemblea la 
liberta de’ sulfragii, e a voi, ciltadini, la v i ta ;  e che, se l’ a l t r ’icri la vo
stra fermezza non era, sarebbesi sparso  per  Italia il grido che i tomulti 
dolln piazza fecero alia coscienza vostra turpissima violenza. I fatti ac- 
ccnnali sono riconosciuti per  veri da molti de’ nostri colleghi, e la co-
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scienza del paese li afFerma. Pu6 l’ onorevole oratore  scusarne talimo, 
negare  le cose notorie non puo.

Pario senza rancore :  e gia fin dal primo dimostrai di saper franca- 
jneule e consentire e dissenlire da esso. L’ onor suo m ’e caro come l ’onore 
del popolo ch’ egli governa. Noi sappiamo le benemerenze sue verso la 
p a tr ia :  egli sa che la nostra  liherazione e opera di molti uomini, di molti 
eventi;  che due soli ne sono gli au tori  davvero : il popolo e Dio. La fi
ducia che in lui pone il popolo, i doveri che gF im pone Dio, lo faranno 
m aggio re  delle ambizioui pimmee, p iu  forte degli, odii mcsehini che ci 
s trasciniam dietro come servile catena. Siam tutti piccoli, tu lt i  dappoco. 
Sola una cosa e g r a n d e : la patria .

II rappresentante tr ium viro  M an in :  Io aveva pregato  l ’onorevole mio 
collega iermattiua che p rim a di giudicare attendesse di avere esatle in- 
iormazioni sui fatli. Questa mattina ho ricevuto una carta , la quale dava 
informazioni, e 1’ho rimessa alia presidenza, lasciando all’ Assemblea il 
decidere che cosa se ne dovesse fare.

Ora 11011 intendo come si persista nell’ accusa e nell’asserzione di 
fatti, senza esscrsi occupati delle spiegazioni, che furono date da chi aveva 
alliludine e dovere di farlo.

ii s talo delto che 2 0 ,0 0 0  uomini di truppa  non bastavano a difen- 
dere la citta. Su cio permettete ch’ io vi legga  una carta , che vi fara 
vedere come si avventino accuse senza conoscenza di causa (legge un 
reclamo della IV. Legione della Guardia  civica al Comando generale in 
data  5 marzo contro l ’ impiego in quel giorno di pattuglic di linea. La 
Guardia civica, diceva aver essa sola 1’ incarico di niantenere la quietc 
nel paese, e percio laguavasi delle prese misure.)

Questa carta  mostra che, oltre la civica, anche la t ru p p a  era prepara ta  
a m antener la tranquill i ta  del paese e a difendere 1’ Assemblea. La quale 
veramente non puo dirsi cbe fosse posta in pericolo da quella gente, non 
mollissima e d isarm ata , che in soslanza non faceva altro che strepito.

Quanto all’ avviso s tam pato ,  chc si disse che fu lasciato dal Comitato 
di vigilanza affisso per la citta, io, per  conoscenza mia personale, posso 
dire che, appena il Comitato di vigilanza n’ ebbe avviso, mando a Ievarlo 
p e r  lulto . Qualcuno ne sa ra  forse r e s ta to ;  ma iu queste piccole cose, per 
amore di D io ! non ci perdiamo. (Applausi.)

II rappresentanle Tommaseo:  Non ci perdiamo appunlo  nelle piccole 
cose. Qui tra t tas i  solainente di assicurare all’Assemblea la liberta dei suf- 
l'ragii. L ’ onorevole ora to re  dice che il tumulto fu molto leggiero , e che 
a lui fu facile il d ileguarlo. Ma noi sappiamo come il generale della Guar- 
dia civica al presidente dell’Asscmblea annunziasse ch’egli piu non credeva 
sicura a ’deputati la vita. Traltavasi della dignita  dell’ Assemblea, e per  con- 
seguente del decoro del popo lo :  quesla  non e piccola cosa.

II presidente:  La presidenza p roporrebbe  che 1’Assemblea nominasse 
una Commissione, la quale fosse incaricata di esaminare il rapporto  cogli 
anncssi documenti qui deposti dal triumviro Manin, del Comitato di vigi* 
Jan za ; la quale Commissione fara il suo r a p p o r t o . . . .

Varie voci:  All’ordine del g iorno.
il rappresentante F. Baldisserotto:  P ropongo che si melta a’ voti sc 

si debba passare  all’ordine del giorno.
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II presidente: Melto dunque a ’voti se si debba. passare  a ll’ordine del 
giorno.

(Segue la votazione per  a lza ta  e seduta.)
II presidente:  L ’Assemblea ha  adottato 1’ ordine del giorno. Prose- 

guiamo dunque nella discussione del progetto di legge.
II presidenle:  II rappresentante  Sirtori depose sul banco dcila presi

denza alcune emende, che costituirebbero un p rogelto  di legge differente, 
il quale sarebbe concepito in questo modo . . . .  (legge il progelto del 
S ir to r i ) :

Titolo I .

a) L ’Assemblea delega il potere esecutivo ad un solo, che porlcrik 
il titolo di presidente del Governo provvisorio di Venezia.

b) II presidente governa per  mezzo di ministri scelti da lui, e come 
lui responsabili innanzi all’ Assemblea.

c) L’ Assemblea conserva il potere costituente e legislativo.

Titolo I I .

L ’ Assemblea elegge a presidente del Governo provvisorio di Venezia 
Daniele Manin.

Titolo I I I .

La concessione di poteri eccezionali al Governo e riscrvata  ad a ltra  
deliberazione dell’Assemblea, quando la domanda ne sia fatta  dal Govor
no stesso.

Siccome questa proposizione racchiude in se varie emende ai diversi 
articoli, cosi andremo nella discussione del p rogetto  di legge Olper ap- 
plicando la reiativa emenda.

Comincieremo dall’articolo primo del rappresentan te  Olper, vale a 
dire, quello modificato dalla Commissione sarebbe concepito come segue . . .  
(legge l’arlicolo.)

La emenda quindi del rappresentante  Sirtori sarebbe nel sopprimere 
in questo arlicolo la nomina della persona. La nomina del presidente del 
Governo sarebbe nell 'arlicolo secondo. (legge l ’emenda.)

Pongo quindi a ’ voti 1’ emenda.
II rappresenlante S ir to r i:  Domando la parola  per isviluppare la propo- 

sizione.
Premetto , che non e questione di persona, non e questione di fi

d u c ia ;  e questione delle norme, colle quali si deve costituire il nuovo 
Governo. Quando si t ra t te ra  della fiducia e delle persone, allora mostre- 
rcmo in quali persone abbiamo fiducia. Mi pare  che il p roge tto ,  presen- 
tato dalla Commissione incaricata del rapporto ,  come il p rogetto  del rap- 
preseulante Olper pecca, perche conf'onde la questione di persona colla 
questione di coslituzione, e perche confonde la questione dei poteri ecce- 
zionali colla queslione dei poteri normaii, ed io colla mia emenda non 
bo voluto fare che la separazione delle cose, che sono naturalm ente  se
parate.

Percio, divido il p rogetto  di decreto in t ie  p a r t i ;  la prima tralterai
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della costituzione normale del G overno; la seconda della persona, che 
sara  nominata a capo del Governo; la terza del inodo con cui saranno 
concessi i poteri eccezionali, rpiando vi sia bisogno di Care quesla con- 
cessione.

Ora, io non parlo cbe del primo paragrafo , ch’ e esaltamente con- 
forme a quello proposto dalla Commissione, eccetlo che riserva la que
stione di persone ; e queslo mi pare molto piii logico e molto piu eon- 
veniente.

Ritenuta la parte  essenziale, la parte  che non e personale, dei para
grafo della Commissione, io eredelti di acconsentire al sentimento gene
rale  del bisogno di concentrazione, di semplificazione, di unilieazione del 
polere . Queslo si ottiene concentrando tu t l i  i poleri in una persona sola; 
ma faceio osservare chc in nessun paese del mondo (in lendo paese co
stituzionale) non si e mai usato di concenlrare in una sola persona lulli 
i po te r i  e tu t ta  la responsabilila.

11 presidente degli Slali Uniti d ’ America ha concenlrato iu se lulto 
il polere esecutivo il quale egli esercila per  mezzo dei ministri. II nipote 
di Napoleone, Luigi Buonaparte , e presidente deila repubblica fraucese, 
non esercita direttamente il potere esecutivo, ma lo esercila per mezzo 
dei ministri . All’ epoca del g iugno , mentre Parig i era in terribile insur- 
rezione, mentre c ’ erano parti ti ch ’erano piu chc parti l i  politici, par til* 
che agilavano una guerra  sociale; a quell’epoca fu nominato uu capo del 
po tere  eseculivo, il generale Cavaignac; e questo non esercito dirella- 
mente tutto il potere esecutivo, ma lo esercito per mezzo di ministri, e 
questi responsabili come lui innanzi a ll’Assemblea. E  per questo che io 
Jk) aggiunto  il paragrafo  secondo, che d ice: il presidente gov c m  a per 
m ezzo  dei m in is tr i  sccili da lu i , e come lu i  rasponsabili in n a n z i  dl
l’ Assembled.

Noi siamo slali investiti della ftducia del popolo, e ponendo in altri 
la nostra  fiducia, non possiamo pero scaricarsi della responsabilita  che 
abbiamo assu n ta ;  dobbiamo essere sem pre  pronti a controllare il potere, 
perche ogni persona, anche la persona che avesse tutte le qualita che 
ineritano la noslra  pieiia liducia, e soggelta  a commeltere degli e rrori,  
e sogge ita  a commettere degli sbag li ;  e, non li commcttesse pure questi 
e r ro r i ,  percio solo che e’ e pericolo di commettere questi e r ro r i ,  questo 
solo pericolo basta perche il paese sia ag ita to ,  non sia tranquillo . Non 
commettera forse e rro r i ,  ma fara alli che possono a llarm are 1’ opinione 
pubblica, e questi falli, se non sono subito in te rp re ta t i ,  se subito non 
sono spiegati, possono p rodurre  agitazioui. Dunque e necessario che PAs
semblea, sempre p ron ta ,  assista del p roprio  consiglio il potere esecutivo, 
sempre sia pronta  a ricevere spiegazioni dal potere eseculivo; percio de- 
sidero, e mi pare  nostro strettissimo dovere, che se il capo del polere 
eseculivo e rcsponsabile innanzi all5Assemblea dei rappresentau ti  del po
polo, PAssemblea couservi il potere costituente e legislativo.

Noi siamo stati eletti e abbiamo ricevuto dal popolo mandato illimi- 
ta lo ;  il Governo stesso ci ha convocati, e con questo convemva dalla 
necessita, che e evidente a tutti .  Si agitano problemi di somma impor
tanza ,  immensa im portanza, non solo per  voi, cittadini rappresentanti ,  w a
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per tiiila I ta l ia ;  e di quesli problemi neppurc nn solo fu scioilo, e nep- 
pure un solo In esaminalo o discusso: e quesli problemi non souo sem- 
plieemente problemi, che si possano sciogliere con leggi o rd inarie ;  sono 
problemi, che implicauo la costituzione stessa dallo stato ; assai piu che 
dello stato, di tutla  Italia. Percio mi pare che PAssemblea non possa alie- 
nare nil potere, un m andato , che ha rieevuto dal popolo, al quale nou ha 
ancora adempilo.

Ora passo nl titolo secondo. Si e detto e si e voluto far credere 
che questa parte  della Camera (accenna la s in is lra )  non avesse in Manin 
la sua piena liducia; e noi mostreremo che Daniele Manin, se ha liducia 
in questa Camera, P ha precisamente in questa parte  della Camera.

Le sue opinioni politiche concordano precisamente colle nostre :  ed e 
appunto  perch’e nostro amico politico che noi quando ci pare che egli 
sb.igli, non gli permettiamo di sbagliare, e gli diciamo come am ic i : cre- 
ilete chc questo non vu bene.

Ma queste sono piccole cose; nelle grandi cose saremo sempre il suo 
piu fermo appoggio . Ora mi pare, che per 1’onore dell’Assemblea, per  
1’onore del paese intero, per 1’ onore stesso del Governo, mi pare  c o m e -  
niente che la questione dei poteri eccezionali sia riservala.

Lo stesso Manin ci annunziava che il tumulto dell’ a ltro  g iorno , non 
era che piccolissimo tum ulto ; ora noi dobbiamo dim oslrarlo  in fatto, che 
il tum ulto  nou era tale da far paura  a chi che s ia ;  e m ostriam olo coi 
fatti, coslituendo il Governo uormalmente, come si larebbe nelle circo
stanze ordinarie .

10 poi, credo che il Governo, quantunque investito di soli poteri 
ordinarii, sia fo r te ;  e perche e occupato dalla persona che ha  la piena 
liducia, non solo dell’ Assemblea, ma di tu tto  il paese ;  e perche credo 
die iu fatti il paese e quello che per le sue qualita , per il suo am ore 
dell’ordine, per il suo amore del saerilizio, e il paese il piu facile dclhi 
te rra  ad esser governato.

Dunque mi pare clie, per dare al paese questo, per cosi d ire , de
b e lo ,  questa ricognizione di tranquillita , e anche per  non m ettere  1’ As
semblea nella condizione di r inunciare in parte  al mandato che ha rice- 
vuto dal popolo, p rim a di aver adempito in nulla a questo m anda to ;  
credo che la questione dei poteri eccezionali debba esser riserva ta,

11 rappresentante Fare:  Membro della Commissione, e quindi cono- 
scilore di tutte  le discussioni, che sono slate falte per g iungero  ai r isu l-  
tameufo, che v’ e stato esposto dal re la tore , vengo ad esaminare l ’emen
da del rappresentante  Sirtori. L ’emenda si e in gran  parte  u n ’emenda di 
fo rm a; egli distingue in due o tre arlicoli cio che noi abbiamo fatto in 
un articolo solo.

Esso lo divide in du e ;  propane prima la m assim a, e in cio concord# 
con no i ;  p ropone  indi la persona, c in cio pure concorda con n o i ;  
Non credo per  altro che in questo caso la divisione sia logica, sia op- 
portuna , perche , nel formare un Governo di un solo, non e’ en trano  so- 
lamente le opinioni generali, ma e 'en trano  altresi, e pe r  mollissimo le 
opinioni personali.

La questione, cioe, e in parte  di m ass im a;  ma in grandissim a p a r te  
 ̂ di fiducia.
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3Noi vogliamo un Governo, composto đi un presidente solo, perche 
cređiamo che ci sia un uomo capace di sostenerc queslo peso; se non 
avessimo ques t’ uomo, se in quest’ uomo riconoscessimo condizioni perso
nali diverse, qualita  molto diverse, noi fa rein mo invece un Governo di 
varii , di t re ,  di c inque; un altro Governo in somma.

Dunque io credo, che quantunquc tu tt i  ci conosciamo e sappiamo 
che 1’articolo del nome sarebbe votato all’ unanimita, per tutti noi sape- 
vamo g ia  cio che il Sirlori venne a dire in questa tr ibuna, cioe quali 
sieno le disposizioni del cuore e le opinioni di tulti indistiiitamenle i 
membri della nostra  Assemblea; quantunque, diciamo, noi siamo tulti 
d ’accordo e ci onoriamo abbastanza, e scambievolinenle, per sapere che 
siamo tu t t i  d ’ accordo, contuttocio diceva che sarebbe giudizio sospeso 
quello del primo articolo, se non ci fosse dentro anche il nome. Io d i re i ; 
non so se debba votare la massima di un capo solo, finche non veniate 
a  dire chi sia queslo uomo.

PeraltrOj siccome la divisione accennala e di d iritto , e siccome po
trebbe  anche darsi il caso che alcuno dei rappresen tan ti  non fosse per
fettamente d ’accordo nell’amm ettere  la massima di un capo solo; ma poi, 
ammessa questa massima, fossero d ’ accordo tu tti  che, posto questo capo 
solo, deve essere Daniele Manin, allora non ci sarebbe nessuna difficolta 
che il  prim o arlicolo della Commissione venisse votato per  divisione, con 
due votazioni diverse per  questa  cosa.

Concludo colla p rim a rag ione da me esposta : che la quistione di 
forma di Governo in questo caso, e s tre ttam ente  subordinata  alia quistione 
di liducia.

Quanto alia responsabilita  dei ministri, che il rappresentante  Sirtori 
p ropone, io am metlo in generale tutto cio che si ebbe a dire sull’ argo- 
m ento; ma osservo che noi, pe r  la piccolezza dello stato, per la difficolla 
di t rovare  ministri, che si assumessero la responsabilita  verso 1’Assem
blea, quando devono, voglia o nou voglia, obbedire ad un capo unico, 
contro  il quale, pe r  la dichiarazione stessa delPAsseinblea, e pel noto 
sufl’ragio  del paese, non potrebbero  lo ttare  di opin ione; per tutte queste 
difficolta credo che non si potrebbe, nel nostro caso, eccczionalmente, 
am m ettere  la responsabilita. dei ministri verso 1’ Assemblea. Resterebbe 
pero  certamente ai ministri la responsabilita  morale, e verso l ’Assemblea 
e verso il p aese ; la quale responsabilita  m orale , agli occhi miei, nel no
stro  caso mi pare  sufficiente. Abbiamo veduto anche ieri che, quando a 
questa tr ibuna  fu m ostra ta  un’energica disapprovazione agli atti di due 
persone appartenenti  al potere esecutivo, (volli dire di varie persone), 
subordinate quindi ai Governo, due di queste persone, mem bri della no
s tra  Assemblea, non si sono contentate di dire : non abbiamo responsabi
lita  verso l’Assemblea, ma solainente verso il Governo che ci ha nom inato; 
quando il Governo approva la noslra  condotta, siamo assoluti da ogni 
a l tra  responsabilita . Uomini d ’ onore, com’ essi, uomini che, com’ essi 
sanno di avere responsabiii t i  morale verso il paese; vengono, com’ essi 
fecero, e dicono: le parole di disapprovazione, contro di noi profferite, 
ci obbligano a dimetterci dal nostro posto e dal carico di rappresentanle, 
e non tornerem o in quest’ Assemblea se non quando i nostri concittadini 
ci avranno rieletli.
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Dunque credo che, ogni volta che nascesse un caso, nel quale 1’ As
semblea non fosse persnasa  del procedere  di agcnli subalterni del potere 
esecutivo, anche senza che noi gli abbiamo data responsabilita  verso noi, 
bastera la responsabilita  morale; perche, da una par te ,  la censura data  
ad un agente personalmente lo indurra  a licenziarsi, e perche , da l l 'a l l ra  
parte , il capo del potere esecutivo capira  bene che, siccome non e pos
sibile che laccia tu tte  le cose, non vorra  assumere per  se la responsabi
lita, non vo rra  dire : mi licenzio, perche avete d i s a p p r o v a l  il mio agente  
subalterno.

Quanto all’articolo r iguardan te  il potere costituente e legislativo, 
siamo perfellamenle d ’accordo, ed e inutile quindi parla rnc .  Cio, di cui 
conviene parlare , si e dei poteri s traordinarii .

La Commissione propone accordarl i ;  il rappresen tan te  S irtori p ro 
pone che 1‘Assemblea gli accordi, quando il Governo dichiari che gli sono 
necessarii:  cioe, chc quando egli venga a domandarli, 1’ Assemblea gli 
accordi tu tto  quello che sa ra  ragionevole accordare.

Devo ricordare  quanto e stato detto nel rapporto  della Commissione; 
cioe che molti membri della Commissione stessa (ed io tra  quelli) credono 
che i po teri  ordinarii  basterebbero. Quesla e la nostra  individuale opi
nione, e da questo lato eonsentiamo col rappresentan te  Sirtori. Ma ab
biamo gi& esposto , come sappiamo, che il Governo non sarebbe composto 
se non con questi po te r i ;  cioe, che Daniele Manin, nella cui lealta tu tt i  
riponiamo liducia, in sua coscienza crede ehe sieno necessarii questi poteri.

E quantunque 1’opinione nostra  fosse di versa, avendola noi chiara- 
nicnte e francamente d ichiarata , abbiamo d e l t o : posto che nella vostra  
coscienza credete necessarii questi poteri, e posto che questa necessita, 
agli occhi voslri,  e tale, che aitrimenti il Governo non sarebbe compo
sto, agli occhi nostri la necessita di opinione diventa necessita di circo- 
s tanza; e percio abbiamo consenlito, con tu tti  gli a ltri  membri della 
Commissione, ad accordare fino da ora  questi poteri,  antic ipando, cioe, 
quello che faremmo forse da qui ad un ’ ora , forse domani.

Infalti, se noi accordiamo solamente i poteri ord inarii ,  il presidente 
verrebbe a quesla tr ibuna e direbbe: non posso acceltare questo potere  
da voi conferitomi, se non con queste condizioni; e l’ Assemblea, che 
vuole il fine, vorrebbe i mezzi.

Giova r e p l ic a r lo ; la quistione non e chc di forma. Lo abbiamo sa- 
P»to noi, e credo che mollissimi in questa sala gia lo s a p p ia n o : Daniele 
Manin crede nella sua coscienza che questi poteri gli siano necessarii.

II rappresentanle S ir to r i:  Convengo c h e la  quistione e in molte par t i  
di lonna ,  ma anche le questioni di forma hanno qualche volta molta im
portanza ; e nel nostro caso la questione di forma e di essenza. Anzi diro 
che tu tte  le forme hanno sempre s tre tto  rapporto  coll’ essenza, e che di- 
CL‘ndo che la questione sia di forma , non e disconoscere 1’ im portanza  
della questione.

II sig. V are ,  che nel caso singolare non ha voluto questa divisione 
oe‘la parte personale  dalla parte  di coslituzione del primo paragrafo , ha 
crcduto amm ettere  la generale convenienza di questa  divisione.

li sig. Vare non si aceorda colla mia emenda, in quanto  alia ncces-
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sila chc accanto al potere eseculivo vi sieno tici ministri. La ragione , 
ch ’ egli ha  add o l ta ,  e la piccolezza dello slalo. Io la nego. IM i pare che, 
per  quanto sia piccolo uno slalo, non puo essere cosliliiito d i\ersam ente  
da qnel m odo ,  in cui sono cosliltiili tutli gli stati.

11 capo del potere esecutivo k sempre investito di m aggior autorita , 
c di m agg io r  p reslig io , quanto meno direttamente entra nella traltazione 
degli affari, e percio in tu tl i  gli stati vi sono dei m in is tr i ,  che trattano 
dei siti goli affari d irettamente. II presidente sa conoscere i ministri, s’in- 
tende coi m inistri ,  p s rc h ’egli stesso gli ha scelli , e li dimclte se non 
operano secondo la sua m enle ; salvo sempre all’Assemblea d 'a p p r o v a r e , 
col mezzo delle sue deliberazioni, la scelta dei ministri.

Dunque ini pare  che non ci sia ragione per  discostarsi da quello che 
si fa in tulti i paes i ,  e nelle circostanze le piu gravi.

La necessila di quesli ministri riesce tanto piu manifesta nelle nosite 
circostanze , perche , se ben mi r ico rdo , Manin, in altra circostanza , in 
questa stessa Assemblea ha dichiiirato cbe mai egli vorrebbe assumere 
sopra  di se tu t to  il p o te re ,  perch’ egli non s’ inlendeva punio di cose di 
g u e r ra  e m a r in a ,  e che non voile assumere sopra di se la responsabilita 
di affari di cui non s’intende.

Dunque e necessario che \ i  sieno ministri di gue rra  e m ar ina ,  cbe 
sicn risponsabili  dinanzi a ll’Assemblea d i re t tam en te ,  p e rc h e ,  ripeto , il 
rapp resen lan te  Manin non potrebbe controllare tu tti  gli a l t i , di cui non 
s ’intendesse. Percio e necessaria questa responsabilita  dei ministri.

II s ignor Vare diceva che vi sarebbe una responsabilita  m o ra le ;  cd 
adduceva per esempio la responsabili ta , che il Gomilalo di vigilanza ebbe 
nell’Assemblea.

Io credo che sia sempre meglio che i poteri s u b o rd in a t i , i poteri 
che sono al di sotto dei po teri  m in is te r ia li , non risponđano che ai mi
n i s t r i ,  e questi a ll’Assemblea ed al capo del potere  esecu livo , dal mo- 
jnento che l ’Assemblea ha elelto il capo del potere eseculivo. Si lascia 
poi ai ministri il nominare e controllare  i loro subalterni,  altrimenti sia
mo nella perfetta  an a reh ia ,  e ,  volendo diminuire i poteri dell’Assemblea 
invece si viene ad esagerarli.  Si vuol toglierc a ll’Assemblea ii diritto  che 
i m inistri  sieno risponsabili a lei e nello stesso tempo si vuole chc gli 
im piegati tu lt i  sieno responsabili dinanzi all’ Assemblea. Gio e toglicre 
a li’ Assemblea il d irilto costituzionale per darle un potere anticostitu- 
zionale.

Veniamo ora  al terzo paragrafo .  Quanto alla concessione dei poteri 
eccezionali, io confesso che ho presla to  molla altenzione al discorso, cbe 
venne a fare Daniele M anin , e credo c b e  nessuno possa argu ire  da quel 
discorso ch’ egli domandi dei poteri eccezionali. Egli ha  fatto appello alla 
concord ia ;  egli ha falto appello alla politica d ’aspettazione; e do m an d o  

che le questioni politiche sieno differite : ma egli non ha profferita una 
sola p a ro la ,  la quale abbia rap p o r to  coi poteri eccezionali, che secondo  
taluni credonsi da lui necessarii.

Quanto alle confidenze ch’ egli puo aver falto ad alcuno dei depu
ta t i ,  queste confidenze possono essere stale  fatte al momento dell’ agita- 
zione prodo tta  dal tum ulto ;  ma credo che il Governo e PAssemblea del>'
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linno quest*alio di giustizia al p a e se ,  dichiarando che per  ora 11011 fa 
bisogno di poteri eccezionali.

11 rappresentanle / a r e :  Domando la parola per isp iegare  le mie pa
role antccedenli. lo non ho acconsenlilo alia divisione, ne anche quando 
iaceva parle  della Commissione , perche non poleva farlo. Ho dello chc, 
se la divisione del paragrafo  prim o e domandata, lal divisione e di d iiil-  
to ;  111a che mi pareva non essere logica la d iv is ione , perche in questo 
caso speciale , la questione di massima e esscnzialniente subord inata  alia 
queslione di forma.

11 rappresenlante a w .  B envenu ti:  Gome membro della Commissione, 
vengo anclie a sostenere la di lei parte. II rappresen tan te  Sirlori , come 
lu osscrvalo dal rappresentan te  Vare, propone essenzialmentc di dividere 
la proposla  in due. II rappresen tan te  Vare ha detto che la questione e 
di d ir i t to . In queslo caso, io non lo accordo. II nostro Regolamcnlo di- 
chiara essere di diri l lo  la divisione, se dalla divisione 11011 sia alleralo il 
concello della proposizione complessa. Ora qui sarebbe affalto alleralo  il 
concello della proposizione complessa, se si dividesse in due par'll.

Se si domanda a me: volete 1111 solo p res iden te?  Rispondo : 110. —  
Yolele per solo presidenle M anin? D ico: si.

La p ropos la ,  complessiva apparenlem ente , in rcalta  e una sola. I 11 
questa si ammelte 1’ unita della prcsidenza, e I’unila di persona. Non si 
ammetle 1’ unita della p res id en za ,  se non in quanto sia in quella deler- 
minata persona, e non in u n ’allra .

10 credo poi che sia inutile la divisione nel momento che siamo di 
accordo si nell’ una che nell’allra parte della divisione. Perche formarc 
due votazioni dislinle ? Ne nascerebbc certo un imbarazzo : mentre molti 
non volercbbero affermativaniente sulla unita  della p re s id en za ,  e tu tt i  
d ’ ailronde sul caso speciale della unita della presidenza in quella deler- 
minala persona.

11 rappresentan te  Sirtori ha parla to  di responsabilita  de’ ministri. 
Certamenle , sarebbe desiderabile che la responsabilita  fosse divisa fra 
molti, non per diflidenza delle persone, ma per  gli e rro r i .  Confesso che 
questo sarebbe ancora il mio desiderio ; ma noi non possiamo dimenticare 
le s trao rd inar ie  circostanze in cui ci Iroviamo.

La Commissione solo consent! alia eoncentrazione in una sola per
sona del potere  eseculivo, perche prese in considerazione le circostanze 
straordinarie , in ru i ci Irov iam o; considero, cioe, che la forza dei po tere  
iu mano di una sola persona fosse piu energica , di quello che se piii 
persone fossero responsabili, come lo sono in a ltri  paesi ; quindi concluse 
cbe ne sia responsabile Ja sola persona del presidente , perche poi , in 
soslanza, ognuna di queste persone dovrebbe dipendere da u n ’ a ltra  , al- 
hiinenle  sarebbe inutile deferire il potere eseculivo ad un solo.-

Quindi io credo, che avuto r iguardo  alle nostre  s trao rd inar ie  circo- 
slanze, r i tenuto  che , in ultima a n a l i s i , e inevitabile , senza adoprare  la 
parola, di costituire una d ilta tura  in una sola persona  , perche e piii 
c°iiveiiicnte alle nostre straordinarie  c ircostanze; dico, chc e meglio che 
‘buientichiamo cio chc si fa in altri paesi in c ircostanze p a r i ,  e che ri- 
I'-'uiamo che tu tta  la responsabilita  pesi su di una sola persona , in cui 
r *posi ia nos tra  fiducia.
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O sservo , del r e s t o , che non bisogna i l lu d e rs i ; chc, se si faranno dei 
m in is tr i  che accetteranno il m a n d a to , avranno sempre una responsabilita 
verso il  paese. Se t rad iranno  il loro dovere, t rad iranno  sempre la patria , 
e saranno quindi rcsponsabili in laccia alia nazione.

Percio , fmalmente , che r ig u a rd a  la concessione dei poteri straordi- 
narii ,  come membro della Commissione , partecipo , che molti degli op
ponenti dicevano che si tra ttava  di sacrilicare la l ibe r ta ;  ma io mi sono 
r ico rda to  di un p r in c ip io ,  sempre professato , e che professero sempre : 
che si sacrifichi la liberta, se si t ra tt i  della salvezza d ’Italia. Quindi ab- 
biam o detto : noi rinunciamo anche alia l iberta , purclie vi sia una neces
sita assolula.

10 confesso che si e molto esitato a r iconoscerla; anzi molti fra di noi 
credevamo che non vi fosse. Ma quella necessita, che noi non credevamo, 
fu c redu ta  dalla persona in cui riponevamo la noslra  fiducia, fu creduta 
dal cittadino Manin. Quando egli ha d e t t o :  Io 11011 posso accettare 1’ in
carico, che voi mi date, se non a queste cond iz ion i; noi abbiamo detto: 
Da questa  dichiarazione nasce la necessita ;  e quindi abbiamo subito de
ciso di lasciare a lui tu t ta  la responsabilita .

F o c i : Ai v o t i , ai voti !
11 rappresenlante S ir tori:  II punto nel qual priucipalmente io dissenlo 

c che diiendero per  quanto sta in m e ,  e la necessita della responsabilita 
m inisteriale . Questa necessita e a s so lu ta ,  e 11011 c’ e ragione perche ora 
si laccia contro la pratica di tu tt i  i paesi in circostanze affatto sitnili alle 
nos tre .  Rieordo che non par la i  di circostanze o r d in a r i e , ma parlai di 
circostanze straord inarie . II 24  g iugno , mentre la g u e rra  civile, anzi la 
g u e r ra  sociale , ferveva in P a r ig i ,  il generale Cavaignac era investito di 
pieni p o te r i ,  ch ’ ei pero non esercitava d i re t tam en te ,  ma soltanto per 
mezzo dei ministri . Rieordo altresi, che qui stesso , in quest’Assemblea , 
il  13 a g o s to ,  momento certamente di m agg io re  agitazione che non ades
so, fu istituito un Governo di tre persone , appunto  d ietro  dichiarazione 
del rappresen tan te  tr ium viro  Manin : che assolutamente egli non poteva 
assumersi tu t ta  la responsabilita del G o v e r n o e che, priucipalmente per 
le cose di g u e r ra  e m arina, aveva bisogno di persone, che rispondessero 
d irettam ente  all’ Assemblea.

Dunque , r ipe to  , io credo di somma im portanza mantenere il para- 
rag rafo  della mia emenda. Quanto ai poteri eccezionali, r ipe to ,  e atto di 
g iustiz ia  che dobbiamo al paese ;  in questo momento non e’ e bisogno di 
po teri  eccezionali;  e di piii faccio osservare che tutli abbiamo udito il 
discorso del rappresen tan te  tr ium viro  Manin, e in quel discorso non c’ era 
cosa che accennasse al bisogno di po teri  eccezionali. Aggiungo chc la 
confidenza, falta a qualche am ico, poteva dipendere dall’ agitazione del 
momento.

Di piu poi, il mio paragrafo  prevede la concessione dei poteri ec
cezionali, perche quando Daniele Manin, quando la persona investita del 
p o te r e ,  venisse all’Assemblea e d ice sse : dichiaro di aver bisogno di po
te r i  ecceziona li , credo che noi non li r icuserem m o. Ma credo Iog ico , 
credo conveniente , credo molto dignitoso per 1’ Assemblea , riservare la 
questione.

396



II rappresentante Fare. Quanto alla responsabilita ministeriale, credo 
che la questione sia abbastanza sta ta  d iscussa ; ma quanto  alia conces- 
sionc dei poteri  s t rao rd in a r i i ,  mi credo in necessila di r ipe tere  cio che
lii detlo.

Mi dispiace che Daniele Manin non sin in questo m omento presenle 
all’ Assemblea; certo  c h e ,  se ci fosse, verrcbbe alia tr ibuna  e farebbe 
colla sua solila lea It a le dichiarazioni, che ha fatte ai varii membri della 
noslra Commissione.

Assicuratevi, o cittadini rappresentanti,  chc a nessuno piu che a me 
duole che ci sia quel paragrafo  nel progello  che vi abbiamo proposto .  
Abbiamo detto  e ripe lu to  che agli occhi di alcuno, la necessita di po te r i  
s traord inarii  non e’ era. Non abbiamo saputo posilivamente essere questa  
l’opinione di Daniele M anin , ma ci siamo intimamente persuasi che questa  
fosse la sua op inione; avremino desideralo d ie  fosse d iv e r sa : ma tale e ,  
e tale si e mantenuta non ostante molti discorsi, che, non da me, ma da 
altri membri della Commissione, furono a lui fatti.

Se si ha questa opinione, se si vuole assuniere quesla  tremenda r e 
sponsabilita di piii, io non posso aggiungere  se non chc sarebbe dilferirc 
di pochissimo o r a ,  e la dilazionc sarebbe inutile.

Foci varie:  Ai voti, ai voti!
II presidente:  Domando al rappresen tan te  S irtori se insisle nella di- 

\ i s i o i i C j  perche , essendo la divisione oppugnata  specialmente dal rap p re 
sentante Benvenuti, dovrebbe l ’Assemblea decidere.

II rappresenlante S ir to r i:  Insisto nella divisione, perche credo chc 
senza la divisione tu t ta  la mia emenda sarebbe annullata, perche si t ra t-  
terebbe subito la questione personale nel primo paragrafo , mentre io la 
riservo ad uno degli a ltr i  titoli. Mi oceupo prima di costituire il gover-  
no, e poi di nominare la persona alia quale conferire i poteri ordinarii , 
e fors’ anco poteri eccezionali.

11 presidente:  Insiste il rappresentante  Sirtori nella divisione. Tocca 
dunque all’Assemblea decidere a termini del Regolamento . . .

II rappresentante S ir lori:  Domando la parola . Non metto una que
slione di d ir i l to , metto una queslione di conveijienza; domando per  con- 
venienza la divisione.

11 presidente:  Parlando del d iritto , parlo del Regolamento. II rap p re 
senlante Benvenuti si oppone; dunque, a termini del Regolamento, se in
siste, decidera l’Assemblea.

II rappresentante S ir lo r i:  Ripeto che non feci la questione di d ir i t lo ;  
dissi che, quanlunque 1a dh is ione  non fosse di d iritlo , la d imandava per  
convenienza.

II presidente:  II Regolamento parla  di diri t to  e non di convenienza. 
La questione sta di sapere se il rappresen tan le  S ir to r i  voglia  insistere 
nella divisione.

II rappresentanle S ir to r i:  Iusislo.
II rappresentante Torniell i:  Mi pare che il paragrafo  41 del llegola- 

iMenlo risolva la questione. La proposta  del rappresen tan te  S irtori e emenda; 
(l l|indi, quando lion trova un altro rappresen tan le  che la sostenga, 1’As
semblea non puo occuparsene.
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11 presidente: Si I ra tla  di divisione c non di emenda. Legge il pa
rag ra fo  61.

II rapprsentante  Tornielli:  S a r i  sempre un’emenda . . .
Foci: A’ voti, a ’ voti,!
II presidente: Toeca all’Assemblca decidere se si debba ammettere la 

divisione, o no.
II rappresentanle a w .  Benvenuti:  P e r  quanto mi sia doloroso veder 

Ironcare  la queslione con un colpo di spada, devo pero r ichiamare l’at- 
tenzione dcirAssetnblea sull’osservauza del suo Regolamento. Tutto cio clie 
disse il rappresen lan te  S ir to ri  coslituisce in ultima anaiisi un’emenda alla 
p roposta  O lpe r ;  ora , un ’emenda non puo essere volata sc un altro rap 
presenlante  non la sostiene: quindi, per prendere in esame nel suo complesso 
la emenda Sirlori,  sarebbe necessario che un altro  rappresentante  si fa
cesse ad appoggiarla .

II rappresentante F u b r is i :  Per  quello che r ig u a rd a  la responsabilita 
ministeriale, soslengo l’emenda Sirtori.

11 p res iden te : Qui sta appunto  la diflicolta, perche raccogliendo la 
p roposla  Sirtori, non un’emenda sola, ma molle, e dillicile applicare il 
principio accennalo paragrafo  per p a rag ra fu ;  perche un rappresentanle  
po trebbe sostenere u u ’emenda, e non l’a l tra ,  appunlo  per la divisione delle 
varie emende.

II rappresentanle F a b r is i :  Appunto per cio mi pare che si dovrebbe 
abbandonare  il primo suo pa ragrafo , se alti'i non lo sosliene, e passare 
agli altr i .

II rappresentanle Chiereghin:  Siccome sarebbe desiderabile, chc que
sta queslione fosse possibilmente risolla ad unanimila di suffragii, cosi io 
credo conveniente r icordare  a! rappresen lan te  Sirlori un fatlo, cb ’egli forse 
lia dimenlicato, e quando lo r icordcro , ei converra probnbilmente con noi.

E gli  ha d e t to :  se il rappresen tan te  trium viro Manin venisse a questa 
tr ibuna  a d ire :  mi occorrono poteri cccezionali;  noi gli aceorderemo.

Io r icordo al rappresen tan te  Sirtori che ieri, a mezzo del presidente 
dell’Assemblea fu fatlo nolo a tulli i rappresen tan ti ,  e vi era presenle an
che il rappresen lan te  S ir tori ,  che Manin riteneva nella sua coscienza di 
non p o te r  in questi momenti difficili governare  senza poteri eccezionali. 
Ora c h ’egli abbia d ichiarato quesla cosa in Comitato secreto, o in radu- 
nanza pubblica, credo che sia precisamente la stessa cosa.

Io ho inleso parlare  dal rappresen tan te  S irlori di convenienza, di di
gnita. Io credo che, quando noi non tradirenao il nostro mandato, ch’e 
di salvare lo pa tr ia ,  non trad irem o neppure la convenienza, la dignita no
s tra .  Quando un uomo, che per averci lin qui governati e in grado  di 
conoscere piu d ’ogni a ltro le cose nostre  interne ed esterne, ci viene a 
dire perche io assuma il grave inearico di governare  in quesli gravi mo
m enti, perche io vi garan tisca  la quiete del paese, senza la quale si apri- 
rebbero  le porte all’ inimico, e necessario che mi accordiate straordinari 
p o te r i ,  dei quali che io nou sia mai per abusare  vi assicurano g l’istanli 
tu l l i  del mio passato governo, io credo che noi dobbiamo assolulamentc 
accordare  senza alcun contrasto .

S ignori!  Io credo piii a i .  principii che alle persone. Ma le virlii di
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Daniele Mania risplendono agli occlii di tu lt i ,  e conic in lui ha liducia 
lu I to il popolo, cosi possiamo c dobbiamo averla anche noi. (Applausi.)

II presidente:  Per  la osservanza del Kegolamento, sono obbligato a 
domandare al rappresentan te  S irtori sc ritieue come emenda o come di
visione, la divisione della persona dal principio.

II rappresenta i i  la  S ir to r i :  Io la considero come emenda, e la consi- 
dcro tanto  piu come emenda, in quanto che, al paragrafo  A. della p ro 
posizione del rappresen lan te  Olper, mantenuta dalla Commissione, io ho 
aggiunlo un altro paragrafo , rispetto  alla necessita di com porre  il Go- 
vcrno, non di un solo presidente capo del polere esecutivo, ma pu re  
de’ ministri responsabili. Mi pare che il secondo paragrafo  aggiunto  costi- 
tuisca precisamente u n ’emenda al primo paragrafo ,  un’agg iun ta ,  che puo 
considerarsi come tm’emenda. Dunque tutto il senso della mia proposi
zione e un’ emenda.

II presidente;  Dunque il rappresentanle  Sirtori ha dichiarato che in- 
tende di avere latto uii’emenda e non di ehiedere divisioni. Se nessuno 
appoggia  l ’emenda . . . chi appoggia  l’emenda, si alzi.

L ’emenda 11011 e appoggia la .
II rappresenlante S i r lo r i : II rappresentante  Fabrizi  ha  d ichiarato a 

(picsta tr ibuna  ch’egli acconsente pienamente con me sulla uccessila di 
ministri responsabili. Ora e appunto in queslo primo paragrafo  ch ’en tra  
l’cmenda. Dunque l’emenda e appoggiala .

II presidente: 11 rappresentante  Fabriz i  ha dichiarato di appogg ia re  
l’emenda dei m in is tr i ;  111a quando noi non andrcmo con ordine nelle vo- 
tazioni, 11011 ne sorliremo piu.

L ’emenda, che si pone a ’voti, e quella relativa al \ .  pa rag ra fo :  se 
debbe rim anere  com’e concepito nel progelto  di legge . . . (legge);  e dopo 
sara messo a'voli come Io propose il s ignor S irtori,  cioe . . . (legge).

Se questa vieue acceltala, noi passeremo dopo a votare  sulla par te  
dei m in is tr i ;  e su questo primo punto non e appogg ia la  la sua emenda 
da nessuno.

Non essendo appogg ia la  l’emenda relativa al primo articolo, pongo, 
a’voti il p rim o arlicolo del progelto  di legge cioe . . . (legge).

La seconda emenda sa ra  volala dopo, se sa ra  appoggia ta .
II rappresenlante S ir lor i:  In che modo vuol far votare un’emenda a 

"*1 pa rag ra lo  e metter prima ai voti il paragrafo?  La mia emenda e pre- 
cisamente emenda al primo paragrafo .

II presidente:  La emenda non e ap pogg ia ta ;  non posso porla a ’voti.
lAlesso a ’ voli il primo paragrafo  della Commissione a serutin io  se- 

greto, il r isu lta to  e il seguente :
Numero dei votanti . . . . .  140
M aggioranza assoluta . . . . .  56
Pel  si . . . . . . .  d08
Pel  110 . . . . . . .  2

(A pp lausi  fragorosi e p ro lu n g a t i . )
II presidente: Pongo dunque a ’voti la seconda emenda del rappresen- 

l«mte S ir to r i ,  la quale fu appogg ia la  dal rappresen tan te  Fabriz i ,  iu cui 
s> d o u e b b e  agg iungere  al p rogelto  di legge l’arlicolo seguente . . . (legge).
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II presidente: Risultato della votazione. 
Numero dei vo tanti 
M aggioranza assoluta .

400

109
55
21
88

Pel si 
Pel no

L ’Assemblea quindi non ba adotta to  l’emenda.
Passeremo ora alia votazione dell’articolo secondo del progetto  di 

legge, concepito nei te rm ini seguenti . . . (legge) Chi sta per il si approva 
l ’articolo, chi per  il no lo rifiuta.

II presidente:  Risultato della vo tazione:

L ’Assemblea quindi ha addottato  l’articolo secondo.
Ora pongo a ’voli il terzo articolo del p rogetto  di legge, concepito 

come segue . . . (legge).
II rappresentante Tommaseo:  Consento alle Tranche parole dei colle

gh i Vare e Benvenuti:  non convengo pero col secondo nel chiamare dit- 
ta to r i i  i poteri dati al novello G overno; giacche noi li venghiamo limi- 
tando in piii p a r t i  coll’obbligo che il capo del Governo ha di rispondere 
all’Assemblea di tu tti  i suoi atti , coll’ obbligo di riconvocar PAssemblea 
en tro  quindici g io r n i ,  colP obbligo di rendere le rag ion i perche l’ha 
p r o r o g a t a , coll’ obbligo finalmente di non po te r  deliberare delle cose 
politiche senza direttamente in te r ro g ar  PAssemblea. Queste cose, le qua
li furono anche per  mio consiglio aggiunte  alla priina proposta  della 
legge , limitano i poteri dit ta torii  p row idam en te .  Consento del resto coi 
due depu ta ti  Vare e Benvenuti nel credere che questi poteri di eccezione 
non fossero necessarii. Ma ad adatlarm ici mi consiglia, anzi mi sforza una 
sola ragione la minaccia fat taci sen ti re , non tanto  delle insidie nemiche 
quan to  del p iu  vituperoso t ra  i pericoli, la discordia civile.

II rappresentante avv. Benvenuti:  lo lascio ben volentieri la parola 
d i t ta tu ra ,  ed osservo che noi siamo pienamente d ’accordo anche nell’idea.

Ho detto anche che, se si t ra t ta  di d i t ta tu ra ,  si t ra t ta  di diltatura 
lim itata , e considerava come limite alla d i t ta tu ra  il complesso delle dispo- 
sizioni. lo la r i l i ro  ben volentieri.

II rappresentante S ir to r i:  Io ho fatto u n ’emenda a questo paragrafo ; 
emenda che dice di r iservare  la queslione de’ poteri eccezionali, p e r  quan
do il Goveruo in quest’Assemblea avra  d ichiarato d ’aver bisogno di questi 
poteri eccezionali.

F inora  il Governo non  ha fatta questa  d ich iaraz ione; anzi, il discorso 
tennto  questa mattina da Daniele Manin fa p resentire  ch’egli non e, come 
ieri forse, del parere  che questi poteri gli siano necessarii.

10 ho fatto l ’emenda, e credo che sa ra  appogg ia ta  da qualche rap
presentante .

11 presidente:  Veramente non bo senlito alcuno appoggiare  l 'emenda; 
p e r  a l tro ,  se PAssemblea lo crede, passero a ’ voti . . .

II rappresentante Francesconi:  L ’appoggio  io, perche sia messa ai voti-

Numero dei votanli 
M aggioranza assoluta . 
Pel si .
Pel no .

410
56

408
2



II rappresentante E rre ra :  Domando la parola. Non mi pare veramente 
che la proposizione del rappresentante  Sirtori sia un ’emenda. Mi pare che 
avversi l ’articolo. Ei dice, mi pare , non e questo il momento di accordare 
questi provvedimenli. In conseguenza, non trovo che questa  sia una emenda: 
tanto e vero ch’egli non propone niente.

Propone di non approvare  per  ora quell’arlicolo. Questa non b u n ’e- 
mendn, convcrrebbe che proponesse qualche cosa. Ma il fatto sta che qui 
non si propone n iente; dunque non e un’emenda.

li rappresentante S ir to r i:  La mia e precisamente u n ’emenda, mentre
io mclto alia concessione dei poteri eccezionali questa sola condizione; 
cioe, che la domanda ne sia fatta esplicitamente, pubblicamente in q u e 
st Assemblea dal Governo stesso.

Ecco la condizione che metto alia deliberazione ed alia concessione 
dei poteri eccezionali.

11 rappresentante E rre ra :  Una condizione non e un’einenda.
11 presidente:  Pongo dunque ai voti l ’emenda. 11 si k pe r  l ’accetta- 

zione dell’emenda.
Risultato della votazione:

Votanti . . . . . . . 409
M aggioranza assoluta . . . . .  55
Per  il si  . . . . . . . .  35
Per il  no . . ■ . . . 74

L ’emenda non e accettata.
Si pone a ’ voti l ’ articolo 3., il quale res ta  concepito nel modo se

guente . . . (legge l ’articolo).
Se non vi ha discussione su questo articolo, pel nostro  Regolamento 

potressimo votarlo per  alzata e seduta.
(Segue la votazione , e VAssemblea adotta Varticolo).
II presidente:  L’arlicolo 3. e adottalo, (Pone ai voti g l i  arlicoli  4. 

e 5. die  vengono adotta ti  senza discussione).
Resta dunque la votazione sul complesso della legge, la quale devc 

esser fatta p e r  scrutinio segreto : il si e I’ approvazione della legge nei 
s»0 complesso.

II presidente:  Risultato della votazione:
Votanti . . . . . . .  408
M aggioranza assoluta . . . . .  55
Per  il si  . . . . . .  95
Per il no . . . . . . 43

11 presidente:  L’Assemblea ha adotlato.
La Commissione di guerra  e marina mi fece sapere di avere pronto  

'1 proprio  rapporto  sulla proposizione d’urgenza del rappresen tan te  Mai- 
nardi.

Come cosa d ’u rg en za ,  invito il re la tore  a leggere i! p roprio  rap- 
P°i'to; dopo PAssemblea decidera sul tempo della discussione.

H rappresentante F .  Buldisserotto  legge la p roposta ,  poi il r appo r to ,  
c’h č del seguente tenore :
! La Commissione di gu e rra  e marina raccoltasi ad oggelto  di pren- 
ore in esame la urgenza della proposta  del rappresen lan te  Mainardi Fa- 

T . v i .  2 G
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bio, pel reciproco soccorso che avrebbero  a darsi di concerto Ronio, To
scana e Venezia per  ia g u erra  contro il comune nemico, ad unanimita di
9 vo tanti,  assenti essendo il generale Rizzardi e il colonnello Morandi , 
venne alle seguenti conc lus ion i:

Visio contemplare la della p roposta  un oggetto  di gue rra  nel senso 
della nostra  dilesa e di soccorso a ’ popoli fratelli romano e toscano, e 
conseguentemente nel senso di a ttingere  quanto p iu  si possa agevolmenle 
Ja meta delPindipendenza nazionale :

Non ommesso di por niente al falto dell’ iniziativa presa nello stesso 
senso dal Governo di Toscana ;

La Commissione appogg ia  1’u rgenza  proposta  non so lo ,  ma sicconic 
si t ra t ta  di argom ento  di g u e r ra ,  e siccome gli studii sopra  argomeuti 
di g u e rra  pel p roprio  ed a ltru i bene non ammettono dilazione, cosi trova 
di raccom andarla  caldamente alia saggezza di questa rispettabile Assem- 
blea.

II presidente : Spetta a l l’Assemblea di p ronunciarsi sopra  l ’urgenza; 
c quindi pongo a ’ voli se 1’ Assemblea ammctta 1’ urgenza.

11 presidente;  Risultato della votazione:
Voti . . . . . .  105
M aggioranza assoluta . . .  53 
Pel si . . . . .  55
Pel  no . . . . .  50

L ’ Assemblea ha adottato.
Ora F Assemblea deve decidere se voglia r im ettere  la cosa alla Coni- 

missione perm anen te ,  alle Sezioni o ad una Commissione speciale, e lis- 
sare  il tempo p e r  la produzione del rapporto .

La presidenza credercbbe che si dovesse rim ettere  la cosa alla Com- 
missione di g u e rra  e m arina, e fissare che sia letto il rapporto  alla pri
ma adunanza.

Chi am m ette ,  si levi.
L ’ Assemblea ha adotta to .
Seguendo Fordine del g iorno, dobbiamo passare alla discussione del 

ra p p o r to  della Commissione sul modo d ’impedire Ia oscillazione sul cam
bio della carta monetata.

Ricordero a ll’ Assemblea le conclusioni di quel rap p o r to  ... (legge).
« 1. Di sancire, in nome del p o p o lo ,  tutte  le operazioni f i nanz i a r i e ,  

eseguile dai varii Governi che si succedettero in Venezia dopo il 22 
marzo 1 8 4 8 ;

« 2. Di au to r izzare  la emissione di carta  monetata da centesimi 25, 
senza pero chc resli aum entato  F im porlo  della carta monetata in circo
lazione ;

« 3. Di vincolare 1’ esercizio della professione di cambia-valute alla 
concessione di nuova apposila  licenza, da rilasciar.«i ai cittadini di cono- 
sciuta prob ila ,  sottoponendoli a r igorosa  vigilanza, ed obbligandoli spccial- 
mente ad astenorsi dal cambio di monete di r a m e ,  ad astenersi pt>re 
dal cambio di lire clfetlive con carta  e di carta  con lire elfcltive pel’ 
somma al di sotto di lire 5 0 ,  c ad indicare ogni giorno all’ autorita u 
mnssimo ed il minimo prezzo della carta ;
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« i .  Di eccitare il potere esecutivo <fd aprire  uno o piu negozii di 
cambia-valute per  conto dei pubblico, i quali abbiauo a cambiare, parte  
con ispezzati di lira  e parLe con moneta di ram e, la carta m o n e ta ta , ri
tenuto pero che a nessuno sia cambiata piu di una l ira ;  e ad eseguire 
ino ltre ,  al prezzo che sara  giornalmente indicato , il cam bio ; ritenuto 
che ogni s ingola  operazione non debba eccederc le lire 20  di ca rta  c le
50 di num erario .

« 5. Di eccitare il potere esecutivo ad incaricare la Commissione tfn- 
nonaria dell’ equa ripartizionc del d a n a ro ,  che e attualracnte e fosse in 
seguito disponibile , t ra  i varii in troduttori  di generi ,  preferendo g l ’ in- 
troduttori dei g en e r i ,  il cui incarimento puo riuscire di m agg io r  danno 
alla popolazione. »

La discussione e aperta sulla prima di queste conclusioni.
II rappresentante avv. B e n v e n u t i : Domando Ia parola  solo per  fare 

una osscrvazione, che^ siccome la prima proposta  contiene veramenle una 
legge, una legge molto im p o r ta n te , cosi occorreranno varie deliberazio- 
u i ; ed oggi quindi la discussione nou puo agg ira rs i  che sulla massima 
generale.

II presidente: Se nessuno domanda la paro la ,  po rrć  dunque a ’ voti 
come prima deliberazione il primo arlicolo.

II rappresentante L .  P a s i n i : La Commissione da noi elelta ha pre- 
senlalo un rapporto ,  il quale contiene 5 o G conclusioni diverse. Io do
mando adesso se votiamo per  approvare  semplicemente le conclusioni del 
rapporto, e per  coinunicare poi questo rapporto  al potere esecutivo che 
adempia ad una od a tutte le prescrizioni in esso contenute, secondo che 
possono tu l te  o in parte  essere poste in pratica ed utilizzate.

Iu s o s ta n z a , tra ttas i  di sa[)cre se la noslra  deliberazione convertira  
bi legge alcune o tutte sei le p roposle  della Commissione, ovvero se noi 
daremo oggi sollanto un ’approvazione preliminare alle delte proposte. lo 
credo che sia necessario di cio bene dislinguere, perche altrimenli, nello 
•idoilarle senza previi concerli col potere esecutivo , ci potrebbe mellere 
■u qualche imbarazzo.

Dunque domando che si dia una semplice preliminare approvazione 
nllc conclusioni, ovvero che, prima di deliberare assolutamenlc sulle me- 
desime per trasform arle  in le g g e ,  abbiauo luogo dei concerti col potere 
esecutivo.

II rappresentante avv. B e n v e n u t i : Io veramente non credo che l As- 
seniblea , prim a di d e l ib e ra re , sia lenuta a far seguire dei concerti col 
potere esecutivo. Credo per  a ltro  che , pel bene della discussione , pel 
bene della cosa , quando si t ra t ta  di a rgom enti di tauta im portanza , il 
potere esecutivo’ debba essere presenle nell’ Assemblea per  fare le osser- 
' azioni che crede.

Se il potere esecutivo, ad ogni modo, credera che, tra ttandosi di im 
aflare di niolla im portanza , e il rapporto  non essendo slalo distribuito  a 
billi i r a p p re se n ta n l i , ed essendo questa una materia assai complicata , 
»ella qna ie £ probahile  che alcuni rappresentanti facci-ano allre  proposte, 
Ie quali furono gia anche da noi stessi prese in esame, ma non accettate, 
°ccorra a lui medesimo fare gli studii necessarii, sara opportuno il prti-
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t r a r rc  la discussione. II rapporto  sa ra  cosi s tam pato prima e distribuito 
a  tu t t i  i rappresentanti .

11 rappresentanle Fare:  Appoggiando le conclusioni del rappresentante 
Benvenuti, re la tore  della Commissione, devo aggiungere  una osservazione 
iu  risposta  alla domanda del rappresentante  Pasini.

Alcune delle conclusioni del rapporto  della Commissione si presen- 
tano da per se come raccomandazione da farsi al polere eseculivo c non 
come legge. Si d ic e : eccitare il potere esecutivo ; questo e un senso suf- 
iicientemente chiaro. Ma siccome il re la tore  della Commissione ha gia 
precedentemcnte delto che il primo articolo delle sue conclusioni contienc 
una leg g e ;  percio, convcnendo nella sua proposta  di difFerire la discus
sione, preghere i la Commissione di venire con un progetto  di legge chiaro 
e concreto, tale che potesse servire di testo.

Nella legge che si pubblica non d i r e i : sono approvate, in  nome del 
popolo, tu tte  le operazioni fm a n z ia r ie  perche quelle parole tutte  k  
operas ion i  j in a n z ia r ie ,  po trebbero  essere una espressione troppo gene
rale , abbastanza as tra t ta ,  troppo  poco a p p l ic a b le ;  e percio vorrei chela 
Commissione dicesse esattamente che cosa si approva, perche i rappre
sentanti e i cittadini sapessero che cosa viene in nome del popolo di
ch iara to  valido ed approvato.

11 rappresentanle avv. B en ven u t i : Per parte  mia, come rela tore , di
chiaro  di accettare il consiglio che ci venne dato dal rappresentante  Vare.

11 presidente:  Quindi pongo a ’ voti la proposizione Vare di aggior- 
nare  la discussione.

Consullata I’ Assemblea per a lzata  e seduta, Ia proposizione venne 
adotta ta .

11 rappresentante tr ium viro  M a n in  sale la bigoncia applaudito : Ac- 
cettanđo 1’ incarico, che mi viene conferito da questa Assemblea, so che 
faccio un alto di coraggio  tem erario . Pure, nelle condizioni in cui sono 
le cose, credo a v e r .debito di fare qu es t’ atto di temerita . (Applausi.)

Accetto. Ma alfinehe l ’ onor mio, e, che piu im porta ,  l ’ onor vostro, 
e quello di Venezia, non abbiano a sollrire^ e necessario che nell’ arduo 
cimento io sia sostenuto, secondato dal vostro concorso, dalla  vostra fi
ducia, dal vostro all'etto.

Noi siamo stati forti, r ispetta ti ,  lodati finora, perche siamo stat1 
pienamente concordi. Io vi chieggo virtu non poetiehe, ma di utilita 
pratica grande. Io chieggo p rudenza , pazienza, perseveranza. Con queste 
e colla concordia, coll’ amore, colla fede, noi vinceremo. Colla fede si 
vince 1 (Applausi fragorosi.)

II presidente: Secondo l’ ordine del giorno ci sarebbe Ia r i n u n z i a  del 
rappresentante  Averardo De Medici. Invito un secretario a leggere la let- 
te ra  del medesimo.

Un secretario (legge la le t te r a ) :

Cittadiuo presidente.

Malato d inasprimento di una lenta čistile, trovomi nella impossib1"' 
lita di accudire ali’ incarico onorevole di rappresenlan te  del seltimo cn- 
condario elettorale presso quest’ Assemblea.
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Egli o percio chc devo ehiedere, nnco per consiglio medico, di es- 
serne dispensa to, tenendo vivamente impressa la g rati tudine delia nomina 
e I’ arnarezza della rinunzia.

Salute c fratellanza.
Venezia 5 marzo 1849.

II presidente:  L ’Assemblea votera per alzata e seduta, se iutenda ac- 
cellare cpicsla rinunzia. La rinunzia e accettala.

II presidente: Adesso, secondo 1’ ordine del giorno, sa ra  falta le t tu ra  
della r inunzia del rappresentante  Rcnsovich Nicolo.

Un segretario  legge:

S ignor presidente.

La prego  di far accettarc dall’ Assemblea la mia r inuncia al carico 
di deputato. Non mi sento capace di sedere fra colleghi, che hanno crc- 
duto di dovermi a inareggiare  l’ anima con diehiarazioni tali, che fanno 
olfesa al mio onore. De’ miei sentimenti, della lealta del mio proccderc, 
cliiamo Iddio in lestimonio.

Fra te llanza  e concordia.
0 m arzo  1849.

II rappresentante Tommaseo:  Credo che si possa incolpare talvolta 
di qualche atto di negligeuza un m agistra lo  composto di piii persone, 
senza credere  chc l’ uua o 1’ allra di queste, o tutte , sieno deliberatamenle 
colpevoli. Affermo sull’onor mio di non aver inteso oli'enderc punto 1’onore 
del sig. Rensovich; e prego l’ Assemblea di non accettarc la sua rinunzia, 
u r ispettare  in lui 1’ eletto del popolo.

11 rappresentante Fare: Come quello, che nella confcrenza d’ icri 
mattina ho espresso piii forlemente degli a ltri  le lagnanze contro il Co- 
mitato di pubblica vigilanza, mi credo in dovere di venir a fare a quesla 
tribuna la stessa dichiarazione dell’ illustre Tommaseo.

II presidente:  Pongo ai voti se l’ Assemblea intende accettare ]la r i 
nunzia del rappresen tan te  Rensovich. Si votera per  alzata e s e d u la ; chi 
mlende acceltarla  si alzi.

Per prova  e contro prova la rinuncia, ad unanimi voti, non e ac- 
cetlata.

II presidente:  Si dara comunicazione all’ Assemblea della rinunzia 
simile, m andata  dal rappresentante  Morosini.

Un secreturio  legge:

Cittadino presidente.

Trovo necessario di domandare la dispensa dal carico di rappresen
lante, dopo le diehiarazioni falle in Assemblea a carico del corpo, cui 
h° 1’ onore di appartenere , cioe del Comitato di vigilanza.

Venezia 6 marzo 1849.

II rappresentante Tommaseo:  Alle ragioni addolte per  non acceltare 
rinunzia del nostro collega Rensovich, debbo agg iungerne  uu’ allra ,
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perche nou sia accettata la rinunzia del sig. Morosini. Io conosco la pro
bita e bonta d ’animo di quest’ uomo: e mi rammento clie al suo coraggio 
civile, esercitato in tempi difficili, Venezia deve un esempio onorato. E 
mi piacc rendergliene soleime leslimonianza.

11 presidente:  Pongo ai voti se PAssemblea intende accettare la ri
nunzia  del rappresentan te  Morosini. Chi 1’ accetta, si alzi.

Per prova e controprova, la rinunzia, ad unanimi voli, non e ac- 
celtata.

II presidente:  Essendo alcuni membri del Governo rappresentanti in 
quest’Assemblea, e dovendo forse, dietro la nuova legge oggi adollata, 
p rendersi  dal Governo alcune disposizioni, crederei che 1’Assemblea po
tesse agg io rnars i  a due g iorn ij  e quindi la seduta fosse per sabbato alle 
ore <12, secondo 1’ ordine del giorno seguente . . .  ( legge I’ ordine del 
giorno.)

II rappresentante tr ium viro  M a n ia :  Dovendo appunto coslituire il 
Governo, occorre prendere certe inlelligenze, chc esigono alquanlo di 
tem po.

Inoltre , debbo osservare che in questo periodo, dall’ aper tu ra  del
l ’ Assemblea, trovatici noi nella necessita di accudire alle sessioni, ed 
anche di seguirne di poi l ’ andamento, rimasero molti affari arre tra ti .

Dobbiamo occuparci della costituzione del Governo, dell’ andamenlo 
degli affari del paese; preghere i quindi 1 'Assemblea a volerci accordare 
un  intervallo un po’ piu lungo dei due giorni. Mi rimetlo pienamente alla 
d iscretezza dell’Assemblea.

Un rappresenlante:  S’ interpelli il presidenle Manin, perche dica 
quan ti  giorni gli occorrono.

II rappresentante tr ium viro  M a n in :  Non polrci dire esattam ente; nu 
pare  che sei od otto g iorni basteranno.

II presidente: Per ogg i otto. Chi approva, si alzi. ( E ’ approvato.)
L a seduta e sciolta alle ore 4 e

7 M arzo. 

L’ ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO.

Gonsiderando che le prcsenti circostanze eccezionali di gue rra  richieg- 
gono 1’ azione di un energico polere esecutivo,

Decreta :
1. L’ Assemblea nomina un capo del potere esecutivo, col titolo 

Presidente, nella persona di Daniele M an in .
2. L ’ Assemblea conserva in se il potere costituente e legislativo, 

compreso quello di deliberare sulle sorti  politiche del paese.
3. Al Presidente M a n in  sono delegati pieni poteri per  la difesa in* 

te rna  ed esterna del paese, non escluso il d iritto di aggiornare  l’ AsseW'
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lilca, ma con 1’ obbligo di riconvocarla entro quindici giorni al piu tardi, 
e di esporrc  nella prima adunanza i motivi dell’ aggiornam ento .

4. Nei casi d ’ urgcnzfij il Presidente po tra  fare disposizioni legisla
tive, con l’ obbligo di farle poscia sanzionare dall’Assemblea nella prossi- 
ma adunanza.

5. II Presidente e responsabile de’ suoi atli innanzi a ll’Assemblea.

II Presidente CALUCCI.

I  Segretarii
G. P a s i n i  - G. B. R u f f i n i  -  A. S ojima  -  P .  V a l u s s i ,

7 Marso.
LEGIONE I. GUARDIA CIVICA 

Ordine del giorno  7 m a rso  4849.

Merita i m aggiori  cncomii la prontczza con la quale ufficiali c milili 
di questa Legione, al primo tocco di tam buro, si radunarono tutti sotto 
la bandiera dell’ordine, nelle difficili g iornate 5 e G corrente. Veramente 
esemplare fu la nostra Legione, sia pel numero che accorse a mantenere 
la tranquill i ta  del paese, come pure per la militare tenu la, che valse a 
sbigoltire i prezzolati pertu rba to r i ,  che osarono mostrarsi la mattina del 5.

La Guardia  civica col suo contegno tranquillo , ma fermo ed cnergico, 
mostro l’utilita della sua istituzione, si merito la stima dei concitladini, 
l’ammirazione di chiunque Ja vide.

Cittadini, continuate cosi, anzi accrescete, se e possibile, sempre piu 
di zelo per  la vostra Guardia, e la Patria  po tra  tranquilla  contare sopra i 
suoi figli.

II Tenente Colonnello  LABIA.
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8 Marzo.

IL  C O i M L I O  1)1 R EC GENZA D E I ,L I  B t S l ' i  M I O M B  VEN ETA

Avvisa
Che dalla data 3 corrente nella quale venne pubblicalo 1’avviso Nu»- 

mero 159, alcune altre Ditte a tu l i ’ oggi estinsero varj altri vaglia per  
cui sa ra  am m orlizzata  la somma di lire 52 7 ,2 8 3  in luogo di quella di 
lire 2 5 2 ,28p anteeedentemenle annunziala.

II Presidente P. F. GIOVANELLI,

t i  Reggente Cassiere H Heggente Segrtta r io
A. L e v i . G. C o n t i .



4 0 8  
8 M arzo.

Solennizzate col cuore e colle opere la concentrazione del potere nel
CITTADINO PRESIDENTE DANIELE MANIN.
Solennizzate, pregando Iddio di conservarlo, di aiutarlo , di proteg- 

gerlo nel grave incarico di PADRE d e l l a  PATRIA, d i  FRATELLO d e g l i  

ITALIANI.
Solennizzate, d islruggendo par ii t i ,  gare ,  odiosita, (sostentamenli in- 

dire ll i  del commie nemico).
Solennizzate, togiiendo le disonoranti scrit tu re  dalle muraglie  e le 

vili d ichiarazioni in iscritto senza nome.
Solennizzate, inspirandovi dell’uniea idea di lugare  1'austriaco., e 

m ostra te  cosi al PADRE DELLA PATRIA, al FRATELLO DEGLI ITALIANI 
che apprezzate  il SUO CUORE, la SUA MENTE, i SUOI SACR1F1ZJ, il 
SUO ITALIANISMO.

BARTOLAMMKO LUPATI.

4 0  Marzo.

D ecreta:
II cittadino Agoslino Milanopulo fara pnmisoriamente le 

funzioni di Comandante superiore della Marina, in luogo del 
cittadino Leone G razian i, nominato provvisoriamente con altro 
decreto di oggi Capo del Dipartimento della Marina.

I I  presidenle  MANIN.

10 M arzo.

II G O Y E M O  P R O V V I S O R I O  D I  V E N E Z I A

I>ecreta:
II cittadino Antonio Bellinato e nominato membro del Con

siglio di giureconsulti.

II  presidente  MANIN.
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10 Mar so.

D ecreta:
1. La trattazione degli affari presso il Governo provvisorio e 

distribuita in sei Dipartimenti, come segue:

Dipartimento I. Affari esteri e d i presidenza.
» II. Finanse, commercio, a r ti  e m anifalture.
» III. G iustizia  e interno.
» IV. Culto, istruzione e beneficenza.
» Y. Marina.
» VI. Guerra.

2. Gli affari del I. Dipartimento sono trattati direttamente dal 
Presidente. Quelli degli altri Dipartimenti sono trattati da 
Capi di Dipartimento, sotto la dipendenza e responsabilita 
del Presidente stesso.

3. Sono nominati provvisoriamente Capi di Dipartimento:

Pel Dipart. II. il cittadino Isacco Pesaro Maurogonato.
» HI. il cittadino Giuseppe Calucci.
» IV. il cittadino Giuseppe da Camin.
» V. il cittadino Leone G raziani.
» YI. il cittadino Giam battista Cavedalis.

II presidente  MANIN.

H  M arzo.

Poiche da suffragio universale t  illuslre cittadino DANIELE MANIN era stato 
eletto a preside del Governo provvisorio di Venezia, mentre nel teatro San 

lienedetto per voto comune si festeggiava un lanto avvenimento, Giuseppe 
Napoleone Renzoni per teslimoniare pubblicamente la gioia di d ie  ei si 
consola,, scriveva questi ultimi versi.

01) 1«

Chi Te conosce^ e al seggio alto promosso 
T ’ode per voto del coimm volere,
Non puo da un senso non sentir connnosso 

Di gioia il core.



Ed ogni loco, ove tu  hai fama, e ognuno 
Che de’ tuoi merti am m ira to r  si senla,
Plaude, s ’ a llegra , mentre ad uno ad uno 

Quelli rammenla.

P rim a Vinegia che pel tuo alto core 
E per opra  di quelP inelito spirto  
Che la rabb ia  slido teco e il furore

Del Teutono ir lo ,

Si come in un balen m iro  caduta
La barbarica  possa^ e al suoi calpesta,
Te salvator de’ la r i  suoi saluta

Dall’orda infesta,

Ed o r  tuo  nome, e il nome di quel Grande 
Che seco t ’ ebbe a g l ’ incliti ardimenti,
P e r  Italia e pel Mondo alto si s p a n d e :

E  riverenti

Ad ambedue, perenne itala gloria ,
Le piu lontane eta s ’ inch ine ranno ;
E d  i nepoli nella lo r  memoria

S’ inspireranno.

------ — ------

44 M ar so.

All’ illustre e benemerito cittadino DANIELE MANIN, nella fausta occasione 
d ie  al teatro S. Benedetto ( interpretandosi il  pubblico v o to ) veniva fe- 
steggiata la di lui elezione a preside del Governo di Venezia, liiuseppe 
Napolcone Rcnzoni con stima riverente ed esullanza

SONETTO.

Fin  che con salda man, ch’ e r ra r  non teme,
Im pugnasti d ’ Aslrea l’ ultrice spada,
Chiusa a 'd e l i l t i ,  o t ronca fu la s trada,
E quasi estinto ne rimase il seme.

Ma poi che Italia sol a rm i armi freine 
Contro tuonar  la nordica masnada 
T ’udiva il Mondo, e o p ra r  che su lei cada 
Tutto  il pondo di sue sorti  supreme.

Or su le ree cervici il fatal pende
Brando di Dio chc non percuote invnno,
E spezza i tron i c nella polve i stende.

Opra e del Ciel noslro r i s c a t to : Lui 
F e’ del possenle suo cenno sovrano 
Ma m s  e T o m m a s e o  ministri a nui.
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dl Marzo.
4*1

Esaltalo alta presidenza del Governo di Venezia U cittadino DANIELE MANIN, 
festeggiato per cura di Giuseppe Napoleone Uenzoni i  \  I marzo MDCCCXLIX

MICHELANGELO EMILLJ 
D. D.

Eterno di, che ai posteri 
Ti scolpira la storia,
Sul l ira itar de’ secoli,

E t ’ e rge ra  un altar,  
Che guarderan  terribili 
L ’Angue e ’1 Leon del mar.

Eterno di, che i Despoti,
Tristi di tua  memoria, 
Ram m enteran con tremito, 

Muli nel lor p a r la r ;  
Come res ta r  attoniti 
All’urto  popolar.

Sorgi oč ni di: e ad ogni atomo 
Sorgi, ma piu tremendo,
Sia il tuo mattin un Vespero, 

Te Io comanda il Ciel; 
T ’invocan pure i m artiri  
Surti dai loro avel.

Sorgi:  e r idesta  il sonito
D’arm i, e un macello orrendo, 
Ed una lo tta  orribile 

Col Teutone c rude l;  
S o rg i :  e ridesta g l ’Itali 
A un Ventidue novel.

Su le cruenti vittime 
Della Lom barda terra  
Adria, commossa, al šalice 

Un moiiuinento alzo 
Sacro all’ ira ta  Nemesi 
Chc vendicar giuro.

E il di Lei g iuro  i liberi,
Giuro d ’e lerna guerra ,  
Ripeleran con fremito 

Come da Lei tuono;
Che dall’Isonzo al Siculo 
Pari al balen passo.

E un grido  su rga  unanime 
Di Libertade o morte,
Che da ogni cor disserrasi, 

Se vile cor non e ;
Surga  da tu t t i  i popoli 
Contro il po te r  dei re.

Sta nelle man d ’ un 1TAL0,
E Tal, Adria tua sorte,
Che scuotera dai cardini 

Chi vuol deporti  al p ie ;  
Giuro serbarti  l ibera,
0  perira  con Te.



I N N O  DI  G U E R R A

Parole d i  M i c h e l a n g e l o  E m i l l j  —  M ušica del maestro  A n d r e a  G a l l i .

d l  Marzo.

Su l’ abborrito  ferreo
Giogo servile infranto 
E rg a  ii valor deg l’ Itali 

Di Libcrtađe il canto,
Ed il Croazio ba rba ro ,
E il Teutone oppressor 
Mordan del suoi la polvere 

Cbe calpestar finor.
Scuota la Dea de’ liberi 

II suo vessil possente,
E agli universi popoli 

Segni il voler d ’un Ente:
Sia maledetto l’Italo 
Ch’ ha giallo e nero il cor,
E cbe sopporla  docile 

Di schiavitu l ’ o rro r .
Su, fratelli, quel brando im pugnate  

Che vi porse la stessa N a tu ra :
SUj fratelli, quel seme estirpate  
Che di sangue l ’Italia b ru t to ;

Un sol votoj un sol grido  innalzate, 
D’esser liberi, Iddio lo segno.

G uerra , g u e rra ,  g ia  s ’ode lo squillo,
Di vendetta l’ istante s ’ appressa 
Guerra , g u e rra ,  1’ Italia depressa 

Piu gigante , per  Dio s o r g e r a ;
E Vinegia nell’ira repressa  

De’ tiranni la tom ba sara .

D E C L A M A Z I O N E  D E L L O  S T E S S O  E M I L L J

S’era  sciolta da ferreo servaggio
Questa figlia di Dio, questa gemma 
Del Greato che n ’ebbe in re taggio  

Quanto v’ ha di delizia e tesor,
Orgogliosa agitando lo stemma 

Che Natura scolpi in ogni cor.



Esultava al prodigio divino.
Respirava da ceppi disciolta,
E parea che del proprio  destino 

Palpitasse per  gioja il suo cor.
M a: o delusa, o tradita, o fu stolla 

Le catene la cinscro ancor.
Circuila da inene e ragg ir i  

Gesuitici, ipocrili,  infami,
Di che fulta e fin l ’au ra  che spiri 

S’ eclisso di sua sorte il fo lgor;
E di nuovo fu presa a quegli ami 

Che le tesser g l ’ iniqui oppressor.
Su, li scuoti, o Diletta dal Gielo,

F rang i  ancora quell’empie catene,
Sol tessute di fragile vclo

Da ncquizia e da eslremo fu ro r ;
Teco e Dio, teco e il hen del tuo bene,

Su distruggi ogni rco trad ito r .
Malcdetto dal Yerbo umanato

Ghi blandisce le regie rito rte ,
E non fosse alia luce mai nato 

Ghi non sente di Patria  l’ am or:
Scbiavitude e peggiore  di morte . . . .

E ad un Italo e infamia, e rossor.
Un sol volo, un sol patio  li serri 

In un sol sacrosanto consiglio,
Ti redimi da nordici Sgherri 

Vendicando il valor, la tua fe ;
No, non manclii all’ Italia un sol figlio,

Se d ’ ltalia un espureo non e.
De’ suoi Dogi Finvitta  Yinegia

Libertade so rregge  sul trono,
Ghe 1’ insano furore dilegia

Del Groazio, e del Teutone Re,
Dal Leone che ru g g e  esce il tuono 

Che Ia folgor precede pei Re.

Per lu P a lr ia

M 3

MICHELANGELO EMILLJ 
1). D.
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4 2  M arzo.

IL  GOVERIVO P W f f l l S O B I O  D I V M E Z I i

In conformita alle note 28 febbrajo p. p. c 8 marzo corrente, colle 
quali la Presidenza dell’Assemblea deJ rappresen tan li  invlta a convocare i 
collegi elettorali de’ cireondari VII, VIII e XIV affinche vi sieno soslituili
i rappresen tan ti  Bartolomeo B iz io  e Averardo De Medici r inunzianti, G i
rolamo Bollan i  che ha o ttato pel circondario II, e M arcantonio  Sanferm o  
teste defunto ; con avverlenza che nelle operazioni elettorali per le delle 
nomine dovra aversi r iguardo , tanto pe’ militari quanto per gli altri cit
tadini, alia deliberazione adotta ta  dall’ Assemblea medesima^ in forza di 
che la parola  c i t ta d in a n za ,  contenuta nell’art. 5. della legge elettorale 
24 dicembre 1848, dev’essere intesa nel la rgo  senso di cittadinanza italiana;

D ecrc la ;
1. Gli uflicj del settimo circondario elettorale (parrocehie di S. Sil- 

vestro , S. Pantaleone, S. Maria Gloriosa dei F ra r i  e S. Maria del Carmine), 
e dell’ ottavo (parrocchie de’ SS. Gervasio e P ro tasio , di S. Maria del Ro
sario  o Gesuati, dell 'Angelo Raffaele e di S. Eufemia della Giudecca) sa
ranno  r iapert i  nei due g iorni 14, 4 5  corrente  dalle ore 42  meridiane alle 
3  poineridiane per  ricevervi le domande di quelli che, d imoranti fino dal 
prim o dicembre 4848 entro  i rispettivi limiti dei circondari stessi, dichia- 
rassero  di voler approfittare della in terpre tazione  data  dall’ Assemblea al 
suddetto  art .  5. della legge elettorale, e percio cbiedessero di venir com- 
presi nelle liste degli e le tto r i;  oppure degli a ltri che^ dopo le elezioni 
seguite  nello scorso gennaio, avessero compiuto nel giorno 48 corrente 
gli anni ven tuno ; ferine pero in tutto  il resto le prescrizioni della legge
24  dicembre 4848  suespressa.

2. Le liste degli elettori per  tal modo completate, saranno ostensibili 
nel g iorno  46  presso il rispcttivo ufficio di circondario p e r  quegli even- 
tuali reclami che contro le agg iunte  falte alle liste primitive polessero 
venir presentati. II giudizio sui reclami stessi e il chiudimeuto delle lisle 
saranno terminativamente pronunziati da ll’ufficio di circondario nel suc
cessivo giorno 47.

3. Le schede per le elezioni del nuovo rappresentan te  del circonda
rio  VII e de’ due del c ircondario VIII, saranno dagli elettori presentate 
al rispeltivo ufficio di circondario  dalle ore 40  antimeridiane alle 5 po- 
meridiane de’ giorni 18, 49 , 20. Non sara  tenuto conto delle voci che 
fossero date a cittadini gia nominati rappresentan li .

4. Subito dopo, 1’ ufficio suddetto  procedera alio spoglio delle schede 
e alle successive operazioni che sono dalla legge elettorale prescritte.

5. I rappresentan ti  eletti saranno proclam ati dal r ispetlivo ufficio, e 
gli a tti  della elezione d ireltam ente  trasmcssi dall’ufficio stesso all’ As- 
scmblca.



G. Nel c ircondario XIV, falto riflesso alle mulazioni di doinicilio che 
dopo le prime nomine ii servizio militare puo aver richieste, sara  tosto 
proceduto alla compiiazione di nuove lisle secondo le stesse norme in 
preccdenza osservate, avuto pero riguardo  a quanto in proposito  della 
cilladinanza e dell’ e t i  degli elettori e stato di sopra notato. E giusta 
le stesse norme poi dovranno anche essere raccolte le schede segrete 
de’milili e lettori per  la nomina del nuovo rappresentan te , ed aver luogo 
le ulteriori operazioni elettorali che sono dalla legge suddetta stabilite. 
Riguardo alla proclamazione del rappresentanle  eletto, cd alla trasmissione 
degli atli, sara  eseguito anco pel circondario XIV quanto e prescrit to  
dall’ art.  5 del preselite decreto per gli altri due circondarj VII ed VIII.

II presidente  MANIN.

43 Marzo.
L ’ ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA.

Sulla proposizione del ministro degli affari e s l e r i :
Considerando che Venezia sostiene una eroica lotta  per  p ropugnare  

l ’indipendenza d ’ ltalia;
Considerando che č dovere di ogni Stato italiano di soccorrere  con 

ogni suo mezzo a quella cilia generosa ;

D e c r e t a :

Sara mandato  a Venezia indilatamente un sussidio di cento mila 
scudi in boni del tesoro.

Questi cento mila scudi saranno il dono che Ia Repubblica rom ana 
olFre a Venezia.

II ministro delle fmanze e degli esteri sono incaricali della esecuzione.
Roma 4 marzo 1849.

I  mem bri del Comitato esecutivo 
C. A r m e l l i n i  —  A. S a l i c e t i  —  M. M o n t e c c i i i . 

 —

44 Marzo.

L’ ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA 
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO.

Decrela:
II giorno 22  marzo e fešta nazionale.

II Presidente  CALUCCI.

I  Segre tarii  G. P a s i k i  - G. B. R u f f i k i  -  A. S omma  -  P .  V a l u s s i .
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4 4  M arzo.

XIII.

Resoconto dell’ entrate e delle spese del Governo provvisorio 
d i Venezia nel mese d i febbraio 4849 .

Rimanenza delle clue Gasse camcrali nel 51 
gennaio 1848:

d a n a r o ............................................................... L. 579,126:55
moneta patriottica e del comune . . » 1,009:737:00
carte di v a l o r e ............................................ » 416 ,401:09
depositi di p r i v a t i ......................................» 52,484:53

2,057,448:77

E n t b a t e  

E n tru le  ordinarie.

llcndile indirette complessive della citta di 
Venezia e del suo dipartimento, comprese 
lire 9 ,965:07 di aggio valute . . .  L. 219,882:57 

Esazioni a lavore degl’invalidi della marina
veneta m e r c a n t i l e ...................................... » 894:84

E n tru le  straordinarie.

Versamcnti della Zecca nazionale, comprese
lire 7 ,120  in monete di rame . . . L. 50 ,256:85 

Esazioni in conto dei due prestili di quat-  
tro milioni e mezzo, e di un milioue e
mezzo di lire c o r r e n l i ..........................» 21,587:10

Versamcnti della Zecca per la monetazione 
delle argenterie  acquistate dal Monte di
Pieta di V e n e z i a ...................................... » 60 ,000:00

Riscatlo di a r g e n t e r i e ................................» 749:49
Ricavato della vendita di azioni del prestito

nazionale i t a l i a n o ...................................... » 4 ,207:22
Dalla Banca nazionale iu conto dei prestili

di 5, 2 ed 1 m i l i o n e ................................» 4 ,500:00
Dal Municipio di Venezia in moneta del co-

mune in conto dei 12 milioni . . . »  2 ,500 ,000 :00  
Residue importo della vendita di alcuni beni

d e m a n ia l i ............................................ . . » 45 ,917:36
Ollerte spontanee dei cittadini alia patria ,

Irattenule sugli stipendii e sulle pensioni 
degl’ impiegati civili e dei militari, e que- 
stue nelle G h i e s e ...................................... ....... 55,187:06

220,777:41



Đoni delle altre parti  d ’ ltalia . . . . L. 90 ,579 :45

Fondo proveniente dall’azienda della strada
l e r r a t a ...................................... .................................................L.

Totality dell’entratc L.

Spjjse .
Spese ordinarie.

Spese camerali di s l a t o ............................... L. 526,078:43
Spese politiche di s t a t o ............................... » 113,839:94
Gomilalo di vigilanza, comprese L. 44 ,523:53 

pel cordone di barehe intorno la laguna, 
c L. 537:57 spese pel Comitato liliale di
C h i o g g i a ........................................................ » 48 ,537:57

Prefettura centrale dell’ordine pubblico . » 27,214:02 
Magistralo camerale, Intendenza e Casse di

linanza ........................................................» 41,442:81
Guardie di finanza e spese di procedura

p e n a l e .............................................................. » 40,808:32
Clero veneto (cooperatori e fabbricierie) » 45,664:33 
Pensioni ag l’invalidi della Marina mercantile » 8,226:80 
Restituzione di deposili privati . . . »  523:48

Spese straordinarie.
Guerra e m arina:
Dotazioni della g u e r r a ............................... L. 4 ,608 ,601:96

—  della m a r i n a ............................... » 580 ,601:43

Interno:
Al Comando della Guardia civica . . . L. 25 ,000 :00  
Al Municipio di Venezia in via di sovvenzione » 62 ,000:00  
All’Ospitale civile in via di sovvenzione, e 

per le spese di mantenimento delle pazze 
curate qui a debito delle provincie . » 20,000:00  

Alla Commissione di soccorso degli esuli i-
tnliani ...............................................................» 5 ,000:00

Alla Zecca nazionale per le proprie  spese 
ordinarie di amministrazione * . . . » 40 ,000:00  

^ aoa,Mcnti deg l’interessi del debito pubblico » 69,752:46 
Kestituzione di deposili giudiziarii . . » 4 ,466:23  
Spese diplomatiehe ...................................... B 2,743:51

Spese ordinarie di amministrazione della s tra
da l e r r a t a ........................................................ * • . . »

2,609,564:21

4 ,245 ,644:66

6 ,445 ,405 :05
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592,592:40

4,989,265:59

498,964:90

42,000:00

T. VI.
Tolalita delle spese L. 2 ,792,617:09

27
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Rimanenza delle due Casse camerali nel 

28 febbraio 1849:

danaro e l f e t t i v o ......................................L. 820,028:7$
moneta patrio ttica , e del comune di Ve

nezia .................................................. » 1 ,669,608:50
note di banco austriache . . . .  » 465:00
carte di v a l o r e ......................................» 798,723:96
depositi di p r i v a t i ................................» 51 ,964:15

------------ ----------  5,320,787:50

Totalita eguale alFentrate L. 6 ,115,405:05

14  Marzo.
PARLAMENTO PIEMONTESE

CAMERA DEI DEPUTATI —  Sessione del 5 m arzo .

Indirizzo degli em igrati  italiani in Torino.

» Signori deputati!

» L ’ emigrazione italiana in Torino, dove una fra terna  ospitalita ap
pena valse a renderle sopportabili  sei mesi di angosciosa incertezza, deve 
a voi d ’ essere so rta  ora a nuove e p iu  efficaci speranze, e sente il bi
sogno di attestarvene grati ludine in nome suo e in nome di quei gene- 
rosi fratelli, che sotto il martirio  dei proconsoli austriaci manteugono 
in ta t ta  la dignita nazionale; esempio unico forse nella s toria  del coraggio 
civile d ’ un popolo intero.

» La storia reg is tre ra  i vostri nomi, e i figli dell’Italia indipendente 
e libera li r icorderanno benedicendovi.

» Quella pagiua che dovra ram m entare  i deplorabili tentativi di quesli 
ultimi g iornij s tara , per opera voslra, documeuto di gloria italiana. Che 
se i tumulti e le insidie furono dei pochi. il progresso  della democrazia, 
al quale riescono, e g loria  dell’ intera nazione. E la voslra parlamentare 
v ittoria  e augurio  all’ Italia di quella delle battaglie , cbe ben presto negh 
infelici campi lombardo-veneti coronera  il valore del prode esercito ch 
Piemonte.

» Voi, rappresentan ti  del popolo, avete salvato 1’ Italia dalla guerra 
civile, avete salvata la p a tr ia  daiia reazione, avete ben merilato dell Italia 
nostra e dell’ universa democrazia.

» Deputati del popolo sUbalpino, voi 1’avete detto nel proferire qu^ 
grido  di guerra  che si degnamente in terpre ta  Pentusiasm o della nazione: 
quei fratelli che fremono solto all’ oppressjone s traniera , come f u r o n o  co- 
stanti e magnanimi nella sventura , cosi saranno nel cimento forti e riso- 
luti compagni. Quando, ro tl i  g l ’ indugi, sia bandita  la gue rra ,  i fatti pi'°" 
veranno la verita  del v o s t r o  giudizio.

» Qualche voce s ’ e levala a insiuuare negli animi vostri, a sparge''1' 
malignaniente nel popolo che ci ospita , nel valoroso esercito, o rg o ^ '0



vostro c speranza d’Italia, che (piei campi, cui sautifichera il sangue ver
sato per r  indipendenza di tu tta  Italia, siano pe r  diventare poi miseranda 
arena alle passioni dei partili. Possano le nostre parole accreseere peso 
alle eloqueuti proteste dell’ ora tore , che si levo t ra  voi mallevadore che 
coloro, dei quali animirate il coraggio  civile, sapranno  alia prova del- 
r  armi m oslrars i  degui di combattere a iianco ai vostri valorosi soldati. 
Dovuuque e I’Austriaco, non conosciamo che Italiani ealpestati dallo s tra- 
niero. Come 'e grande il martirio , sa ra  grande il gitibilo, con che s ’ ac- 
coglieranno dagli afflilti le armi liberatrici. Sia vostro 1’onore dell’ ini- 
ziativa, e nel tr ipudio  d ’lta lia  la gratitudinc dei fratelli sa ra  par i  al be- 
neficio.

» Sotto il g iogo dell’Austria non v’ ha che un partito , ed e tu t to  il 
popolo che g r id a :  via  lo straniero I Al tonar del cannone, non gia  fa- 
ziosi, ma sorgeranno eroi.

» E dopo la vittoria, quando il vessillo tricolore segni i  n a tu ra l i  
confini d ’ l ta l i a ,  quei popoli non verranno meno a se stessi, nou mau- 
cheranno alla parola che hanno impegnata  con chi abbia mantenuta la sua.

» Indipendenza e liberta sta sul vostro vessillo; indipendenza e li
berta, ecco le nostre aspirazioni. Ne e a voi, rappresentan ti  d ’un popolo 
geueroso, che bisogni rieordare  come i popoli siano, piu ancora cbe 
giusli, generosi, ne mai abbandonino chi prima non gli abbia abbandonati. «
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45 Marzo.

IL GOVERNO P R O V V ISO R IO  D I  VENEZIA

Decreta:
I. L’Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia 

e prorogata per quindici giorni.
II. Tutti gli ufficiali di terra e di mare si porteranno 

imniediatamente ai loro posti per essere parati a tosto ese- 
guire gli ordini che loro venissero trasmessi.

III. La Guardia civica, mobilizzata col decreto 17 agosto 
1848 N. 4 8 6 , si terra pronta a sussidiare le operazioni delle 
aUre milizie.

II presidente  MANIN.
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45 Marzo.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 4-4 m arzo .

(Presidenza del c ittadino M in o t to v ic e p r e s id e n le .)

L ’adunanza ha principio alle ore 42  e 1/2 colla le ttu ra  del processo 
verbale, ch’e approvato .

II presidente:  Nell’ordine del g iorno  sarebbe il rap p o r to  della Com- 
missione di g u e rra  e m arina  sulla p roposta  del rappresentante  Mainardi. 
P reghere i  il re la tore  di f'arne le ttura .

II rappresentante Baldisserotto F .  legge il r a p p o r to :

« Cittadini rappresen tan ti!

« La Commissione di gue rra  e m arina ,  alia quale mancarono costan- 
temente i rappresen tan ti  Generale Rizzardi e Colonnello Morandi, studiata 
la  mozione Mainardi, crede doversi distinguere ia questione di principio 
dalla  p ra lica  esecuzione.

« In quanto al principio, far eeo alia proposta  Mainardi non e far 
cosa nuova, ma solamente una opportuna  ripetizione del principio, di gia 
sanzionato da a ltr i  voti di ques t’ Assemblea, ed acclamato da tu tto  il po
polo in questi dodici mesi di lotta  per  la indipendenza italiana.

« Iu quanto poi alla p ra lica  esecuzione, la Commissione crede con- 
s ig liar  l ’Assemblca a volersi astenere dall’en tra re  in una deltagliata dis
cussione sui mezzi, coi quali potrebbe Venezia prestare  assislenza a ’nosti'i 
fratelli della Romagna e Toscana,

<* 4. Perche le cose relative alla difesa vennero recentemente aflidate 
al Governo con poteri piu ampli degli o rd inarii ,  e b isogna p u r  coniidare 
nella sua lealta e saggezza che saranno  nel miglior modo soddisfatti e i 
voti del popolo e gl’ interessi della g u e r ra  i ta l ian a ;

« 2. Perche non potrebbe PAssemblea opportunam ente  provvedere a 
tu tte  le particoIariUi, senza dare  una pubblicita im prudente  alio stato 
nostro  s tra teg ico , combinato o da combinarsi in seguito  alia di gia fatta 
raccom andazione in proposito  quando si passava a lP ord ine  del giorno 
motivato sulla p roposta  del rappresen tan te  P riu li;

« 5. Perche, nelle cose militari, non giova prestabilire  in via legis
la tiva un sistema, che leghi t roppo  stre ttam ente Paz ione  del potere ese
cu tivo ; e che forse in seguito  potrebbe non bene corrispondere alio scopo 
del miglior esilo della g u e r r a ;

« 4. Perche il Governo ha  d iehiarato ad un messaggio della Con>- 
missione che mantiene ottime relazioni con R om agna e Toscana anclie m 
quanto  concerne la difesa.

« In conseguenza di cio, la Commissione, mentre applaudisce <iHa 
proposta  Mainardi ed entra  iu tieramente nello spirito  patriottico che 1 |*a 
detta ta ,  vi propone un ordine del g iorno  motivato nei seguenti termini-



« « Considerando chc in massima non puo essere posta  in dubbio c 
« non ha bisogno di nuova dichiarazione la solidarieta di Venezia con 
« le a l tre 'p rov inc ie  italiane nella gue rra  che si combatte per i ’ indipen- 
« d e n z a :

« « Considerando che, con la deiiberazione del giorno 5 m arzo, si e 
« fatta speciale raccomandazione al potere esccutivo d ’ iniziare nuove 
« pratiche perche nella dilesa e nell’ offesa si proceda in islre tto  accordo 
a e con unita di vedute con la Romagna e la Toscana;

« « Intesa la dichiarazione latta  dal Governo alia Commissione che 
« queste pratiche sono gia state cominciate;

« « L ’ Assemblea, lidando che il potere esecutivo si adoperera  con 
« tutto lo zelo perche le forze di Venezia di mare e di te rra  giovino 
« nel miglior modo alia difesa anche degli a ltri fratelli italiani, passa 
« all’ordine del giorno. » »

11 pres iden te : Seguendo le regole stabilite nel nostro S tatu to , dom an
derei a ll’Assemblea che fissasse il tempo per  la discussione di questo 
rapporto, ed anzi, se l ’Assemblea lo crede, io p ropo rre i  che questa dis- 
cussione seguisse subito.

Per a lzata e seduta, PAssemblea adotta di passar subito alla discussione.
II rappresenlante S ir lo r i:  E vero che Venezia si e sempre manife- 

stata italianissima; e vero che Venezia diede agli stati di Rom agna e 
Toscana molte dimostrazioni, le quali provano quanto essa dcsideri di 
accordarsi con loro, sia per le cose militari, come per le cose politiche: 
ma a me pare cbe la nostra Assemblea (che veramente non ha ancor fatto 
ncssuna dichiarazione bene esplicita, ben positiva, di volere rendere lo 
stato veneziano solidario nella difesa degli stati romano c toscano), mi 
pare che 1’ Assemblea non dovrebbe lasciar passare 1’ occasione offerta 
dalla proposizione Mainardi, senza far questa positiva dichiarazione. Qual- 
cuno la credera  inutile: per me, non la credo tale.

Quando si ha  un affelto forte, una volonta ferma, e consuetudine 
»imana di non dirlo una sola volta, di non dirlo con parole vaghc, ma 
di ripeterlo con forme sempre piu determinate, sempre p iu  positive. Io 
credo che 1’ Assemblea farebbe cosa italianissima, facendo u n 'a l t r a  volta 
questa dichiarazione, cioe che lo stato di Venezia e solidario nella difesa 
degli stati rom ano e toscano; e che il potere esecutivo fosse invitato di 
doniandare a ’ governi toscano e romano una simile dichiarazione.

Io credo che queslo sarebbe il primo passo (passo non com prom ct- 
te"te, non pregiudicante la queslione politica) chc Venezia dovrebbe fare 
ve«so 1’unilieazione di stati ancora divisi.

Io dico chc questo passo non e compromettenle appunto perche, di- 
chiarando la  solidariela nella difesa, si fa meno di una lega, meno di una 
COl'federazione, molto meno poi di una unilieazione di s ta t i ;  non e liep - 
pure un’allcanza offensiva; e una semplice alleanza difensiva, fatla con 
parole che attestano un profondo senliinento di naz io n a l i ta ; cio che non 
°lterrebbe la parola  di alleanza difensiva, che si suoi fare anche Ira stati,, 
cJle non hanno nazionalita comune. E  una vera alleanza difensiva quale 
s* duve fare t r a  stati che sono divisi per accidenti storici, ma chc sono 
form ali 'd j un solo popolo. Inline e uu voto verso la unilieazione della n<v
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zione, cou vantaggi militari iminediati, e senza pregiudizio della queslione 
politico, da porsi e da sciogliersi in avvenire.

A me pare  che questa dichiarazione non sia mai slala falln, e sia 
opportuno  farla presen tem ente ; e tanto  piu opportuno, iu quanto che gli 
stati rom ano e toscano hanno fatto dei passi verso questo scopo, cioe 
verso una piu slrelta  unione, principalmente militare in Venezia. Sappia- 
mo che la Romagna ha votato 4 00 ,000  scudi in soccorso di Venezia; 
sappiaino che il ministero toscano ha proposto una Commissione di guerra 
p e r  accordarsi sulle misiire di difesa comune. Dunque io credo che Vene
zia debba rispondere a questi atti del Governo romano e toscano, con un 
atto  ancor piu risoluto, dicendo: Venezia si dichiara solidale nella difesa 
dello stato romano e toscano, e invita Romagna e Toscana a dichiararsi 
egualmente solidali nella difesa di Venezia. Venezia non ci perderebbe 
nulla, anzi guadagnerebbe, in quanto cbe, se gli slati romano e toscano 
si dichiarano solidali nella difesa di Venezia, sono obbligati a soslenerc 
Venezia con tu tt i  i mezzi, che sono in lor potere, uomini, armi e mezzi 
finanziarii.

Venezia ha fatto sacrifizii, che nessuno stato ha fa tl i ;  per cui la Ro
m agna  e la Toscana po trebbero  en trare  in questa via di sacrifizii pecu- 
niarii ,  seguendo l’esempio di Venezia, i quali sacrifizii sarebbero fatti a 
benefizio di Venezia. Dunque io credo che^ quando Venezia si pronunciassc 
solidale della difesa degli stali rom ano e toscano, e facendo questo ita- 
lianissimo a tto , non com prom elterebbe in nulla il suo avvenire politico, e 
nello stesso tempo farebbe atto utilissimo alla propria  difesa. Percio io 
p roporre i  che si dicesse: L'Assemblea decreta: Lo stato di Venezia 6 so- 
l idaria  nella difesa degli s ta ti  romano  e toscano. II potere esecutivo e in- 
caricato  di ottenere dagli s ta l i  romano e toscano die  si d id i ia r in o  soli- 
darii  nella difesa di Venezia.

II presidente:  P rego il rappresen lan te  S ir to ri  di formulare la sua pro
posizione in iscritto.

II rappresentante presidente M a n in :  Che Venezia intenda di accettare 
la solidarieta cogli altri stati d ’ ltalia, che voglia combattere per I’ indi
pendenza, e cosa che non puo ammettere nessuu dubbio. Intorno a cio, sa
rebbe affatto superfluo che l’Assemblea dichiarasse nuovamente, con nuove 
paro le , quello che ha gia diehiarato , altre volte, con altre  parole, e piu 
coi fatti.

La proposizione per a ltro  del rappresentan te  Sirtori viene spiegata 
dai motivi, che da lui ne furono addotti. Egli disse: questa vostra dichia
razione servira  a manifestare il vostro voto per  l’unificazione italiana.

S i  t ra t ta  dunque, non di far conoscere all’Italia una cosa, che l’ltalia 
non puo ign o ra re ;  ma di ottenere dall’Assemblea un voto per  la u n i f i c a z io n c  
dell’Italia.

Ora, essendo coerente al p rogram m a del 13 agosto, che anche ncl- 
F u l t im a  sessione di ques t’Assemblea fu riconfermato, io credo di poter 
insistere perche questioni di par t i to  non se ne tra ttino .

Gl’Italiani amici del loro paese, e desiderosi dell’ indipendenza, si 
dividono in qua ttro  opinioni politiche coscienziose e sincere: repubblicaui, 
reg ii ,  unitarii  e federalisti.

422



Noi vogliamo lasciare tranquille, lasciarc indiscusse queste questioni 
fra questi qua ttro  varii partili.  Oggi dobbiamo occuparci della difesa. 
L’ ltalia sa se noi ci occupiamo della difesa; e noi difendiamo Romagna e 
Toscana col conservare quesla cittadella alia causa Italiana. Di altre  di- 
chiarazioni non abbiamo b isogno : noi diamo fatti e non parole. (Applausi.)

J1 rappresentante S ir to r i :  Mi spiace che il presidente Manin abbia 
interpretato  le mie parole come dettate da spi rilo di parlilo . Dichiaro che 
in questo momento non veggo partili  in I ta lia ; non veggo parti t i  vera
mente italiani, degni del nome italiano, che non meltauo innanzi ai loro 
desiderii ed ai loro voleri questa prima e, per ora, unica volonta: 1 ' ind i
pendenza.  E faccio altaineute questa dichiarazione: io non distinguo re- 
pubblicani  da realisti;  non distinguo federalisti  da u n ita r i i  in questo mo- 
mento: suprema politica dell’ Italia, ora, e la guerra ,  l ’indipendenza. Ma 
mi pare che dire a questa tr ibuna che il manifestare voti per la unifica- 
zione d ’lta lia , sia m oslrare  spirito di par t i to ;  mi pare  chc questo sia ve- 
ramenle far torto  all’Assemblea appunto perehe noi tu tt i ,  u n i ta r i i , fede
ra listi ,  rerjii o repubblicani  abbiamo questo desiderio dell’nnificazioue 
d ’llalia. Solainente, altese le presenti circostanze, ci asteniamo dall’a t tuare  
queslo desiderio. L’esprimere un desiderio, mi pare  che non sia peccato 
per nessuno. Anche i federalisti  hanno espresso le mille volte il desiderio 
dell’unilicazione d ’l la l ia ;  se essi sono f e d e r a l i s t i lo sono perche ricono- 
scono che le circostanze presenti ammettono una transazione tra  ii presente 
ed il futuro, tra  il reale e 1’ideale, a cui aspirano la mente, il cuore di 
tutti. Dunque, ripeto, cbe I’esprimere 1111 volo di unilieazione, mentre, per 
cosi dire, e una necessita in noi, non comprometle la questione politica 
per nulla ;  stanle che questo voto non si attuerebbe che per mezzo di un 
atto puram enle  militare, qual e la dichiarazione della solidarieta nella difesa.

Faccio osservare che vi sono molte graduazioni prima di arrivare  al- 
Fespressione di un ’inlenzione veramente politica. Tutli conveniamo, anche
i piu moderali couvengono, nella necessita di una Lega i ta liana; alcuni 
si avanzano un passo piu oltre, e vogliono una Confederazione; a ltri  van- 
"0 piu innanzi, e invece di Confederazione di stati vogliono uno Stato 
federalo; fmalmente alcuni vogliono una unita sia monarchica, sia rep- 
pubblicanfu

Nella mia proposizione, non v’e cenno di tutto questo, non v’e nulla 
di politico, ma una semplice alleanza, e aneh’essa difensiva sollanto, e non 
offensive. Dunque mi pare che PAssemblea, senza com pro me Here la poli
tica di Venezia, possa e debba fare questa dichiarazione.

Fare una dichiarazione, che non fa che rendere espiicito cio ch’ e nel 
c<tore di tu lt i ,  mi pare che non sia so verch io : tanto piu cbe PAssemblea 
“ on ha, per cosi dire, colla sovranita , colla maesta che sono proprie  deile 
deliberazioni dei rappresentanti del popolo, non ha ancora saucito un alio 
di simile signilicazione.

Io credo che sia bello, utile ed opportuno fare quesla dichiarazione 
di solidarieta nella difesa degli stati romano e toscano.

U rappresentante Tommaseo:  II presidente del Governo mi pare  cbe 
n°n possa lenere a ltro linguaggio  da quel che ha tenuto. Ma d’allra  parle ,  
nelle parole del sig. S irtori e un invito all’Assemblca, al quale credo che
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PAssemblea debba r ispondere con affctto. Se si parla di unificazione, cer
tamenle il presidenle del Governo ha diritto di allontannre per ora la 
discussione su questo delicalo argom ento . Noi, sapendo pur troppo quanto 
ci sia costata la parola unione,  teiniamo che la parola unificasione  ci 
possa costare a ltre ttan to . In queste parole s ’inchiudono molle idee, molti 
fatti:  e quando alle parole non possono tener dietro i fatti, e meglio tacerle.

Se Veqezia potesse con atti veramenle efficaci contribuire alia piena 
difesa degli s tati  rom ano e toscano, allora sarebbe conveniente, sarebbe 
necessario a lzar  la voce. Ma quando noi deboli, noi circondati da nemici 
c palesi e nascosli, i quali spiano non solo i nostri atti ma le parole per 
farsene u n ’arm e contro di noi; noi soggetti al giogo terribile della di- 
plomazia, dobbiamo profferire una parola cbe puo forse decidere de’no- 
s tr i  destini, la prudenza allora non e mai soverchia.

Se avessimo dato re l ta  alla proposta  del benemerito nostro coilega 
Mainardi, allora noi avrenuno dovuto da quest’Assemblea prendere risolu- 
zioni di g u erra ,  le quali certamente sarebbero giunte prima alle orecchie 
d e ’nostri nemici che degli amici. Ali’Assemblea dunque, da questo lato, 
non ispetta decidere la questione; couviene abbandonarsi con fiducia al 
Governo, il quale ha la coscienza de’nostri diritti  e de’nostri doveri. Quel 
clie pud l ’Assemblea, quel che, secondo me, e debito nostro , e in che 
convengo col sig. S irlori,  si e d ichiarare  con piii abbondanza di aflclto 
q u d lo  che nell’ordiwe del giorno  proposto  mi pare annunziato un p o ’sec- 
camente: vale a dire che, quanto sia alla difesa, la quale il sig. Sirloii 
bene distingue dall’offesa; quanto  alia guerra  dell’ indipendenza, noi siamo 
iiiteramente congiunti cogli s ta ti  rom ano e toscano e con tu tta  quanta 
l ’l t a l i a ; che separare  lo stato  rom ano e toscano dal resto d ’ llalia, non 
e certamente nell’ intenzione del sig. Sirtori ne nella nostra.

Giova inoltre che l ’Assemblea con solenni parole dichiari la sua ri- 
conoscenza, tanlo  alio slato toscano quanto al romano, per  gli atti di 
f ra tern ita ,  coi quali essi due stati si sono voluti piii e piii str ingere  a noi. 
P er conseguenle, agg iungere  alPordine del giorno dell’Assemblea alcune 
parole  di affctto sincero, credo che sia permesso, anzi debito. Entrarc 
nella questione della unilicazione io non consiglierei per la stessa ragione 
che mesi fa ho consigliato di non en tra re  nelPaltra quistione spinosissima, 
e a noi tanto funesta, della unione.

11 presidente:  Preghere i il rappresen tan te  Tommaseo d ’aver la com- 
piacenza di formulare in iscritto  la sua proposizione.

II rappresentante Tommaseo:  Vorrei solamente che PAssemblea, invece 
di p ro p srre  un secco ordine del g iorno , manifestasse con parole affettuose 
agli stati rom ano e toscano la sua gra li tud ine  per Io passato, e i suoi 
desiderii e speranze pel tempo avvenire.

II presidente:  P reghere i allora di nuovo il rappresentante  Tommaseo 
perche  formulasse la sua proposta  in iscritto.

I I  rappresentante Tommaseo:  Su due piedi non sono avvezzo ad espri- 
mere i miei sentimenti, molto meno quelli di u n ’intera Assemblea. Couvei- 
rebbe meditar le parole per renderle degue di noi e del reslo d ’ ltalia.

II presidente:  Allora mi pare che PAssemblea potrebbe a g g i o r n a r e  I'1 
deliberazione dopo senlila la formula chc dara  il rappresen tan le  Tonimaseo>
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L ’Assemblea approva la proposta d ’aggiornamento.
II rappresentante presidente M an in :  Faccio una mozione, che non ha 

bisogno di esposizione di motivi. Propongo che 1’ Assemblea decre ti :  II 
giorno  22 m arzo  e jest a nazionale .  11 22 marzo essendo vicino, domando 
cbe sia deliberato per urgenza.

11 presidente:  Porro a ’voti prim a la presa in considerazione di tale 
proposta.

II rappresenlante Cannella ■ Domando che l’Assemblea decidn per ac- 
clamazioue in proposito  di cio che ha proposto il presidente IVlanin.

II presidente: Devo mantenere il Regolamento. Non posso allontarmene 
per quanto sia il desiderio dei rappresentanti.  Porro  a ’voli la presa in 
considerazione dell’urgenza. La votazione m ostrera  l ’unanimita.

II rappresentante Tommaseo:  Per l’onore dell’Assemblea credo intanlo 
farmi in terpre te  di lei dichiarando che in questo momento, se lbsse lecila 
l’acclamazione, per acclamazione voterebbe la lesta.

II rappresentante Ve G iorg i:  A me sembra che la presa in conside
razione si potrebbe decidere per alzata e seduta.

U presidente:  II mio primo dovere e quello di fare osservare il Re
golamenlo.

II rappresentante Benvenuti:  Osservo che il Regolamento dichiara cbe 
si procede per alzata e seduta in tutli i casi di minore im portanza, salvo 
a cinque deputa ti  di domaudare che invece si proceda a serutinio segreto. 
Ordinariamente, e caso di poca importanza quello, in cui si t ra tta  sollanto 
di decidere sulla presa in considerazione dell’u rgenza ;  e se si poncsse 
niente alle discussioni falte sul Regolamenlo appunto quando si parlo del- 
l ’urgenza, apparirebbe  cbe anche allora si sludiava di accorciare questa 
operazione per 1' indole stessa dell’argomento. Credo quindi che si servi- 
lebbe alio spirito  del Regolamento, se in vcce si procedesse per alzata e 
seduta, a meno che cinque rappresentauti non dimandino il volo se- 
greto.

II presidente: Siccome s i  tra tta  d ’interpretazione del Regolamenlo, 
interroghero l’Asseinblea se vuole cbe vada in terpretato  il Regolamento 
nel senso che la presa in considerazione delPurgenza si laccia a voto pa- 
lese, o segreto.

II rappresenlante Fare:  II Regolamcnto al principio dell’art.  66  dice 
che si voti per alzata e sedula in tulti i casi di minore im portanza. Al 
line dello stesso arlicolo, dopo essersi accennati varii di questi casi, si 
suggiunge in  lu t t i  questi e s im ili  casi} TAssemblea pronuncia per alzata 
e seduta. Domando io se non e evidentemente un caso di poca im portanza , 
quello in cui si sa gia da tutti preventivamcnte che la votazione si fa per 
sola formalita , mentre noi siamo tulti d ’accordo. Se questo non e caso di 
Poca im portanza , credo che non ve ne saranno mai.

11 rappresentante Tommaseo:  Per caso di poca im portanza si deve 
intendere importanza di votare a volo segreto , perche la im portanza in- 
tiinseca nessuno per certo mettera  in dubbio.

11 presidente:  Interrogo l’ Assemblea so crede che, in  questo caso, 
secondo lo spirito  del Regolamento, si possa votare a voto palese.

L ’Assemblea adolln.
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II presidente:  Pongo dunque a ’voti per alzata e seduta la presa ia 

considerazione dell’urgenza  della proposta  Manin.
E aimnessa.
11 presidente:  Accedendo al voto di alcuni rappresentanti,  propongo 

di nominare una Commissione specialc che rifeiisca tosto sull’ urgenza 
della proposta .

L ’ Assemblea approva.
II presidente:  Avendo l ’Assemblea adottato di nominare una Commis

sione speciale, p roporrei per questa Commissione i rappresentanti L. Pa
sini, Vare e De Giorgi. (Approvato.)

Intanto crederei che si potesse passare al 2. capo dell’ ordine del 
g iorno , cioe eleggere una Commissione per 1’ esame del rapporto  del Go
m ilalo  di pubblica vigilanza, deposto il giorno 7 corrente sul banco della 
presidenza.

Proporrei che questa Commissione fosse nominata per ischede, tral- 
tandosi di argomento im portante .

Si passa alla votazione per alzata e seduta, cd essendo ricscita dub
bia la prova e controprova si passa a ll’appello no m in a le :

II pres iden te : Dietro il Regolamento, sta alla presidenza a proporre 
ii numero di quelli che dovrebbero com porre  la Commissione. Quanto al 
num ero  la presidenza p roporrebbe il numero di tre.

II rappresentante avv. Benvenuti:  Io aveva domandata prim a la pa
rola per  osservare che e stato messo in discussione il numero dei com- 
ponenti la Commissione, senza che si fosse per  anco deciso se debba 
essere nominata la Commissione.

II rappresentante G. K u ff iu i:  L ’altro  giorno, quando il presidente 
Manin ha parlato  dei fatti dei giorni antecedenti, egli depose sul banco 
della presidenza un rapporto  del Comitato di pubblica vigilanza. Egli 
proponeva che l ’Assemblea prendesse in considerazione questo ra p p o r to .  
L ’ Assemblea che aveva altri argom enti importantissimi da discutere in 
quel di, propose di passare all’ordine del giorno stabilito per  quella gior- 
na ta ,  cioe di continuare ad occuparsi unicamente delle gravi materie, iu 
quell’ordine del giorno determinate. Quando si t ra lto  di chiudere quell a- 
dunanza, il presidenle lesse 1’ ordine del g iorno, per la presente se ss io n e ,  
in cui stava appunto  inserita la nomina della Commissione di cui ci oc- 
cup iam o; esso fu come e stabilito per  Regolamento, votato per alzata e 
seduta , e con cio approvato  dall’Assemblea.

Oggi dunque non si fa che da r  passo ad una deliberazione presa 
dall’ Assemblea nella sessione precedente, e se noi diversamente operassi- 
mo, non faremmo che đ is truggere  una nostra  votazione.

II presidente: Pare anche a me che si debba ritenere la votazione 
gia  accennata.

Io sarei d ’ avviso che ii num ero dei componenti la Commissione loss' 
di t r e ;  pero, sulla dimanda, che sento fare, perche invece sieno cinq111** 
in te rrogo  1’ Assemblea.

Numero dei votanti 
M aggiorita  assoluta
Pel si 
Pel no
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E adotta to il numero di 5.
II presidente: P ropongo i nomi seguenti: Ferrari-B ravo , Olper Salo- 

monc, Palazzi Andrea, Benvenuti Adolfo, Bullo Domenico.
1 / Assemblea approva.
11 presidente: Invito la Commissione speciale sulla p roposla  Manin di 

riferire sull’ urgenza.
II rappresenlante De Giorgi  legge il seguente rap p o r to :
« La prossimita del memorabile giorno 22 marzo, rende cosi evi- 

dente 1’ urgenza  d ’ occuparsi del progelto di legge proposto dal Governo, 
che la Commissione reputa  inutile aggiungerc nessun’ altra considerazione 
a favore dell’ urgenza, che sara da noi tutli nnanimeinente riconosciuta. «

II rappresentante G. R u ffin i:  Le stesse ragioni che ci hanno falto 
votare la presa iu considerazione per voto palese, mi pare  che possano 
valere per pronunciarci collo stesso modo ili votazione sull’urgenza.

Siamo nella medesima questione. Se la qualilicammo, nel primo sla- 
dio3 siccome caso di minore im portanza, c percio da votarsi, giusla il 
Regolamento, per a lzata e sedula, non veggo sorgere  in questo secondo 
stadio veruna circostanza, che possa far mutare il primo noslro giudizio.

II presidente:  Se nessuno si oppone a questa inlerpretazione del rap 
presenlante Ruffini, porro  ai voti per alzata e seduta la dichiarazione 
dell’ urgenza.

L ’ urgenza ć ammessa, com’ e pure ammesso che conlinui ad occu
parsi dell’ argomento e tosto, la Commissione precedentemente elelta.

La  sessione e sospesa per mezz’ ora.
Alle ore 2, 1’ adunanza k riaperta.
II presidente: Invito il relatore della Commissione per l’ esame della 

proposta del rappresentante  Manin, a leggere il rapporto .
II rappresenlante de Giorgi  legge il rapporto :
« II 22  marzo non e giorno solenne per Venezia soltanto, ma per 

tutta l ’ ltalia. Nell 'in vi tar vi ad ammettere la proposta del potere eseculivo, 
la Commissione tiene per fermo che il vostro decreto sa ra  una dichiara
zione novella di quel sentimento profondo, ch’e in noi tu tl i ,  di quell’al- 
fetto senza limiti, che proviamo per la grande causa dell’ indipendenza e 
della felicita della patria  comune, e nello slesso tempo un appello ai no
sili fratelli d ’ ltalia, perche si ridesti l ’entusiasmo geueroso del 22 marzo 
4848.

« Quest’anno la gloriosa memoria delle vittorie del popolo e pur 
li'oppo am aregg ia ta  dalla condizione, in cui gemono ancora tanti milioni 
d5Italiani: negli anni avvenire l ’inno della lelizia echeggera da ll’ Alpi 
a l lc s t r e m a  Sicilia.

« La Commissione vi propone il seguente decreto:

« I n  nome di Dio e del popolo.

« L’ Assemblea dei rappresentanti  dello slato di Venezia 

« D ec re ta :

« II g io rno  22 marzo e festa nazionale. «
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II presidente:  Sccondo il Regolamento, dobbiamo fissare ora  il tempo 
della discussione snl rapporto .  La presidenza proporrcbbe che seguisse subito.

E adotlato,
II presidente:  Non domandando nessuno la parola, pongo ai voti le 

conclusioni del rapporto  della Commissione, cioe che si faccia il seguente 
decreto  . . . .

Risultato della votazione:
Numero de’ v o t a n t i .........................................................95
Maggioranza a s s o l u t a .................................................. 47
Per il s i ..................................................................................95
Per il n o ........................................................................... nessuno.

II presidente: Seguendo 1’ ordine del giorno, si apririi ora  la discus
sione sul p rogetto  della Commissione relativo al modo di to rre  o di di- 
niinuire le oscillazioni della carta  monetata.

II rappresentanle avv. Benvenuti:  Fu , in una precedente adunanza, 
esposto il giustissimo desiderio che la prim a p roposla  del rapporto  sia 
espressa in quesli te rm in i:  di sancire,  in  nome del popolo, le operazioni 
fm a n s ia r ie  eseguile dai varii  Governi che si succedettero in  Venezia, 
dopo il 22 m a rzo  1848 , venisse convertita iu forma le progetto  di legge.

La Commissione si e fatta carico di queslo desiderio ed appunto 
rassegna  oggi il p rogelto  di legge.

« Ciltadini rappresentanti.

« Nel rapporto ,  di cui vi fu data  le ttu ra  il g iorno 6 corrente, noi 
abbiam detto che, per favorire in ogni possibil maniera la carta monetata, 
giova assicurare ai possessori il godimenlo di tu tte  quelle garanlie  che 
valgono ad iuspirare  una piena fiducia. Quindi fu da noi proposto che 
F Assemblea avesse a sancire, iu nome del popolo, le operazioni finanzia- 
r ie , eseguile dai precedenli nostri governi.

« 1 termini generali di questa proposta  potrebbero  estendersi anche 
ai prestili  volontarii o coatti, con cui si e linor provveduto alle strettezze 
delle nostre finanze. Ma cio uscirebbe dai limiti del mandato, che ci fu 
conferito ;  e, dando occasione ad altri csami, ad altre r icerche, p o t r e b b e  
distogliere , cittadini rappresentanti ,  la vostra  attenzione dal vero argo- 
liiento, sul quale siete o ra  chiamati a deliberare. Lasciando quindi ad 
a l tro  momento P ado lta re  quelle provvidenze, che la giustizia e la lealta 
pubblica  reclamano, circa alia massa dei debili dello stato, la C o m m i s -  
sione crede opportuno di circoscrivere gli effetti della succitata proposta 
alla sola carta  monetata, di cui vorrebbesi impedire il ribasso.

« Due specie di carta  monetata sono in circolazione; cioe la m o n eta  
palriotlica^ e la  moneta del Comune di Venezia.

« La prima specie di ca r ta  e garan ti ta  direttamente dalla Banca na
zionale, la quale deve estiugucrla coi Vaglia a debito di solventi ditto, a 
lei g ira ti  dal Governo, e ,  ove taluno di quesli non fosse per a w e n t u r a  
pag a to ,  coi fondi suoi p ropri i .  II Governo non ha contratta  nessuna di- 
re t ta  garan tia  coi possessori della carta  patr io tl ica , ma indircttamenle vi 
e egli pure  obbligato, poiche il g iro ,  da lui apposto ai suddelli Vagli*1?
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lo cosliluisce risponsabiie verso la Banca in quanto  i vaglia non venisscro 
cstinli dai debitori. Sembra alla Commissione cbe gioverebbe convertire 
questa risponsabilita, eh’e operativa nei rapport i  tra il Governo e la 
Banca, in risponsabilita diretta  tra il Governo ed i possessoi'i della carta 
pa tr io t t ica ;  i quali, nella solidale di lui eoobligazione, troverebbero  un 
aumcnto di g a ra n t ia ;  aumento cbe certo non e necessario, ma che non e 
mai soverchio pei creditori. Basterebbe a tal uopo che l’Assemblea esten- 
desse alio stato quella garan tia ,  che la Banca si e assunta con l ’artic . K 
dell’avviso 19 settembre p. p. citato dal governativo decreto della mede- 
sima data.

« Quanto alla moneta del Comune di Venezia, voi sapete ch ’ essa 
rappresenta  il prezzo dell’ acquisto, (alto dal Comune, di una sovraimpo- 
sla di 12 milioni, ge tta la  dal Governo dittatoriale a carico di tu tt i  gli 
immobili, compresi nei comuni soggetti alia sua giurisdizione. A rimuo- 
vere qualunque ombra di dubbio sulla regolarita  di questa operazione, 
voi dovete sancire il gettito straordinario, e l ’acquisto fattone dalla citta 
di Venezia.

« IXe a cio solo restringasi l ’azione dell’Assemblea. Essa farebbe, 
per nostro arv iso , cosa giusla ed ulile insieme, dichiarando che lo slato 
garanlisce direttamente verso i posscssori e solidalmente coi comuni e 
obbligato coll’ammorlizzazione della moneta del Comune di Venezia, nelle 
epoche lissale dall’ art .  6. del governalivo decreto 22 novembre p. p.

« INoi temeremmo, o cittadini rappresentauti,  di non aver eompiuta- 
mente eseguito il debito nostro, se non richiamassimo la vostra atlenzione 
sul desiderio manifeslalo da molti di veder chiaramente in terpre ta to  il 
suceilato decreto in un senso che certo e conforme alia intenzione dei 
suoi autori ,  e che pienamente risponde alle esigenze della giustizia e della 
couvenienza politica.

« Quel decreto, ordinando una sovrimposta, fa del debito dei 42  mi
lioni un debito comunale, ed ai censiti, che lo vanno di Ire in tre  mesi 
pagando, non da nemmeno la speranza di un piu o meno lontano rim- 
borso. Soltanto nell’art. 10. il Governo si riserva di estendere la sovrim
posta agli altri comuni, di mano iu mano che seguisse la loro agg rega-  
zione, e di calcolarla a suo tempo nei generali conguagli, dacche e 
dcstinata a sostenere le spese della guerra  nazionale. Ma vorranno gli altri 
comuni assumere un debilo, che divento dalla sua origine un debito dei 
soli comuni coslilucnti 1’attuale territorio  dello stato di Venezia? E questa  
assunzione si cstendera ella anche alla parte  di sovrimposta, precedente- 
•»ente p a g a la ?  E un debilo qualificato per comunale, avra egli la mede- 
sitna sorte dei debili, propriamente detti debili pubblici?

« Quanto a noi, mirando piu alia sostanza chc all’ apparenza  delle 
cose, consideriamo che in ultima analisi la sovrimposta tiene il luogo di 
1111 prestito , che altrimenli si avrebbp dovuto cercare con sacrifizii molto 
piu gVavi, ed abbiam ferma liducia chc nessUna lotla di materiali  interessi 
s',r;' per tu rba re  la concordia, che deve r iun ire  g l ’ Italiani in una sola 
famiglia.

« Ma cio non pertanto  giova tranquillare anche i meuo fidenli, e 
sarebbe, ci sia permesso dirlo, grave indiscrczione il negare a chi e tri-
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liieslralincnle chiamato a pagare  per ben 20 anni una ingente sovrimpo- 
sla, il conlorto di veder almeno adottate  le precauzioni nccessarie per 
meglio assieurargliene il dovuto riinborso.

« Si acchelerebbero tu ll i  i timori senza a lterare  le basi fondamen- 
tali della eseguila (inanziaria operazione se si dichiarasse che l ’importo 
della earla  aminortizzata dovra a miglior tempo venir abbouato dallo stato 
a favor dei coiunni.

« Tulle queste osservazioni c ’ iuducono a restr ingere  e formulare la 
prim a proposta  dell’ antcriore  rapporto  nel seguente progello  di legge:

« 1. Lo stato garanlisce solidaimente con la Banca la moneta p;i- 
tr io ttica , come garanlisce cbe, al piu tardi dal primo agoslo 4849 al 
5 gennaio 1850, la moneta stessa sara  iiiteramente toita  dalla circolazione.

« 2. Resta conlermato il governativo decreto 22 novembre p. p. ed 
approvato  1’ aequisio, fatto dal Comune di Venezia, della sovrimposta di
12 milioni, col decreto stesso atti vata.

« o. Lo sta lo  e solidaimente garan te  coi Comuni delPainm ortizza- 
zione della moneta del Comune di Venezia, nelle epoche indicate dal- 
l ’ art.  G.° del decreto 22 novembre p. p.

« 4. Salva P applicazione a tempo opportuno dei provvedimenli enun- 
ciati nell’ art. 10 del citato decreto, lo slalo dovra risarcire i comuui 
dell’ im porto  della moneta comunale, da essi aminortizzala. »

11 rappresenlante F a n :  Nella seduta, a cui alludeva il precedente 
ora to re ,  domandai P agg io rnam en to  aflinche tu lli  i rappresentanti  potessero 
s tudiare  quest’ iiiiportante argom ento , sul quale erano chiamati a decide
r e ;  e per  questo, oltre alla domanda dell’ aggioruam ento  feci quella che 
il rapporto  della Commissione veuisse stampato e distribuito.

Osservo clie la Commissione aggiunse  altro rapporto  al gia fatto, e 
che non fu d istribuito  se non il p r im o ;  noi dovrennno dunque esser 
chiamati a decidere su quello che avessiino lelto, non gia su quello che 
abbiamo udito rilerire  or  ora per la prim a volta.

Ripeto dunque la domanda, fatta quel g io rn o ;  cioe, che il rapporto  
della Commissione venga stam pato e distribuito  ai rappresentanti ,  affinche, 
quando veniamo a votare, sappiamo sopra  di quale argom ento  debbano 
cadere le nostre deliberazioni.

Pregbfcrei la Commissione di u n ’ a ltra  cosa. II desiderio, da me ma- 
nifestato, che si formuliuo piu esattamente le proposte da passare ai voti, 
nou r igua rda  unicamente l ’ articolo 1.°, per il quale, stando al rapporto 
teste  letto, sarebbe dal canto della Commissione provveduto; ma lo stesso 
bisogno ci sarebbe per gli altri articoli dello slesso progetto . Bisogne- 
rebbe che la Commissione forinulasse la legge, che propone per Part.  2.°, 
cioe, la fo rm u la  per I’ a u to r is za z io n e  della carta monetata da cent. 25; 
bisognerebbe clie la Commissione proponesse il p rogetto  di legge sulle 
regole per v incola re fe se rc is io  della professions di cambiavulute,  legge 
dalla medesima proposta  e che noi non voteremmo che in massima senza 
averne una formula concreta. Nello stesso modo, vorrei che forinulasse 
un p o ’ piu precisamente gli articoli 4. e 5., p roposti ,  perche gli arlicoli 
c itati parlauo di eccitare il potere esecutivo. Ora, P Assemblea sovran*1 
non cecita, ma ordina; o, se non vuole ordinare, lascia che il potere
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eseculivo provveda da se. iMa coll' eecitamento sarebbe (juasi un sollrars i  
alla responsabilita propria , per g il la r la  addosso al potere  eseculivo, a 
cui si sarebbero legate le mani.

P roporre i  cbe oggi si aggioriiasse la discussione, e che la Coumiis- 
sioue venisse con progetli di legge formulati, coiue fece per P a r t .  \ . ° ,  
e che di tutte le formule, come delP intero rapporto ,  venisse eseguila la 
štampa e la dirama/.ione.

11 rappresentunle uvu. B. Benvenuli:  Quello che im porta , sopra  tu tto , 
si e di fare qualche cosa in materia di si grave importanza. Se vogliamo 
adesso meltere in queslione questo argomento, perche la Commissione 
lormuli quindi tutti quei progetli di legge, perderemo molto tempo ancora.

E parte  molto importante quella appunto , per la quale abbiamo 
formulato il p rogelto  di legge, perche e veramente ima legge che si deve 
litre; tu tlavia  puo essere, volendo, lolta dalP intero progetto , dacche nulla 
ha che fare colle misure del momento, che si vogliono adottare  per im
pedire il male che tulti deplorano.

Credo che non sia necessario (e in questo ritengo che convengano 
tulti i membri della Commissione) eoneretare progetli  di legge sopra gli 
altri puiili.

Quanto all’ arlicolo 2.°, si tra tla  di autorizzare P emissione di carta  
monetala da 25 cenlesimi, ed il progctlo di legge n’ e g ia  formulato. 
Bon abbiamo da diffirire ad allro giorno per  fare questa lievissima mo- 
dilicazione.

Quanto al lerzo punto, anche qui non occorre a ltro che mellere una 
parola, per avere il progctlo  di legge, se cosi lo si vuole chiamare, o 
piuttosto il progelto di regulumentu, sul modo di esercitare la professione 
di cambiavalute.

Queilo che a noi deve interessare si e, se quesli vincoli debbano 
essere ammessi si o no, ed in caso alfermativo, se si abbiano ad adottare  
le altre caulele che suggeriam o, o se invece se ne possano adollare  delle 
altre. Lo stesso dicasi per gli artieoli 4. e 5., rispetto ai quali, credo 
che sia inutile vedere se si debbano far leggi, dar  ordini, ovvero eccila- 
Meuti. Iu materia di lanta importanza, e meglio che si laccia qualche 
cosa, se anche fosse col risehio di cadere in qualche ir rego la r i ta ,  piut- 
loslo che perdere  il tempo in discussioni inulili.

Credo, inollre , che la Commissione potrebbe sostenere che, r iguardo  
alle proposte  degli artieoli A. e 5., non si debbano formare leggi, ma 
soltanto si abbia ad eccitare il potere eseculivo, perche le proposizioni 
Lille r iguardano  propriam cnle  quel polere. Quanto a noi, teniamo per fer- 
J»f> che il polere esecutivo non se ne avra a male, se P Assemblea en tra
1,1 quesla m ateria , perche tutli qui siamo chiamati a fare il m eglio. La 
Commissione, che aveva incarico di suggerire  lulto cio che le pareva 
°pporluno a quest’ oggetto , ha dovuto proporre  anche quello che po- 
li'ebbe forse r iguardare  il potere esecutivo; ad ogni modo, noi abbiamo 
csegujio il nostro mandato anche se, in luogo di p ropo rre  leggi, abbia- 
1110 proposle , che entrerebbero  nelle inansioni di quello.

Credo che sia meglio serbare appunto il primo arlicolo, sul quale 
abbiamo lello il p rogelto  di legge, ad allro  momento, perche non am-
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niello p rm  veditnenli immediati, ma che sia molto opportuno, su tutti gli 
a ltr i  putili, anche non badando a qualche riguardo  iu fatto di ordine, 
procedere subito ad iniziare la discussione.

II rappresentante Dalla F id a : Come membro della Commissione, 
m ’ associo alle conchiusioni del rappresentanle  Benvenuti. Credo ancli’ io 
che non sia di nessun giovamento la r  nuove leggi in questa materia ; e 
che sia certamente piu sano consiglio iasciare al Governo la cura di 
cmeltcre, a seconda delle circostanze, congrui provvedimeuti.

II rappresentanle 1‘esaro JUanrogonato: Io sono pienamente convinto 
chc, in simili a rgom enti,  1’ azioue d iie tta  del Governo,. luugi dall’ esser 
u lile , e nociva. lo credo clie quanto poleva farsi dal Governo per impe- 
d ire, per r i ta rdare ,  per diminuire il ribasso della carta monetata, fu falto. 
Credo clie di piu 11011 possa farsi, e che non giovi di nu tr irc  speranze, 
le quali dopo la discussione svanirebbero intieramente. La stessa Commis
sione, nel suo rapporto ,  osserva: « che si deve circoscrivere l ’ ingerenza 
« del Governo iu cio che r iguarda  il denaro e la carta  entro  i limiti 
« della r igorosa  necessita, resistendo alla smania di ehi, ad ogni disor- 
« dine, ad ogni lagnanza, vorrebbe provvedere con qualche misura legi- 
« sia liva. » Ed io vi dico francamente, o signori,  che le conchiusioni 
della Commissione si riducono a p roporre  cose, che erano gia fatle priijia 
del rapporto ,  o chc si stavano facendo, o che sono impraticabili .

In conseguenza, io credo che si debba, o r imettere al potere esccu- 
tivo il rapporto ,  affinche possa, se lo stima opportuno , profiltare di quei 
suggerim enti ,  o formulare precisamente le proposte, e discuterle subito. 
Penso che 1’ aggiornam enlo  sia nocivo perche i cambiavalule sono ehiusi, 
e questo e un grave imbarazzo al commercio, e un dauno grandissiino 
specialmente per  gli esteri, i quali non sanno a chi r icorrere  per cam- 
biare la carta  in denaro, sicclie non vi e un prezzo no rm ale ;  b e n s i l ’ in- 
discretezza maggiore  o minore dei cambiavalule elandestini, che sorgono 
inevilabilmente, delermina i prezzi p iu  svariati e fatizii. Se dunque mi 
permetteste di esaminare e discutere il rapporto  della Commissione, io 
sarei pronto a farlo, e credo che cio sarebbe utile, perche arrivereste 
p iu  pronlam cnte  a chiudere la discussione sopra un argom ento , eh’ e 
t roppo grave per  esser nuovamente aggiornato .  Domando alla presidenza, 
se me lo permetle.

11 presidente:  Io non posso fare a meno di mettere ai voti la pro
posta di aggioj’namenlo.

II rappresentante Fare:  Quanto al primo articolo del rapporto  ante- 
cedente, che e slato oggi formulato diversamente e con nuovi argomenti,
io insisto nella mia domanda di ag g io rnam en to ;  domanda, nella quale 
mi parve che convenisse anche il relatore. Sono materie che bisogna 
esaminare prim a di dare un giudizio, e bisogna aver avuto so li’ occhio 
la formula che si deve votare, tanto p iu  dove si t ra t t i  di cifre.

Quanto agli a ltri qua ttro  punti di quel primo rap p o r to ,  io ho do- 
mandnlo che fossero formulati piu concretaniente. Posto che il relatore 
ha d iehiarato che la Commissione non li concreterebbe piu p a r t i c o l a r e g -  
giatam ente , e sostituirebbe solo alcune parole, che darebbcro loro l’aspett° 
di legge,, io non ho niente affatto da opporre  perche si voti anche subito.

432



riservnnđomi pero di votare u h o  per  uno contro tutti quesli qualtro  ar- 
ticoli, appunto  perche convengo co’ miei onorevoli amici Pesaro Mauro- 
gonato e Dalla Vida, che il meglio che si possa fare in qu«sto argomento 
e il 11011 far nieule.

II rappresentante S ir lo r i :  Domando la parola per far osservare che 
il rapporto  l'u distribuito ai rappresentanti ali’ aprirs i  della sedula. Or 
suppoueiido che i rappresen tan ti ,  invece di occuparsi del rap p o r to ,  si 
sieno occupati della discussione, e come se il rapporto  non fosse stato 
distribuito. Mi pare  che lo scopo prcfisso, quando si e decretato che il 
rapporto  sia pubblicato e distribuito , fosse quello che i rappresentan ti  
studiino le conclusioni e . le  ragioni del rappor to .  Cio non si ottiene di- 
sliibueudo il rapporto  al momento della discussione. Percio io p ropongo 
che ia discussione debba essere aggiornata  e che iu generale tu tte  le 
volte, che si delibera che i rapporti  debbano essere distribuiti , si deter- 
mini il tempo in cui devono essere distribuiti, il quale si fissi almeno un 
giorno p rim a della discussione. Io domando che la discussione sul ra p 
porto questa mattina distribuito, sia differita a dom ani:  e che il rappor to ,  
oggi letto dal rappresentante  Benvenuli, sia distribuito  domani, e discusso 
dopo dimani.

11 rappresentante P r i u l i : Mi pare che sopra una questione di fatto 
non ci dovrebbero essere ragionamenti. Tutli noi sappiamo la immensa 
diflicolta che v i e  nel cambio delle valute. Qui abbiamo un rapporlo .  Mi 
limito a parlare  dell’ art. 2.o, che ci dice che furono coniati 00 ,000  
pezzi da 25 centesimi; e abbiamo il fatto che si trova  molta diflicolta a 
trovare moneta di una mezza lira austriaca, appunto  perche mnncano i 
pezzi da 25 ed i pezzi da 45 cenlesimi. Io (duuque p roporre i che que
st’ argomento della moneta da 25 centesimi, fosse tra l ta to  oggi, perche 
questo mi pare  che sia d’ urgenza. Si ponno lasciare tu tli  gli a ltr i  per 
trattarli un altro g io rno ;  ma questo mi sembra che sia di somma urgen- 
Z<|, perche vedo che c’ e grandissima diflicolta di trovare  moneta di 
mezza lira.

11 rappresentante S ir to r i:  Formulando la mia proposizione, domando 
che la discussione sul rapporlo ,  stato distribuito oggi, sia aperta  domani, 
e la discussione sul rapporto  or ora letio dal rappresentante  Benvenuti, 
e che dovra essere distribuito domani, sia deferila a dopo domani.

U rappresentante presidente M a n in :  Poiche le parole, che si p ro- 
nuuziano in queslo riciuto, producono eflelli gravi anche di fuori, devo 
rellilicare u n ’ osservazionc del rappresentante  Priuli. La mancanza di mo- 
llela spiccia di rame e di molto d im inuita ;  il bisoguo di avere car ta  mo- 
j'elata da soli 25 centesimi, poteva essere nel giorno in cui e s tato letto 
*1 rapporto  della Commissione, ma non credo che oggi sia piu di tan ta  
"rgenza. Poi faccio noto che il Governo ha gia tu tto  predisposto , ha 
Preparato i disegni, ed e tutto pronto per  l’emissione quando occorresse. 
^  pero se di nuovo si presentasse una necessita urgente , si potrebbe allora 
decretnre che fossero emesse le cedole da 25 cenlesimi. Ma egli e un espe- 
diente al quale non bisognerebbe r icorrere  cbe nel caso di g rande  necessita.

Dunque non c’ e urgenza di emettere questa carta , e quando l ’urgenza 
'cnisse e l ’autorizzazione fosse dala, la carta  e gia pronta .

T. vi. 28
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11 rappresentante P riu li:  Mi rincrescc di dover opporre  perche e’ e 
un fa t to ;  cioe che la carta  da 50 centesimi si divide in due m eta ; e un 
fatlo che si rilasciano dai bottegai dei biglietti valevoli 25 centesim i: 
dunque e un latto  che e’e bisogno della carta  da 25 centesimi.

II rappresentante Pesaro M aurogona to : Ho detto anche p r im a: e ne
cessita di linire la discussione al piii presto possibile, perche non si as- 
pe ttino  piu lungamente provvedimenti che riconoscerete impraticabili, e 
perche non restino chiusi i negozii di cainbia-valute. Io ripeto che questa 
i> una cosa dannosa al commercio, ingiusta  ed o ltraggiosa  ai commer- 
cianti. E poi necessario di discutere tu tto  intiero il rapporto ,  e non de
cidere su una parte  sola di esso ed isolatamente.

II rappresentante Avesani:  Annuisco alia domanda di aggiornamento 
pe r  i motivi addotti, e per quelli che sono p e r  addurre.

In un caso di tanta  im portanza, mi fu detto che la Commissione non 
siasi valsa del diritto  e, secondo me, del dovere impostole dall’ artic. 37 
del nostro Regolamento, che d ic e : le Commissioni potranno r it irare  dal 
Governo o da altre au tor i ta  quelle com unicaz ion i  che loro occorresseru, 
col m e z z o  dei loro presidenti o dei secretarii o relutori.

In un affare di tan ta  im portanza , mi pare  che fosse importantissimo 
il r i t i ra re  i lumi necessarii dal Governo,, e sui motivi del suo operato, e 
sui p roge tl i  che poteva avere per  quello da farsi, e sulle proposizioni 
che la Commissione aveva in animo di fare all’ Assemblea.

Diro di piu , desidero 1’ aggiornam ento  anche per un motivo che e 
contenuto in questo scrilto (legge):

• Si rimette il rapporto  alla Commissione per i motivi addotti da 
altr i ,  ed anche acciocche, in conferenza col potere esecutivo, faccia tenia 
d e ’ suoi studii se non fosse piu opportuno  che ogni a ltro espediente, a 
diminuire la g iornaliera  esportazione del denaro contante per la provvista 
de’ commestibili e combustibili, il profittare della istituzione della Banca, 
lorneudola del danaro mandato dal Piemonte o d ’altrove contro emissione 
di biglietti a l l ’ ordine contemplati dall’ articolo 23 dello Statulo di essa 
Banca, a corlissima scadenza, ed anche di biglietti al presentatore per 
piccole somme, cioe inferiori alle lire 250 , che la Banca deve cambiare 
in danaro  a norm a dell’articolo 11 del decreto d ’ istituzione di essa Banca 
del 25  luglio 1848. »

Dico solamente cio in via di dubbio, senza affermare positivamente, 
ma perche sia fatto tema degli studii della Commissione, d ’ accordo col 
Governo.

Quando venisse i l  momento della discussione, svilupperei anche i 
motivi di questa mia proposizione, che, secondo me, e il rimedio piu 
opportuno  alle angustie presenti. Ripeto, non sara male che si faccia tenia 
degli studii della Commissione e d e l  Governo anche questa p r o p o s i z i o n e .  
Ecco perche mi uuisco a quei rappresen tan ti ,  che domandano 1’ aggi«1'" 
naniento,

II rappresentante avv. Benvenuti:  II rappresentan te  Avesani rinipi’0'  
vera la Commissione di non aver fatlo il debito suo, per non aver rit<* 
ra to  da l Governo o da altre au torila  le comunicazioni che o e c o r r e v a n o .

Non so come possa dare questa specie di accusa alla C o m m i s s i o n s
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mentre ell’ ha fatto tulto quello che ha creduto necessario per illuminarsi 
in questa materia . Credo che la le ttu ra  stessa del primo rapporto  deve 
mostrare quanti dettagli anzi si sono rit ira ti  dall’ autorita .

E di latto, poi, che la Commissione, col mezzo del suo rela tore , e 
di qualche altro  membro, parlo tanto col capo del potere esecutivo, quanto 
col rappresentante  che ora e incaricato di tra tta re  gli affari di linanze. 
La Commissione, che che ne possa pensare it  rappresentante  Avesani, ri- 
tiene aver fatto il debito suo.

Del resto, il diire un’ altra  proposta, non č buona ragione perche si 
aggiorni una discussione sulla proposta fatta. Se questo valesse, eredo 
che non si fmirebbe piu, perche, in materie cosi gravi, molte proposte  
possono venir fatte, e noi, membri della Commissione, ne abbiamo rice- 
vutc moltissime, e tutte  le abbiamo esaminate, facendone quel calcolo che, 
nella nostra  coscienza, abbiamo creduto opportuno.

Non addotterei l ’aggiornamento per le ragioni addotte dal rapp re-  
sentante Avesani; credo per aitro che, poiche fu detto che il rapporlo  fu 
distribuito soltanto questa mattina, e poiche si venne a dire che, in lila- 
teria si grave e necessario che tutti i rappresentanti possano bene cono
scere le proposte  e stud iarle ;  credo, io dico, che per o ra  si potrebbe 
adottare il partito  suggerito  dal rappresentante Sirtori, che cioe si r im etta  
a domani la discussione sugli artieoli 2., 3., 4., 5., e quanto al primo 
articolo, premessa la distribuzione del nuovo rapporto ,  la discussione sulla 
prima legge sia per farsi in altro giorno, permesso a qualunque dei rap 
presentanti il porgere  quelle proposte che credera opportune, in via di 
proposta, di aggiunta  o di ammenda.

II rappresentante A v e sa n i: lo doinandai al capo del dipartimento delle 
finanze, sig. Pesaro Maurogonato, e ini disse che non si e ra  aperta  con- 
Icrenza, ne si erano domaudati a lui lumi sopra questo affare.

II rappresentante Pesaro Manrotjonalo: Io vidi solo I’ altra sera  il 
rappresentante Benvenuti, molti giorni dopo che il rapporto  era fatto, e 

abbiamo parlato accademicamente. Conferenze, con me non si fecero 
certamente. Se queste avessero avuto luogo, avrei indicali alcuni estremi 
di fatto che forse avrebbero influito sulle conchhtsioni della Commissione.

II rappresentante avv. Benvenuli:  Se e necessario giustificare la Com
missione, poiche le si vogliono im porre  obblighi non ammessi dal Rego
lamento, dird che la Commissione fece quello che ha creduto suo dovere 
di fare.

Per altro , la Commissione ebbe cura di raccogliere lumi prima di 
fi1re il primo rap p o r to :  parlo col presidente Manin; e 1’ a ltra  sera, in 
compagnia del rappresentante  Della Vida, mi recai dal rappresen tan te  
1’csaro Maurogonato, e gli dissi tutte le proposte, che stavamo per fare, 
e mi fece molte osservazioni. Non so sc questa si voglia chiainare con- 
Icrenza, o che a l lro ;  so che gli abbiamo detto qnello che volevamo pro- 
I'O'tc, ccj Cg |j  ci d jsse j| proprio  parere. Credo che questo dovesse bastare, 
,le che la Commissione avessc a fare di piu.

II rappresentanle S ir to r i:  Domando la paro la  sulla formula. Si vota 
.* agg iornata  a domani la discussione sulle conclusioni del rapporto ,  

distribuito , eceelluato il primo articolo, su l quale la discussione e
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a gg  i orna ta a posdomani, dovendo domani essere distribuito il nuovo rap
porto ,  oggi letto dalla Commissione rispetto  a questo articolo delle con- 
clusioni.

11 presidente:  Va dunque all’ ordine del giorno di domani la discus
sione sui punti 2., 3., 4., 5. del rapporto  della Commissione. Domani 
sa ra  diffusa la nuova proposta ,  letta dal re la tore  della Commissione, e 
posdomani sa ra  discusso il primo.

E approvato  ad unanimita di voti.
II presidente:  Essendo esaurito Pordine del giorno, debbo comunicnre 

una lettera del rappresentante  Lisatti Gian Domenico di Chioggia, con 
cui annunzia i motivi pei quali non ha potuto iutervenire alle sessioni, 
sino a questo giorno.

Un segretario  legge la le tte ra  del do ttor  Lisatti ,  ch’ e del seguente 
te n o r e :

« Cittadino presidente I

« F inora non intervenni all’Assemblea per malaltia, ed ora non posso 
intervenire alla conferenza della Commissione di legislazione, stabilita pel 
giorno 12 corrente , perche non posso abbandouare questo Uffizio com- 
missariale e censuario, non avendo alcuno che sosteuga le mie veći; 
m entre , nel giorno 45 del mese iu cui siamo, devono essere pronti i 
quinternetti  per  l ’esazione della ra ta  prediale.

Con vera dispiacenza mi trovo nell’ assoluta impossibilita di abban- 
donar Chioggia prima del giorno 4 4 ,  in cui l ’Assemblea si r iapre , es- 
sendomi di conforto che, se manco ad un dovere, ne adempio un altro 
utile egualmente allo sta to , nella certezza che i lumi degli altri individui, 
componenti la Commissione, renderanno insensibile la tem poraria  man- 
canza di ehi si p regia  di consacrarsi tu t to  alia causa italiana.

« Chioggia li 44 marzo 4849 . »
L ’ aduuauza e sciolta alle ore 3 e 4 |2  pomeridiane.

Sessione del 45  m a rzo .

L ’ adunanza si aperse alle ore 42 e 1?2, e subito dopo 1’approva
zione del processo verbale, il vicepresidente Minotto, che occupava il 
seggio di presidenle, lesse il seguente messaggio m andatogli dal Governo, 
e tosto sciolse 1’ adunanza, in mezzo ad applausi dei rappresentanti e 
del pubblico.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

A lla P r e s i d e n z a  d e l l ’ A s s e m b l e a  

dei rappresentanli dello stato di Venezia.

II Governo vi accompagna un esemplare dell’odierno decreto N .4294, 
affinche ne diate comunicazione all’Assemblea per  la esecuzione del prm10 
articolo di esso.

Gkmfida il Governo che l’Assemblea, nel suo intelligente pa tr io tism 0*

U _ .
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comprendera, quantunque non espressi, i motivi che lo indussero a quella 
determinazione; la quale, ad ogni modo, sara  da lui giuslificata nella 
prossima adunanza, quando gia 11011 lo fosse dagli avvenimenti che suc- 
cedessero nell’ intervallo.

Venezia il 15 marzo 4849.

II presidente  MANIN.
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45 Marzo.

A V V  E S O .
La Reggenza della Banca nazionale vcneta si fa dovere di portare  a 

pubblica cognizione Io stato odierno della moneta patriotlica posta in cir- 
colazione.

Dal 16 settembre 4848 a tutto il giorno 43 marzo corrente, sono 
stati posti in c ircolazione:

Pacchi di pezzi 400 da L. 1 N. 2495 L. 249 ,500  
idem da » 2 » 2321 » 464 ,200  
idem da » 3 » 4546 » 4^363,800 
idem da » 5 » 6564 » 3 ,282 ,000

cbe danno il totale di correnti L. 5 ,359 ,500
Mcdiante pagamento dei Vaglia, chc garantis-  

cono il valore di della carta , venue r i tira la  dal 
corso ed am m ortizzata  con abbruciamento a l tre t-
tanta carta , cioe:

li 20  dicembre 4848 p e r ......................... L. 497 ,333
li 22 gennaio 1849 p e r .........................» 447 ,667
li 12 lebbraio p e r ............................... ...... * 428 .000
li 9 marzo p e r ............................................» 327 ,283

770,283

Rimangono in circolazione correnti . L. 4 ,589 ,247
Somma corrispondente al valore dei Vaglia, che si hanno nel porta« 

faglio della Reggenza, controllato periodicameute dall’apposita  Commissione.
A w ertesi  poi clie, della suddetta moneta palriotticn, veiine r i t ira la  

'"ia quan tita  verso cambio con cedole da L. 50 e da L. 100, parte  della 
quale gia ammortizzata nella somma di L. 4 ,440 ,000  il giorno prim o 
lebbraio decorso, e parte custodita a prossimo abbruciamento.

Venezia li 14 marzo 1849.

II Presidente P. F . GIOVANELLI.

H Heggente Cassiere H Heggente Segretario
A. L e v i . G. C o n t i .



438 
4 5 M a rzo .

AI POPOLI DELLA LOMBARDIA E DELLA VENEZIA

T acem m o  c in q u e  m e s i , d a l  27 ottobre  ta c e m m o !!!

Gia tuona il cannone sul Ticino, F o r a  delle vendctte e suonata; sia 
l ’opra  di lu lli  dar morte ai barbari.

Italia si commove e si slaneia a rinnovare i prodigii del marzo de- 
corso.

E voi che ancora piangete  tanti figli e fratelli diletti, vittime dell’as- 
sassinio piii atroce, non prenderete  un ferro per  trucidare 1’ austriaco?

Su, tu tt i  a ll’armi! contro forza di popolo volente e concorde non 
v ’ha  potenza che res is ta ;  o ra  o m ai:  o schiavi sempre, o per seinpre 
liberi.

Unione, concordia e fiducia in chi vi guida.
Venezia e con voi, le sue schiere fremono battaglia .

Popoli, sorgete! all5 a rm i! all’ a rm i!
F enezia , 45 m a rzo ,  secondo della rigenerazione ita liana .

16 M a rzo .
A

DANIELE . MANIN
G1IE . DI . SUA . PRESENZA 

ONORO’ . LO . SPETTAGOLO . NOTTURNO 

DATO . NEL . TEATRO . APOLLO 

IL . DI’ . PRIMO ; MARZO 

A . B E N E F IZ IO  . D E L L A  . P AT RI A

L’ . AUTORE 

OFFRE . QUESTO . CANTO

a 9

E LA  R E P U B B L I C A  R O M A N A

CANTO.

Patria  degli avi miei, culla e sepolcro 
Delle vergini antiche e degli eroi,
A te inualzo il mio canto. —  Italia mia,
Di natura  miracolo gentile,
Chi mai de’ tuoi non ti  penso, commosso 5



Nel profonclo dell’ a lm a?  E chi di gioja, 
Ghi non ebbe, sperando, ebbra la m ente? 
Tu la sede de’numi e degli eroi,
Tu temuta per  lungo ordine d ’anni 
Tenesti il mondo in tua balia, quand’ era  
Arbitro il popol tuo, quando la plebe 
Nessun re conoscea che i suoi tribuni.
Qual genio inferno genero la lunga 
Torm a d ’ im peradori?  Onde il poeta 
Ghiamo sacro l ’ onor di quelle fronti?
Ne il cantor Mantovan, ne quel severo 
Lirico Venosino, e quanti  luro 
Assoldati cantori eran progcnie 
I)i liberi avi: schiava era  la musa,
E r in te l le t to  schiavo. E non ei furo 
Che del cuore dei re tenner le chiavi;
Ma fu P o ro  dei re, fu l ’ ardua mensa 
Chc del poeta regolo gli afTelli. —

E fu grande sventura. Italia forse 
Dopo il moiso degli anni ancor ne piange.

Cadde Roma decrep ita ;  e l ’lmpero 
Ruino svergognato. — In Campidoglio 
Lam peggio  di repente un dolce lume 
Irradiando i sacerdoli, e P a re  
Converlile, e gPinfranli s im u la c r i . .  . ,
E ra  la Groce che senz’ ira  vinse 
II m agg io r  degli Dei falsi e bugiardi.

E PIta l ia  che fu? Poi che la plebe 
L ’ onor perdette delle sue tribune,
Dei re che domi avea, fu serva e schiava.

Dai settentrional squallidi regni 
Un popol mosse di fere d ive rse ;
E ran  Vandali, Goti ed altro seme.
—  Qual d a ’ covi intentati escono i lupi 
Carchi di bram e nella lor magrezza, 
Sospettosi odorando il vento inlido,
E le timide gregge  e i mal guardali 
Paschi e gli ovili assalgono ulu landoj 
Golali usclr dell’ aspre selve antiche 
A mille a mille gP invasor, portati  
Da nefando desio. Precipitaro 
SulP improvvida Italia, e d ’AIpe al Mare 
Seminaron la strage la ruina.

F u  allo r  che surse^ non per umana ar 
Ma per  op ra  d ’artefice immortale 
Questa donna dell’ acque e la latina 
L iberta  fuggiliva ebbe ricovro 
Dal flagellar del Vandalo omicida



Nel suo talamo d ’ aJghe, ove poi crebbe 
Tanta  bellezza quasi dal ciel mossa. 55

Cite fe’ quindi 1’ I ta lia?  Invereconda 
P u ltaneggio  co’ regi. — E p p u r  talvolta 
Madre pentita  secondo ne’ figli 
Questo di liberta  santo d e s io :
Ma una grande sventura  era  con essa. 60
—  Dono a Pietro Pipin la non sua Roma,
E Roma, slolla! reputo  quel dono 
Inviolando e sacro. Ii Dio che disse:
—  Non e in te r ra  il mio regno , —  ha  poi mentito 
Cosi a Pier p ro m e tte n d o : Avrai dominio 65 
Di c it ta , di castella, e la mia Chiesa
Fia suggello  al tuo regno? Eh via, leviti,
Disvelate i sembianti. E ra  di Cristo 
Forse  questa  la niente? Oro ed  a rgento  
Con tirannide e regno ; a lma fra terna , 70
L ibera  poverta  suoua il Yangelo. —

II prodigo Pipin del non suo regno 
Die’ porzione a ’ papi, e fur tiranni 
Dove fu la repubbliea di Roma.
II patibolo surse  accanto all5 are , 75
E quei ch ’ebbc dal Cielo ambo le chiavi 
Fu  carnefice insieme e sacerdote.
E  la Fede de’ padri  e ra ,  a ’ sembianti,
Di tirannide a l l r ice ;  e fu negletta
Dell’ anime sdegnose, e fu derisa  80
Da’ codardi profani, anzi fu lesa
La diva maesta delle sue forme. —

E il m artire  del Mella, inulto sp ir to ,
Sta sui lembi dell’ Alpe, e sorridendo
F igge  gli occhi sul ro g o ;  indi repente  85
Su quell’ umile Italia avido stende
I m uta ti  suoi sguard i,  ove fu tra t to
A m o rir  t r a  le fiamme., o p ra  nefanda
Del sacro tr ibunal, che fece Cristo
Testimonio di sangue e di misfatto. 90
—  Arnaldo, o veneraudo astro  sovrano,
Qual nembo oltenebro l’almo tuo lume 
Che securo spleudea sull’ orizzonte 
Dell’ italico ciclo? Un gran pensiero
Entro  della tua mente era m aluro , 95
E in libere parole usci tonando
Per le cento cilia , siccome scoppia
Fulmineo broazo  iucontro alle nemiche
Falangi. —  U'n grido  di franchigia egli era
Per la slirpe di Roma. —  II sir del Tebro 400
Udillo im paur i to ;  e ben costre lta
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Al suo trono la schiava, in bianca slola 
Sovra il rogo quel m artire  spegnea.
E fra il rogo ed il popolo compose 
Religione minacciosa, e accanto 
La tirannide in abito di madre,
Che del libro di Dio si fea sgabello. —

—  Ahi quanto sangue fu versato! e quanta  
Cenere il vento ancor po rta  sull’ ale,
Sante reliquie d ’ innoeenti estinti \  10
Senza compianto, e forse maledelti 
Kell’ ullim’ ora e sulla fossa, dove,
P e r  la diversa popolar memoria,
Passando il viator sente le vene 
Agghiacciarsi per subita paura. —  LI 5

A papa Giulio convenia la spada
0  la tia ra?  Chi lo trasse iu lega 
Contro San Marco? Gelosia di regno,
Ovver speranza di smozzar l’acuta
Ugna al Leone? —  E ra  t ro p p ’ ardua  impresa, 420
A’ celesti se rb a ta ; e qua —  una volta
L ’ hanno venduto, ma non fu mai vinto. —

E ra  destin che la romulea prole 
Non bevesse le dolci aure  di vita 
Sotto libero ciel, finche l’ltalia 425
Non obbliasse la discordia antica,
Che in si varia l’avvolse onda di guai.
E lento lento come veglio lasso
Molto secolo ando. Ma quando furo
Le fronti nostre dal pa tir  solcate, 450
E Iddio ne scorse il pentimento, un forte
Angiolo scese a ’nostri fianchi, e a tulti
Inspiro Ia v ir tu  degl’ Immorlali,
O nd’a l l r ’ uomini sem da quei che funnno. —
Ed angiol parve il successor di Piero,
Quando coll’ opre, altissiino linguaggio ,
Ci schiuse le vielale acque vitali,
Onde riba ltezzar le preziose 
Anime nostre, c r i tem pra r  le forze 
A benedetta ed oslinata guerra .
Una favilla distacco dal sole,
E la  gelid  fra  il Crocilisso e l’ara  
Sacerdote e profeta , in man recando 
L ’antico  ceppo, che sdegnoso infranse.
E dal Cielo prego  fecondatrici 
Aure, e si vide per miracol novo 
Poca favilla secondar gran  fiamma,
Che si diffuse in subitano incendio.
E da ll’Adria ai Tirreno, inlino a Scilla
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E per  I’Alpe diversa, auspice Roma, 4 5 0
Arse la guerra ,  e si uomo Grociata.
— Quai ne furon le so rli?  —  Armati in campo 
Scesero i reg i ,  ed han trad ito . —  Invano
Per la pa tr ia  fu sparso italo sangue.

Che cuor fu il tuo , che, sentimento, o mesta 4 5 5  
Patr ia ,  di cui men cara ebbi la vita,
Quando colui, che al tricolor vessillo 
Die’ sorella la Croce, a ’ tuoi liranni 
Per villa eollegossi? —  Altera sempre,
Anzi piu grande  nella tua svenlura , 4 GO
—  Me beatn, esc lam asii! —  e chi mi vince 
Se Dio col Popol dureranno  eterni? —

E tu , donna del Tebro , a che serbavi 
La gi;\ temula popo lar  grandezza  
F ra  monumenti inerti , a llor chc sparve 4 6 5
Quasi fantasma chi parea tuo padre?
—  La Repubbliea tua surse novella 
Frutliticando come pianta  annosa
A cui l ’ onor de’ suoi floridi rami
11 fulmine arse, ma so tte rra  e vivo 4 7 0
II germ e della vita. —  E le fresc’aure ,
D a’ tuoi colli sp iranti,  avviveranno 
La redenta tua prole , i templi e l ’ urne,
Pie custodi del cenere degli avi,
Che ta n t ’anni vagaro  ombre dolenti 4 7 5
Senza libero carme e senza pianli.

Non paventar  dell’ana tem a; in cielo 
Vive giudice Iddio; ei non l’incide 
Nelle pagine eterne. —  Oh! meglio im para 
Da quella te rra  che niun re so rregge ,  4 8 0
Gemma tesoro di quel mondo illustre,
Che il Genovese divino col guardo  
P er  lo mare intentato. —  Ella se tt’anni 
Stette in g u e rra ,  e se t t’anni il sol splendette 
Sulle baize cruente e sulle prore . —  4 8 5

Perche non ho d ’un arcangiol la lena,
Gli alti pensier, che Dio col guardo  inspira 
Nella mente a ’divini? — Oh almen potessi 
In aer  sottilissimo librarm i,
Verso gli astri  g ridando: 0  ciel, d isperdi 4 9 0
De’ Faraoni il seme, onde la te rra  
Xante lagrim e versa e lanto sangue.

Ma tu, mia patr ia  (poiche pa tr ia  e quanto 
A ppennin  pa r te , e il M a r  circonda e VAlpe),
Sorgi trem enda sulle tue sconiitle 4 9 5
Fulminando pei cam pi; c la procella 
De’ tuoi mille g u e rr ie r i  a lto-correnti
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Senta il truce Tedesco, e si r i t ra g g a  
Pieno di niaraviglia e di paura. —
Non ti stanchi la pu g n a ;  il sol p iu  vivo 
S orgera  a irradiar  le tue \ i t to r ie .  —
Alle tue donne innamorate im para,
Non dell’ ainor la lievole ballata,
BIa canzoni di g u erra  e forti sensi 
Di magnaniini sdegni; e trova un canto 
Nel niuggito  del m ar,  nell’Alpe orrenda 
Gol suo sibilo eterno. —  I tuoi Bandiera 
E quel terzo garzone, onde Gosenza 
Vide il  g ran  sacrificio, esulteranno 
Špiriti vendicali; e insicm con essi 
Quante viltiiue piangi; e quante onori 
Gon perpetua memoria ombre d ’eroi.

Venezia, 5 marzo 4849.
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L. A. GIIIARDI
Arligliere nella legione Bandiera e DJoro.

46 M a rzo .

E s te m p o ra n e o  d i A n to n io  F e r r e t t i , n e ll’ occasione d ie  p e r  la  
p r im a  vo lta  la  I. com pagn ia , I I I  b a tta g lio n e , I V  legione  
g u a r d ia  c iv ica , s i  racco lse  a d  am ichevo le  conv ito  ne lle  sa le  
d e l r id o tto  in  V en ez ia  il  d i 49 febbra io  4849.

Fratelli, allor che ferreo 
Un giogo ci premea;
Allor che schiavi il barbaro  
Anco i pensier volea;

Allor che pure il fremito 
Di liberta  nel core 
Noi sentivamo e all’ anima 
II grido  dell’ onore,

Quando iu a llor poteasi 
Veder sincero tanto,
Piu coimnovenle un simbolo 
D ’am or fra terno e santo? — 
libertade, i fulgidi 
Tuoi l'aggi a noi son sacri, 
Gome di Dio l’immagine, 
Degli avi i simulacri!  —

* er lei, fratelli, il sangueD5 1 • * ”
altri fratei lu sparso,

L or  povero tu gu r io  
f  u violato ed a r s o ;

Le m adri,  i dolci pargoli.
Le suore e le consorti 
F u r  trucidate e giacquero 
Morte sui loro morti . . . 

E noi quel sacro sangue 
Noi vendicar dobbiamo: 
Strett i  ad un solo vincolo 
Vendetta a lo r  giuriamo. 

E come quivi al giubilo 
P ronti  troviamci insieme, 
Cosi se d’ uopo correre 
Ci fia con una  speme 

Della battaglia al sonito 
Sul campo dei guerrier ,  
Decisi, uniti e celeri 
Voliamci noi premier.

D’ Italia pei figli
Scoccata e g ia  l’ ora; 
Dell’ armi ai perigli 
Vendetta c’ in e u o ra :
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Sorgiamo, pcusanilo 

Dei padri al valor,
E reggaci il brando 
Di pa tr ia  l ’ am or.

Con vile nemico
Noi forti pugniam o, 
Sovr’ esso 1’ antico 
Giuslo odio v e rs iam o :

E quando la te rra  
II suo sangue berra ,
Allora alla guerra  
Conlin si po rra .

Dal mulo guanciale 
Levate la te s ta ;
Sorge te  sull’ ale
Clie il ciclo v’ ap p re s ta ;

Sorgete, o sepolli,
Cui m orte rapi,
Yi brilli sui volti 
La luce del di.

Destatevi, o spenti,
Al suon della guerra ,
Cui anelan le genti 
Dell’Itala te r r a :

Coi forti accorrete 
A questa  C i t t a :
Dal sangue vedrete 
Uscir liberta .

E tu che padre amandoci ( I ) ,  
Qual padre p u r  ci hai retti , 
Credi clie ognor  non ultimo 
Vivi nei nostri petti.

Credi che come 1’ anima 
F o rm a  dell’ uom la vita,

Cosi tu  se’ lo spirito 
Che ci collega e aita.

Che senza te disciogliersi,
Oh tu  noi vogiia mai!
Vedresti il dolce vincolo,
Di cui tu stretti  n ’ hai.

Ne men di te ritornaci
Diletto al cor quel Saggio (2), 
Che per la pa tr ia  misera 
E di conforto un raggio .

Oh! questi figli intendano 
II suon di tua pa ro la :
Di’ lor, che come allegransi 
D’ una speranza sola,

Cosi concordi s’ amino,
Clie il lor destino il vuol,
E vedran presto sorgere  
II sospirato sol.

Di’, clie (in quando g l ’ Ilali 
Amor non s tr ingera ,
L ’ alba del di clie aspetlano 
Lontana ognor sara.

Ma che, se slafichi i popoli 
Levan la testa e al grido 
Coi brandi alfin rispondono 
Ch’ odon dal nostro lido;

Delle calene memori,
Dalle sventure is tru t t i ,
Intorno a te concorrere 
Tu ci vedrai ben tulli.

Ne m oriranno  inulti
Quei che verran con te 
A l'imandar g l’ insulti 
Alio stran iero , ai re.

( i )  Al Capitano della Compagnia Domenico Balbi. 
(a) Al Capo Battaglione Fah'ntino Comellu.

U na  G u a r d i a .

40 M a rzo .

IL GOVERNO PROVVI SORI O 1)1 V M I Z 1 A

l>ecreta:
i .  II decreto 23 agosto 4848  N. 635, col quale ^enne 

lemporariamente aumentato il prezzo del tobacco da naso e 
fumo, e abrogato.



2. R itornerž, in conseguenza, in vigore dal giorno 1 9  
corren te  la tariffa dei tabacchi ch ’ era in corso prim a del sud- 
detto decreto.

II presidente  MANIN.

47 Marzo. 
IL PRESIDENTE DANIELE MANIN

AL POPOLO

Haccolto nella p ia z z a  di S . Marco, al mezzorjiorno del 17 M a rzo  4849, 
e plaudente a ll’ anniversario dellu sua deiiberazione dalla  č a r te re ,  
dirigeva le seguenti parole.

Cit t a d im !

Voi ogg i  festeggiate un anniversario glorioso di fatti.
II popolo lino allora schiavo, si senti farsi forte, si uni in una sola 

volonta per abhattere  i suoi tiranni. Dopo brevi giorni vinse! (viva! viva!)
II cominciamento della nostra gloriosa rivoluzione fu nel 47 Marzo 

dell’ anno decorso. II popolo era allora infiacchito dell’ anima e del corpo 
da 40 anni di se rvagg io ; ora e reso valoroso d ’ anima e di corpo da uu 
anno di liberta e di nobili sventure.

II Marzo del 1849 compira 1’ opera del Marzo del 4848. (vivissime  
aeclam azioni.)

II Marzo dell’ anno decorso fu g lo rioso ; questo dell’ anno presente 
sara piii glorioso a n c o ra ! (viva!)

Voi sapete, o cittadini, che io non sono mai stato avaro delle voslre 
fatiche gloriose.

Io vi chiamo oggi solennemente a rinnovare in quest’ anno le opere 
di valore e di virtii dell’ anno passato. (si, si, si.)

Viva Venezia che ha fatto tanto per la Causa Italiana (viva)
Dopo aver fatto tanto, come e proprio  di ogni animo virtuoso non 

le pare ancora di aver fatto abbastanza.
Noi abbiamo ora un grande impegno. Dobbiamo coi falti avvenire 

giuslilicare ia gloria che ci siamo conquistata coi fatti passati (si si si.)
Io lido pienamente su Voi.
Ripeto ora  quel grido che e in tutti i vostri cuori 

VIVA LA GUERRA !

17 Marzo. 

GLORIOSE MEMORIE DI DANIELE MANIN.

Compie ogg i  un anno — il 47 marzo 4848 —  in cui il popolo Ve- 
"eziano, scosso il ferreo giogo, paleso 1’ antica energia  de’ secoli primi- 
,ivi- Costantc e fermo, non mai s ’ illauguidi in lui la fede, la speranza.
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e per ta salute đ ' Italia il povero seppe s trapparsi  il pane dalla bocca, 
il ricco ridursi a povere condizioni, e nulla curando, g ittare  in moneta 
gli ori e gli a rg e n t i ;  le dilctte memorie dei defunti, i censi del mendico,
i pegni piu santi dell’ amore depositare sull’ altare della p a tr ia ;  e a rin- 
facciare chi metteva in dubbio 1’avvenire, vincolar per  molti anni avve- 
nire le p roprie ta  di tutti e d ’ognuno.

DANIELE MANIN fu l’ uomo straord inario , il quale primo fra noi 
gitto la scintilla che tu tti  infiammd i cuori ainanti della patria. Non sara 
pero discaro leggere  trna suceinta storia delle gloriose sue memorie.

Veneziano di uascita, Jigliuolo a Pietro, Avvocato di professione, e 
della Padovana Anna Bellotto, nacque il 20  maggio 1804, in quell’ epoca 
m emorabile , nella quale i Francesi guidati da Napoleone correan vitto- 
riosi nella nostra  Penisola, e la sete di l iberta , come oggi, ardeva in 
ogni petto italiano.

E n tra to  giovanissimo nel Collegio di Santa Giuslina in Padova, ne 
usci nel 1815, sperando che la libera vita potesse essere di giovamento 
alia mai forma sua salute. Di precoci talenti vittorioso riportava la palma 
superando i suoi coetanei. Ne alle sole lezioni di legge e di matematiehe 
si limito, ma apprender  volle le lingue ebraica e greca, e avido della 
le ttu ra  di Autori s tranieri,  imparo l ’inglese, il francese e l’ Alemanno. 
P rim a ancora di essere stato insignito della laurea legale, che lo fu nella 
etil di 17 anni, pubblico una traduzione dall’ ebraico dei Prolegomeni. 
T etro  e malinconico, crebbe in lui tale teinperameato per una fierissima 
ottalmia che gli sviiuppo una inelinazione al meditare cupo e profondo. 
F u  a quei momenti che conobbe Teresa Perissinotli, la quale pote ren- 
dere piii lieve il suo dolore facendogli da letlrice, guadagnandosi in prima 
l ’ amicizia, poi 1’ amore, e finalmente la mano di sposa, e n ’ ebbe due 
figli Giorgio ed Emilia. Tosto migliorato nella vista torno agli studi e 
tradusse  le Pandette di Giustiniano, delli quali se ne feeero tre  succes
sive edizioni. Nell’ eta di 27 anni otteneva la nomina di Avvocato che 
onoratam enle  esercito, distinguendosi specialmente nelle adunanze della 
Societa Veneta-Commerciale e in quelle del Comitato della Strada ferrata 
L om bardo-Veneta, dove in traprese  a sv iluppare il suo sistema di opposi- 
zione contro i t irannici arbitrj  dell’Austria, come pure emerse il suo vasto 
sapere  nel IX Congresso degli Scienziati, e delto la Storia  della Veneta 
Legislazione rega la ta  ai Dotti nella Fenezia  e sue Lagune .  Stretto iu 
amicizia a Tommaseo, il 21 dicembre 4847 , presento un progetto  alla 
Veneta Congregazione Centrale per ehiedere all’ Austria 1’ esecuzione dei 
pa tti  che la Santa Alleanza avea fissati al Congresso di Vienna. Da quel 
g iorno tu tt i  lo guardavano con occhio di meraviglia. Da quel progetto 
discese la speranza di migliori destini per I’ Italia. Tommaseo lo secondo 
colla lorte sua voće, ed affrontarono soli il pericolo e su dessi soli ri- 
cadde 1’austriaca rabbia . II 18 gennaro  1848 Daniele Manin veniva cir- 
condato nella sua abitazione da una caterva di b irr i ,  di commissari e 
sgherrran i  della austriaca po liz ia ;  violatogli il domicilio, pcrquisitegli 1° 
carte , veniva tra tto  ai criininali arresti .  La moglie, in quella sua tanta 
disgrazin, da eroina rispondeva al commissario politico esser per lui solo 
spiaccnte quell’ a tto ,  ma per  lei, per la famiglia di onore.
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Tale notizia le fremcre i Veneziani i quali assopirono il loro dolore 
con un cupo e feroce silenzio. Alle niozioni delle Venele-Lombarde Con- 
gregazioni 1’Austria opponeva il te rrore ,  minacciava trem ando alle meschine 
apparenze delle libbie sui cappelli, dei colori, perfino ad enianare il giu
dizio statario . Saputasi il 15 marzo la rivoluzione di Vienna, ostili di- 
mostrazioni si lacevano alle au torita  auslriache, fischiando in piazza 
S. Marco Marmont e la moglie dell’ allora governatore  PallFy. Sospcndc- 
vasi improvvisamenle il teatro , ed il popolo davauti ai cancelli chiusi 
della Fenice g ridava morte a Metternich ed a Palffy, e se ne rideva del 
giudizio statario .

Intauto Manin chiuso in duro  carcere ignorava quanto  al di fuori 
succedeva, perche piu rigorosam ente  r iguardato ,  veniva to r lu ra to  con con- 
tinui esami, e leutavasi ogni mezzo di farlo comparire reo, ina invano , 
die dal processo del Tribunale Criminale risullo chiara la sua innocenza, 
(piantunque ogni via si tenlasse di renderla ascosa.

11 17 marzo il Vapore di Trieste reco I’annunzio dell'abolimento della 
censura, e la promessa di uua costituzione. Un fremito di esultanza gene
rale pote fmalmente prorom pere dai pelli italiani, ed in un momento una 
immensita di popolo in sulla Piazza S. Marco, facendo bandiera con bianchi 
lazzoletti, fu prim o suo pensiero dimandare imponente la liberazione di 
Manin. e Tommaseo. Invano voleva Pa I fly tem poreggiare, che il furore del 
popolo comandava allora e correva furenle alle carceri criininali e fracas- 
sandovi i cancelli ed alterrandovi le lerree porte , li s trappo  dal carcere 
portandoli in trionlo per la piazza e per  le vie.

Fu quel giorno lesla nazionale, si spiegarono le ceccarde italiane e 
s innalzo il vessillo Iricolore sui stendardi di S. Marco. II cannone cliiamo 
all anni e piena compari la piazza d ’arm ati ;  ma il popolo non eurando 
quel appara to  di te rrore  e senza tema delle bajonelte austriache proseguiva 
la festa e il suo tripudio. Presageudo Pallfy fatti piu gagliardi,  chiedeva 
al Municipio come sedare tanta concitazione: nessuno sapeva rispondere, 
c solo Manin ebbe il coraggio di dire - sia istituita una guardia  c iv ica .- 
PalfTy negava; ma al sabalo, chiuse tulle le botleghe, il popolo tumultuante 
e ininaccievole per  le vie, sui campi, in Piazza S. Wlarco le truppe schie- 
r ale per i campi della cilia, tollo il passaggio del Ponte di Rialto dalle 
truppe, Venezia presenlava una cilia in piena r ivo lla ;  smosso Pammatto- 
nato della piazza, i franlumi delle pietre vola van sui soldati schierati del 
Kinski, questi fecero fuoco sul popolo, che l ’ ira della disperazione re.se 
lei'oce alla vista dei morti e dei feriti. Ad evitare piu trisli conseguenze 
Pallfy cede al voto di Manin e venne istituila la guardia  civica che segno 
la caduta dell’austriaco dominio iu Venezia. Gome per miracolo la civica 
(l1 attivata e benedetta da tutli i ciltadini fe’ to rnar  la quiete e la tran-  
•IJiillita -— Manin da quel momento principio a divenire salvatore di Vene- 
Zla, Paniico, il padre  del popolo.

Alle 9 della sera il Vapore di Trieste portava la notizia ufliciale che 
ycnnc letta dal pergolo dallo stesso Palffy, la quale confermava la pro- 
[JU|lgala costituzione, e Pinnoccnte popolo lo colmava di replicati evviva. 
I>Cl'o Manin che conscio come il Palffy in unione agli allri satelliti austriaci 
"»acchiuar sapevano tradimenti, lasciava che il popolo li ingannasse cogli
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cvviva ncilu successiva donlenica al teatro  della Fenice tanto al Palffjr che 
a sua inoglie e a Ferdinando  re costituzionale, intanto egli si adoperava 
a d isporre  la civica nei principali posli della cilia, e molliplicare le ronde 
forli perfino di cinquanta uomini ciascuna.

Avvisato Manin dell’ infame tradimento ordito dal Marinovich e che 
Venezia era in gravissimo pericolo, fu di necessita Foperare e Manin opero, 
che al pericolo eslremo duopo era un’ arrisehiala  risolutezza. Convoeo la 
no lle  precedente il 22 marzo alquanli generosi ciltadini in sua casa e si 
discusse intorno ai modi, e venne risoluto di esporre le p roprie  vile, ma 
doversi impossessare dell’Arsenale e g ridare  —  Viva S. Marco. —

Spuntava il 22 m arzo; I’odiato Marinovich porlalosi ali’Arsenale la 
vi trovo la m orte , massacrato dagli slessi Arsenalotli, e pago il fio di 
lante se\izie . Questo fu il segnale della redenzion di Venezia; quella morte 
fu il primo miracolo di Maria, quell’istessa mattina esposta.

AH’annunzio che Marinovich era morto , Manin invia all’Arsenale grosse 
compagnie di civica, allre ne manda a bordo la Clemenza, equipaggiala 
di Croati, c sul Piroseafo che doveva tra spo rta re  il rinnegato daluiata dopo 
che avesse consuniato l ’esecrando misfalto.

Manin chiama il figlio Giorgio e — l’Arsenale ci aspelta —  gli dice. 
La moglic al vederli partire ,  senza una lagrim a gli dice —  coraggio! forse 
ci metli la vita. — Puo darsi — freddamente rispondevale il marito .

Im perterr ito  Manin en tra  nell’Arsenale con quanta  civica ha poluto 
ra d u n a r  dietro via, la dispone nell’interiio, fa circuire 1'uflizialita inliman- 
dogli il silenzio, fa p rig ioniero  il vice-ammiraglio de Martini, ordina si 
suonasse la campana che chiama le m aestranze, e le maeslranze compar- 
vero. Allora Manin chiese la chiave della sala d ’arm i, e ordino si contas- 
sero su ll’orologio cinque minuti, quindi si fondasse la porta  se non gli 
fosse consegnata e la chiave gli fu presenta ta . Si armo la civica e le mae
slranze , ccdelle il comando dell’Arsenale al coloiuiello Graziani, p r o m n l g o  
la  viltoria, la moderazione e la pace; echegiaron gli evviva della liducia 
e del gaudio. Cosi Manin con poca civica e male arm ata  seppe v in c e re  
l ’Arsenale. F ra  gli evviva la moltitudiue ebra di gioia alla gran piazza lo 
seguia , la marina italiana si associo al popolo, innalzando i colori della 
l iberta . Intanto nel palazzo, ora nazionale, si obbligava i due governalon 
Palffy e Zichy a dimettersi, e giungeva allora Manin quando firmavasi la 
capitolazione della cessione della citta e forlezza di Venezia. P r o m u l g a t e  
tale cessione, uno solo fu il grido di mille e mille voci —  Viva 1’Italia! 
Viva la l ib e r ta ! — Le tru p p e  italiane si fra teruizzarono col popolo, e i 
baci e gli abbracci dim oslravano Pebrezza di tale gioia. Manin con brevi 
e forli parole raccomandava l ’ordine e la moderazione, a ’concitladini man- 
dava e ripeteva —  l’Evviva alla Repubbliea di S. Marco. — L ’aria rimboni- 
bava d ’ iunumerabili voci, tu t ta  Venezia echeggio di questo grido, dislmg- 
gendo a furore tu tte  le insegne dell’abborr i ta  schiavitu. Manin per volo 
generale assume come Presidente le redini del Governo della R e p u b b lh ’® 
Veneta, e le tenne finche nell’Assemblea generale del 3 luglio sagrifi1'1’ 
sull allare della Patria  e pella g rande idea della Unione italiana, ogni siu 
opinione e volontario dimessosi dagli affari pubblici si condusse da prob° 
cittadino, e lo si vide qual semplice milite accorrere , fra la guardia cil*
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tadina, dove piu ferveva il bisogno. Ma nella notle dell’ 11 agosto, in quella 
nolle fatale che sapulosi l 'armislizio di Sala'sco, in quel momento di pe
ricolo nel quale il popolo Veneziano fece conoscere quanto  valeva in lui 
la forza e 1 ardire , e come il 22 marzo seppe rovesciare le orgogliose in- 
segne dell’Austria, in quella uolte voile che i Commissari Sardi cedessero 
il polere. A frenare uu taulo impeto popolare basto solo Manin, che pre- 
seutatosi al popolo furente lo calmo, e cou uno spaventevole coraggio  grido 
dal poggiuolo del palazzo nazionale alla esaltata moltitudine —  per que
sle 48 ore governo io e pel popolo ■— e l’esultante popolazione solennizzo 
con una salva di applausi rardim entoso suo proferimenlo. Nell’Asseinblea 
d&l 43 gli venne concentrato il polere sovrano nella d it ta tura  in unione 
ai cilladini Cavedalis e Graziani, indefesso prestando ogni sua cura onde 
provvedere agli urgenti bisogni della patria , ed in tempi cosi dillicili man- 
tenere la quiete, il buon ordine nella citta unica che con perseveranza e 
coraggio sa mantenere incontaminato il vessillo della indipendenza italiana.

A toglierc qualunque sinislra opinione sulla illegalita della Assemblea 
dell' 11 o tlobre  4848 voile 1’ integerrimo aniino del Manin fosse convocata pel 
giorno 15 febbraio 4849 un’Assemblea generale permanente di rappresentanti 
eletti con suffragio universale, che avessero mandato per decidere su qual- 
siasi a rgom ento  che si riferisca alle condizioni interne ed esterne dello 
slalo. In quest’Assemblea molti oppositori lentavano levare dalle mani del 
Manin se non in tutto_, almeno iu parte il polere, ma il  popolo faceva 
chiare dimostrazioni volere a Preside del Governo queU’uomo straordinario  
che seppe conservare Venezia indipendente, ed aderendo ai voleri del po
polo, l ’Assemblea delibero e prodam o il 7 marzo a pieni voti Daniele Ma
nin Presidente assoluto del Governo di Venezia.

L ’opposizione avra sempre a combattere colla fiducia e col buon senso 
del popolo, il quale ben sa comprendere che senza l’opera indispensabile 
di Daniele Manin Venezia verrebbe esposla a g r a \ i  pericoli^ appunto  da 
quel branco di fanatici e di demagoghi che non sanuo conoscere in Manin
ii vero e spassionalo propugnalore  della indipendenza italiana.

VIVA MANIN! VIVA VENEZIA!
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47 Mar so.
A I P R O Đ I

CHE PIANTERANNO SULLE ALPI IL  VESSILLO TR1COLOKE

LA PATRIA.

AI CACCIATORI D ELLE ALPI

Io vi r ingrazio  delle nuove speranze, o fratelli, che date alla Patria , 
e ringrazio quasi le sveuture, chc vengono educandovi alia concordia del 
coraggio. Finche gli uomini dell’ Alpe che circonda l’ ltalia, non sieno 
u»iti tra  loro com ’e la catena de’lor monli natii, questo grande riparo 
Pusto da Dio tra  nemici nostri e noi, sara quasi un velo, che ogni spada
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p o tra  lacerarc. Concordia, modestia, r isparm io, perseveranza, fortezza al 
disagio, che pesa ancora  piu dei pericolo_, saranno la nostra  salvezza, 
T ra  voi son fratelli di tu tte  quasi le regioui d ’ ltalia, come deputati ad 
u n ’ assemblea, clie possa iu campo aperto  decidere con 1’ opera le sorti 
nostre. Vincete i rancori e le ambizioni e le cupidigie: vincerete il  ne- 
Inico, Non nella soguata  debolezza del nemico sperate, 111a nella costanza 
vostra. Ringraziate que’ buoni, che vi congiunsero in schiera eletta e al 
popolo cara; r ingrazia te  questo popolo generoso, che vi offre occasione 
a m erita r  bene di tu t ta  quanta  1’Italia,

TOMMASEO.

B R I N D I S I
DETTO DA ARNALDO FUSINATO 

in  occasione del banclietto pa tr io  dei Cacciatori delle Alpi,

F ra  il gaudio solenne, che spande d ’ intorno 
La santa letizia di questo bel g iorno,
T ra  il suoqo festoso dei liberi canti,
T ra  i nappi spumanU —  d ’eletto liquor,
All’ alba vicina del nuovo cimeuto 
Un lieto concento —  s ’ innalzi dal cor. —

Qual pagina eterna d ’ infamia o di g loria  
Ai figli d ’ lta lia  p repara  1’ istoria  ?
La com pra vergogna di pochi codardi 
Sui mille gag liard i —- 1’ infamia gitto.
Sfidiamole ancora quest’ orde di schiavi,
E F outa si lavi —  del di che passo. —

Non duci nudriti  a ll’onibra dei troni 
T rarranno  a battaglia  le nostre  leg ion i;
Ma noi guideranno sui cainpi cruenti 
Le splendide menli —  dei prodi g u e r r i e r ,
Che ai liberi soli d ’ ltalia  cresciuti 
Non sono venduti —  all’ oro s tranier,

0  Yoi generosi, che providi e lorli 
Di queste lagune vegliate le sorti,
0  Voi, che alla patr ia  sacrate sull’ a ra  
La parte  p iu  cara  —  del voslro pensier,
E quesla leggiadra  Sultana dell’ onda 
Per Voi si circonda —  di nuovi guerrier ,

II grido ascoltate del bardo alpigiano,
Che al cielo nativo protende la m a n o ;
Ai lidi soldati, che fremono tanto,
Gridate soltanto — ch’ e l ’ora d’ usc ir ;
Ai vostri leoni le sbarre  schiudete,
Vedrete, vedrete —  se sanno ru g g i r !

Noi prim i dell’Alpi sull’ irte  scoglicre 
Vogliamo piantate le nostre  b a n d ie re ;
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Al grido di guerra  dai colli I'ontahi
I noslri alpigiani — gia veggo calar,
E giu  per  le gole de’ nostri burroni 
Ai sozzi ladroni —  la tomba scavar. —

Ma no, che il tedesco non abbia nemmeno 
Un palmo di tomba nel nostro terreno: —
Allor che l’ esoso cadavere iufame 
L a  rabida fame —  de’ corvi pasce,
Coll’ ossa insepolle s’ inalzi una pira,
E il vento che spira —  le porti con se. —

Coinpagni, compagni, l’ istante s ’ affretta 
Che piombi sugli empi la nostra  vendetta ;
Stendiamo le destre, e il Duee valente
Che al core, alla mente —  ha pari  l ’ ardir  (*)
Dovunque ci chiami, dovunque ci guidi 
Unanimi e lidi —  giuriamo seguir. —

Col giovine braccio, col fermo consiglio 
A noi sara guida nell’ aspro per ig lio ;
E il bardo , che or scioglie profetico un canto,
Al giubilo santo — del di che verra,
Al suo condottiero sull’ a rpa  verace 
Nel di della pace — un inno alzera. —

Su tu tti ,  o compagni, con voce giuliva 
Al di della pugna intuonisi un Viva.
Stringiamoci tutti d ’un vincolo eterno 
Nel bacio fratcrno — d’ amore e di fc,
E in mezzo al tripudio dei liberi canti 
F ra  i nappi spunianti —  gridate con me :

0  Voi generosi, che pro vidi e forti 
Di queste lagune vegliate le sorti,
Ai lidi soldati, che fremono tanto 
Gridate soltanto — ch’ e l’ ora d ’ uscir;
Ai voslri leoui le sbarre schiudete,
Vedrete, vedrete — se sanno ru g g ir !  —

O  It comandante della Legione Caceiatori delle Alpi cittadino Pietro Calvi, che 
coiidu6se con tanta gloria la guerriglia del Cadore nella campagna del 1 848.

ALLA LEGIONE CACCIATORI D ELLE ALPI.

Ora che siete, o generosi alpigiani, organizzali abbastanza , e che 
n 'L’le rnccolti i p rim i applausi dei fratelli veneziani sulla g ran  piazza, 
opa e vicino il momento in che alia vostra  fede vcnga consegnata  una  
Pill-le della cerchia dei forti, contro i quali si sfianco e rimarr& paraliz- 
Zali» la rabbia nemica. Prima che voi lasciate quesla  Citta non vi torni-
110 grevi le parole d ’ un fralello, che vede nel vostro coraggio  degna- 
luente rappresen la ta  la fede politica dei moutanari.



Andale pure ,  o fra te ll i ;  g ia  p e r  molli di voi non e nuovo ii fischiar 
delle palle, o il rombo del cafinone. L ’ avete sentito echeggiar  minaccio- 
so nei nostri monti, e vi crebbe coraggio. Andate, sperate in Dio e nel 
vostro  b raccio ; e se nel volger degli occhi vi vien dato scorgere le no
stre  velte, riunovate il g iuram ento  di toccarle vincitori. Guardate sempre 
alle Alpi; la e la vostra meta, la starino le madri nostre, la i veechi padri, 
i fratelli gagliardi,  le vergini immacolate, la i nostri casolari, 1& i paschi 
uša ti ,  il to rren te  amico, il ciglione conosciuto, la valle, il greppo, la 
cresta tante volte ten ta ta ;  quella insomma e la porta  a cui dovete ve- 
g l iare ,  piantandovi sopra  la bandiera d ’ltalia , e da di la proteggere  i 
varchi tante volte violati dallo s traniero . Oh ! si fratelli! sia verso le Al
pi il vostro sospiro del m atlino , alle Alpi la vostra bram a del di, alle 
Alpi P ultimo pensiero della sera avvalorato dalla memoria che colassu 
p iangono i nostr i  fratelli, e stendon le braccia a voi. Coraggio, fratelli, 
coragg io !  L iberiamoli, corriam o quando ci fia dato il segnale, corriamo 
tu t t i ,  uniamo le forze, s tringiam o le fedi, e senza perderci in vane e 
dannose discussioni politiche gridiamo sempre alla guerra ,  cacciamo Pau- 
s tr iaco, e poi ci sara  dato riposare  il fianco sugli allori meritati, e pro
teggere  i liberali r isu lta ti  della vittoria. Ma fuori lo straniero vivadio!

AddiOj fratelli! Amatevi l ’ un l ’a ltro , mantenete con ogni scrupolo la 
m ilitar disciplina, dimenticate le rancide querele, gridate  u n i t i : « guerra 
a ll’Austria, » ma non grida te  « Viva Italia, » finche non Pabhia te  salva- 
ta. Ogni grido , che non sia di g u e rra ,  non e per v o i : e tu rpe  la gioja 
quando la sua manifestazione e ro t ta  dalle grida  d’angoscia di un popo
lo oppresso. Meditate sempre, e cotnpressa l ’ ira  nei petti ,  ella scoppiera 
p iu  polente sull’ inimico. II segnale 11011 puo esser lontano, e allora avre- 
le con voi un compagno di piii.

Venezia il d .°  marzo 1849.

AB. ZANGHELL1NI.
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17 Mar so.

L’ ANNO 1849. 
ODE.

Finis erit ctuem fata dabunt; 
sed magna parantur.

PETRARCA.

La man sulP elsa e collo sdegno in fronte 
DalP ocelli de’ secoli che furo 
Sorge P anno novel su ll’ orizzonte

Re del fuluro.
0  tu che sotto impenetrabil velo 

Agiti 1’ urna delle um ane sorti ,
Mislerioso cherubin del cielo

D im m i: che po r t i?



Di universale orribile procella
Foriero , tra  le uubi ulula il vento :
Lume non ride di benigna stella

Nel firmamento.
Ma tra  lo spesso g randinar de’ lampi

Sull’ igneo carro chc risveglia i tuoni
Dio co rre ;  e pdr che del suo sdegno avvampi

Gapanne e troni.
S tr inger 1’ Europa colle ferree braccia 

Agogna la sarmatica fortuna,
E su Bisanzio d’ecclissar minaccia

L’ Odrisia luna.
Del Prusso  incerto il mal celato orgoglio 

Coi re congiura , ed alla plebe amico 
Sol vuol Lamagna incatenare al soglio

Di Federico.
Francia , vessil di liberta temuto,

Divisa tra  il berretto e la corona,
Non sa ben dir se a Cesare od a Bruto

Oggi si dona.
Dall’ alpi la fraterna itala giostra

Mira 1’ Elvezia, freddamente c ruda ;
E , piu cbe madre a liberta, si mostra

Dei rei la druda.
1 /  iberica Odalisca in molli panni

A cui de’ ligli par che nulla incresca,
Go’ suoi alterna c cogli altrui tiranni

L’ orrida tresca.
Ma sul navile dedaleo seduta,

Piu di se stessa che d ’ altrui pensosa,
L ’ onde e le stelle va spi'ando inuta

L ’ Anglia gelosa (*)
Confus'ione accresce alle favelle,

Se coi traditi o traditor  pa tteggia  
La moderna de’ popoli Babelle,

Austriaca reggia .
Cbe al p ro ’ Magiaro della prisca lede

Or paga il prezzo, regalmente infida;
Ma i cadaveri fanno inciampo al piede

Della omicida!
Mentre d ’Ausburgo il Briareo fa guerra  

Con tu tte  quante le sue cento mani,
Del vecchio manto, onde copria la te rra ,

Cadono in brani.

. O  L’ Autore non intende offendere ai sentimenti generosi di alcuna nazione, ma 
n|camente alludere all’ attitudine politica cbe sembrano assumere i diycrsi paesi.
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E Italia, cui non fer cauta  gli e rro r i ,
Capricciosa fanciulla, anco delira 
Nella sventura!  —  D’ ideali amori

Sogna e sospira,
E i veri amiei, che le diSr la mano

Per t ra r la  fuor dalle profonde bolge, 
Disconoscente, con orgoglio  insano

Nel fango avvolge.
0  Italia, un di reg ina , o r  sempre ancella,

Se a Paride s tran ier  fidi tua  sorte ,
II poino non avra g ia  la p iu  bella,

Ma la p iu  forte !
Pugna Venezia aneor, simile a rupe

Conlro cui la nemica onda si frange ;
Ne fia p e r  odio o p e r  insidie cupe

Che Insubria  cange.
Ai r innegati itali duci im preca

Chi della Secchia beve e della Parm a;
Freme Rom agna minacciosa e b ieca;

E tru r ia  s ’ arma.
Non dal valor, ma da fortuna  doma 

L ' oste Sabauda sul Ticino ancora 
Si accampa, qual destr ier ,  che i r ta  la chioma,

Le pugne  odora.
E che sull’ oppressor dunque non piomba 

Questa f'remente g ioventu  gag lia rda  ?
Invan da ll’Adda squillera  la trom ba,

Se piu  si t a r d a !
Che 1’ ozio ci divide, e 1’ ire  spunta  

In lotta  ignobil di sonere  ciance;
Mentre al fra terno sen volgon la punta

L’ ausonie lance.
G uerra ,  g u e r ra  p e r  Đio I L ’ italo acciaro 

Niun sia che all’ odio del tedesco r u b i !
Tuoni il coricavo b ro n z o ;  e  il primo sparo

Sciolga le n u b i !
Fratello  e ognun che la ba ttag lia  affronti;

E la corona ciogera  prim iera  
Chi fara prim o ventolar sui monti

La sua bandiera.
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Genova 44 m arzo .
A Genoviij il 14, fit pubblicato il seguente

MANIFESTO.

Genovesi! Io mi studiai di tenere tranquilla tra il cozzo delle varie 
opinioni la vostra citta, acciocche il governo avesse agio di p reparare  
nella quiete e nel sileuzio, la piu grande opera nazionale. In quel dolo- 
roso u l l i z i O j  era  unlco mio scopo condurvi in pace fino al giornoj in cui 
tutte le opinioni oneste sarebbero uniticate in una sola5 quella d i  cacciar
10 straniero,

lo benedico Iddio, e ringrazio voi, o cittadini^ che i miei sforzi non 
riuscirono vani,

Genovesi! il  g ran  giorno si avvicina: la guerra  e intimata :  lunedi 
passato il governo denunciava a Radetzky l’ armistizio. Eccovi il docu-* 
inento;

11 governo di S .  31. Carlo Albertot re di Sardegnuj ecc.j a  S . E .  il  ma-
resciallo conte R a d e tzk y , comandante supremo delle truppe austriachd
in I ta l ia .

Quantunque la convenzione dell’ armistizio, s tipulata in Milano fra 
gli eserciti sardo ed austriaoo il 9  agosto 4848 , non sia stata ratificata 
dai poteri costituili negli stali di S, M. Carlo Alberto, e non abbia mai 
nvuto altro  carattere  che quello di alto meramente militare, e transitorio* 
tutte le condizioni, da esso imposte all’ esercito sardo, furono fedelmente# 
ed esuberantemente adempiute.

All’ incontro , le autorita  austriache hanno violato e tutlavia persi- 
stono a violare i patti  che, a seconda di quella convenzione, dovevano 
“lan tene re ; fra le quali violazioni accenniamo, siccome le piii flagranti,- 
•ft negata  restituzione della meta dei parco di Peschiera^ —  la occupazione 
militare e politica dei ducati, — il blocco da terra  e da mare, e gli a ltri  
osteggimnenti a Venezia, — e le immatiita d ’ ogni fatta poste in cambio 
tlella protesicme  che il governo imperiale, coll’ articolo V dell’ armistizio,. 
»ssicurava a tu tte  le persone  e le propriela,  nei luoghi dall’ esercito reg ia  
sgoinbrati,

Le molte istanze e querele del governo regio contro le dette viola-- 
xioni, r imasero inefficaci. La quale pertinacia riesce tanto m aggiorm ente  
“ aputabile al governo imperials, quanto cbe il luogotenente generale 
barone di Hess nel suo rescritto primo ottobre 1848, manifestava « cite 

franchezza e la lealta militare non dilftcilinenle consenlirebbero ad am-' 
•nettere le reclainazioni del ministro di guerra  sardo, ma che il mare- 
sc*allo conte Radetzky, non essendo in codesto alfare se non 11 organa  
responsubile  del suo governo, trovavasi sua mulgrado  costretto  ad adot- 
tare il sistema del gabinetto di Vienna. »

Anche alio scopo diehiarato  nell’ armistizio, qual e ra  di aprire l ’ adilo> 
»<1 tin negozio di pace, il governo imperiale evidentemente trasgredi, e  
co» traw enne ,  e quando ha frustrate le sollecitazioni delle alte potenzef

17 Marzo.



mediatrici a d e te rm in e  ji i1I0g 0 delle conferenze ; e quando annuncid di 
voler insistere nei de[ 1815 locche t roppo  direttamente ripugna
all’ idea ed alle basi dun a mediazione p ro p o s ta ;  e quando oinmise d ’ in- 
viare il suo plenipoteiigjario nella citta di Brusselles, alla quale indarno 
convennero da lunga |,ezza [ p lenipotenziarii della Francia , dell’ Inghil- 
le rra  e della Sardegna

Gio premesso. il ->0verito di S. M. Carlo Alberto si repu ta  e dichiara 
non mai obbligato e ju 0 gni ipotesi prosciolto dalla succitata  convenzione
9 ngoslo 1848, soltoseri t ta  dal ba rone  di Hess, luogotenenle generale, 
quartie rm astro  gener(i|e dell’esercito austriaco, e dal conte Salasco, luo- 
gotenente generale, capo dello s tn lo  maggiore generale dell’esercito sardo. 
E  per sola sovrabbondan za  di ono re  il governo stesso denuncia, in nome 
e u ’ordine di S. M., |a cessazione dell’ armistizio.

La presenie sar,i jutiniala e n t ro  questo giorno dodici marzo, me
diante consegna al maresciallo conte  R ade tzky , comandante le truppe 
austriache in Italia, oj altrimenti al suo q u a r t ie r  generale in Milano.

Torino, il 42 marzo  1849. _
(Seguono le so ttoscriziom .)

G enovesi! I nostri fratelli, che  da sette mesi gemono solio 1’ Au- 
slriaco, ci aspeltano; l’ ltalia, d a  tanti secoli serva dello straniero, ci 
chiama: bando alle parole, niano ai sacrilicii. Forse  la p a t r i a  ne chiedera 
dei grandi e terribili Ja noi; p repariam oci.  Secondiamo il prode esercito, 
chc sta per  riunovare i miracoli del suo v a lo re :  ricordiamoci che questa 
e la seconda prova e clie deve essere  1’u lt im a . 0  vincere, o morire.

Ed ora , o G e n o v e s i ,  I’opera mia e fo rn i ta :  io mi p reparo  a parlire 
t ra  b reve; presentandoO1* ^  re e al Parlam ento , io potro d i r  loro con 
sicurezza di non essere smeutfto : Genova e tranqu illa .

D o m e n ic o  B u f f a , mhiistr0 d! agrico ltura  e commercio, e commissario  in
vestito di tu l t i  j poteri esecutivi per la c i t ta  di Genova.

in ,  —

47 Marzo.

ALLE AZIONI DELLA CIVILE EUROPA
I L  G O V E R N O  S A R D O .
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1,1 (iuell'i°V-Crn0 Costrelto dal seguito degli avvenimenti a rientrare
liaui ieii|Vla’ .S" c,,i 1 a , ‘"° SCOrso lo chianiava il voto dei popoli ila- 
all’ op in ii  )Cral'  3 r 'co,1<l llisUrc. loro nazionalita , si r ivo lge  lidatamenle 
zioni o I-! ° ei" '°P eaj pe r che s ia ,10 g iustam ente  apprezzate  le sue inten- 

K s,la condo(|.i. 
luzione I h k ' nCSl!Cr‘ l|i richiam«re  qui l ’orig ine  e il co rso  della rivo- 
accumulate I13’ Pl0 lu fJP e coine effetto di molte cause leiitamente
grido ch’ 6 malUh3,e dal le ,ril)0 e ,lai Pi’ogressi della ci villa. II pH"10 
n a z io n i l f  p^*! n‘at)U* f“. i!. v ° t o  pel re in tegraniento  de l l ’ indipeiide«*'1 

intentOj ,i cui si m os lro nelle varie  sue fasi costanlemenl®



fliđele, fu di r imuovcre gli ostacoli al conseguimento di quel volo. Quesli 
ostaeoli si r iassum ono tutti nella dominazione dell’Austria sulle provincie 
lombardo-venete, e nell’influenza, ch’essa, piu o meno apertam ente, aspird 
sempre ad esercitare, ed in efletto esercito ne’vari Stali della Penisola. 
Yenne percio naturale  che la rivoluzione italiana vedesse nell’Austria il 
suo principale nemico, e che contra di essa riunisse tu tt i  i suoi sforzi.

Potevauo i Governi italiani, se anche l’ avessero voluto, disdire quel 
voto della italiana rivoluzione? Le considerazioni piu spontanee e piu 
gravi conducono alia persuasione, che noi potevano; e meno allora che in 
qualunque altro tempo. Perocche i popoii, i quali avevano appena d a ’ Go
verni otleuute quelle instituzioni liberali, di che era si antico in Italia il 
desiderio e il bisogno, col forte amore della nuova liberta scntivano del 
pari forte la persuasione che liberta vera non e se non ha base nella in- 
dipendenza. E pero se di questa non si fossero mostrati i Governi saldi 
p ropugnatori,  sarebbero i popoli entrati in dubbio della loro sincerita, e 
nelle stesse liberali instituzioni non avrebbero veduto che momeiitanee 
larghezze, le quali potevano di leggieri essere tolte a un mu I are di cir
costanze. Oltreche non avrebbero potuto sottrarsi al timore che i nuovi 
loro ordiui fossero del continuo avversati dall’Austria, sempre nemica in 
Italia alia liberta , perche sempre vi riconobbe il principio d is lruggitore  
della sua dominazione ed influenza. Laonde e chiaro che non polevano i 
Governi italiani porsi alia impresa di metter freno ai loro popoli, se non 
1'acendo divorzio dai popoli stessi, e getlando i loro Slali in lutli gli or- 
rori di una g u erra  civile, alia quale, come di consueto, avrebbero tenuto 
dietro i piu grandi scompigli e la dissoluzione d ’ogni ordine sociale.

Dovevano i Governi italiani opporsi al voto de’ popoli si chiaramente 
manifestato, in ossequio ai presunti diritti dell’Austria? Quesli si fondano 
nel possesso e nei tra tta ii.  Ma, quanto al possesso, e pu r  sempre da cer- 
care onde r ipe ta  1’ origine sua; quanto ai tra t ta t i ,  come siano stati posti, 
e come osservati.

Innanzi tu tto ,  vuolsi riflettere che origini assai diverse ha il possesso 
dell’Austria sui vari territorii  onde si compose il regno Lombardo-Veneto. 
Perocche non e da credere che seriamente voglia l’Auslria riferirsi agli 
antichi diritti che sull’ Ilalia milantavano g l ’ Imperatori di Germania: di- 
ritli che, ove pure si vogliano storicainente ammettere, sono slati intera- 
nienle d islru tli  da quei falti stessi e da quelle stesse stipulazioni, a cui 
l’Auslria piii saldamente si appoggia  per sostenere le sue prelese. R ipro- 
durre i titoli di possesso dell’Austria per quelle provincie, che in addic- 
tro costiluivano i ducali di Milano e di Mantova, sarebbe un rim ettere  in 
campo la disputa sulla leg'ittima reversibilita de’ feudi dell’ impero; sareb- 
be un r iporta rs i  ai principii di una giurisprudenza del tutto spenta , per 
decidere di una quistione viva e presente. Che se parlasi di quelle p ro
vincie, le quali formavano gli Stati di te rraferm a della repubbliea veneta, 
il possesso dell’Anstria emerge non fondato in a ltro che in uno di que’gran- 
di arbitrii ,  r ip rovati  sempre dalla coscienza universale siccome ripugnanti  
a tulle le norme della giustizia e dell’equita, in forza del quale avvenne 
che due grandi polcnze, facendone scomparire una piccola, s’acconciassero 
iu una queslione di coinpensi lerritoriali. Ben sa il Governo Sardo quali
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argomenti si accampino quando o si vuol pretendere che conserves! intalfj 
Ja eredita del passato, o si vogliono rendere legitlimi tu tti  gli arbitru 
della fo rza ;  ma egli si vergognerebbe di farsi a ribntterli di questi giorni 
nel cospetto dell’ E u ro p a ,  la quale ha gia riconosciuto od e sulla via di 
riconoscere la necessita di r icostru ire  su nuove basi il d iritto  pubblico 
universale. Profondamente persuaso che dnll’obbedire a questa necessita 
dipende la conservazione dell’ordine civile, esso non indietreggia, non in* 
d ie treggera  mai innanzi alle conseguenze dei principii che ha franca- 
mente a d o t ta t i ;  e, pronto  a dil'euderli con tu t te  le sue f o r z e ,  non si ri- 
lnane dal dichiararli con piena lealta.

E pero il Governo Sardo , come crede che i Governi italiani 11011 
dovessero punto riconoscere nell’ Austria il d iri t to  di possesso, cosi crede 
del pari  che non dovessero ritenerla p iu  fondata nelle sue pretensioni sul 
terreno dei trattati . Non occorre i vecclii t ra t ta t i  r ie o rd a re ,  perche essi 
perdettero  ogni valore in virtu delle stipulazioni successive che li altera- 
rono p ro fondam ente :  e, quanto ai t ra tta ti  del 4 8 1 5 ,  a cui l’Austria sin- 
golarmente si riferisce, e nolo al mondo che l’ltalia fu costretta  a subirli, 
e che l ’Austria, non meno in Italia che allrove, si scosto interamente dallo 
spirito di essi negl’ interessi della sua politica d ’assorbimeuto delle varie 
nazionalita sparse ne’ suoi Stati. E come non viene spontaneo il pensiero 
che P Austria non puo essere ammessa a p ro d u rre  in Italia i trattati  del 
4815 dopo che gli ha lacerati con quella violenta occupazione di Cracovia 
contro la quale risuonano ancora le proteste di tutta E u ro p a?  Oltre che, 
se ponno i trattati  com porre  le questioni pendenti fra p o p o l i , d isp o m  
dell’ essere stesso dei popoli non p o n n o ,  cosi come non possono cancel- 
lare la s to r ia ,  abolire una l in g u a ,  determ inare  chc un fatto passeggiero 
creato dalla forza preva lga  in perpe tuo  sulle leggi poste dalla natura e 
dalla Provvidenza. Anche I’ Italia deve esistere da se, non nella geografia 
solo e nella s ta tis t ica ,  ma nel consorzio delle nazioni civili; quest’era da 
lunghi secoli il voto di tu tte  le genii della Penisola : questa la manife- 
stazione piu costante del pensiero e del sentimento italiano nelle scienze, 
nelle J e t te re , nelle a r t i :  questo l ’ intento a cui ne’ vari tempi avevano 
miralo i disegni di alcuni italiani G o v ern i , le meditaziooi degl’ ingegni 
piu elevati, le speranze di una tu rb a  innumerevole di m artir i  della liber
ta. Questo voto, ques la  jnanifestazione, questo intento erano da un anno 
il grido  unanime di tu lle  le popolazioni i ta l ia n e :  grklo , che diventa\» 
ogni di piii forte e minaccioso all’ annuncio di tutte  le violenze a che 
1’ Austria t rascorreva per comprimere le provincie soggette al suo donu- 
nio : g r ido  che si m uto  in una chiam ata a lP a n n i  universale, irrefragabile, 
alio scoppio della rivoluzione lo iubardo-veneta. D ovevano, polevano op- 
porsi i Governi italiani a cotanta esplosione della volonta nazionale?

II Governo Sardo non r ige tta  la responsabilita  dell’ aver  cominciata 
la g u e rra  dell’indipendenza italiana ; anzi c rede doversene onorare , non 
gia perche abbia avuto 1’ ardire di gettarsi a una im presa  cosi rischic- 
vole , ma perche seppe secondare il voto dei popoli e far salve eosi Jc 
piii sante ragioni de ll’ ordine sociale e dell’uinanita . Tutli i Governi dell* 
penisola furono allora concordi con esso : tu tli  mandarono il loro contio* 
gente alia gu e rra :  tutli fecero cosi manifesto, che il voto della indipc'1'  
denza d ’lla l ia  era voto di tu lt’ i  popoli i ta liani.
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Quali sciagurate complicazioni abbiano operate cbe il Governo Sardo 
rimanesse solo nella lolla , non e della sua dignita lo specificarlo. Egli 
non vorrebbe proferire parola cbe potesse suonare a mar a ai principi teste 
suoi alleati nella causa com une, e forse nou d ’altro imputabili che d ’avcr 
condisceso a sinistri consigli ed a cieche paure. Ma pe r  la propria  li- 
gittima difesa non puo trattenersi dal dichiarare, che della mala riuscila 
della gue rra  e delle recenti mutazioni dell’Italia centrale e d a  richiam arne 
precipuo conto a quei G overn i , i quali contraddissero alia espressa  vo- 
lonta de’ popoli per 1’indipendenza nazionale. Si parlo di ambiziosi p ro
positi della Sardegna : ma come se ne pole accoglierc il sospello , ve- 
dendo che nelle provincie Lombardo-Venele e nei Ducati , in gran parte 
occupati dal suo esercito vittorioso , s ’ astenne da qunlsivoglia esercizio 
di potere, finche quelle popolazioni non ebhero cbiarito coll’unanime loro 
suffragio, che quanto erano state concordi nel conquistare l’indipendeuza, 
a ltrettanto lo erano nel volerla consolidare coll’ unirsi ai popoli sardi ? 
Si accuso la rivoluzione italiana di voler tutto mellere in queslione , di 
sovvertir tu lto  : ma il falto prova che la p roruppero  le commozioni piu 
g r a v i , dove i Governi disconfessarono la guerra della indipendenza ; il 
falto prova che anco i piu larghi concepimenti degli amatori piu caldi 
di liberta in Italia erano e sono inspirati dal proposilo di rivolgere tulle 
le forze della nazione a combattere la guerra nazionale.

II Governo Sardo, entrato il primo in questa guerra ,  non consul- 
tando chc il d iritto  e il voto della nazione , contrasse piu strello il do
vere di proseguirla , dappoiche la fusione delle provincie Lombardo-Venelc 
e dei Ducati cogli Stati Sardi , voluta con tanta concordia dalle popola
zioni, gli ebbe imposla la difesa e 1a liberazione dei territorii  iu cui si 
conibatteva. Secondato da sforzi m agnanim i, da piu magnaniini sacrifizi, 
non si r itrasse dalla impress, quando, dopo i primi gloriosi success!, fu 
lascialo solo sovra un campo di battaglia , nel quale niolte non generose 
passioni avevano sparso assai sementi d ’italiana discordia. Ma vennero i 
giorni della sventura : la Sardegna, tradila dalla f'ortuna, dovetle piegare 
a l l ' i r a  de’ c a s i : fra i due esercili fu conchiuso 1’ armistizio.

Immantinente pero le forli, le unanimi proteste, cbe sorsero da tutte 
parti contro 1’ armistizio e le sue conseguenze , dovctlero convincere il 
Governo Sardo, che ne per toccate, ne per minacciate sciagure polea vc- 
*>ir meno ne’ popoli italiani l ’ardore della nazionale indipendenza , finche 
non fossero tentate le ultime prove. Altri aveva fiducia che dalla osser- 
'an za  di quella militare convenzione potesse essere agevolato uno scio- 
glimento onorevole della quistione italiana : ma presto il Governo Sardo 
s’ accorse, che tale speranza era vana a fronte delle pretensioni dell’Au- 
5tpia, del suo modo d ’ iuterprctare e di eseguire quella stipulazione , e 
delle continue lentezze ed ambagi fra cui tolse ad inviluppare i suoi 
disegni.

In effetto : appena la Francia, a cui il Governo Sardo aveva doman- 
dato quei soccorsi ch ’ erano slali da lei promessi a quanti popoli voles- 
Se*‘o riconquistare  la loro nazionalila, gli ebbe p roposta  in luogo di essi 

sua e la mediazione dell’lnghilterra , ed appena egli 1’ ebbe accettata
111 osscquio a quelle grandi P o len ze , e pe r  amore alla pacc generale di
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E u ro p a ,  l’A u s t r i a  d ava  tosto segno tli non avere alcun se n o  proposito di 
onorevole  c o m p o n im e n to ,  e ili voter solo t r a r  profitto  e dall armistizio e 
d a l la  m e d ia z io n e  p e r  r i lo rn irs i  di forze , e provvedere al riassestamento 
d e l  suo s e o m p a g i n a t o  im pero. Tale e il pensiero che ha predominate iu 
lu t la  la p o l i t ic a  a u s t r i a c a  dal 9  agosto  a quest oggi : tale il motivo di 
tu l te  le c o p e r te  e d  ap e r te  te rg iversaz ion i,  con cui da ben sette mesi si 
fa giuoco d e l la  b u o n a  fede della S a rdegna  e dei benevoli ufficii delle Alte 
Potenze m e d ia t r i c i .  _ , ,

L ’ A ustr ia  h a  v io la to  in piu modi le stipulazioni espresse dell armi
stiz io  , e la c o n d i z i o n e  in ternazionale  di quei paesi ch essa non doveu 
occupare  che m i l i t a r m e n t e  e secondo gli ar tieo li  dell armistizio e secondo 
i l  piu ovvio c o n c e t t o  della mediazione. Le violo col Irattenere la meta 
de l  parco d ’ a s s e d i o  d i  Peschiera  col p re tes to  che lc tru p p e  Sarde non 
fossero s g o m b r a t e  d a  V en ez ia ,  ma in realta  col disegno di rendeie a n  
S a rdegna  i m p o s s i b l e  il r ip rendere  la g u e r ra .  Le violo coll osteggiaie e- 
nezia da le r ra  e  d a  m a r e ,  sebbene anche p e r  tjuella maravigliosa ci la 
fosse sancita  la  c e s s a z io n e  delle ostilita . Le violo colla restaurazione po
litica del d uca  d i  M o d en a ,  con tu t l i  gli a tl i  governaliv i,  ed aventi segui o 
d i  u lte rio ri  e tT e ll i  ,  ch e  bandi nelle Prov incie Lombardo-Venete e nei Un
ca ti. be violo c o l l e  strabocchevo li  tasse di g u e r r a ,  imposte a categoile 
d i  em igrati c o i n p i l a t e  dall 'odio  e dall’ i ra ,  e coll iutimazione ag lienugia i 
tu l l i  di r i e o n d u r s i  e n t r o  un brevissimo term ine  a ’ loro domicilu, so o 
pena  di tale u n  s e q u e s t r o  di ogni loro sostanza , equjvalente a con isca. 
Le  violo coll’e d i t l o  d e l  5 gennaio  di q u e s t’anno , nel quale un comniis- 
sario  im periale  » n g iu n g c v a  che fossero nom inati  ed inviati a Vienna m i 
vidui a d e p u ta t i  d e l l e  Provincie Lom bardo-Venete  p e r  attendere i nor i 
iiamento p o l i t ic o  d e l l e  provincie stesse. Le violo con tu tte  que c egg 
n rb i t r a r ie ,  con  t u t t e  quelle  mene fraudolente  merce le quali intese a 
lo r ire  l ’a s se r to ,  e h e  s ia  spenta  del tu t to  la rivoluzione nelle Pr ° ' “icl ‘ 
essa  occupate, e  r i s o r l o  il desiderio e 1’ am ore degli ordini anticin. 
golarm ente  le v i o l o ,  e d  infranse nel tem po stesso i principii eterm . 
j-ilto che r e g o l a n o  q u a lu n q u e  civile consorzio , c conculco le sante i 0 
tlella um anita ,  c o n s e n t e n d o  al suo Maresciallo c a ’ Luogotenenti i j
che  nelle t e r r e  d a  i o r o  militarmente o c c u p a t e  trascorressero  al piu «
esercizio della  f o r z a ,  a lia  piu violenta rap in a ,  a ll’insolenza la piu P 
cante . L ’ E u r o p a  i n t e r a  ha raccoito  con r ib rczzo  i particolari i . cje 
c ccessi o t o l l e r a l i  o  eo m m e ss i  dalle au to r i ta  militari austr iache nelle Pr si 
i ta l ia n e :  e 1 E u r o p a  s i  dom anda come possano coinmeltersi 0 0 .jcC(]j 
ji i  questa luce d i  t e m p i  da un Governo civile, da  u n  Governo cne 
^ssers i  so llevato  all’ a l te z z a  degli šp ir i t i  e dei s e n t i m e n t i  di ques o

II G overno S a r d o  t ro p p o  r ispe tta  se medesimo, e il pop0 ® 
t ,itela le sorli ,  p e r  llScir di qHCu a in isura d ie  altissime convcnien ^  
,tiandano q u a n d o  s i  l i e n  digcorso d ’ un Governo anche nemico. m  
,-»t» " 0I> s a p r e b b e  Co,ne q u a | ilicare cc r ti a tl i  p iu recenli del u  
A ,is tnaco  nei p a e s i  d a  | ui m ilitarm ente  occupati.  Se non che, qu«‘ ^  
^  d a  spe ra ie  c e  s ’ im p o n g a  un cotal Governo ne’ paesi che 00 , sUa 
j j ta rm en tc ,  q u a n d o  s > a iu te rr i lo r i i  p o s li fuori d ’ogni presuu
^ jo r isd iz ione ,  i ^ ^ ‘• p e r a r  come lece u llim am ente  a F e r r a r a .
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E inlaid0  chc si fa Iccito cotanle cnormita, in tanlo  che \ a  emun- 
gcndo p e r  »>odo le provincie ocaupale da p repararnc  Ja piu nssolula ro- 
\ i ua  ccoiioniica, inta'oto che vi gctta pur le seinenli delia dcpravazionc 
morale, conseguenza della miseria e della cessazione d ’ ogni civile con- 
suetudine, io ta uto 1 Austria luetic in campo ogni g iorno  nuovi pretesti 
per diirerire l aprinietito delle conferenze di Brusselles, ove non ha per 
anco majiJato uu *Uo rappresentante  ad unirsi coi p lenipotenziarii di 
Francia, d’lugh i l lc r ra  e di Sardegna., che gia da tanto tempo ve l’aspet-  
tano. Co|esl<> e  atlo si poco dicevole alla dignita stessa delle Polenze 
mediatiicij c d  alia sincerita dei buoni ollieii da esse posti nell’ interesse 
della pace e u ro p c a ,  di clie 1’Austria certo mai potrebbe scusarsi addu- 
cendo il suo g r a n  i'ispetto pei tra tta ti  del 1815, sui quali  pero nel g iu -  
gno dello  seo rso  anno si m ostrava disposta a transigere , quando offriva 
al Governo p rovvisorio  della Lombardia 1’ indipendenza assolula di quel
la contrada e l a  separazione dall’ Inipcro. Dopo cio non si puo in verita  
preveder«  (in d o v e  l’Austria voglia spingere il suo dispregio di tulle le 
convenie»i?,e c h e  lcgano i Governi civili, e di necessita bisogna riuscire 
a q u es ta  coflchiusione : che l ’Austria nella benevola interposizione delle 
Polenze inediatrici allro non ha veduto se non un espediente per  a g g ra -  
vare la Sardegna di pesi incoinporlabili, p e r  ridurre alla rovina estrema 
le P roviricje occupa te ,  per trascinarne le generose popolazioni a dispera- 
li consign  e p e r  geltare ed  alimentare germi di discordia in tu tla  la 
Pcnisola.

In tale s t a t o  di cose il Governo Sardo ha dovuto entrare  in una scria  
considerazione dell*1 p rop r ia  condizione di dirilto e di latio, de’ suoi 
rapporti Co||c polenze mediatrici, della condizione generale d’ Ilalia, per 
dcliberai~sj ad u n  partito degno  deironor suo , e conforme a’ suoi liloli 
piu l e g i t t y .

D a l l ’uu c a n t o  egli ha posto il dirilto e il dovere che tiene di p ro v 
vedere a  tutti q u e i  popoli, che si sono congiuuti coi popoli degli antiehi 
Stati Sai'di c o l p  uuaiiime lo ro  voto per 1’indipendenza nazionale ; dall’al- 
tro c a n to  |ia p o s t i  tutti i m artir i i  durati dal 9 agosto a quest’epoca 
dalle popola*ioni delle Proviucie Lombarde-Venete e dei Ducali, e g l ’ in- 
nunierevcjli sacrificii  Sostenuti dall« Stalo intero in questo stesso periodo 
che g rav  o i| p a e s e  dei m agg io ri  pesi della guerra, senza dargliene le 
speranze 0 j van tagg i .  Singolarinente si preoccupo delle tante mauifesta- 
z*oni del 1(1 v o lo n ta  nazionale, concordi uel domandar che il paese esca 
alla pcrfliic(li cos i  funesta incertezza, e provvegga alia propria  salvezza 
e d ign ita  ; co n c o rd i  nel vo le r  inantenuta 1’ uuione coi popoli lom bardo- 
'ene ti  e dei D u c a l i .  Si preoccupo della maravigliosa fermezza di quelle 
popolazioni unan im i nelle loro proteste e  in mezzo ai patimenti che 
durano i» ?nJ b a l i a  del nemico, e in mezzo alle vicissituđini travagliose 
di u n ’ er*)j„l.az i o u e di cui rado si vide una p iu  num erosa, e che 6 
g 'a  per s ^ e d e s i m a  la p iu  parlante delle p ro te s te ; unaniuii ed immo- 
b>li nei l „ ro n a z i o n a l i  propositi  a fronte cosi delle ire, come delle lusin- 
ghe aust» j,c|,e. £  riconobbe che 1’ indugiare  piu oltre una risoluzione 
decisa a v ^ ^ c  e s a urile senza  pro le forze del paese, e forse in tan ta  
c°ncil;iziO|1(, j i  s dcgiio učile te rre  occupate dal uemico, iu tanto bollore
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di špiriti  ni lulto lo Stalo, avrebbe po ta to  p ro đ u rrc  qualche moto subi- 
laaeOj feeondo di conseguenze ia ta li a ll’uinanila  ed alla pubblica cjuiete 
di questo Regno e di tu tta  Italia.

Si volse iu appresso a considerare chc i r iguard i  verso le Alte Po- 
teuze mediatrici non potevano iinpegnare tanto la Sardegua da recarla 
a l  saerilizio del proprio  onore e della p rop ria  sa lu te ;  e si persuase, che 
la sapienza di que’ Governi, e la generosita  di quelle nazioni avrebbero 
ricouosciuto che 1’opera  amica della loro iuterposizione la risguardava 
pu r  sempre siccome uu benelicio, sebbene uscita  m o ta  di efl'etlo, senza 
che punto siane scemalo ne il inerito dalla p a r te  loro , ne la gratiludine 
dalla sua. Penso che, nou avendo mai l’Austria accettala  della mediazio
ne veruua base, ed anzi avendo ite ra tam ente  d ieh iara to  in atti pubblici 
e solenni di non voler punto prescindere dai t ra ltn ti  del 1815, ne ccde- 
re alcuna parte  de’ te rr i lo rii  posseduti in forza di essi, il concetto stesso 
della mediazione riusciva iiiteramente illusorio. Penso inoltre che, se Fran
cia ed  Inghilterra  avevano com porta to  che l’Austria tenesse si poco ri
guardo  della loro mediazione, non potevano chiam arsi oflese della Sar
degna se pigliava il parti to  di to rn a re  nello sta to  in cui era prima che 
esse iuterponessero i loro officii, nei quali ella m ostro  sempre una si lea- 
le fiducia. Penso da ultimo, che F ranc ia  ed Inghilterra  e tutte  le nazioni 
civili non avrebbero potulo  non ravvisare  quan to  ci sia di nobile e di 
generoso uel p roposilo  di un Governo e di uu popolo, che per rivendi- 
care  1 indipendenza nazionale, per  l iberare dalla piu erudele delle op- 
pressioni una parte  d e ’ loro fratelli, si deliherano a correre  i risciii estre- 
mi a petto d ‘ uno dei piu potenli S tati del mondo.

l inalmente, ge tta to  uno sg u a rd o  sullo s ta to  della Penisola, raccolse
di priaio tra t to ,  chc il volo nazionale della indipendenza dura costante
per  tulio : che quante vi fervono geuerose passioni sono da esso inspi-
vate ; che quanli  vi si agitauo m alvagi ed ignobili istinti se ne giovano
per  vestirsi di speciose ap p a re n z e ;  e che dall’ adempimento di questo
voto , siccome vi ponno essere sussidiale tu tte  le forze benefiche, cosi 'i
possono le malefiche essere gag liardam enle  com battu te .  Si couvinse iool-
Ire che a raccogliere iu uno gli šp ir i t i  divisi della nazione, unico riuui-
ue (jaesto espediente di slimolarla  con 1’esempio a  ricousecrarsi a quella
grande ioipresa nazionale, a cui nel m arzo e nell’aprile  del passato aiuio
corse con tanto vigor di entusiasmo. E, pondera te  tu tte  le eventuality
posle ad esame le cause remote e prossime degli ultimi avveniinenti, si
lidusse  a questa persuasione, cbe l ’uscire dal presente stalo non e uie'j
necessario per l ’Alta Italia, clie p e r  l ’ in tiera  Penisola, in cui a ltr im pu
sarebbero poste a gravissimo ciinento le piu essenziali ragioni delloi ' llC 
politico e soeiale.

In Cit[)o a tutte  queste considerazioni vide il Governo Sardo chc ? 
i mianeva un solo parti to  da p rendere :  vide cbe  non gli r e s ta va da I’1 e“ 
dere d ie  il partito  della g u e r ra ;  e lo prese. , e

Dopo le tante e cosi flagranti violazioni dell’ armistizio coniine^ 
dall Austria, la Sardegna, i cui poteri costituiti ne lo riconobbero, 
ratilicarono, era  certamente in d ir i l to  di tenersi esonera ta  dal deuun« 
o ,  ma pui di queslo d irillo  si voile diineulicare, p e r  m ostra r  s>110
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P ultimo in d ie  rispctlo  abbia una convenzione anche im posla , e quelle 
norme e consuetudini, che la couvenienza e la generosita hanno reso 
inviolabili fra le genii ch il i .

11 giorno dodici de l  corrente m arzo il Governo Sardo ha dcnunciato 
all’Austria la cessazione d d l ’armistizio.

W  Europa  g iud ichera  fra il Governo Sardo e l ’Austria. Essa d ira  se 
da uu canto si poteva spingere piu oltre il rispetto  di una convenzione 
subita, la longanimila, la pazienza, da ll’altro la infrazione dei patti ,  la 
violenza, 1’ insulto ; e nella lotta, d ie  sia per ricomiuciare, non vorra  
certo negar le sue  si in pa tie a quella parte, che coniliallera per  g l’ im- 
preserittibili d iritti  dei popoli, per le saute ragioni deH’umanita.

11 Governo Sardo le invoca da tutte le nazioni civili: le invoca da 
quelle Aite Potenze, che gli furono g ia  liberali de’ loro benevoli officii : 
le invoca da tu t te  quelle geiiti, che, in antico o di recente, combaltero- 
uo o combattouo per la  loro indipendenza, e sanno quanto amaro sia 
non possederla, quanto arduo conq u is ta r la : le invoca dalla Germania 
stessa, a cui le relazioni di liugua, di viciuanza, di consuetudini coll’au- 
slriaco, non devono far  dimenticare quanto sia slato e possa essere 
ostilo al r icomponimento della sua io rte  nazionalita : lo invoca con pin 
calore e liducia dai popoli di questa Penisola, che tutli, in dispelto delle 
colpe e degli errori  di tanli secoli, sono pur sempre congiunti dalle rc- 
liuniscenze, dag l’ inlendiinenti, dalle speranze e dal cuore.

Cosi la gue rra  dell* indipendenza nazionale si riapre. Se gli auspicii 
non nc possono essere lanto lieli quanto  nello scorso amio^ la causa ne 
ć pur sem pre la slessa; santa come il diritlo, d ie  hanno i popoli tutli, 
arbitri del suolo, in etii Dio gli ha p o s t i ; g rande come il nome e le 
memorie d ’ ltalia. E ce r to  i voti d ’l ta l ia  ci seguiranno su quei campi, 
dove quest’ esercito subalpiuo col magnanimo suo Re, cogli animosi di 
lui ligli, diede cosi splendide prove di valore, d intrepidezza, di pazien
za; dove i nostr i  fratelli della Lombardia, della Venezia, dei Ducati han- 
110 sofferto per selle mesi gli o l tragg i piu acerbi, le pin crudeli torture. 
Confidiamo aduncpie di vendicare i dolori della p a t r ia ;  di aflrancare col-
I armi noslre  quanta p a r te  ne e in balia dello s tran ie ro ;  di l ibeiaie  dalla 
lunga p ressu ra  P e r o i c a  V e n e z ia ;  di assieurare la indipendenza italiana.

Jgo s t in o  Chiodo, Presidente del Consiglio e ministro di g u e r ra  e marina.
Domenico De Ferrari,  ministro degli affari esteri.
Urbano J iu t ta zz i ,  ministro degl interni.
Fincenzo  Ricci  m inis tro  delle finanze. . . .
Hiccurdo Sineo  guardasigilli , ministro di g raz ia  e giustizia.
(Jurlo Cadorna  m inistro  della pubblica istruzione.
Sebastiano Tecchio, ministro de’ lavori pubblici.
Domenico  m inistro  d ’agricollura e commercio.
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ad uu liuguaggio , de lurpato  nou pure  dalla menzogna e dalla insolente 
ia ttanza , ma da o ltraggiose  personalita  verso un sovrano di cui il suo 
padrone e la casa d ’ Austr ia non r iuegarouo  ancora la parentela. D’ 01- 
d inario 1’ insulto e 1’ arm a di coloro cui uinncano le buonc ra g io n i ,  e 
ta lvolta  gli astuti, colla spavalderia e colla ia t t a n z a , mascherano la de- 
bolezza e F apprensione.

MANIFESTO ALLE TRUPPE DA ME COMANDATE.

Nel momento in cui debbo u n ’ a ltra  volta t ra r re  la spada per di- 
fendere i diritti  dell’ Imperatore mio signore, e per mantenere l’ integrita 
della m o n a rc h ia , vado debitore alia mia valorosa arm ata  cd alia saiitita 
della causa cbe difendo, di ge tta re  uno sguardo  sul procedere del mio 
av v e rsa r io ,  nonche sul mio. Grande e il potere di una giusta causa; in 
essa confido, e lascio senza timore decidere ai conlemporanei cd ai po- 
s te ri  da qual parte  sia la r a g io n e ,  se nel campo dell’ Im peratore  od in 
quello del re sardo.

11 possesso deir i ta l ia  fu 1’ esca a cui fu preso. Mentre le sue note diplo- 
maticbe contenevauo le piu amichevoli ipocrile espressioni di buon viciuo, le 
colonne della sua arm ata  varcavano il Ticino e marciavano in Lombardia.

Dimentico dei vincoli di parentela  che legano la sua casa alla casa 
imperiale, obliando quanto  spesso la casa di Savoia dovelle a ll’ Austria 
la conservazione della sua corona , calpestando la santita di tutti i trat- 
ta ti ,  ed ogni legge sprezzando che i p o p o l i , dacche uscirono dalla bar- 
bar ie ,  sempre rispettarono , i r ruppe  col suo esercito nel nostro territorio, 
pa r i  al ladro  cbe coglie F occasione dell’ assenza del padrone per coin- 
piere con sicurezza il suo l'urto.

E no ta  1’ origine di questa guerra .  Proletta  da vari Governi italia
ni, s ’era formata un’ associazione il cui scopo palese era  l’unita d ’ltalia, 
ed il mezzo onde conseguirla , la caduta della dominazione au s t r ia c a ; iu>- 
perocche senza la cacciata dell’ Austria dalle piamire della Lombardia 
divenisse impossibile 1’ avveramento di quel progelto . Chi conosce 1’ Ita
lia ,  la sua s toria , 1’ origine dei suoi Slati e delle sue costituzioni, i suoi 
popoli e il loro cara t te re ,  po ln i convincersi cbe i capi stessi di quel nio- 
vimento , di cui que’ Governi erano traslullo  , non potevano credere al 
conseguimenlo di uua unita italiana, ma chc loro primo pensiero era la 
roviua di ogni Governo legale , e dell’ austriaco iu particolare  , per far 
forse nascere piii ta rd i  dal sangue e dalle rovine una repubbliea rossa. 
A Carl’ Alberto fu assegnata  la p rim a parte  in questa farsa po lit ica ; la'  
cevasi assegnamento sulla sua a rm ata ,  sulle sue velleila gucrresehe, U°n 
che sui mezzi che poteva accordare al ineditato movimenlo.

II concentramento delle mie forze nel centro dei miei mezzi inilitaii> 
voluto dalla sollevazione generalmente scoppiala , fu da Carl’ Alberto 11 
guarda to  come una fuga, come un abbandono della Lombardia. Fu gran 
de e r r o r e ; io disponeva ancora di inezzi bastanli da far pentir JVlila*10 
della sua ribellione : nia non ne feci u s o ; io sapewi che lo sciogliu11'11 c’ 
della questione non consisteva nella distruzione di una citta che vo lt ' 0 
conservare al mio Im peratore  e signore.
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Carl’ Alberto atiraverso come in trionfo la Lombardia senza incon- 
trare alcuna resistenza, tenendosi gia per padrone di quella , perche co- 
nosceva la differenza che havvi t ra  l’occupare ed il mantenere un paese.

Al Mincio sollanto incontro egli 1’ a rm ata  imperiale, e qui ebbe an
che line la sua corsa trionfale. Battuto, ripasso la Lom bardia , fuggendo 
piu velocemente di quando 1’ attraversava senz’ aver davanti a se alcun 
nemico.

Ancora una volta tento egli,, dinanzi a Milano, di resistere alia vit- 
toriosa mia a r m a ta ;  strelto  nella citta, era in mio potere di costringerlo 
a render le armi. La  mia arm ata  era padrona delle sue comuuicazioni , 
e due giorni avrebbero bastato a rendergli impossibile la fuga da quel
la citta.

Gli avanzi dell’ armata nemica erano in disorganizzazione : io pote- 
vo s tar sicuro di non incontrare sulla mia marcia alcun imponcnte osta- 
colo, e tu ttavia  accordai al mio avversario un armistizio. Lasciai chc tu t
ti coloro i quali s’ erano com prom essi, chc volevano togliersi al nostro 
dominio, s ’ allontanassero , e Milano non faceva certamente conto di es- 
scre da me tra l ta la  qual fu con tanta indulgenza. Ma usando tal mode- 
razione, credetti  operare  nello spirito del governo del mio Imperatore e 
sovrano.

Io sapeva che T Austria voleva sostenere il suo buon dritto , respin- 
gere un attacco sleale senza esem p io , ma non volea far conquiste , ne 
dar motivo ad una guerra  generale in Europa. E percio ordinai che le 
vittoriose mie truppe s ’ arrestassero alle sponde del Ticino.

Non si tosto Carl’ Alberto si riebbe dal primo spavento delle sue 
sconfitte, ed in certo modo ebbe nuovamente raecolte ed ordinate le sue 
truppe, si torno da capo coll’ antico giuoco degl’ intrighi.

Sotto i piu fulili ed indegni pretesti non lu eseguita l ’ evacuazione 
di Venezia, e non si die compimento all’ articolo IV dell’ armistizio. Mi 
vidi obbligato e costretto ad usar di rappresaglia , a tra ttenere  cioe il 
parco d’ artig lieria  di assedio che trovavasi in Peschiera, fino a che Ve
nezia fosse sgom brata  dalle truppe piemontesi, e la flotta avesse abban
donato il m ar  Adriatico. Alla perline la flotta lascid bensi le acque di 
Venezia, non pero per ri to rnare , giusta 1’ articolo IV dell’ armistizio, ne
gli Stati Sardi, ma per rccarsi ad Ancona, donde prosegui ad appoggia-  
re la sollevala Venezia.

Carl’ Alberto consideravasi ancor sempre siccome legittimo padrone 
della Lom bard ia ;  di fuggiaschi lombardi formo egli una consulta gover- 
nativa, che emano decreti quasi foss’clla il Governo legittimo del paese.
I piu sozzi e bugiardi bulleltini erano štampati al qua rt ie r  generale del 
re , e con ogni mezzo dilTusi nella Lombardia a line di mantenere nel 
Popolo I’ acciecamento e 1’ agitazione.

Uomini scellerati, agenti di provincie sollevale dell’ impero, vennero 
trattati dal re e dalle sue Camere quali inviati di potenza arnica. Costo-
10 p ropagarono i piii menzogneri ed incendiarii eccitamenti alia diserzio- 
lle fra le mie t r u p p e ; diserlori ed arruolatori  illecili rappresentavano 
quindi una parte  importante al quartier  generale del re.

Se avessi presentito che la dignita reale doveva in CarFAlberto ca- 
t .  VI. 30
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dere  in tanto avvilimeuto, non gli avrei mai r isparm ialo  F onta di farlo 
prig ion iero  in Milano ; per rispelto  ad un principio che in faccia alle 
tendenze anlim onarchiche del tem po credevo di dover p ro teggere  anche 
nel mio nemico, non avrei dimenticato che fra la dignita e ia persona 
esiste ancora  una g ran  distanza.

Gli avvenimeuti politici furono cagione che 1’ armistizio si traesse 
p iu  in lungo di quello si prevedeva al momento della sua conclusioue. 
Queslo tem po fu dal Piemonte utilizzato a fare incessanti apparecchi di 
gue rra .  Fu  un inganno, una frase c nulla piu, allorche il re domandava 
un arm istiz io , pretestando inteuzioni di pace.

Egli non aveva peranco obliato la perd ita  della corona ferrea che 
g ia  credeva di tener s tre t ta  in p u gno ,  non im parato  a sopportare  il pcn- 
siero di vedersi cosi rapidam ente  precipita to  dal sognato građo  di grau 
capitano.

Gli uomini m oderati,  di provati  sentimenti patrii ed affezionati alla 
dinastia, furono allontanali dal gab iu e t to ;  al loro posto successero i piu 
esaltati  repubblieani, fantastici di nessuna abilita  pratica e Milanesi in- 
tr igan ti ,  i quali spinsero il Re, meritevole di compassioue, ai passi piu 
cstremi e roviuosi, talehe ora, t rascinato  dall’ ambizione e dall’ accieca- 
mento, a rr iscb ia  la p rosperity  delle sue provincie ereditarie , 1’ esistenza 
della sua p rop r ia  dinastia.

La Gasa di Savoia, con una politica tu t t ’ a ltro  cbe onesta, ha spesso 
colto il momento di grav i lotte di cui 1’Austria era occupata, come av- 
venne nella guerra  di successione austriaca, pe r  t ra rre  a se frazioni della 
Lom bardia . Ma al possesso di tu tto  il regno fu primo Garl’Alberto, che 
oso pretendere. E su quali diritti appoggio  egii le sue pretension!? Su 
nessuno. L ’ Austria possiede iu Lom bard ia  in forza di quegli stessi trat- 
ta ti  a cui la casa di Savoia va debitrice del titolo e del possesso del- 
F isola di Sardegna. F o rse  sul d ir i t to  di conquista? Garl’ Alberto non ha 
mai conquistata  la L o m b a rd ia ; egli ha collo un istante che il paese era 
sguernito  di truppe  per  irrom pere  slealmenle in esso, ma ne fu vergo- 
gnosamente scacciato. Forse  adunque sul d ir i t to  della l ibera  elezione del 
popolo, della cosi delta  fusione? Godesta fusione altro nou e che una 
ribellione, un atto esto rto  illegalmente e violentemente ad un partito, un 
atto di cui t re  quar t i  della popolazione anche adesso non hanno alcuna 
cognizioue, alcuna idea. Carl’ Alberto non ha m a i  goduto l e  simpatie della 
Lom bardia , ne al p resente  le gode. Lo confessano gli stessi suoi geue'  
rali. Si faceva assegnamento sulla sua arm ata ,  sul suo a iu to ,  e si lusin- 
gava percio la sua vanita , la sua am b iz io n e : allorche 1’ arm ata  fu bflttu- 
ta ,  le simpatie degenerarono iu odio e nelle piu iudegne villanie. Cl» 
vuol conoscere 1’ am or dei L om bard i  per Carl’ Alberto, visili il paL,z °̂ 
Greppi in Milano, e trovera  le traceie di quell” amore nella soflitta de* * 
camera dov’ era Garl’ Alberto, tra fo ra ta  dalle pa l ie ; legga la sua vcrg® 
gnosa fuga di notle buia dalla capitale de’ suoi fedeli alleati lofflba1 h 
e domandi poscia se uu re tanto  disprezzato possa essere un re p e r « 0 
zione del popolo?

Giammai re iu t ra t ta to  si indegnamenle qual fu Carl’ Alberto dai 
lancsi, e come puo mai aver esislito  o puo p e r  l’avveuirc esistcrc 31110
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od attaccamento fra lui cd i Lombardi? Ambe le parti s ’ iugamiauo: uno 
spera di sopraffar 1’ altro, e, quando sia vinto il temuto Austriaco, lacil- 
incnte sb rigars i  dell’ influenza 1’ un dell’ altro.

Carl’ Alberto lavora alla rov ina del suo trono e della sua dinastia, 
quasi fosse il principale agente di Mazzini; egli, un giorno il piu asso- 
luto dei monarchi che mai fosse, crede forse con una politica da trivio 
ralForzar il suo tro n o ?  Onesta e giustizia sono virtu di cui, men ch ’ ogni 
allro, non puo far senza un m o n a rca ; la storia non offre esempio che 
colla slealta e lo spergiuro  si consolidassero i troni, ed anche Carl’Al
berto non assicurera il suo, dopo averlo minato colla bram a di conqui- 
sta e la sm isurata  sua ambizione.

Fidando nella giustizia della noslra causa, nel valore della mia ar- 
mala, vado incontro al nemico; se la nostra moderazione nella vittoria 
non pote indurlo alla pace, decida un’ altra volta la spada; il possesso 
di Torino rendera  forse piii facili le pratiche di pace.

RADETZKY, m . p . 

ABITANTI DI MILANO!

Io par to  alia testa del mio esercito per respingere un novello perlido 
altacco e t ra spo r ta re  il teatro della guerra sul territorio nemico. A tu- 
telare pero la sicurezza dei pacilici abitanli, lascio qui una sulficiente guar-  
nigione, un ben munito e fortificato Castello. Chi ha cuore il bene della 
propria fa mi glia e la conservazione de’ suoi areri unisca alle mie le sue 
cure per mantenere l’ ordine e la tranquillita. Spero che Milano aspettera  
tranquilla l ’ esito di una lotta che non puo essere dubbia. Gia un secondo 
esercito sta pronto  a combaltere per difendere e mantenere i d iritti del- 
1’Imperatore nostro signore e l’ iutegrila della monarehia.

Milanesi! Gia una volta provasle le funeste conseguenze della ri- 
Lellione alia legittima autorita del vostro monarca; non rinnovate una 
seconda volta questo tentalivo. Senza odio e senza vendetta io rien tra i  
»elle m ura della vostra citta che un lungo soggiorno m’ avca reso cara. 
Se non fu iu mio potere di risparmiarvi tutte le gravezze che sono inse- 
parabili dalla gue rra ,  non ho pero tralasciato di far quanto stava in me 
per alleviarvele.

Non porgete  l ’ orecchio alle lusinghiere promesse di un parti to  che 
'* abbandonera u n ’ altra volta per cospirare ail’estcro contro la pace e 
I«1 prosperita  di una patria  per la quale esso non ha mai fatto nulla.

Se poi, contro la mia aspettazione, la rivolta osasse ancora alzare 
ardita il capo, allora il casligo pronto non men che Iremendo g iungera
i colpevoli, perocche io son forte abbastanza per vincere ogni nemico in
terno e vittoriosamente combattere I’ esterno. Percio, vi r ipe to , udite la 
mia voce che vi eso iia , non precipitate la citta vostra nella inevitabile 
•ovina, riunovaudo lolli tentativi che potrebbero non ad altro riuscire che 
a d is truggerne  forse per sempre la prosperita .

Mi e grave dovervi dirigere parole di minaccia, ma vi son costretto 
Per la p ropria  vostra salvezza. Confrontale collo stato presente la Hori-
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dezza in cui era Milano prima della rivoluzione, c non istercte in forse 
della scelta.

Milano, il 17 marzo 1849.

R a d e tzky  feld-maresciallo.

NOTIZIE VARIE.

Radetzky al 45 marzo ha abbandonato Milano, e si pretende che siasi 
d ire llo  verso Cremona, dove ha tra spo rta to  il suo quartier  generale. Prima 
della sua partenza egli ha compiuto un altro ludrocinio  e speriamo che 
sia 1’ ultimo 1 Ha derubato  il tesoro di Monza, tutti i deposili delle facolta 
pup il la r i  e delle mani morte, le pubbliche casse e perfino la corona di 
ferro del Regno, togliendo cosi a qualunque altro principe la speraiua 
di cingersene il capo.

Wimpffen con 5 ,000  uomini ed 800 poliziotti dei piu feroci e ri- 
masto in Castello per contenere questa  popolazione. Egli ha minacciato 
jl bom bardamento ed il sacchoggio , ove la citta si atlentasse di fare il 
p iu  piccolo moto. Ifa distribuito  inoltre in ogni quarliere  un centinaio di 
jucili alle persone piu devote alla causa austriaca, per tu te lare , com’ egli 
si esprim e, Eordine, e la quiete interna.

11 popolo freme e po tra  dilficilmente contenersi fiao all’ arrivo dei 
Piemontesi.

Sembra che tu tte  le disposizioni prese dal Proconsolo tendano a ri- 
concentrare le  sue forze ed a salvarsi le spalle dalla insurrezione Lom- 
barda. Credo che gli Austriaci faranno alto a Cremona per ragranneilare 
le truppe  disperse nelle varie citta, e per potere quindi r i t i ra rs i  nelle for- 
tezze, non essendo probabile  che tentino di dilendere la  linea d e l lJ Adda 
ne tampoco quella dell ' Oglio.

408

11 Maresciallo Radetzky non r isparm ia  la štampa di appelli omai pe
riodici. Oggi abbiamo un suo indirizzo J g l i  ub itan ti  del Regno Lorn- 
burdo-VenelOj per eccitarli a s tar  tranqoilii ,  e mentre accenna, come ad 
a rgom ento  di benemerenza, il buon regime da lui tenuto in L o m b a r d ia ,  

vi controppone un’allusione al disordine deli’Ilalia centrale. I lombardi po- 
trail giudicare , del nostro disordine, dello sperimentato loro buon regiuie- 
Ecco il nuovo Proclama:

ABIT ANTI DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Avea speralo che una pronta pace sarebbe segnita alia mia viltoria, 
ma quello stesso nemico, che gia una volta infrangeva proditoriamente a 
pace, preso da folle delirio minaccia ora di nuovo i conlini della mo|ial 
cliia. Non e la vostra lelicita, non il ben vostro che lo guidi, sibbd1'- 
amhizione di regno, bram a di conquista. Io m ’accingo a sostenere cpies 0 
nuovo attacco, ed a portare  la gue rra  sul te rr i to rio  stesso del neiiuc0> 
l isparm iando  cosi a voi i pericoli, le devastazioni e gli o rro r i  tutti, c lC



sarebbero inevitabili se venisse falio al nemico di t rasportare  ii lenlro 
della guerra  nel vostro bel paese, sulle f'ertili vostre pianure.

Abitanli della Lombardia e della Venezia! Io so cbe liavvi Ira voi tin 
perverso par t i lo  che aspetla ii r iaprimento delle ostilita per suscitare 
nuovi disordini. Diliidate di tali uomini, respingele i loro consig li ; im« 
mensa, indicibile miseria, la rovina per molti anni del paese sarebbero 
la conseguenza di un nuovo tentativo d’insurrezione. Voi vedeste la mia 
moderazioae nella viltoria, non mi costringete a mostrarvi la mia forza. 
Rapida come folgore piombera la punizione su ogni provincia, ogni citta, 
ogni comune, che osasse recar molestia alle spalle della mia arm ata ,  e 
con sollevarsi compromeltere la sicurezza de’mici soldati.

Abitanli della Lombardia e Venezia! 11 voslro Imperatore c lie con 
generoso obblio del passato v'offre le piu liberali istituzioni, che guaren- 
liscouo tu lio  quanlo un popolo possa ragionevolmente des iderare ; non 
respingelele aceiecati da fanatismo; troppo tardi vi pentiieste di aver 
creduli p resta lo  l ’ orecchio alle inorpellate seducenli parole di un’ orda di 
agitatori. Volgele 11110 sguardo sulFlnfelice Roma, sulla sventurata Tosca
na, ed avrete dinanzi a voi l’esempio della condizione, che allendono ad 
apprestarvi i voslii emigrali. Voi poi non avete come quelli a fare con 
due deboli govern i;  voi avrestc a combattere conlro la potenza d ’ uu 
grande impero. —  Riflellete: e voi stessi conoscerete le fuiieste conse- 
guenze di una nuova rivoluzione.

Milano, il 17 marzo 1849‘

RADETZKY, feld-rnaresciallo.

18 Marzo.

IL GOVERN0  P M Y 1 S 0 M 0  1)1 VENEZI A

4G9

Decrela s
E abrogato il decreto 30 aprile 1 8 4 8  N. 4 8 2 8  della 

Hepubblica Yenela, nella parte coil cui deferiva ai Tribunali 
ordinarii criminali i delitti non militari delle persone addetle 
alia miJizia. 

I Tribunali ordinarii consegneranno con rapporto al Di- 
partimento della guerra i processi consumati, od in corso.

II presidente  MANIN.
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18 M arzo.

ALLA DIVISIONE NAVALE VENETA!
ORDINE DEL GIORNO.

Onorato per  la seconda volta dal Governo provvisorio del comando 
della Divisione navale, mi e gratissim o il r iun irm i di bel nuovo con voi,
o fratelli d ’ arm i, per operare  contro il nemico della noslra  indipendenza, 
a sostegno della legittim a e sanla nostra  causa.

Come nel m aggio  dell’ anno scorso, cosi presentemente saremo unili 
ad una sorella marina italiana, colla quale emuleremo per renderci degni 
e meritevoli della Patr ia .

La medesima raccomandazione, che vi feci allora, devo ripeterla  pre
sentemente, essendo questa una delle verita  immulabiii, cbe sussiste in 
tu tt i  i tempi ed in tu tte  le forme politiche di Governo, cioe : fiducia re- 
ciproca e verso i p ro p r i  superiori ,  spirito di ordine, subordinazione; con 
questi indispensabili elementi, necessarii ad ogni a rm ata ,  potrem o felice- 
mente r iuscire  nelle nostre  im prese, cbe m ireranno all’alto scopo di sta
bilire per  sem pre la nos tra  indipendenza.

BUA Generale co n tr ’ Jm in irag lio .

4 8  M arzo.

CHIAMATA AI CROATl CHE SONO IN ITALIA, (*)

Poveri Croati, ingannati e t rad iti!
L ’ Austria ha assassinali tu tti  i suoi popoli, e voi Croati, ch’cssa 

chiamava i diletti suoi ligli, voi siete quelli ora  piu barbaram ente  da lei 
t rad iti .

Dovevate conoscere che lino da quando il vostro amato Bano Jelacich 
fu scacciato bruscam ente  da lu sp ruch , fino d ’ allora Ferdinando avea me- 
d itato per  voi il tradim ento.

II vostro Bano e ora  oppresso dall’ esecrabile W indischgratz suo 
personale nemico.

Si tenta ora di opprim ere  la vostra p a tr ia ,  e farla p iu  schiava.
Gli Slavi hanno conosciuto l’ inganno scellerato. Essi non vogliono 

p iu  servire un ingra to  im peratore ,  un iniquo governo.
AGRAM e posta in istato  di assed io ; l e  vostre te rre  sono d e v as ta te ,  

l e  vostre cose sono abb ruc ia te ;  sono am m azzati i vostri padri ,  i vostn 
fratelli, le vostre spose, i vostri figli.

Tutto e o rro re j  s lrage ,  s lerminio, desolazione.
E perche voi resta te  in Italia? Fugg ite ,  fuggite!
Tutti correte a salvare la p a tr ia !  Croati alia Palria!
Allonlanatevi da queste tremende fortezze arm ate  di mille c an n o n i j  1

O  Questo proclama fu anche štampalo neli’ idioma croato.



quali in un solo atlacco possono su voi scaricare ceutomille palle. Nep- 
pur uno di voi po tra  salvare la vita.

Tulti voi sarete uccisi. Si, come pecore siete conclotli a ll’orribilc 
macello.

Ma noi siamo nemici generosi.
Se anche ci avete oll'esi, noi vi perdoniamo, perche voi foste spinti 

dalla forza brutale dei voslri tiranni.
Venile alla Laguna! Tutti alla Laguna!
Noi vi accetteremo a Venezia.
Noi vi darem o cibo, vestiti, ed ogni assistenza.
La nostra  flotta vi condurra a Fiume. Fiume sta diriinpetto a Vene

zia. In due giorni sarete condotti in seno ai voslri fratelli. Questi vi 
aspettano in loro soccorso.

Le barche sono pronte. Venite, venile a Venezia!
1 piii sacri doveri vi richiainano in p a lr ia ;  doveri di religione, do- 

veri di na tu ra ,  salvezza dei voslri piu cari congiunti.
E perche volele tiitti perire in Italia?
Sc avete a morire, morile con onore.
Alla palria! alia difesa della vostra nazione!
Questo e il vostro sacrosanto dovere.
Tutti venite a Marghera, alla Laguna, a Venezia!
Poi andrete a Fiume, alia Croazia, alla difesa della vostra pa tr ia ,  e 

del Bano Jclacich, anch’esso dall’ Austria tradilo.

GIOVANNI TOPPANI.
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48 M arzo.
AI MARTI RI DEL 18 MARZO 1848 .

Voi riposate in seno di Dio,
e lieati contemplate il trionfo della Patria.

A voi benedctti estinti fratelli, che il Trono di Dio circondale Ire- 
giati del la corona immortale del marlirio, a Voi illustri salvalori della 
patria in questo giorno memorabile, in cui compiesi il primo anniversa- 
i'io delle voslre gesta luminose, la redenta Venezia a Voi innalza parole 
di encomio, e di graliludine.

Voi nella ebbrezza del gaudio piu puro primi pronnnciastc il soar«  
aceento di liberta, ed affrontaste inlrcpidi le baionetle degli esecrali an- 
slriaci manigoldi, opponendo loro i franlumi di que’marmi svelli dal sa- 
cro suolo, che doveva esser poi inalfiato della vostra vena innocente.

L ’ira della disperazione rese piu feroce il vostro co rag g io ;  e come 
quel solenne m om ento  abbia deciso della sorle di noi, Pam m irazione dei 
viventi non solo ma anche il plauso della Storia lino alla piu tarda po- 
sterita verace porgera  in dele b i 1 e teslimonianza.

Con raccapriccio tu ttora  alla vista a lte rr i ta  mi si prescntano le mem
bra ed il sangue che Voi benedetli fratelli sulla sacra  te r ra  spargeste , e 
di quel puro  sangue le nostre fronti allora tingendo, noi ripetemmo fre- 
mebondi il tremendo grido della vendetta.



Ma, voi felici, chc dalla soglia ragg ian te  del firmamento, con gioja 
inesprimibile, contemplate 1’ opera  vostra sublime coronata del successo 
p iu  luminoso.

Si, io \ i  ravviso ehini e rivolti a DIO Onnipossente, a MARIA San- 
tiss im a, al nostro Gran Prote ttore  San MARGO questi voti sacrosanti pro- 
u u u c ia re :

« Etcrno Signore! difensore della fede, della giustizia, e della liber- 
» ta  dei popoli, lede, giustizia e liberta proclamate col vostro augusto 
« Viingelo, Voi che beuigno linora patrociuaste la gloriosa Regina del- 
« PA ria, la S ignora  dei quallord ic i secoli, e la preservaste dall’eccidio 
« della vandalica atrocita , Voi giusto e elemente lddio conservatela libe- 
« ra , inviolala, indipendente per  secoli e secoli!

« VERGINE e MADRE di DIO! cbe culto speciale, e venerazione 
« edificante otlieni dai Veneti divoti Cittadini, implora dal Figlio che 
« riversi sopra  questo nuovo Popolo Eletto perenni le sue benedizioni!

« Divo MARCO! a cui commisti ai gridi di Viva ITALIA! Viva VE- 
« NEZIA! Viva MANIN! vanno quelli pure tr ibu ta t i  al tuo santo nome^ 
« Tu cbe su! vessillo della pa tr ia  vai scolpito sotto Pemblema del Leone 
« chc rugge,  Tu intercedi dalla Suprem a Bonta, che permanente sussista 
« la g randezza , la felicita, la dovizia della diletta V enezia! »

A tali commoventi preghiere  vi ascolto ancora, Martiri i llustri, ag- 
giungfere quesla sublime invocazione:

« Gran DIO, Pietosa VERGINE, San MARCO proteggete , conservate 
« MANIN, P im m enso  E roe  Cittadino p e r  cui Venezia resiste, per cui la 
« in terna  calm a, il marziale e civile coraggio  dignitosa mantiene!

« Per esso il novello splendore della maestosa CitLa avra  fastoso 
« abbagliante  riverbero  sull’ ali del Tempo, e della Gloria. »

GIOVANNI TOPPANI.

18  Marso.
C E N M I  B I O G R A F I C I

DI CARLO EMANUELE MUZZARELLI
E stra tti dal giornale di Roma 

LA GUARDIA NAZIONALE ITALIANA.

MI ZZARELLI CAIILO EMANUELE
Ci freme nell’anima un nobile sentimento di o rgoglio  nazionale pro- 

nunciando il nome <li Carlo Emanuele Muzzarelli, Citladino che per lede, 
ingegno e onesta prim eggia  Ira coloro, ai quali Roma confido la sua gloria 
e la causa della liberta demoeratica.

Non diremo, come altri l'ece, ch ’Egli appartiene ad un illustre pro- 
sapia. Gli uomini della Repubbliea hanno bisogno di ben altri ti toli, che
i ciondoli e le pergamene p e r  Segnalarsi nella societa, che r i s o rg e : di cio,
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abbiam fede, non vorra  farcene debito, poiche e noto a molti eom’Egli 
non ambi, anzi disprezzo sempre questi elfimeri onori, iuventali dai prin
cipi per inceppare la liberta degl’ingegni.

Nacque in F e rra ra  sul linire del secolo, e fu tenuto al fonte battesi- 
male da uno zio m aterno, che morendo lo arriechi di p ingue legato. Con- 
dotto in Asti, mentre era fanciullo dopo aver dimorato breve tempo nella 
pa tr ia  di Alfieri, si restitui coi genitori a Fe rra ra ,  ove diede opera agli 
ameni studi e coltivo la poesia in modo, che a 18 anni dellava versi im- 
provisi. Per vaghezza di giovenlu nel 1815 entro in milizia, e dopo aver 
servito tre anni sotto-lenente del terzo reggim ento  di linea, si dimise per  
dedicarsi alio studio della giurisprudenza.

Offri la capitale un piu vasto campo al caldo ingegno del giovane 
Ferrarese . Vi giunse nel d820: laureato  in ambo le leggi nella university 
rom ana, cerco perfezionarsi negli studi di rngion civile. F u  la patr ia , che 
schiuse la via degli onori al suo nobile concittadino con l’eleggerlo av- 
vocato concistoriale, e quindi deputato della citta e provincia ;  tilolo che 
compendia l ’antica rappresentanza degli ambasciatori di F e rra ra  alia Corte 
di Roma. Pio VII lo nomind suo prelato  domestico e uditore della Rota 
Ilomana. Divenuto deeano di quel tribunale appartenne, come consultore 
alla Congregazione dei lliti,  e come giudice di diritlo  alia fabbrica di
S. Pielro.

Mentre pero tu tta  Italia onorava le v ir tu  di Muzzarelli, mentre le piu 
illustri accademie estere e nazionali, fra le quali nominiamo la Ercolanese 
di Napoli, l ’Archeologica di Roma, e quella dei Lincei registravano il suo 
nome nel loro albo, ed altre lo d ichiaravano presidente, come la Latina e 
la Tiberina, Egli vedeasi allontanato dalle cariche, chc gli erano dovute 
per altezza di niente, per dolcezza di modi, per soavita di costumi. I tempi 
pero. hanno svelato l ’alto segreto. Muzzarelli a mo la causa della umanita, 
la causa dei popoli, e mentre la sua anima scioglieasi nella dolcezza de- 
gl’ inni religiosi, r ip rodo tt i  in tu tta  Italia accanto a quelli di Manzoni e di 
Borghi, il suo cuore generoso fremea nella speranza dell’avvenire. Inea- 
pace di adulare , incapacissimo di mettersi in una via, che non sapea e 
non potea correre  intiera , amo i profughi, corrispose cogli esuli, parlo il 
vero con dignita e con franchezza. Visito tu t ta  1'Italia, vide la Sicilia, 
strinse amorevoli rapport i  con i dotti, apri la sua casa agli uomini d ’ in- 
gegao, e nei viaggi, e nella coltura delle lettere trovo quel eompenso che 
solo potea sperarsi dai tempi. Senza distrarsi dalle gravi cure giuridiche, 
or lo vediamo ehiedere ai vari dolli d ’ ltalia qualche cenno della loro vita 
e delle fatiche durate  su i libri, per quindi trasm etterne le notizie ai g ior- 
uali, e agg iungere  riverenza al loro nome, e gloria  all’Italia (1 ) ;  o ra  me
di tare nobilissime epigrafi o scolpite su i marm i, o innestate in varie bio- 
gralie di uomini illustri. Chi vuole 1111 saggio delle eleganze del suo stile 
legga gli elogi da esso detta li di Bonali matematico F erra rese ,  del Pinde- 
monte, del Lucchesini e di altri. Passionato quanto altri  mai di ogni ma-

( i )  II prof. Emilio de Tipaldo nella sua opera 11 Biografia degli Italiani » pubblicata in 
Venezia scrive 5% Ci siamo consigliati eon autorevoli personaggi, Ira i quali sarebbe mar.il’e- 
s |a sconoscenza, se non ricorrlassimo principalmenle i nomi di un Muzzarelli, d’un Vaccoli- 
ni, d’un Gamba, d’un Tommaseo. »
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niera di buoni stiuli, e specialmente dello slile epislolare, raccolsc molti 
autografi di lettere, ne f'orind una collezione, clie e delle piu rare in Italia. 
Molte di esse o fanno parte  di vari epistolari, o sono sparse in giornali. 
F u  teste pubblicalo in Firenze quello del Leopardi, ove il Muzzarelli k ri- 
cordato  con onore, ne vi si leggono meno di o ttanta  letlere da lui conw- 
nicate al suo egregio  amico Prospero  Yianui. Sono ben pochi i giornali 
di le ttera tura  che 11011 fanno onorala menzione del Ferrarese , e moltissime 
sono le opere dedicate al suo nome. L ’autore della Ncmesi, il Barthlemy, 
in una sua lettera in versi francesi dirett,a a Pio IX parla con lode di 
Muzzarelli. Quintino Guancialij eleganlissimo poeta latino, nel tributargli 
la sua opera « Hannemcin  » che lece il giro di Europa, accompagno it 
dono con 1111 elegante ep igram m a. F e r ra ra  cui la rg i Muzzarelli gran  copia 
di libri fra i quali opere di alto valore, pose il suo r i t ra t to  fra quelli dei 
piu illustri F e rra res i ,  e si disse meritamente che i veri aniici del citladino 
decoro plaudivano non a vani nomi, ma agli ulili fatti: cbe quella ollerla 
fu giudicata ammirabilc per la na tura  de’tempi avari che corsero. Al Fer
rarese  Danielo Bartoli, di cui Giordani ridcsto il culto fra noi, lece a sue 
spese scolpire u n ’E rm a, che figura nella Protomoteca Capitolina.

Ma il nome di Pietro Giordani c’invila a parlare  di cosa, che lode a 
Dio, fra non molto sara appena creduta . Fu tale negli scorsi anni  la bile 
dei perversi verso il nostro Prelato, che gli si lacea colpa dciramicizia, 
di cui l ’onorava il principe dei p rosatori  italiani. Credeano quasi di largli 
11110 slregio dicendo « e I’amico di G iordani.  » Pcrdona ombra venerabile 
del m agnanimo Italiano, e godi, che i tempi han disperso la tr is ta  razzri. 
Volea quelPuomo insigne dedicargli la sua illuslrazione della F iducia  in 
Dio, s ta tua scolpita dal Bartolini, ma Muzzarelli p rego  l’amico ad aslcncr- 
sene per  non compromettersi m aggiorm ente , rinunciando cosi non tanlo al 
suo am or p roprio ,  quanto alPonesta compiacenza di vedersi onorato dal 
primo scrit tore  d ’ltalia. Erano questi martirii  morali, che gli pesavano 
sull’anima, m artiri i  che possono degnamente apprezzarsi da pochi.

F ra  i molti suoi amici vogliamo annoverare Ferdinando Ranalli, 110- 
bilissimo ingegno che accolse con amore e lavoreggio in ogni maniera di 
buoni studi. Questi,, quasi a titolo di gra ti tud ine , consacrava all’amico e 
mecenate uno de’suoi prim i lavori, la traduzione delle letlere latine del 
Pe tra rca .  Questo dono cbe costo l’esilio al t radu tto re ,  procuro molte ania- 
rezze al Prelato . Non piaccva a Gregorio XVI che venissero porta te  in luce 
le nefandita del clero romano degli antichi tempi, quasi che fosse nel po
tere degli uomini, che i fatti non fossero e che la s toria  g iusta  dispen- 
siera della lode, del biasimo, tacesse ques t’ultima, perche si viene a i he i -  
sare su di uomini addetti al sacerdozio. A fronte pera ltro  di queste an- 
guslie nel suo animo non venne mai meno Falfetluosa amicizia al Ranalli.

Ma la sua vita pubblica 11011 e meno interessanle della privala. Ac- 
cordata  da Pio IX la Costituzione ai suoi popoli, fu nominato P r e s i d e n t e  
dell Alto Consiglio, cui subito rinuncio pe r  11011 meritato rim provero  rice- 
vuto dal Pontelice stesso. Non fu accettata , anzi gli fu forza d i  cedere alle 
benigne parole del Sovrano, manil'eslate da relativo biglielto del Ministro 
degli alfari interni. Dopo i noli avvenimenti del 1G novembre lu n o m i n a l o  

dal s. Padre  Presidente dei Ministri^ e  Ministro della pubblica i s l r u z i o n c .
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Venne accolto con infinila cortesia dal Pontefice, c quando disse che in 
tempi felici e tranquilli non avrebbe acceltato l’incarico, ma ciie nei mo
menti di sconvolgimenti politici nei quali Ia Palria  era  in pericolo, credea 
debito di ogni buon Cittadino doversi sobbarcare al peso della pubblica 
cosa. Pio IX rispose con molta benevolenza che egli avea saggiamente 
operato. Presidente dei Ministri con rispellosa lranchezza in varie circo
stanze rieordo al Pontefice che avea dato ai Popoli una Costituzione, il 
che volea dire chc volontariamente erasi spogliato di molti suoi dirilli.

Avendo l’Avvocato Sereni Ministro di Grazia e Giustizia rinunciato il 
suo porlafoglio, Egii ne assunse momentaneamente l ’incarico, e fece ai
tre ttan to  per quello degli affari esteri. Nominato appena il Comitato ese
cutivo, Jo depose nelle mani di quello accompagnandolo con lettera di pre- 
ghiera per vedcrsenc esonerato. Gli onori del Ministero non cambiarono 
il semplice tenore di sua vita. Egli (forluna concessa a pochi) tornercbbe 
indifferente e modeslo alla vita priva ta ,  agli ozi beali delle leltere, pago 
del testimonio d ’una coscienza illibata. Qual meraviglia in un uomo che 
si volo alla liberta  della Palr ia , quando potea cinger la porpora  che omai 
avea ragg iun ta ,  e viver beato in una rcgione di desideri appagati.

Proclamata la Costituente meglio che 11 mila voli Io elessero depu
tato del Popolo. Dichiarata la Repubblica cesso di esser Decano della Rota 
l lom ana, e assmise l’onorevole tilolo di Avvocalo. All’annuncio di tan la  
v ir tu  gli animosi reda tto r i  delV Epoca  scrissero « a tto  modesto, ma bello, 
ma sublime, ma grande a chi consideri in quale altezza avrebbe potuto 
salire ques t’onorato Cittadino in tempi men liberi, se avesse voluto pie- 
gare Panima ardente alla servilita dei suoi colleghi, e se fosse stato meno 
Italiano, e piii papale.

GAETANO G1UCCI.
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49 M arzo.

Risposta del Consiglio federale elvelico alla nota sarda del 10 febbraio:

11 Consiglio federale a S. E .  il m in is tro  degli a ffari esteri di S .  M. il 
re di Sardegna.

E c c e l l e n z a !

II governo reale di Sardegna si e trovato  in grado , colla sua nota  
del 10 febbraio p. p., iuvocando le amichevoli relazioni esistenti da lun- 
ghissimo tempo fra la Sardegna e la Svizzera, come pure i grandi van- 
taggi che ne provengono a quest* ultima, di querelarsi delle risoluzioni 
prese dal Consiglio federale, dietro le quali non sarebbe permesso ai ri- 
luggiti Iombardi muniti di passaporti  p iem ontesi; di sogg io rnare  nel can
zone Ticino. II governo sardo scorge in queste misure non solo una per-  
turbazione gravissima di queste relazioni amichevoli, ma ben anco una 
disposizione contraria  al d iritto  che si svolge dai limiti della posizione 
•leutrale della Svizzera, cioe la non ricognizione della sovranita sarda 
sulla Lom bardia , donde la Svizzera trae  la conseguenza di non ricono
scere ai passaporti rilasciati dalle autorita  sarde  ai Lom bardi una validita



pari  a quelli accordati a tu t t i  gli altri suđditi di S. M. Per quesli motivi 
e dichiarando che questa querela sia d ich iara ta  fondata, il governo reale 
di Sardegna desidera di non essere messo nella dolorosa necessila di 
addoltare  misure che in terrom perebbero  le relazioni ulficiali dei due paesi 
in pregiudizio della Svizzera.

II Consiglio federale riconosce volentieri il g rande vantaggio clie ri- 
sulta  dalle relazioni amichevoli fra gli stali vitini, e ši permelte nello 
stesso tempo di espriinere 1’opinione che tali relazioni non procurino 
vantaggi ad un solo paese, ma siano al contrario  nell’ inleresse ben inlcso 
dei due stali. Quindi egli non prendera misura alcuna che possa dare ad 
uno slalo amico occasione fondata di ordinare una in terruzione dei rap 
porti inlernazionali o conformi ai t ra t ta l i  esislenti.

Da’ motivi che servouo di base alia querela del 10 febbrajo del real 
governo di Sardegna, il Consiglio federale scorge con dolore che la sua 
m isura  risguardan te  i r ifuggiti  Lombardi muniti di passaporli sardi t* 
stato affatto inal compresa, e si penne tte  in conseguenza di porgere  a 
V. S. gli schiarimenti p rop r i  a mettere in luce cosi questa misura come 
1’ intenzione del governo federale.

La grande affluenza di rifuggiti  Lom bardi nel cantone di confine 
Ticino, ha indolto 1’ Assemblea federale svizzera ad emeltere un decreto 
che impedisse provvisoriamente a questi rifuggiti  di soggiornarvi,  perche 
la  esperienza prova che essi non si coutentano di godervi trauquillamente 
dell’ asilo accordato, ma che incessantemente medilano attacchi verso la 
Lom bardia . II consiglio federale deve eseguire questo decreto in tu tta  la 
sua estensione, e non puo quindi, secondo il suo dovere, perm ettere  che
i rifuggiti  Lombardi corrano nel cantone Ticino se riescono ad ottenere 
passaporti  d ’ uno Stato qualunque. Ecco unicamenle lo scopu e il valore 
di questa  misura. Siccome la Svizzera non potrebbe perm ettere  ad una 
moltitudiue di Austriaci, quantunque muniti dei p iu  regolari  passaporli, 
di sogg io rnare  nel cantone Ticino per  inquietare di la la Sardegna, al- 
r in c o n t ro  essa non puo consentire ai r ifuggiti  Lom bardi di radunarsi  in 
questo cantone per attaccare la L om bard ia ,  e sotto questo rap p o r to  non 
si potrebbe in verun modo aver r igua rdo  alla circostanza, se i rifuggiti 
possiedono o no passaporli di uno Slato qualunque. II decreto del C onsiglio 
federale non si riferisce adunque al soggiorno  dei rifuggiti  Lombardi nei 
due cantoni confinanti Grigioni e Ticino, mentre da a ltra  parte comprende
i passaporli  di tu t t i  gli Stati in quanto hanno per  iscopo di facilitarne 
il soggiorno.

Dal sopraddetto  V. E. vedra che la misura presa dal Consiglio fede- 
ra le  e una misura affatto circoscritta  ed eccezionale, comandata dalla po- 
sizione neutra  della Svizzera e la situazione altuale dell’ alta Italia, e che 
essa non e per verun modo in correlazione colla ricognizione o non <'i- 
cognizione dei passaporti od altri documenli emanati dalla sovranita sa rda , 
attesoche i passaporti di tu t t i  gli Slati verrebbero  siinilmenle tra tta li  pet’
lo stesso scopo. II Consiglio federale non poteva pronunziars i  nella cir
costanza di questi passaporti sul valore in diri l lo  della annessione gi‘* 
d ich iara ta  della Lombardia alla Sarde g n a ; poiche da un 1 alo esso non 
ha, a lenore della costituzione federale, la competenza di riconoscerc
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l ’ esislenza od il cangiamento tcrritoriale di uno Slato s traniero , atlesoche 
la decisione appartieue alla suprem a autorita  federale ; da ll’ a ltro non solo 
dietro i rapporli  dei falti a ttuali non gliene e porta  occasione, ina crede 
al contrario  d ie  la Svizzera non puo preoccupare lo sviluppo ulteriore  
di questi rappor t i ,  avvenga esso per  un uegozialo pacifico o per  la sorte 
delle armi, senza escire intieramente dalla sua posizione neutrale.

Tali schiarimenti basteranno per  dimoslrare che questa  misura non 
e sotto verun rapporlo  contraria  in diritto , e percio il Consiglio federale 
esprime il desiderio che il governo reale di Sardegna la in te rp re te r^  per  
modo da non reputarne  compromessi i suoi dirilti  e la sua d igu it i .  Se 
il Consiglio federale oltrepašsa col silenzio alla minaccia congiunta al fi
nale della Nota, d ’ in terrompere le relazioni eommerciali fra i due paesi, 
cio avviene nella supposizione che il governo sardo non avrebbe tenuto 
un simile linguaggio , se avesse conosciuti sotto il loro vero aspetlo i 
motivi di questa misura. Egli a ttendera  del resto colla tranquillity  chc 
da il sentimento intimo del diritlo e del compimento coscienzioso dei 
p ropri  doveri, le decisioni u lteriori  del governo del re, r iservaudosi di 
fare in ogni tempo cio che esige 1’ onore della nazione svizzera.

II Consiglio federale olfre di nuovo quesla occasione p e r  r ipe tere  a 
V. E. le assicurazioni della sua alla  considerazione.

Consiglio Federale S  v iz  zero.

2 0  Marzo.
COMANDO GENERALE DELLA MARINA VENETA.

E stra ito  de l iO rd in e  generale N.  77 del 19 m a rzo  1849 

Dip. 1.° 1077.

Si ricorda con sentimento di vera esultanza che oggi ebbe luogo 
all’ Arsenale, nella grande Sala dei modelli, festosamente addobbata , la 
commuovente funzione delP apertu ra  dell’ antiche Scuole dei garzoni, col 
concorso del contram m iraglio  Graziani, capo d ipartim ento  della Marina 
al Governo, di tulti gli ufliciali, impiegati e personale del celebre Stabili- 
mento.

Dopo cantato dal Cnppellano m aggiore  il Feni Creator S p ir i tu s , il 
cappellano Chiea, del Collegio della marina, celebro la S. Messa, lesse un  
applaudito discorso, rammentando lo splendore della gloriosa noslra  Re
pubblica, i fasti delle sue galere e navi, la perizia ed ingegno dei veneti 
costru ltori ,  che sortivano allora tu tti  dalle Scuole ora  r isorgenti.

I garzoni cantarono un inno patr io tt ico , appositamente scritto  e posto 
in musica dal preposto Borto lin i; qu es t’inno, commovenlissimo, fu r ipe-  
luto da essi anche alla sortita  del pubblico fra le melodie della nostra  
banda musicale.

Caddero ai benemeriti vecchi Arsenalotti lagrim e di consolazione, ed
il conlram m iraglio  Graziani ha esternalo al so ttoscritto  il pieno conten- 
lamento per 1’ ordine ed il decoro, coi quali e sta ta  d ire t ta  e condotta 
quesla bella funzione.

Sott.  A. MILONOPULO, C. A.
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4 7 8  
20 M arzo.

ORDINE DEL GIORNO DEL GENERALE RADETZKY.

Quartiere generale di M ilano , 12 m arzo  4849.

Soldati ! i vostri piu caldi voti son compiuti. II nemico ci ha dc- 
nunciato 1’ armistizio. Un’ a l tra  volta slende egli la mano sulla corona 
d ’ ltalia, ma sappia che sei mesi iu nulla hanno a lteralo  la vostra fedcl- 
ta ,  il vostro valore, il vostro amore pel vostro Im peratore  e Re. Allorche 
voi uscistc dalle porte di Verona e correndo di vittoria in vittoria rin- 
cacciaste il nemico entro i suoi confmi, gli accordaste generosi un armi
stizio, imperocche ei volesse p ropor pratiche di pace, cosi diss’e g l i ;  ma 
si arm ava invece a nuova guerra .  Ebben duncpie, anche noi siamo arma
ti, e la pace, che da generosi gli offrimmo, la conseguirem di forza 
nella sua capitale. Soldati!  Breve sara  la lo tta ;  egli e quello stesso ne- 
mico che voi vinceste a S. Lucia, a Somma-Campagna, a Custoza, a 
Volta e dinanzi alle porte di Milano. Dio e con noi, giacche giusta e la 
causa noslra . Su dunque, soldati, ancor una volta seguite il vostro ca- 
nuto  duce alia pugna  ed alia vittoria.

Io saro testimonio delle valorose vostre ges ta ;  e sara 1’ultimo lieto 
a tto  della mia lunga  vita di soldato, quando nella capitale di uno sleale 
nemico potro ornare  il petto de’ miei prodi commiliioni del segno del 
lo ro  valore acquistatosi col sangue e colla gloria.

Avanti dunque, so lda ti :  A  Torino , sia la nostra  parola d 'o rd in e :  
cola r inverrem o la pace per  la quale combaltiamo. Viva 1’ Imperatore ! 
Viva la p a tr ia  !

2 0  M arzo.

Sotto gli ordini del con tr’ am m iraglio  Giorgio B u a ,  coinandante la 
divisione navale veneta,

la corvetta  L o m bard ia  e comandata dal capitano di corvetta  Miro- 
s-lavo Ncckich  —  la corvetta Veloce dal capitano di f regata  Vittore Zam-  
bclli —  la corvetta Ind ipendenza  dal capitano di corvetta Annibale  Vi- 
scovich —  il brick  Crocialo  dal capitano di corvetta Sagredo  —  il brick 
Sa n  Marco  dal capitano di corvetta Caffiero —  il piroscafo Pio I X  dal 
teuente di vascello Ippolito M azzucche ll i .

Venezia  20  m arzo .

Ieri si inauguro in Arsenale V ap e r tu ra  di una scuola per i figli de
gli arsenalotti, che fin da fanciulli lrequeutano quella grande ofRcina. Co- 
minciando dai primi rudimenti del leggere e scrivere, tale scuola sonnni- 
nis trera  a quei gioviuetti tutte  le istruzioni teoriche necessarie per dive
nire abili capomastri, mentre la loro contemporanea occupazione nei la
vori li addestrera  praticamente alio scopo medcsimo. Questa istituzione 
fu ottiinamente iinaginata, e, se sara convenientemente d ire lta , migliore- 
r a  di molto la condizione intellettuale, morale, economica degli operaj, e



nello stesso tempo aumcntcra il vantaggio e il decoro di quell’ Arsenale, 
cite it destinato ad essere il cuore della induslria  veneziana, uno dei fat- 
tori piu grand i della potenza militare e commerciale d ’ Italia.

20 Marzo.

PER L ’ IISAUGURAZIONE DELLE SCUOLE NELL’ ARSENALE.
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II supplice labbro
Si schiuda agli accenti 
E al Dio dei redenti 
Sia resa inercc

Col voto sincero 
Di amore, di le.

II cor ne divampi
Di patr ia  all’ afTelto,
Ci annidino in petto  
Costanza e valor :

Ai figli dell’Adria 
Sia ignolo il timor.

0  Patria  diletta
Che i pargoli figli 
Togliesti ai perigli 
D’ incerto avvenir,

Per te sapran  dessi 
Un ferro b ra n d ir ;

E al grido  di guerra  
Volaudo al cimento,
Sapran l’ ardimento 
Degli avi einular :

P u g n a r  per la Patr ia  
Salvarla o sp ira r .

G. BORTOLINL

21 Marzo.

IL GOVEEKO I'KOVVISORIO D l  H K E Z I 1

LA  M U N I C I P A L I T Y  DI  V E N E Z I A
Ad oggetto  di garan tire  la fede pubblica dalle indebite  frodi nella 

contrattazione e vendita della Cervogia, il Magistrato Politico mediante 
Decreto 1." marzo N. 9432  ha determinato che le misure pe r  la vendita 
di questo liquiilo siano soggelte  al bollo della Verificazione prescrit to  
dall’ a r t .  10 della vigente italica legge 29 gennaio 1811 stabile*do pari-



nicali d ie  le detle Mis ure  siano quelle sta lu tarie  commercial! di Venezia, 
cioe il Maslello - Seccliio -  Boccia - Mezza - Quarto - ed Oltavo.

P er la pronta  osservanza pertan to  della Superiore Delerminazione in- 
combente a tu tti  li Fabbrica lori  e Venditori in dettaglio  della Cervogia, 
questo Municipio cui spetta 1’ iugerenza e sorveglianza anche in questo 
ranio di amministrazione, stabilisce a tu tto  aprile 1849 il perentorio  ter
mine entro il quale dai predetti Esercenti dovranno essere presentate al- 
l 'apposito  UHizio di Verificazione per  l’applicazione del bollo tutte quelle 
Misure sopraindicale delle quali eglino volessero usare , nonclie gli attuali 
recipienti di vetro od altro in tiso, avvertendo che a termini di quanto 
prescrive il § 3. del suddetto artic. 10 dovranno essere perforate a cura 
dei presentatori  al punto preciso della r ispettiva capacita  di ogni misura, 
col confronto del Gampione sta tu tario .

Tutti quelli pertan to  che lasciassero trascorre re  il termine fissato per 
la bo lla tu ra  di legge facenđo tiso di consimili misure senza il prescritto 
bollo, saranno multati in lire ventitre correnti giusta il tenore dcll’art. 26 
della citata legge italica a mezzo della Municipale Rappresentanza nella 
cui Cassa dovranno essere versate le relative milile.

L a  p iu  d i l i g e n t e  v ig i l a n z a  v e r r a  a l t i v a t a  p e l i a  e s a t t a  e s e c u z io n e  del 
s o p r a p r e s c r i t t o .

II Podesta GIO. CORRER

L ’Assessore C a r l o  D o t t . M a r z a r i

11 segretario  A. L i c i h i .

21 M arso.
REGNO DI SARDEGNA.

Torino  14 m arzo .

La Camera dei deputati all’ annunzio fattole il di 14  dal ministro 
Rattazzi della r ip resa  delle ostilita, ed essere g ia  parti to  il re  per la 
gu erra ,  p ro ruppe  iu gr ida  di gioia e fece applausi p ro lunga ti ,  che si eou- 
lusero con quelli non meno lieti e sonori che scoppiarono nelle Gallerie.

Fu rono  pure  applaudite due proposle  di legge :  con una sono intro- 
dotte alcune modificazioni al codice penale militare e al decreto del 10 
ottobre -1848 : coll’ a ltra  si d ispone: 1. cbe i nomi dei combattenli che 
caddero o cadranno nella g u e rra  dell’ indipendenza italiana, saranno scol- 
piti a cara tte ri  d ’ oro in tavole di marmo da conservarsi nelle respeltive 
chiese parrocchiali  del loro luogo n a t a l e ; 2. che ciascun Comune dello 
stato dovra nel bilancio del corrente anno stanziare i fondi a cio neces
sa r i i ;  in difetto saranno assegnati d ’ Uffizio dall’ Intendente generale della 
divisione.

NOI CARLO ALBERTO, ec. ec.

« II principe Eugenio di Savoia-Carignano e nominato a nostro Iuo- 
gotenente generale durante la nostra  assenza dalla Capilale.

« Egli provvedera in nome nostro , sulla relazione dei ministri rispon-
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sabili, agli affari correnti nelle cause d ’ urgenza, firma »do i r. decreti,
i quali saranno contrasegnati e vidi mati nelle solite forme.

« Gli a ltri  affari continueranno ad essere rassegnati dai rispettivi 
ministri.

« Tutli  gli ordini per le operazioni di gue rra  saranno dati in nome 
nostro dal general maggiore dell’esercito., cavaliere Alberlo Chrzanowski, 
chc ne avra  la risponsabilita. »

Ai m i l i t i  della guard ia  nazionale .
Nel procinto di avviarmi dove mi chiama 1’ onore ed il voto de’ miei 

popoli, mi e g ra to  manifestarvi quanto  sia grande la fiducia che in voi 
ripongo.

L ’ affettuosa sollecitudiue con la quale gia vegliaste alla guardia del
la mia famiglia, alla custodia della pubblica quiete, alla difesa della mo
narehia e delle liberta coslituzionali, m ’ assicura che voi risponderete con 
pari zelo ed ardore al nuovo appello che v ’ indirizzo. Le condizioni del 
paese non sono meno di allora so le n n i : i tempi non sono meno dilficili. 
La vostra  lermezza, il vostro amore, la vostra  fede sapra  vincere ogni 
ostacolo.

Forte  del vostro braccio, il mio governo po tra  mantenere 1’ ordine 
pubblico, ch’ b compagno inseparabile della vera liberta ! Qualunque at- 
tentato si volesse commettere contro le nostre instituzioni potrci essere 
col vostro concorso represso.

Sicuro da questo lato, io, che ho consacrato la mia vita e quella 
de’ miei ligli alia causa dell’ indipendenza italiana, sapro lieto affronlare 
e fatiche e pericoli per ottcnere una pace onorata , e perche possano ri-  
tornare fra breve nel seno delle loro famiglie quei generosi vostri fra
telli, che sono pronli a combaltere contro lo slraniero^ ed a versare il 
sangue pe r  la patria .

Torino il do m arzo 1849.
CARLO ALBERTO.

II re ć parlito  a mezzanotte per il cainpo. Una folia di popolo as- 
sai foita, malgrado l’ ora ta rda  c la voce sparsa ad arte  che partirebbe
il 15 , Io saluto con gran gridi : Viva il re, viva la guerra.

II re k pieno d ’ardore per la gue rra  d’ indipendenza.
La sua fermezza in questo punto ebbe ancora a manifeslarsi doine- 

nica. Abercromby voile tentare  1’ ultimo colpo e si fece a ralfigurargli 
co’ piu »eri colori quali sarebbero le conseguenze della g u erra ,  mentre 
fncendo un bel passo avanti, gli prometteva d ’allra parte buoni r isu lta ti  
d’un accomodamento pacifico. Prometteva il t ra t io  di Lombardia congiun-
lo al Piemonte che va fino all’Adda. Carlo Alberlo diede all’inglcse un 
solenne rabbuffo e disse fieramenle come la sua vita e la sua corona 
wponcssc, lion per un brano di te rra ,  ma per la liberazione completa 
della penisola.

Bois-Le-Comte ci si mostra favorevole.
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22  Marzo, 
Hi WBBSWIflB 

Parole del popolo veneziano al presidente D a n ie l e  Manin .

Ti ricordi, o Padre della P a ll ia ,  il glorioso mercordi 22 marzo del- 
1’anno decorso?

— Marinovich colonnello, comandante p Arsenale, odiato era  dagli 
opera i,  moriva fra i tormenti, vitlima incompianla delle conmiesse liran- 
nidi. F a  questo il seguale della redeuziou di Venezia.

All’ annunzio di quella m orte , Manin e Tommaseo avcano gia dalo 
jnano alpesecuzione del tem erario progella to  divisaniento. Inviavano al- 
F Arsenale una compagnia di Civica; poi una seconda ed una terza ancora. 
Altre se ne mandavano a bordo la Clemenza,  corvelta arm ata  dal Mari
novich ed equipaggia ta  di Croati, e sul piroscafo che dovea proteggere  la 
fuga del dalmata rinuegato. Manin chiamava il liglio Giorgio, e VArsena
le ci aspctta  risoluto dicea. La moglie al vederli partire , celando Pinterna 
agilazione, senza una lagrim a, Coraggio! gli selamo, /brae ci metti ia 
pita, —  Puu darsi} freddamente risoluto rispondevale il marilo e parliva. 
llaccolle intorno a se quante guardie  cittadine incontrava per via, enlro 
F Arsenale, Im perterrilo  pella giustizia di sua causa, ebbro dell’amore di 
p a lr ia ,  entro , non colla cautela del congiurato , ma coIPorgogiio del vit- 
torioso trionfatore. Egli imperaute, le Civiche circuirono 1’ uflizialila, e 
fecero prigioniero il vice-ainmiraglio De Martini. Poscia ordiuo si sonasse 
la campana che chiama le maestrauze onde arm arle  in paltuglie , e si di- 
s tribuirouo i fucili e le sp ad e ;  si a rm arono le civiche e le maestranze;
il Manin si fece tr ibuna di una scala, cedette il comando dell’ Arsenale al 
colonnello Graziani, p rom ulgo la vittoria, la moderazione e la pace, —• 
gli rispose unisono Pevviva della fiducia e del gaudio. Cosi fu vinto 
F Arsenale.

Pero, mentre un tanto falto compievasi, un allro non meno solenne 
al palazzo guberniale reeavasi ad effetto. La Guardia Civica guardava quel 
palazzo, guardava  quelle s lan ze ;  i due luogotenenti dell’Austria erano 
esterrefatti  pella testa crollata del Marinovich, palpavano al collo e tre- 
uiavano per la loro. Fu  giuocoforza sottomettersi e firmavasi la capito- 
lazione,

Infrattanto dall’ Arsenale per piu vie la m arina, i g ranatieri,  i fanti 
del Wimpll'en, persino i soldati di polizia, commisli alle guardie  cittadine, 
avviavansi alia Piazza S. Marco, sfiiavauo festosi battendo i tamburi ador- 
ni deli’ italiana coccarda c plaudenli alia tricolore bandiera. In  q u e l  punto 
dal palazzo, che allora, cessato di essere il guberniale austriaco, r i l o r n a -  
va nazionale, promulgavasi la cessione della citta e  Ia decadenza dell’o- 
diato Governo. Un grido, il grido del tripudio^ dell’ ebbrezza della gioia, 
confuse i n  una sola le  mille e  mille voci: Fivu V I ta l ia !  viva l a  liberta! 
Manin g iungcva col festante corteggio , e fattosi nel mezzo della piazza, 
con brevi e forli parole annunciava la vittoria, P ordine e la m o d e r a z i o n e



a’ concittadini mandava, e, ripetea, V Evviva alla Repubblica ed a S . iUar- 
co. L’aria  suli’ istanle rimbombava di iunumeri voci g iubilanti:  Piva la  
Repubblica! viva Sun  M arco!  lu uu baleno tu tta  Venezia ccheggid di 
questo grido concorde, ed il popolo distrusse a furore in un baleno tutte  
le bicipiti aquile e gli altri avanzi dell’austriaco despotisino.

Da quel giorno tu fosti, o Manin, l ’idolo del tuo popolo; ma da 
quel giorno una grande imniensa responsabilita  ti pesa sul capo . . . e 
l’hai sancita colla Presidenza che teste assumesli.

Tu ci devi so ttra rre  alla tedesca rabbia , all’ ambizione dei r e ;  tu ci 
devi incolumi condurre ali' Appello della fu tu ra  Dieta i ta liana  in  Rom a, 
come liai promesso al 4 di luglio.

II tuo nome ora e g r a n d e : sara allora immortale per tu tt i  i secoli.
11 mondo intero ti g u a rd a ;  ma tu vincerai, perche son teco Dio e il 
Popolo.

IL POPOLO VENEZIANO.
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Su fratelli a ll’ armi, ali’a rm i ;
Di pugnar  e questa l ’ora 
Non si sogni pace ancora,
Morte, morte agli oppressor.

Q u es t i  b a r b a r i  l a d r o n i
Che devastan nostra  te rra ,
Col pretesto della guerra ,
Assassinan le citta.

Tanti prođi che tradili,
Dalle tombe gridan sangue ....

S a n g u e !
Quesla te rra  che ora  langue,
Vendicala alfin sara.

G. BORTOLINI.

22 Marzo.
VENEZIA, 22 MARZO.

La cilta e oggi para ta  a fešta, con infinite bandiere e d rapp i  trico- 
lorati pe r  lulte  le vie. La solennita del 22 m arzo, 1’ anniversario della 
' i l to r ia  popolare , la memoria della piii santa rivoluzione che fosse mai, 
si leggono nei volli a tutti i cittadini.

Alle undici ore circa si celebro dal Patriarca la messa, e poi si canto 
Te Deunij  con P in tervento  dell’Assemblea dei rappresentan ti  del popo- 

*°5 del potere  esecutivo, e di moltissimi funzionarii civili e militari.



Dopo di cio il presidente Manin passo in r iv ista  la guardia civica, 
cd allre truppe di te rra  e di mare sehierate sulla g ran  piazza, che poscia 
slilarouo in bellissimo ordine. Si osservarono particolarmente dagli astanli 
come nuovamente vestile di acconcie uniformi alcune compagnie dei bravi 
Arsenalotli, ed una di guard ia  civica di mare, formata dai veneti goudo- 
lieri, ed in pochi giorni posta in grado  di p restare  eccellenti servigi.

Terminala la rivista, il presidente Manin chiamato alla finestra del 
palazzo nazionale, parlo al inoltissimo popolo congregalo in piazza, llam- 
mento come in quel punto, nel quale noi celebravamo quesla festa pa- 
Iriotlica, allrove si stesse combatlendo per  la sanlissima causa che a tutti 
e nel cuore. Acceuno come la gioia nostra, la quale, a vittoria compiuta, 
p o tra  essere clamorosa, nelle condizioni presenli debba conservarsi pača
la, tranquilla , serena^ conveniente ad un popolo che ricorda uu fatto 
glorioso per tlisporsi a fatti ancor piii gloriosi. Parlo con vivacita della 
gue rra  che tu tti  giustamente reclamavano, e che ora ricomincia. Esorto 
a tenersi para ti  alle vicende tutte  della guerra ,  a conservare il dignitoso 
contegno di popolo che non si lascia correre a puerili millanterie per gli 
eventi p rosperi ,  ne abbattere per gli avversi. Rieordo come la guerra 
esige sacrificii; esige quiete in terna, fiducia reciproca, concordia piena, 
silenzio assoluto sulle operazioni di guerra .  Disse esser aperti  gli arruo- 
lainenti in tu tti  i corpi di milizia te rres tre  e maritlim a, e eonsiderarsi 
come il piu degno modo di festeggiare il 22 marzo quello di ascrivere
il p roprio  nome in quei ruoli. E conchiuse col grido che adesso suoua 
su tulti i labbri, e fa battere tu tti  i cuo ri :  Fiva la g u erra f
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IL GOVERNO PROYTI SORI O D I  YENEZI A

LA M U N I C I P A L I T A ’ DI  Y E N E Z I A  

Avviso.
I varii abusi ne’quali, deludendo quella vigilanza con cui finora si 

agi per reprim erli ,  persistono i vendilori al minuto di generi di prima 
necessita, persuadono a r ilenere indispensabile ch ’essa vigilanza sia ad 
ora innanzi esercitata ancora piu attivamente.

All’ ingordigia  de’vendilori, a quest’ unica causa di un contegno per 
loro parte  lesivo i r igua rd i  della dovuta  equa discretezza, non puo non 
essere opposta ogni misura la quale sia alta  a garan tire  1’ interesse della 
popolazione da ogni defraudo perche come tale dev’essere r iguardato  an
che ogni tra$cendenle guadagno,

II Municipio perlanlo penetrato di una tale assoluta necessila, perche 
sempre del pari penetrato del dovere di far cessare ogni giusto lagno in 
proposito , devenne ad associarsi a cosi im portante  utile effelto alcuni suoi 
Coucittadini tra i piu probi e volonterosi del pubblico bene, i quali di
visi in Commissioni local! e permanenti si facciano a sussidiarlo.

Le dello Commissioni p e r  c o n s e g u e n z a ,  c a d a u n a  nel C irc o n d a r io  re -



spcltivOj nglrnnno come fossero il Mllnicipio stesso, perche di queslo nel- 
I’argomento fanno parte, e quindi sorveglieranno sulla salubrita  de’ cibi 
e delle bevande posle in vendita, sui pesi e sulle misure, sulla confezio- 
na tu ra  del pane, sull’osservanza de’ Cahnieri e su tutte  le altri discipline 
fissale sull’ annona. Da Esse poi invigilerassi per iscoprire che non si 
tolgano al llbero commercio generi de’ quali v’ha bisogno, e che incetta- 
tori influiscano sull’aumento de’ prezzi, invigilando in pari tempo per 
l ’adempimento delle prescrizioni sull’ingombro stradale, e quindi tutelan- 
do ogni r iguardo di pubblico vanlaggio  con le misure le pin opportune.

Agendo Esse in qualita nssolutamente di Commissioni Municipali, e 
per l ’ immediato interesse della popolazione, procederanuo senza riserve 
col r igo re  di legge lutle le volte che le insinuazioni e gli avvertimenti 
tornassero inulili.

Non solamente pertanto sono Esse in piena facolta di punire con 
multe pecuniarie, secondo il caso, quelli che in un modo qualunque man- 
cassero agli obblighi loro propri ,  ma sono ben anco in dovere di p ro- 
vocare che sieno latte chiudere loro per piu o meno giorni le botteghe 
respettive, e che sia denunciata inoltre al pubhlico con apposito cartello^ 
da essere tenuto esposto sulle botteghe medesime durante  la chiusura, la 
causa per la quale staranno chiuse.

JNe siavi alcuno il quale immagini di so ttrarsi al meritato castigo 
mentre alle dette Municipali Commissioni viene assicuralo quell’ appoggio 
che reiidera sempre del pin sicuro eff'etto le disposizioni da loro prese, 

Lo scopo al quale si dedicano onora la ciltadina loro prenm ra  es- 
sendo unicamente diretto a I bene della popolazione, cosicche dedicando- 
visi si fanno diritto  alla piii sentita pubblica riconoscenza,

II podesla G IO : CORRER,

VAssess.  C a r l o  dott. Ma r z a r i . II segr. A. LiciSi,
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Ad IV. 2107^902 Annona.

ISTRUZlOiNl per le otto Commissioni di Circondario cui viene Aefefila la 
sorveglianza degli oggetti a n m n a r j , s a n i la r j , e di quello relaiivo 
alia  liberta delle pubbliche strode in senso al disposto dalla Com- 
missione centrale annonaria  collu O rd inanza  IS. 23.10 G febbr. 149 ,

CAPO I.

Oggetto Annona. Istruzioui relative;

Art. 4. Tutti i commestihili in veil- E in facoltai delle Commissioni di np- 
'lita, nessuno eceettuato, dovranno essere plieare la multa ai eontravventori dalle 
' onnotati del prezzo a Hbbra eon apposito lire 3 alle 10 correnti secondo la minore 
cartello. o maggiore trascuranza; fissando grorni

sei al pagamento nella eassa del Comune, 
sotto comminatoria, che traseorso il pe
riodo senza edetto si risguarderelibe if
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2. Le farine si bianca che gialla sa- 
ranno ai prezzi fissati dal Calmiere, e 
corrispondenti alle qualita dn esso deter
minate.

3. II pane non potra essere venduto 
che dei varii prezzi e pesi stabiliti dal 
Calmiere, oppure a libbra secondo il prez- 
zo del pari stabilito, per cui ogni vendi- 
tore ha obbligo di tenere a comodo d<i 
compratori ed a pubblica vista la bilancia 
a peso grosso veneto.

Le Commissioni per controllare il 
pane usano della bilancia propria e dei 
pesi relativi.

4. Tengonsi oculate perche i prin- 
cipali generi, non debbano mancare dai 
negoai, ne accrescersi di prezzo oltre ra
gione, ed ove abbiano accorgimento d’in- 
cetta o monopolio, non lasciano modo di 
impedirlo, cio che viene in ispecialita rac- 
comandato dalla Commissione annonaria 
centrale colla precitata Ordinanza.

8. Devengono ad inopinate visite pres
so gli stessi confezionatori del pane co
mune, e del cosi detto ad uso di Piave.

6. Visitano i Prestinaj o Fornaj onde 
non si valgano di acqua salsa nella pa- 
nizzažione, esclusa dall’Avviso delegatizio 
15 decembre 1831 n. 28150-2290.

7. Invigilano generalmente perche le 
bilancie dei venditori da tenersi sempre 
a pubblica vista, sieno a peso grosso ve
neto ; e cosi anche i diversi pesi onde ga- 
rantire da defraudo i compratori, ed esa- 
minano che non sieno in veruu modo, sia 
casualmente, sia maliziosamente alterate.

Curano eziandio a tutela dei diritti 
dello Stato che lem isure da vino, birra, 
olio ec. sieno contrassegnate dal prescritto 
bollo. La sola libbra o boccale e suoi 
spezzati sono permessi ne’ magazzini, bet-

multato per insolvente, r sarebbe senzn 
riguardi ulteriori fatto assoggcttare al 
proporzionale arresto in ragione di lire 5 
per giorno.

A tenore del mancamento le Com
missioni applicano la multa dalle 5 a 15 
correnti col metodo di cui sopra.

Nel caso di peso inferiore, di cattiva 
qualita o cottura, fanno eseguire I’aspor- 
to di un quantitative di pane proporzionato 
alla gravita del difetto, e dispongono del 
genere a vantaggio dei poveri d’una del
le Parrocchie del Circondario, devolven- 
dolo at Parroco per In distribuzione in 
sacco sotto suggello e con lettera, o nel
lo stesso modo a qualche pio Slabilimento 
entro il Circondario medesimo, non sen
za riportare l’analoga ricevuta che custo- 
diranno a loro garanzia; inoltre curando 
settimanalmente quanto contempla 1’arti
colo 5 delle avvertenze.

In tal caso richiamano gli esercenti 
che hanno la possibilila, a provvedere il 
necessario per la popolazione, ed ove non 
corrispondano al richiamo, fanno Rapporto 
consultivo al Municipio, tanto piii temen- 
do la incetta.

Se havvi arbitrio adoprano le uguali 
misure all’art. 3 , e lo annunziano con 
apposito Rapporto.

Esistendo la contravvenzione erigono 
Verbale che firmato dai presenti, ed in 
uno al campione dell’acqua invenzionata, 
m uni to di suggello-, scortano al Munici
pio per li debiti esami e successive di
sposizioni.

Partecipano le contravvenzioni, inol- 
trando 1’ analogo Verbale, essendo riser- 
vata al Municipio la inflizione della pt’- 
nale giusta il governativo Decreto 15 a- 
prile 1843 n. 13322-1077 per cui le Com
missioni non sono chiamate che a coop1'* 
rare  nell’importante oggetto.
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lole e sim ili; la grossa e suoi spcžzđtl 
nelle osterie soltanto.

8. Praticano frequent! visite ai ma- 
cellaj sicche non abbiano a tenere nelle 
rispettive botteghe carta grossa vietata dal 
municipale Avviso 28 maggio 1848 nu
mero 4999-2416, essendo loro permessa 
quella soltanto da riso.

C A P O  II-

Sunita.

9. Ispezionano i recipient! di ra m e , 
di cui usano gl! Osti, Trattori, Bettolieri, 
venditori di liquori e latte, assicurandosi 
della completa stagnatura, dal cui difetto 
ne riceverebbe nocumento la pubblica sa
lute.

10. Hanno cura che le carni, pesci, 
commestibili 111 genere, erbagg! e frutta, 
sieno di qualita salubre i ne tollerano che 
sieno espost! in vendita poll! enfiati, stan- 
do contro il divieto portato dall’Avviso 1 
luglio 1836 n. 9761-2607.

11. Procedono ali’esame dei vini eđ 
altri liquori, da questo lato non meno po- 
tendo essere compromessa la salute degli 
abitanti.

C A P O  III.

■Strode.

12. Sorv egliano perche le strade non 
sieno impedite da mgombri a rb itra rii, 
quali sarebbero i sporti in fuori dalle bot
teghe 1 o la oecupazione per parte di gi- 
rovaghi, e non abilitati con licenza ad 
esercitare post! amniovibili. Nelle giornate 
festive, a senso dell’Avviso 28 novembre 
1816, non sono tollerat! nemmeno i posti
0 sporti in fuori non arbitrarii.

13. Attendono che le strađe sieno 
monde, scevre di cumuli sia di scoviglie, 
che di macerie, ne si usinopel trasporto 
dei generi, merci 0 g rav i, i carri con 
niote ferra te , le quali sono proibite dal- 
1’Avviso municipale 18 marzo 1833 nu
mero 462.

Ordinano Faspofto della carta in con- 
travvenzione e ne offrono un campione al 
Municipio come all’avvertenza 11. 7.

fanno  asportare il rec!p!ente quahin- 
qUe difettivo di stagnatura, la quale sara 
rinnovata a carico dell'esercente scortan- 
do il redatto Verbale al Municipio per il 
dovuto castigo a senso della Notificazione 
governativa 11 luglio -1828 nu." 22341- 
2589. VII.

Tali articoli deperiti che sieno, s! 
sottraggono al consumo, s! distruggono, 
ê  fannosi gettare nell’ acqua in tempo di 
riflusso. La Commissione poi multa il 
venditore da L. 3 a 1 0 , sotto commina- 
natoria di cui al n. 1.

I  polli enfiati si confischeranno del 
pari, e la multa sara di lire 3 nel caso 
di recidiva.

Ove il vino 0 liquore risulti pregiu- 
dizievole alia salute, lo si sequestra. U11 
campione di esso viene diretto al Muni
cipio per li opportuni esami e successive 
disposizioni.

Avanzano Rapporto nei singoli casi f 
indicando a carico di ch! stia 1’ arhitrio.

Riferiscono i disordini seoperti, aC* 
Cennando il nome dell’autore de! deposito,- 
e le circostanze rela tive, ed in quanto 
all’ uso dei carri con ruote ferrate diehia-« 
rano il nome del principale esercente ehe 
se ne šerviva, ed il fine per cui adope« 
rava.
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14. Possono da ultimo farsi carico Si limitano ad avanzare di caso in

dei danili stradali, dei disordini ai fab- caso conforms Rapporto.
Jiricati, conoscere se sianri esercenti abn- 
sivi o scoperti di patente, e riferire inol
tre tuttocio che credessero utile a vantag
gio della comunale Amministrazione su- 
gli oggetti dei quali rimane loro devoluta 
1’ attribuzione.

AVVERTENZE.

1. Le Commissioni tengono un Registro  alfabelico per iscrivervi i 
nomi dei c o n trav v en to r i , ii  titolo della t ra sg re s s io n e , e la dala del 
giorno  in cui fu commessa.

2. Ilanno un Protocollo per  inserirvi Ic istanze di parle o gli ordini 
d'Uflicio che ricevessero , facendovi apparire  un cenno di evasione, e la 
data  di esso.

3. Cuslodiseono gli alti proprii  divisi per materie cioe Annona , 
S a n i ta ,  S trade ec.

4. Nei loro R apporti,  di iianco al numero di Prolocollo vi appongono 
quello dislinlivo romano del Circondario.

5. 0 (Trono settimanalmente al Municipio la nota dei singoli venditori 
di pane cui ne asportarono p e r  difetto di qualita  o peso , indicando la 
quan ti ta  a ciascuno asportata , e come lo abbiano disposto ; uolificando 
insieme g!i a ltri  eventuali asporti fatti eseguire di generi m alsan i,  e di- 
notando in separato elenco i trasg ressori  inultati in corso di settimana.

G. Ogni asporto  verra giustiiicato da apposito Protocollo verbale da 
estendersi all’a tto  della invenzione so ttoseritto  dai membri presenti della 
Commissione e daU’esercente principale o suo dipendente. Cosi rispelto 
alia carla  grossa che si rinvenisse presso i macellaj. Dei verbali si terra 
buona custodia p e r  ogni ricerca  che ne facesse il Municipio o la supe
riority .

7. La carta grossa si fa lacerare e dare all’ acqua, serbandone pe
ro due fogli di ogni qualita a s p o r ta ta , e scrivendovi sopra il nome del 
contravventore, la ubicazione e numero della bottega. Uno di essi rimane 
presso la Commissione 1’ a ltro  a periodo settimanale viene rimesso alia 
Municipality.

8. Avanzano altresi R apporto  speciale: 1. ove un esercente sia reci- 
divo per  la terza v o l ta ;  2. ove manchi dei r iguard i dovuti alla Commis- 
missione; 3. ove si opponga all’asporlo  legale del genere , che da lei si 
ordinasse, e nelle peculiari circostanze del caso non trovasse di far va- 
lere la forza.

Dalla Municipality di Venezia li 21 marzo 1849.

II Podesta  GIO: CORKER.

I S  Assess. C arlo d o t t . Ma r z a r i .
II segretario A. L i c i s i .
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C O H i N D O  IN CAPO D E L L E  T R U P P E  HEL LO S T A T O  TE R E T O

ORDINE DEL GIORNO.
Gotlc l ’ animo al generale in capo potere far noto alle milizie vene- 

tc che un distaccamento di -150 lombardi e 50 zappatori  ed una com- 
pagnia del battaglione 1’ Unione, pe r  cinque ore continue sostenne il po
šlo di Conche, non avendo artig lieria , contro 1’ assalto improvviso di 
1800  Austriaci con tre  bocche da fuoco. La perdita  che sofTrirono i no
stri fu molto leggiera, ma non cosi quella del nemico che fu gravissima.

Spera il generale in capo che avra sovente occasione di lodare si- 
mili a ll i  di valore.

Chioggia, 21 marzo 1849.

II ten. gen. comandante in  capo 
GUGLIELMO PEPE.

24 M a rzo . 

G O V E R N O  P R O V V I S O R I O

Dipartimento gen. della guerra Intendenza gen. dell’ armata.

CIRCOLARE.
In forza del decreto dittatoriale 12 febbraio ultimo decorso Nume

ro 8050-3645, col primo giorno del prossiino venturo aprile  debbono 
esser messe in vigore le nuove tariffe determinanti il t ra ttam ento  dell’a r 
mata veneta regolare  di terra .

I Cominissariati di guerra ,  cui e aflidata l ’ ispezione dei vari corpi 
componenti 1’arm ata  stessa, vengono pertanto incaricati di far tenere ai 
rispettivi Consigli d ’ amministrazione per conoscenza e norm a opporluna  
alcuni esemplari di detle tariffe, che a tal uopo lor si t rasm ettono, e di 
provvedere per la indimiuuta osservanza di quanto dalle medesime e pre- 
scritto, nelle forme dal succitato decreto s tab ili te ;  avvertendo, che nel 
soprassoldo, di cui fa cenno 1’articolo 5. del decreto medesimo, dovran
no comprendersi fino a nuova diversa disposizione per tu t t i  i soldati di 
°gni a rm a i centesimi undici correnti accordati dal decreto 2 0  novembre 
1848 N. 16885.

Per cio che r iguarda  il tra ttam ento  delle truppe  in cam pagna, sono 
state date le necessarie istruzioui al Commissario superiore  di guerra ,  
Giacomo Ilochkoffler.

I J  In tendente generale 
MARCELLO.



4 9 0  
24  Mar so.

G O V E R N O  P R O V V I S O R I O

Diparlimento della guerra Intcndenza gen. dell’ armata.

CIRCOLARE.
A l . * . . .

Slante la mobilizzazione di una parte  delle truppe venete e la cou- 
seguente forinazione dei Commissariati di campagna, l’ ispezione ammi- 
n is tra tiva dei corpi componeuti F arm ata  di te r ra  viene divisa in due 
sezioni.

La p rim a sezione e composta dei seguenti corpi :

Legume 1̂   ̂ jjnea  ̂ ^  Qliar(jja mobile )

» V ( Cacciatori del Sile
» VI $ composta del battaglione Veneto Napoletano c del 

battaglione I ta l ia  libera 
» Euganea
» Fi'iulana
» Cacciatori delle Alpi

Battaglione dei volontarii Lombardi 
Corpo degl’ Ingegneri  Lombardi 
Battaglione del Beggimento Romano VUnione  
Compagnia Svizzera 
Compagnia Dalmato-Istriana 
Compagnia Ungherese.

Questa sezione e allidata all* Aggiunto Commissario presso il Com* 
missariato superiore di g u erra ,  Vincenzo Thiel.

La seconda sezione e composta dei seguenti c o r p i :

Legione III Brenta e Bacchiglione 
» IV di linea ( Galateo )

Corpo della Gendarmeria 
Reggimento d ’Artiglieria te rres tre  
Divisione d ’Artiglieria da campo
Legione degli Artiglieri volontarii veneti Moro e Bandiera
Coorte dei Veliti
Corpo di Cavalleria
Corpo dei Zappatori
Battaglione dei veterani nazionali.

Questa seconda sezione e aflidata al f. f. di Commissario di guerra, 
P ietro  Barucco.

L ’ ispezione dei corpi, non compresi nelle predette  due sezioni, vie
ne stabilita  come segue :

La Centuria inf'ermieri al Commissaiiato della piazza di V e n e z i a .



Le Gtinrdie civiche ausiliarie di Chioggia, Pcllestrina c Litorale, al 
Commissariato di Cliioggia, che assegnera i londi ad esse necessari di- 
re tlam cnte  su quella Cassa divisiouale.

La Guardia mobile di Burano al Coinmissarialo di Burano.
Tali disposizioni coniiucieranno ad aver effetto col i . °  di aprile p. v.

U  lulendente  generale  
MARCELLO.

24 M ar so.

ASSEMBLEA NAZIONALE DI FRANCIA

Sessione dell’ 8 m arzo .

1NTERPELL AZIONI SULLE COSE O’ ITALIA.

II sig. B uvign ier:  Cittadini rappresentanti ,  la condizione esteriore e 
gravissiina, e propria ad inspirare  serie inquietudini a tu tti  gli amici 
della liberta, dell’ indipendenza e dell’ onor nazionale.

In diverse parti  dell’E u ropa ,  succedono moviinenti; porzioni di te r 
ri to rio  sono invase; una nuova lega sembra apparecchiarsi. La lega is 
composta dei regni del settentrione, e le nazionalita del mezzodi son lo
ro  opposte. I primi sforzi di tal lega saranno volti contro T Italia. Tutto 
anuunzia che iu breve i discgni, che si meditano, saranno recati ad cf- 
letto. Che faremo noi intanto ?

Voi stessi, Assemblea nazionale francese, avete prom ulgata  il 24 
maggio  la sostra  vo lon ta ;  avete dichiarato che 1’ Italia debb’ essere af- 
francala.

A quel tem|)0j voi il sapete, movimenti in favore della liberty eransi 
fatti in Italia ; i capi ufficiali delle diverse nazionalita  italiane, se posso 
cosi esprimermi, vale a d i re ,  da una parte il Papa, da un’ a ltra  parte  il 
g randuca  di Toscana, da un’altra parte  ancora il re di Piemonte, per 
uno scopo piii o men avverato, piu o meno franco, eransi posti alla te
sta di que’ movimenti in favor della l i b e r t a : ne segui cio che doveva 
necessariamente segu ire ;  cioe, che que’ movimenti d ’indipendenza, d ’ af- 
francamento, usciti dal seno de’ popoli, ma di cui i re avevano preso  la 
direzione, caddero senza p rodurre  un esito f'avorevole.

Di poi, gravi avvenimenti successero. II s a p e te : Roma ha prom ul-  
gato la r ep u b b l ica ; la Toscana segui lal esempio ; Venezia, che si era 
liberala dal dominio austriaco, rimase in picdij mentre tu tt i  gli a ltr i  po
poli dell’Italia erano ricaduti sotto il giogo.

Oggidi dunque la Francia ha per guarentig ia  contro le tendenze in- 
vadenti del setlenlrione il baluardo dell’ Italia, se oggidi l ’ ltalia  riman 
democralica. ( Humori d iversi;  approvazione a s in i s t r a . )

lu  questo argom ento , nessuna dissensione dovrebbe so rg e re ;  e pure 
non e cosi. 0  per e rro re ,  o per mire iuteressate , 1’ opinione non e la 
slessa, a queslo r iguardo , iu questo ricinto. ( H um ori a destra. )

Or bene! sapele voi che cosa si dice nel paese? ed egli e ben pre-
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occuparsi di cio che dicon coloro, che son noslri p a r i : si dice che la 
condizione presente e in tu tto  simile a quella del 92. A quel tempo la 
rivoluzione era m inacciata ; un partito  nell’ Assemblea legislativa si fon- 
dava sopra gli sf'orzi d ’ alcuni uomini, che avevano lascialo la Francia 
per  sollecitare 1’ aiuto dello straniero. Oggidi si dice che certi uomini, 
certi partiti ,  che accettarono con ripugnanza la repubbliea . . .  ( rumnre  
a destra; approvazione a s in is tra  )., che l ’hanno vilipesa fin da" suoi 
primi p a s s i . . .  ( nuove r im oslranze  a deslra. —  N o! n o ! ) ,  almeno ta- 
citamente . .  . ( Esclarnazioni a destra. —  A h !  a h ! ) ;  si dice che quegli 
uomini, que’ partili ,  pensino oggi a g e t la r  la m aschera ;  ch ’essi vogliano 
abbattere  la repubbliea, e, in difetto delle lor proprie  forze, r icorrere 
a ll’ aiuto dello s traniero . ( M ovunenli diversi. —  M orm orii pro lunga ti  u 
d e s l r a e a ll’ estrcma destra. A l l ’ ordine! a l l ’ordine  —  R im ostranze  a si
n is tra .  —  S i le n z io !  s ilenzio l J s c o l ta t e ! )

La voce corre ;  e quando si veggono i partiti  tentar di ricondurre 
la inonarchia, e necessario vedere se il governo, con le sue tendenze 
a ll’ in terno e all’ esterno, non po rga  la mano a que’ parti t i ,  non patteg- 
gi con essi.

Godesti parti t i  si fondano sui t ra t ta t i  del 1815; ora il governo sem- 
b ra  considerare q u e ’ tra lta ti  come un d ir i t to ,  e la quindi un passo rc- 
t ro g ra d o ;  poich’ ei non li considerava da p rim a se non come un fatto, 
cd il suo contegno con 1’ Italia ci chiarisce abbastanza qual e presente- 
mente la sua opinione.

E nel vero, l ’Austria, con un pretesto , ch ’ella fe’ sorgere forse ella 
stessa, invade F e r ra ra  e commettc atti , cbe non si erano veduti da lungo 
tem po ; a tti  di vero brigan taggio . ( M orm orii  a des tra ;  adesione a sini
stra. ) S i ;  di b r igan tagg io ,  poiche rap ire  a cittadini i loro averi, le loro 
sostanze, e b r igan tagg io ,  e fu r to ;  e gli Austriaci si diportarono come 
ladri a Ferra ra .  ( Nuovo n im ore . ) Pure, F e rra ra  appartiene alia repub- 
blica rom ana. Or bene ! che si fece ? Niente, Mi si d ira  forse che si e 
p ro te s la to :  puo darsi,  io noi so ;  ma in tal caso si e p rotesta to  tacila- 
inente, in modo vergognoso.

A fronte di tali fatti, b isognava pro tes ta re  apertam ente, al cospetlo 
dell’ E u ropa ,  esigendo la restituzione del danaro preso , degli ostaggi ra- 
p it i ;  e se cio non si fece, fu per  rispetto a ’ tra tta ti  del 1815. (Adesione.)

Or vengo alla questione di Roma. Roma ha prom ulgato  la repub- 
blica; o r  che cosa sarebbe stata piu naturale , quanto che la repubbliea 
francese le porgesse una mano fraterna. La repubbliea romana ci ha in- 
viato i suoi rappresen tan ti ,  per offrirci uiF alleanza amichevole, ed essa 
fu r isp in ta ;  ed ora  il solo rappresentan te  di Roma, che sia a Parigi,  e 
il nunzio del Papa.

Piu : girano gravi voci. Le potenze del settentrione vogliono, dice- 
si, intervenire per ristabilire la potenza temporale del Papa. Si vuole egli 
im pedirnele? No. Le si seconderanno : e pure , su che si fonda tale in- 
tervenzione? sui t ra t ta t i  del 1815. ( Movimento  d ’ approvazione a sini
stra. ) Dunque, si accettano i t ra t ta t i  del 1815.

Nella questione toscana sussiste il medesimo falto. II movimento to
scano puo non piacere mollissimo all’A u s tr ia ; ma tuttavia la Toscana e
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libera. Nulladimeno, ii Piemonte \u o l  inlervenire per r im e t te re - in seggio 
ii granduca. Ur se il governo da la sua adesione a tale intervento, que
s t ’ e parimenli riconoscere i trattati del 1 8 IS.

( L ’oratore , dopo aver presentate alcune considerazioni sul carattere  
d ’ un intervento delle potenze, il qual’ e, die’ egli, la conservazione dei 
t ra tta li del 1815_, p ro se g u e ) :

INegoziazioni sono intavolate a Brusselles, per risolvere la questione 
lombarda. Or b e n e ! per quelle negoziazioni si prendono a base i t ra t ta l i  
del 1813. (Rum ori.)  Quest’ e certo, poiche l’Austria ha d ichiarato di non  
acconsentir a negoziare se non sulla base di que’ t r a l t a l i ; le conferenze 
seguouo : dunque, voi accettate i t ra t ta t i  del 1815 . (Approvazione .)

So che si vuol fare una d is tinz ione: si dice che la repubbiica non 
riconosce i t ra t ta t i  del 1815 in diritlo, che gli accetta solainente in la t to ;  
ma questa distinzione non e possibile, ed ella vi sfugge di inano.

Dilemi se a Venezia, per esempio, i t ra t ta t i  del 1815 sussistano co
me fatto o come d ir i t to ?  Ell’ e una questione tu t t ’ alfatto materiale, ch ’č 
lacile risolvere. Chi possiede oggidi Venezia? 1 Veneli, il popolo di Ve
nezia. II d ir i t lo , a chi apparteneva esso, in v irlu  dei t ra t ta l i  del 1 8 1 5 ?  
AIFAustria. Dunque, se non riconoscete que’ t ra t ta t i  come dir it to , dovete 
lasciar Venezia a se slessa, che la possiede di fatto.

Se dunque non accellate i tra tta li  del 1815  se non come fatto, no- 
tificate all’Auslria che inlendele ch’ella non volga nessun assalto contro 
Venezia ; la quale non apparliene piu all’Austria, poiche voi non ricono
scete i t ra t ta t i  del 1815 se non come fatto.

E il medesimo per la Toscana. 1 tra tta ti  del 1815 attribuiseono la 
Toscana al g randuca, con diritto di reversibilita all’A ustr ia ;  oggidi la 
Toscana non e piu nelle mani del g ra n d u c a ;  la Toscana e to rna ta  in 
poter di sč, nelle mani del suo popolo.

E lo stesso val pure  per la questione rom ana ;  il d iri t lo  non sussi- 
ste, poiche voi noi riconoscete :  rimane il fatto. Forzate  dunque le po- 
lenze a lasciare il fatto a coloro, che ne sono in possesso.

Onde, non e possibile far distinzione; voi accettate il d iritto , crea
to da q u e’ tra lta li ,  se non prolestate contr’ ogni intervento, volto coutro 
i falti sussistenli.

Gr bene! ratificate le vostre proteste iminediatamenle, senza perder 
lempo, poich’ egli e p rez ioso ; se no, presenterete invano cavilli su cavil- 
li, sottigliezze sopra sottigliezze; sarete pu r  sempre considerati come i 
campioni atluali di que’ tra t ta t i  del 1815 , che nessuno, p e r  poco ch’ ab
bia sentimento d 'onore, non oserebbe p ropugnare  fra noi.

II ripeto, se non gli accettate, d ite lo ; non fate distinzione di diri t to  
ne di f a l to ;  cangiate tosto il vostro contegno; nolificate, come diceva, 
alle polenzCj che si pretendono interessate, in v ir tu  de’ t ra t ta t i  del 1815 , 
ad assestare le cose d ’ ltalia, notificate loro immanlinente ch’elle non han- 
»o niente a fare ne dire in tale questione.

Cittadini a fronte di tali contraddizioni, 1’Assemblea, che il 24 m ag
gio signified in chiaro e preciso modo il suo pensiero, e ella decisa ora  
a mentire a se stessa? Le congiunlure , oggidi,  sono tanto gravi quanto 
a quel tem po; sono piu gravi forse, poiche, come diceva principiando,
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noi procedevamo allora di cohserva; in apparenza, non c’era fra noi di
v isione; non eravamo spar t i l i ,  come adesso, in regii ed in repubblicani.
( R u m o r i  diversi. )

Allora, i nostri sforzi comnni potevano essere piii potenli, r iguardo 
a ’ tenlativi ch’avesse fatti 1’ Europa. Chieggo all’Assembiea s ’ella seguira 
il governo in tal via, dato che il governo vi si sia messo veramente. lo 
noi credo. E ll’ e una question d ’onore per  ciascun membro di quest’ As
semblea. Ma altresi, e sopra questa considerazione, ne ha una piu po- 
ten te :  e lFe  una questione di dignita  per la Francia, che si e impegnala 
verso 1’Italia, verso tulli i popoli, inscrivendo nella sua Costituzione che 
rispetterebbe e farebbe r ispeltare  i d iritti  dei popoli nella dichiaraziouc 
del loro alfrancamento. Da questo lato, per  tu tte  queste cousiderazioui, 
e impossibile che l’Assemblea si sm entisca; e impossibile che FAssemblea 
venga qui, nel 1849, un anno dopo la prom ulgazione della repubbliea in 
F rancia ,  a dire che i tra tla ti del 1815 debbono rimanere il d iritto inter- 
nazionale dell’ E uropa .

Queslo e il pensiero del ministero; ei non polra dire il contrario.
P ro p o rro  dunque airAssemblea, pel suo ulile stesso, per l ’onore e 

la sicurezza della Francia, di mautenere il suo volo sulla questione ita
liana ; e sopra ttu tto ,  slanziando un decreto nuovo, di pensare che ha un 
im pegno, irrevocabilmente preso  da lei, circa dieci mesi fa.

Non ho piu niente a d ir ,  cittadini. Mi rimane, per po ire  la questio
ne in  ischielto modo, per porla  in forma che non ci sia ambiguita ne 
da una parte ne da ll’ altra , in forma che, presto  o tard i,  non si possa 
r im proverare  all’Assemblea nazionale d ’ aver cercato d ’ingannare un po
polo, facendo rilucere a ’ suoi occhi false speranze ne’ tenlalivi cli’ei pote 
fare in favor della l ib e r ta ; mi resta a p ro p o rre  a l l’Assemblea di manle- 
nere il decreto, ch ’ella stanzio il 24 m aggio  inleso a sostenere 1’ afFran- 
camento dell’ Italia. Per tal guisa , ell’ avra  adempiuto il suo debito verso 
i popoli italiani; F a v ra  adempiuto verso la Francia , di cui preserver;! 
p e r  questo fatto stesso e 1’ onore e g l ’ interessi.

11 sig. F avar t:  S ’ell’ e una proposizione, b isogna osservare le forme 
p rescrit te .  Le non sono piu interpellazioni.

Una voce: Egli e un ordine del giorno motivato.
II presidente:  Tocca par la re  al sig. ministro degli affari esterni. 

( A gitas ione .  —  A ’ voti! a ’ vo ti!  —  P arla te !  p a r la te ! )
U sig. D rouyn  di L h u i js , m inis tro  degli a ffari esterni:  Cittadini 

rappresen tan ti ,  si erano annunziate interpellazioni, e si por la  a questa 
bigoncia una proposizione. Si propone all’Assemblea di r ip rodurre  un de
creto anteriore. Sotto  l ’apparenza d ’ una semplice conferma d ’un avviso 
anteriore , si vuol fare slanziare un nuovo comento, e conseguenze peri- 
colose, del pari chc erronee.

Noi pretendiamo rimanere fedeli al voto delFAssemblea nazionale, 
p u r  mettendo in pra tica  la politica, chc conoscete. ( R um ori ironici a 
s in is tra .  )

A lcune voci: Quale? q u a le ?
II sig. Stefano J ra g  : Confessiamo la noslra  ig n o ra u z a ; noi n °u 

conosciamo questa political
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II sig. D rouyn di L h iu js : Non comprendo come si possa pretenderc 
d ie  ques t’Assemblea non conosca la politica, ch ’ell’ approvo con parecclii 
\o l i .  ( l u t e r r u s iu n e . )  Ripeto che la politica tcnuta all’ esterno dal gover
no, e conlorme alia volonta dell’Assemblea nazionale.

11 sig. L ed ru -R o ll in : Gliieggo di parlare. ( Movimento. )
11 sig. Druuijii di Lliuijs: Da un lato di ques t’ Assemblea si preten- 

de che dal voto ricordato debba derivare una politica di tu l l ’altra na tu-  
ra , una politica solidaria di tutte le insurrezioni che sorgono in E u ro p a ;  
una politica che condurrebbe alia gue rra ,  che ce ne im porrebbe tutte  le 
vicende e tu lti  gli aggravii. L'Assemblea nazionale decidera sc rinnovan- 
do un voto dato in a ltro tempo, ella non fosse per istanziare una poli- 
lica contraria  a quella, che ha fino al presenle approvata.

II sig. S . Arago: F ia t  lu x !  Non ne sappiamo piu che prima. ( Risa  
a sin is tra . )

II sig. Ledru-Rollin:  Cittadini, il sig. ministro degli affari esterni e 
venuto a dire ch’era superfluo ehiedere una conferma dell’ordine del 
giorno motivalo del 24 maggio ; e ne addusse a ragione che la politica 
del governo e riiuasla quella che l’Assemblea ebbe in mira il di, in cui 
slanzio quell’ ordine del giorno.

Ho udilo dire da un lato di ques t’Assemblea, quando il sig. mini- 
slro parlava, che, per sapere se tale politica fosse coerente alia dichia
razione del 24  m aggio , bisognerebbe sapere qual sia la politica del go- 
\ e r n o ;  poiche qui sta la questione. ( S i,  si! E ’ v e r o ! )

II governo non vuol dire qual e lal polit ica; io vo’ provarmi a 
rispondere per lui . .  . ( Risa ironiche ed esclam azioni a d e s t r a . )

A  s in is tra :  P a r la to ! parlate!
II sig. Ledru-R ollin :  Al’ apprcsto, dico, a rispondere per  lui, e non 

crcdeva con queste parole di destare sorrisi;  giacche la questione e u r -  
genlissim a; giacche avete alla voslra porla  i deputati della repubblica 
romana, che vengono a chiedervi se intendete r isp ingerl i ;  giacche un ma
nifesto solenne, in cui la Costituente mandaudo un grido di liberazione 
e soccorso, vi dichiara mallevadori, in una certa  misura, dello scoppio 
italiano, fu indirizzalo all’Europa.

Or b e n e ! a petto delle vostre deliberazioni, a petto  di questi fatti, 
il governo della repubblica dichiara che non vuol riconoscere la repub
blica rom ana, perch’ella e conlraria al voto delle grandi potenze ( Movi- 
menti diversi; r im oslranse  a des tra ). E se alcun ne dubita, mi b a s le r i  
aggiungere chc voi riconoscete si poco quella repubblica rom ana, che g ia  
a \ete risposto a ’suoi inviati:  « Potele r i lo rnare  donde siete v e n u t i .«  E ,  
in fatti, il solo rappresentante  di Roma a Parig i e il nunzio del P apa , il 
quale non rappresenta  che il governo del Papa. (Nuovo movimento).

Or bene! a tale risposta , bench’ella sia involta in vaniloquii, e facile 
•udovinare che si lasciera far 1’ intervento, se pu r  non lo facciamo noi stessi.

E seguendo tal politica, che non si pud qualilicare, il ministero viene 
a dire che ell’ e conlorme all’ordine del giorno motivalo del 24  m aggio?  
e, non riconoscendo la repubblica rom ana, egli osa dirsi coerente alla di- 
•hiarazione del 24  maggio con la quale noi abbiamo prom ulgato  1’ indi
pendenza dell’Ilalia? E ella cosa seria ques ta?  No; la non e cosa se r ia :
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10 dico ch’ ell’ e v e rg o g n o sa ! ( Viva impressione. - Ben iss im o! benissimo! - 
M orm orii  a destra).

Tuttavia, gia ve l ’han detto: Voi non siete nppien l iberi;  quel po
polo ha  potuto far  assegnamento sul vostro impegno . . .

Una voce, a sin istra:  Egli ha dovuto farci assegnamento ( S i ,  si!  
B en iss im o).

II sig. L e d ru -R o l l in : Invano tentereste di porvi sotto a ’piedi il ma
nifesto del governo provvisorio; egli sussiste, e dichiara che il giorno, iu 
cui l ’lta lia  cerchcra di r iconquistare la sua indipendenza, la Francia non 
perm ettera  1’ intervento d ’una potenza s tranicra , e movera in soccorso della 
nazionalita  italiana.

Questo e ch ia ro ;  e mi maraviglio d ’esser solo, in queslo momento, 
a difendere codesta politica, p rom ulgata  dal governo provvisorio . . .

II sig. di L a m a r t in e :  Chieggo di parlare.
11 sig. L e d ru -R o l l in : Godo chc la mia parola  sia andata a lerir nel 

cuore il sig. di Lam artine, per chiamarlo a difendere la politica ch’ egli 
ha  si g loriosamente p rom ulgata  con noi! (B e n is s im o ! ben iss im o!)

Voi avete accettata  quella politica, e Favete riepilogala in tre  punti 
cssenziali:  patto fra terno  con la G e r m a n ia ;  ricostituzione della I ’olo- 
n ia ;  ind ipendenza  dell’ I ta l ia .

Or queslo e un patto , sul quale F Ita lia  ha potuto far assegnamento; 
poiche ormai Fonor vostro , l ’onor della F rancia , e involto nella questio
n e ;  e, non solamente pe’noslr i  atti , ma ancora per le vostre proprie pa
role ( V oratore si volge verso il ba7ico de’m in i s t r i ) , 1’Italia e ra  in diritto 
di far capitale di noi.

La mallcveria della r isposta , fatta agF iuv ia t i  romani, appartiene al 
ministro  degli affari esterni, al presidente del Consiglio, ed in fine al presi
dente della repubbliea.

Al ministro degli affari e s te rn i ! ed egli e quel desso, che, come pre
sidenle del Comitato degli affari esterni, e venuto a p ropo rre  1’ordine del 
g iorno  motivato del 2 4  maggio!

Quanto al presidente del Consiglio, ci mi perm etla  di r icordargli 
l ’opinione, cIFegli ebbe sulla condizion dell’Italia nella lotla gloriosa ch’ei 
sostenne in a ltro  tempo. Ne mi si dica che la queslione non e la mede
sima; no, oggidi la questione e cento volte piii favorevole. Nel 4851, la 
questione dell’ indipendenza italiana^ dell’unita italiana, si prescntava cinla 
di diflicolta, d ’ineertezze; il suo desiderio non era  attestato se non da di- 
mostrazioni parziali, isolate. Or b e n e ! ecco cio che diceva a quel tempo
11 sig. Odilon Barrot:

« . . . E egli sorprendente , a petto d ’un tale spctlacolo, che noi do- 
mandiamo ove son ite le negoziazioni, e sara  permesso all’Italia di con
servare le sue jstituzioni ?

« Voi chiamate questo col nome di p ropaganda , - aggiungeva il 
sig. B arro t ,  indirizzandosi a llora  al m in is te r s : -  voi dile che il sangue 
della Francia  nou dee versarsi se non per la F rancia? si: ma la Fraucia 
ha a ltra  cosa che interessi materiali a p ro teggere .  E ll’ha principii, sini- 
palie , allcanze, che non puo sacrificare; ed io p ropugno  quesli allii inte
ressi, YCiiendo a chiedere al ministero chc non perm etla  alle baionelte au-
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striache d ’opprim ere la liberta, c chc difcnda i principii, che triunfarono 
uclla nostra  p ropria  rivo luz ione .«  ( M ovim tn lo . - Ben iss im o! benissimo!)  
Si, ecco cio che diceva, nel 4831 , il sig. Odilou B arro t ,  ed aveva rag ione ;  
ed agg iugneva ancora: « Non dubito che il ministero r im anga  fedele alia 
politica prom ulga ta  dalla bigoncia, alla politica di non intervento, e che 
resp inga  1’ intervento s tran ie ro ;  poiche non penso che il principio della 
noslra politica possa cangiare cogli uomini. » (Hina. - A h !  a h !  - Ben is
simo !)

Non domandero perdono all’Assemblea d ’abusare  de’ suoi momenti, 
poiche non lo qui altro che r ip ro d u rre  le parole del sig. Odilou B a r ro t ;  
chiedero dunque di citare ancora un altro passo . . .  ( S i ,  s i!  P arla te !)

Ecco cio che diceva pure  il sig. Odilon B arro t  in quella discussione, 
alludendo ad una parola del sig. Guizot, il quale non voleva che s ’inco- 
raggiassero  i popoli a fare rivoluzioni intempestive, a cogliere il frutto  
prima ch’ei fosse m aturo:

« La nostra  dottrina e semplice e morale, rispondeva il sig. Odilon 
B a r r o l ; - n o i  non vogliamo che il frutto  sia collo prima d ’esser m atu ro , 
ma vogliamo che il  sia quando e m a tu ro ;  e pero non vogliamo che si 
permetta mai ad una potenza straniera d’impedire ad un popolo di co
gliere il frutto quand’egli e m a tu ro ;  non perm etterem o mai che una na- 
zione s lran ie ra  s ’interponga fra una nazione ed il suo governo, e gelti 
la sua spada nella bilancia . . . (M ovimento p ro lunga to .)

a Ecco la noslra  do ltr ina , e non convien cercare  d ’aflievolirla, con- 
linuava allora il sig. Odilon Barrot , estendendola oltre alle sue conse- 
guenze natura li  . . . Cio che noi oppugniamo e che, sul lim itare della no
stra frontiera , nella sfera del nostro inllusso legittimo, una potenza vada 
ad impedire ad un popolo di crearsi un ordine sociale nuovo, vada ad 
obbligarlo di rimanere ue’lacci d ’un governo meta teocratico, m e t i  dispo- 
tico . . . »  (F iva  impressione.)

A  sin is tra:  Ah! benissimo! quest’e appunto cio che vogliamo noi o ra !  
II sig. L edru -R o ll in :  Le propensioni manifestate dall’ Assemblea pe 

l’opinione che manifestava altra  volta il sig. presidente del Consiglio, 
m’ impedirono di finire. Ilipiglio:

« . . .  obbligarlo a rim anere ne’ lacci d ’uu governo meta  teocratico, 
meta dispotico: no! questo non possiamo perinettere, sotto pena di diso- 
norarci. » (Nuova e profonda impressione. - Applausi a s in is tra  e alVeslre- 
ma sin is tra .  -  S i  si! Benissimo! - E ’ vero} verissitnQ!)

Comprendo qual sara  la risposta  del sig. m inistro della g iustiz ia  ad 
una paro la  che l ’ho udito profFerire e ad un geslo che l ’ ho veduto fare. 
« Io diceva, egli mi d ira ,  che bisogna cogliere il frutto q u a n d 'e g l i  e 
maturo.  »

Or bene! permettetemi ch ’io iuvochi le vostre memorie d ’uomo di 
slalo spcrim entalo . . . ( r u m o r i ; risa ironiche uW estrem a s in is tra ) .  Parlo 
in sul serio . . . (nuove r isa ) ;  e dico, invocando le memorie delFuomo di 
stnlo spcrim entalo , al sig. ministro della g iustiz ia :  quando si tra ttava  de
gli avvenimenti del 1831, avrei compreso chej iuvece di tenere il l inguag- 
8*o che ho r iprodotto ,  avestc detto con Casimiro P e r ie r :  « Non e’e rivo
luzione a Roma; e’ e solo turbolenza, agitazione, suscita ta  da istiga lori  
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del disordine »; poichč allora , in effetlo, a valermi delle voslre parole, il 
lru t to  non era m a tu ro ;  egli e ra  piultosto , mi si conceda di dirlo, in 
boecia anziche a rnaturanza, Tutlo  il movimento si riduceva ad alcune di- 
s tu rbanze  nella piazza e ad una g u erra  di partig iani nelle montagne.

Ma ora, e egli il medesimo? E che! la F rancia ,  questa iucina im- 
mensa, questa fucina ardente , prom ulga  la repubbliea ed ecco che a un 
t ra t io  aitre nazioni, incorate dal suo esempio, invocano Findipendenza, 
l ’unila l ia le rn a ;  esse v’ imitano servilmente, in certa guisa, nella vostra 
rivoluzione, e i ’Assemblea si aifretta di d ichiarare  che quelle rivoluzioni 
non sono un fatto a c c id e n ta l ,  ma il compimento dei decreli stessi della 
P ro v v id en za : e voi verreste a d ir ,  dopo cio, che il frutto non e maturo? 
Ah! in tal caso, non r isponderei,  reslerei muto, mi limiterei ad appellarmi 
alia coscienza delFAssemblea ed al pudor  pubblico. (Appluusi all'estrema  
s in is tra  e a s in is tra ;  m orm orii  a deslra).

Si aggiunse una p a ro la ;  il sig, Odilon B arro t disse, sorridendo con 
i ro n ia ;  « 11 Papa, qual despota! » E chi vi dice ch ’ei sia uu despota? la 
questione sta forse in cio? No; ma si t ra t ta  di sapere se voi, che avete 
veduto un popoio scacciare uu re, non vogiiate che il popolo romano, il 
quale riceve ques t’esempio da voi, scacci il suo principe temporale. (Mo
vimento).

11 popolo di Roma aveva diritto di far quel che fece, o voi stessi 
negate  d 'aver  avuto il d ir i t to  di fare quel che faceste in febbraio (Ade
sione a s in is tra ;  rum ori  a destra).

Se negate il suo diri t to  al popolo rom ano, negate nella sua radice, 
nel suo fondamento, 1a nostra  p rop r ia  Gostituzione; e la negate per modo 
che io leggeva teste, nella lettera d ’un uomo eminente nel clero, e che 
sostenue la prima parte  a Roma dopo il Papa, il seguente passo: « Ba- 
date f lasciando percuotere  la rivoluzione rom ana, la rivoluzione francese 
si lascia assalire nel suo p roprio  centro. » (Vivo movimento d ’adesione).

E quella lettera agg iunge, con rag ione, che, operando cosi, ci mo- 
s tr iam o c o n tra ry -a l ia  politica, che avevamo seguita  per tre secoli, durante 
i quali la Francia  si e sforzata continuamente di scacciare gli Austriaci 
d ’lta l ia ;  e, in pari  tempo, favoriamo, non v ’ingaunate , Pinflusso inglese.

A Roma furono obbligati e per p ro teggere  la religione e per salvare 
la l iberta , a d ichiarare  i beni ecclesiastici beni nazionali;  e gia l’lughil- 
te r ra  ha offerto di p res ta re  15 milioni con ipoteca su que’beni: poi, dopo 
il prestito  di danaro , ell’offrira il soccorso de^suoi Irlandesi, e si accasera 
in Italia, come si e accasata nell’ Indie, (R isa  ironiohe e r im ostranse  a 
destra. - E h ! v ia !  eh! v i a ! -  R im o s tra n se  a s in is tra .  -  Z i l to ,  s i t t o ! -  Inter
ruz ione) .

Ye F ho  gia  de tto ;  il popolo di Roma doveva fare assegnamento non 
solo su ’nostri atti , ma ancora sulle precedeuze degli uomini, che sono 
ora  a capo degli affari del paese. Ne vofeic un esempio? ( M o v i m e n t o  d'at- 
tenzione).

Nel 1851, quando s’agilava gia questa  medesima queslione dell’ indi
pendenza dell Italia, chi combatteva p e r  essa a F o r l i?  . . .  (Movimento). 
Ćhi aveva allora un fratello ferito per  questa causa? II presidente della 
repubbliea  (Viva impressione).
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Chc pcnsera ora l’csercito, il quale, nell’elezione del 10  dicembre, 
aveva veduto la lacerazione de’trattati del 1 8 1 5 ?  (M ovimento). Che peu- 
seranno essi pure  que’campagnuoli, che furono testimouii de ll’inlame in- 
vasioue del 1 8 1 5 ?  (Nuovo movimento).

Essi avevano scelto quel nome, perch’egli aveva lungamente percosso 
gli eclii dell’ Italia d 'un  tempo; di quel tempo, quando, una prima volta, 
ella lenlo la sua liberazione. Allorchč si vedra quel nome unirsi agli op
pressori dell’ ltalia , non diverra egli evidente che la Francia  s ’e ingannata  
quando l’ha «celto? (Impressione; mormorii a destra).

Si; Roma aveva il diritto di far assegnamento su noi, governo p rov
visorio, sulla Commissione esecutiva, sull’Assemblea nazionale; ed ella ha  
il d irilto  di larvi assegnamento anche ora. (Viva adesione a sin is tra . - 
B en iss im o! ben iss im o !).

E se si preteude intervenire in Italia, dico ch ’egli e violare la liberta  
e la Costituzione, poiche la Costituzione dice: « La Francia rispctla  le 
nazionalita s tran iere , e mai le sue forze non saranno voile contro la li
berta  dei popoli. » Ora, dato pure che mascheriate il vostro inlervento, 
che lasciate ad  altri il diritto d’operare, il fatto rimane Io stesso (Ap
provazione).

Ecco tu t to  cio che io aveva a dire pel momento. Se altri  verra  a  
parlarci dell’autorila  spiriluale del Papa, teutando di confonderla col suo 
po ter  temporale, r ispondero. Ma intanto, permeltetemi di r icordare  che, 
per quattordici  anni Napoleone separo i due poleri, e che per conseguenza 
ei non li credeva si intimameute congiunli com ’allri  p re tende ;  egli, che 
pu r  ha  r iaperto  le chiese.

Mi conlento di dirlo  di passaggio per rassicurare le coscienze reli
giose, e far loro ben comprendere che la questione di sovranita del po
polo e indipendente dal dogma e dalla fede, che non ne ricevono oll'esa 
(approvazione): il dico alto, perche il Papa mediti profondamente la r i-  
soluzione che sta per  prendere. Ei non iscuota la religione, che ra p p re 
senta, per r ieonqnistare  una sovranita, alla quale non ha piu d iritto ; sa- 
cerdote di Cristo, ei non provochi l’elfusione del sangue per  beui che Cri
sto condannava. (M ovimenti diversi).

II sig. Carlo D upin:  Questa e una besleinmia conlro la religione c 
conlro Pio IX!

II sig. L edru-R oll in :  Un’ultima parola. Le considerazioni che ho svolte, 
non l’ ho svolle a nome d ’un partito, ma a nome dell’onor nazionale. 
Quando si t ra t ta  d ’argom enti  di politica inlerna, possiam dilferire gli uni 
dagli altr i ,  possiamo essere gli UI1i agli altri eontrarii;  ma quando si 
tra tta  delF onore della nazione nella storia vuolsi porre  da banda ogni 
considerazion di parlito.

Aoi avete a difendere i principii m ora li ;  voi siele i guard ian i  della 
civilta; onde ponderate bene, poiche ogni fallo vi t ra r reb b e  iu una via 
•a qual vi disonorerebbe ( Agitazione - L u n g a  approvazione a sinistra. - 
R um ori ed in terruz ione  a destra).

II sig. di L a m a r t in e  sale in bigoncia.
II sig. di L a m a r t in e :  Signori, se la chiamata, che mi fece l’ onore- 

v°le sig. Ledru-Rollin, non mi avesse posto al puulo ,  non me solainente,
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ma tutti  i miei colleghi del governo provvisorio, di confcssare o scon- 
lessnre i principii di politica esterna, che abbiamo enunciati nel manifesto 
del 5 m arzo, e che voi avete ratificati, io non sarei montato a questa 
b igo n c ia ;  non ci sarei montato per due ragioni.

La prim a e che una lunga  abitudine degli affari diplomatici e delle 
discussioni parlam entarie , mi dimostro che nulla e piu pericoloso quanto 
t r a t ta r  di diplomazia all’ aperto , iu bigoncia. (Adesione. —  H um ori a l l’e- 
strema sin istra .)

A malgrado de’ rum ori,  cbe accolgono per manco di riflessione, le 
mie parole, le trovo cosi evidenti, che non mi fermero a spiegarle e 
disculerle.

Non voglio biasimare con cio, e nessuno puo averne dubbio, che si 
portino  a questa bigoncia grand i questioni d ip lom atiche; la sarebbe cosa 
stolta  da parte  mia. No; dico solainente che, mentre gli avvenimenti agi- 
tano ancora la coscienza della Francia e dell’ E uropa, e sono ancora nello 
s tato d ’ incertezza, d ’ esitazione, d ’ ondegg iam ento ; quando siamo ancora, 
a d ir  breve, nella polvere di quegli avvenimenti, ed e impossibile discer- 
uere abbastanza chiaramente la via che convien di seguire al governo, 
il  momento e poco propizio per  la discussione: e percio io rimasi muto 
nel mio scanno.

Un’ a ltra  ragione m ’ induceva a non parlare. Gredo che bisogni se- 
p a ra r  nettamente, nella politica es teriore , le tenebre dalla luce; bisogna 
saper chiaramente con chi siamo, contro chi s ia m o ; bisogna sopratlu tto  
saper separars i  francamente dalle conseguenze estreme, beuche involon- 
tarie  e nobilmente appassionate, che si derivano dai principii promulgati 
da noi, e le quali sarebber tali da trav iare  il paese. (Segni d’ approvazione.)

Ma poiche son sali to alla bigoncia, non voglio esservi salito invano. 
Diro dunque qual fu, nel vero, la politica esterna del governo provviso
r io ;  diro in che io mantenga, tanto vigorosamente quanto il sig. Ledru- 
Rollin, tale politica; diro fino a qual punto ell’ abbia impegnato il paese, 
lino a qual punto ii lascio libero nella sua azione ali’ esterno.

Rieercherd altresi quali souo i principii, che debbono dirigere il 
governo repubblicano della F rancia  nella questione di Rom a; e spero 
dare  soddisfazione, nella misura che conviene, a ’ consigli che il sig. Ledru- 
Rollin ha dali dalla bigoncia.

E  egli vero che la repubbliea, col manifesto del 5 m arzo, abbia 
im pegnato la F rancia  oltre a ’ limiti del diritto  delle potenze democrati- 
che ? E egli vero che abbiamo, con quel manifesto, i m p e g n a t a  l a  Francia 
in una via, che l ’obbligherebbe ad inlervenire in lavor di tu tte  le cause 
democraliche, che fossero per  sorgere  inopinatamente nel mondo ? E egh 
vero, inline, che il governo provvisorio, il quale avrebbe ricevuto, se 
F avesse fatto, una solenne mentita dalla saggezza del paese, abbia im
pegnato  la Francia per modo ch’ ella debba far causa comune con tutti 
i lentativi di rivoluzione, con tu tte  le insurrezioni ? ( R u m o ri  alV es trem a  
sin is lra .)

Ecco un passo del manifesto del governo provvisorio : « Quanto ad 
a ltri  i i icoraggiamenti alle potenze democratiche, od alle insurrezioni na
zionali qualunque, non sarebbe conveniente alla repubbliea di d a rn e ; no«
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sarebbe conveniente ad altri di riceverne. L’ ho gia detto a proposito  
della Svizzera, a proposito della Germania, ’a p roposito  del Belgio, a 
proposito  d e l l ' I ta l ia ;  lo ripeto, a proposito  d ’ogni nazione, che ha que- 
rele interne da decider con se stessa o col suo governo.

« Quando nou si ha  il proprio  sangue negli affari d ’ un popolo, non 
e permesso d ’averci la sua iutervenzione, ne la sua mano. Noi nou siamo 
di nessun parti to , in Irlauda od altrove, fuorche del p a r t i to  della g iu 
stizia, della liberta, del dirilto e del p rogresso  de’ popoli . .  . ( Jpprova-  
s ione  a sinistra.)

Accetlo gli applausi che vengono da questo lato (la s inistra); e non 
diro parola, sappiatel bene, che sia tale da rispingerli  nel seguito  di 
questo discorso.

II sig. Gent.  Speriamo! (litnnori.)
II sig. di L am a rt in e  . . . « Non siamo di nessun parlito  se non del 

p a r t i to  della giustizia, della liberta, del diri t to  e del progresso  de’ popoli. 
Nessun’ a ltra  parte  sarebbe acceltevolc in tempo di pace, negl’ interessi e 
nelle passioni delle nazioni es tcrne; la F rancia  vuol r iserbarsi  libera per 
tu t t i  i d iritti ,  e anzi tutto pe’ suoi. »

Vi leggero  un altro  passo, cbe vi fara meglio comprendere ancora
lo sp irito , che aniino il governo provvisorio, e cio che trasp irava  da 
tu tte  le nostre  paro le :

« La repubbliea, trovando la Francia in condizione d ’ isolamento e 
di subaltcrn ita  in E u ropa ,  aveva due partiti da p rendere : avventarsi a r
mata contro tu tt i  i troni ed i te rr i to rii  del continente; lacerare la ca r t f r~ ' 
d ’E u ro p a ;  d ich iarar  la g u e rra  e scagliare da per  tu tto  il principio de- 
mocratico a rm ato , senza sapere s ’ ei cadesse sopra un suolo prepara to  
per  germ ogliarvi, o sopra un suolo inetto per  esservi aliogato nel san
g u e ;  o pure (e questo appunto  abbiam falto, questo voi medesimi avete 
ratilicato) d ich ia ra r  la pace repubblicana e la Iratellanza francese a tu tt i  
i popoli;  bandire  apertam ente  il rispetto dei governi, delle leggi, dei ca- 
ra t te r i ,  dei cosluiui, delle volonta, dei te rr itorii  delle nazioni;  e levar 
alto, ma con mano arnica, il suo principio d : indipendenza e di demo
crazia  nel m ondo; e dire a ’ popoli, senza costringere  e senza premerc 
gli avven im enti : Noi non armiamo la nostra idea di ferro e di fuoco, 
siccome b a rb a r i ;  non F armiamo se non del suo p roprio  sp len d o re ; non 
iinponiamo a nessuno forme od imitazioni im m ature , incomporlabili forse 
con la loro n a tu ra :  ma, se la liberta della tale o tal parte  d ’ Europa si 
associa alla nostra , se nazionalita, se diritti  violati, se indipendenze le
gittime, oppresse, sorgouo, si costituiscono da se, entrano a poco a poco 
nella famiglia democratica de’ popoli, ed invocano allora da noi la difesa 
de’ loro  diritti minacciali, la F rancia  e p ron ta !  »

A  s in is tra :  Benissimo! benissimo!
II sig. Laissac. Ben dunque, la Francia sia pronta!
II sig. L a m a r t in e :  Ora, cittadini, per rip ig liare  le ultiine parole di 

questa citazione: la Francia non fu ella pron ta?  E egli vero che la F ra n 
cia, co’ suoi atti , abbia punto ingannato 1’ Italia, ed abbia promesso una 
cooperazione, che poi abbia nega ta?

Quando noi siamo giunti al governo, F Italia ci disse, per mezzo di
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tu ll i  i suoi agenti, di tu tli  i suoi in te rp re t i :  Noi non vogliamo il soccor
so della F ran c ia ;  rispingianio 1’ aiuto della F ranc ia ;  se 1’ offerta dell’ aiuto 
della Francia ci fosse fatla , la rifiuteremmo : riliutiamo il soccorso armato 
della Francia e la sua presenza ne’ nostri consigli, ne’ nostri affari, come 
la sua presenza sul nostro suolo. Tal fu il contegno dell’ Italia rispetto 
al governo provxisorio. (E ’ vero! e vero!)

Ma mi sta a cuor di lavare la bigoncia dal r im provero , che non so- 
lamente si rivolge a noi, miseri s trum enti  dJ un po ter  transitorio , a noi, 
che possiamo essere infranti senza pericolo pel paese, ma che si vorrebbe 
r ivolgere  all’ Assemblea stessa, vale a dire alia nazion tu tla  quanta. No; 
non e vero che la Francia abbia nulla promesso all’ Ilalia ch’ ella non 
abbia a ttenulo, o non voglia ancora attenere.

Che abbiamo noi fatto riguardo  al Piemonte e riguardo  all’I ta lia? 
R iguardo all’ Italia, abbiam detto due cose reg is tra te  in tu tti  i nostri 
d isp acc i : Se I9Italia ci chiama, s ’ ella e m.inacciata nelle sue trasforma- 
zioni interne, s’ ell’ e invasa, s ’ell’ e costre tta  nella sua volonta propria 
e nel suo patrio tt ism o, e s ’ ella ci chiama, siain pronti. E la pruova 
ch’ eravamo pronti,  e che avevamo opposto alle potenze, che minacciavau 
l ’ lta lia  non una Nota diplomatica, ma una Nota ch’ io chianiero Nota ar- 
m a ta .  E questa Nota arm ata  erano 6 0 ,0 0 0  uomini, da noi raccolli alle 
falde delle Alpi. (B en iss im o! benissimo!)

L ’ lta lia  ci ha ella chjamati? Non ha parola, non gesto dell’ Italia, 
che abbia potuto significar questo. Popoli, ministri, Camere, tu tti  rispin- 
sero con costante energia  tu t te  le velleita d ’ intervenzione della Francia. 
Noi dunque non abbiam punto ingannato l’ l ta l ia ;  ella stessa ha rispinto 
la F rancia . Nulla sarebbe piii funesto alla pace del mondo ed alio svol- 
gimento del principio liberale, quanto  u n ’intervenzione violenta, offensiva, 
della Francia  su quel suolo, dove ventisei milioni d ’ Italiani rispingono il 
passo della Francia , come il passo del conquislatore. (Movimento. Bumorc  
con fu s o . )

E quanto al Piemonte in particolarej che cosa abbiam fatto? Abbia
mo dettd al P iem onte: Voi siete in g u e r ra  con l’ A ustr ia ;  voi portate 
soccorso al r isorgim ento della Lom bardia , che lenta di r icuperare  la sua 
antica nazionalita. Se le potenze stran iere  si oppongono a tale movimento 
spontaneo delle nazionalita, se 1’ Austria v ’ assale, chianiateci. II Piemonte 
ci ha  r isp iu ti lino all’ ultimo giorno. ( E ’ vero! Benissimo!)

E tuttavia , siamo andati ancora piii oltre. Abbiam detto : Quando 
pure non ci chiamasle iu aiuto vostro, se le armi dell’ Austria invadono 
i! terr i to rio  della Sardegna, se vediamo un pericolo evidente per le no
stre proprie  frontiere, ci riserbiamo d ’ intervenire allora, di volare, se 
non in aiuto vostro , almeno in aiuto delle nostre  p roprie  frontiere mi- 
nacciate.

Quel che abbiam cosi detto , abbiamo mantenuto. Fino all’ultimo 
istante , quel che abbiamo affermato in parole, affermavamo in fatti;  ed 
il nostro  esercito stava per passare le Alpi al primo passo degli Austriaci 
sul te rr i to r io ,  che abbiamo loro moralmente interdetto.

Ecco qual fu il contegno della Francia , del suo governo c dell’ As
semblea costituente, quanto alla question generale dell’ Italia.
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Ora, com ien  separare  nella malleveria quel chc fu separato negli 
ntli. Si debb’ egli far risalire alia mia politica i m utam enti,  che il mondo 
ha scorti, negli atti della politica esterna della Francia , dopo il 25 giu- 
gno? No, c ittadini; io vel diceva F a l t ro  di, vel dico ogg i ancora ; io 11011 
biasimo la politica esterna, che lenne dietro alia nostra , il d ic h ia ro ; io 
non biasimo cio che ignoro , II solo ministro degli affari esterni pretende 
che F Assemblea conosea tale politica sconosciula.

Di tal politica, io dico, altri, e non noi, sono incaricali d '  assitmere 
la  malleveria dinanzi a voi e dinanzi al paese ; e non dubito  che il fac- 
ciano con d ign ita  e con la liducia che inspira a me stesso la loro inten
zione: ma, quanto a uoi^ sarebbe ingiustizia chiederci di r ispondere di 
cio che nou abbiamo previsto, di cio che non abbiamo voluto e di cio 
che non abbiam fatto; ingiustizia, reuderci mallevadori d ’ una politica, 
che non e la nostra  I

Parecchie voci: No, no; nessuno cio fa.
II sig. di L a m a r t in e :  Gio che avevamo previsto , cio che abbiamo 

voluto , cio cbe abbiamo promesso, avremmo ad em piu to ;  avremmo certo 
libera la  la parola della Francia , poiche Favevam o im peguata . ( Approva- 
z ione  a s in istra .)

Dico che ciascuno dee rivendicare la sua parte  tu tta  in tera , ma niente 
p iu  che la sua parte ,  nella condizion delle cose. (B en iss im o!) Ripeto 
m i’espressione cara tteris t ica , cbe ho gia usata F altro di a questa b igon
c ia :  Non conosco tale polit ica; ma fra essa e la nostra  e’ e la g rossezza 
delle Alpi. ( M ovim enti  diversi.)

II generale Cavaignac:  Chieggo di parlare.
II sig di L a m a r t in e :  Or mi lo, cittadini, alia seconda parte  delle 

considerazioni, che voleva p resen ta rv i ;  e indago quanto abbia di vero e 
di falso ne’principii, che si fecero valere teste da questa bigoncia, circa 
il contegno della Francia  nella questione di Roma e di quella che si chia
ma la repubbliea rom ana. ( Humori a sin istra . )

Non contrasto  nulla  di questo nome al popolo, che acclamo il suo 
nuovo governo. A quel modo che noi abbiamo interdetto  ogni contrasto  
delle nazioni eslerne e delle potenze, in ordine alia forma di governo che 
ci convenisse darci, noi, g rande  popolo, forte abbastanza per far r ispet-  
tare la sua volonta ed i suoi diritti  in tutto F u n iv e rso ;  a quel modo 
stesso, e per una ragi&ne ancor p iu  potente, p e r  la ragione del r isp e t ta  
alia debolezza, arrossire i  che il governo del mio paese contrastasse alia 
piu minima porzione di popolo inveslito del nome di nazione nel m ondo, 
il d iri t to  di darsi  liberamente e spontaneamente la forma e la denomina- 
zione del governo che le conviene. (B en iss im o!  benissimo! A p p la u s i ,)

Ma, dal riconoscere, dal dover noi riconoscere il governo nazionale* 
che stimasse di darsi anche il piii piccolo popolo della te r ra ,  ne segue 
egli, come altri vorrebbe far conchiudere a questa bigoncia , c h c  il go 
verno francese sia im perativamente condannato, dal suo nome di repub-  
blica francese, a fare immediatamente alleanza in solido con tutti i go 
v e rn ^  a ’quali convenisse darsi  cotesta denominazione di repubbliea?  No, 
mille volte no! ( Movimento in  sensi d ivers i .)

Pareccliie voci : Qui sta la queslione ( L u u g a  ag i ta z io n e  }.
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II sig. di f .am arline .  PermcUele, s ignori ;  se in terpretate  a vostro 
modo ogui mio periodo, il periodo segueute sa ra  necessariamentc volto a 
rettificare il prim o. ( S i  r id e . )

Diceva, e ripeto , che il r ispetto  del volere delle nazionalita, inviola- 
bile, secondo me, della repubblica francese, citandoci ogn ’ intervento, non 
giungeva, come vorrebbesi far credere da alcuni giorni a questa bigoncia, 
lino a condannare la Francia a s tr ingcre  alleanza sul fatto, senza esame 
del d ir i t to , della p ra tica ,  della condizione deile cose, con la prima com- 
mozion nazionale, che s’ intitolasse repubblica  nel mondo. No! se cosi 
fosse, converrete con me che la menoma torm a degli Abruzzi, di citi par- 
lavate teste, alia quale convenisse intitolarsi repubblica, costringerebbe il 
governo e lo forzerebbe a falsare la sua politica . . . ( Movimento. )

La queslione di Roma implica la piii difficile intervenzione. Non bi
sogna m aravigliarsi che uu governo ponderi e voglia aspettare , prima di 
p rendere  in tal queslione una decisione definitiva. ila nella questione ro
m ana un interesse religioso, ch ’e allresi per le nazioni cattoliche un in- 
teresse politico. Non bisogna, r ipeto, m aravigliarsi che il governo voglia 
rifleltere, ch ’ei getti  per un tempo un velo sulle sue risoluzioni, e vi 
chiegga di vedere svolgersi i fatti, p rim a di prendere una delerminazione 
es trem a, che li rom pa.

L ’ora tore dice qui che da tre lati si puo considerare la queslione 
ro m a n a :  il lato u ltra  catlolico, cattolico al modo del medio evo; il lato 
radicale, che respinge cio ch’e del dominio della coscienza re l ig iosa ; in
line, il lato politico, che, secondo lui, debb’essere quello della Francia. 
Considerandola da questo lato, l ’o ra to r  vede che si ha a tutelare ad un 
tempo il principio della pace generale dell’Europa  ed il principio d ’indi- 
pendenza del Papa, come Pontefice. L ’ora tore  seorge iu cio una doppia 
ragione d ’ intendere allo scioglimento della questione col mezzo delle ne- 
goziazioni. Bisogna ottenere per mezzo di questo che il popolo roinano 
conservi al Papa, come sovrano religioso^ come potere religioso, necessa
rio a tu tte  le potenze cattoliche, le garan lie  d ’ indipendenza, di cui il 
Papa ha bisogno per Ia sua condizione e per Ia sua dignita.

Tali questioni, ripiglia  1’ ora to re ,  son di quelle che non si troncano 
ne con un colpo di voto, ne con un colpo d i  cannone; ma che son og- 
getto  di lunghe negoziazioni per tu tta  1’ Europa. Pongo dunque cosi la 
ques t ione :  la Francia  non in te rv e r r a : ella dichiara ali’ E u ropa  che nea  
to lle rera  in tervenzioni; ma e pronta  ad en tra re ,  sulle basi che ho enun
ciate, in negoziazioni con tu tte  le potenze cattoliche, per riuscire ad uno 
scioglimento pacifico d i  questa doppia queslione: i n d i p e n d e n z a  del popolo 
ivmiano, indipendenza del Papa, non come sovrano, ma come Pontefice.
( Benissimo! benissimo! L u n g a  in terruz ione .  )

Se la repubblica romana non e se non un ribollimento passeggiero 
di sentimenti dem agogic i;  se la repubblica romana non e il passeggiero 
ribollimento d’una dem ocrazia, che per  altra parte ,  uopo e dirlo, ha male 
esordito  nell’ a rr ingo  della liberta, ella si spegnera da se, sparira  Ira 
b reve: se pe r  lo contrario ( e il r i p e to )  il movimento compiuto a Roma 
e un movimento serio, a llora saro  d ’avviso che la Francia  debba trailin' 
degnam ente , nobilmente con quella repubblica rom ana, organizzata, ri- 
conosciuta , raffermata nel mondo.
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Voi dovete dire che la Francia  non solo non intcrviene in Italia, 
ma non perm ette  che altre nazioni intervengano. Se, non intervenendo 
dire ttam ente , permetteste che allre nazioni intervenissero in vostro nome, 
sarebbe in cio qualcosa che somiglierebbe a quella che si e vituperata 
col nome di santa alleanza.

Clie ci guadagnerebbe la F ranc ia?  Non certamente il favore dei re, 
pokhfc non vi sara  mai dato di conquistar tal favore ( s i r i d e ) \  ed inol
tre  ella ci perderebbe tu tto  cio che lece il suo tr ionfo ; perderebbe qael 
sentimento del giusto, quella stima e quella fiducia dei popoli, in una 
paro la  tutto cio che i nostri primi atti le avevano assicurato, e cio che 
gli atti vostri non cesseranno di inantenerle. ( Fiva approvazione a si
n is tra .  )
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24  M arzo.

C O I i B O  IN CAPO D E L L E  T R U P P E  N E L L O  STATO \ E 1 T 0

ORDINE DEL GIORNO

E ra  grande  l’impazienza de’ Lom barđi di r ip rendere  il posto di Con- 
che, da dove il nemico sei volte superiore di numero e con artiglierie, 
avevagli risp in ti.

II generale in capo per soddisfare si generose braine, nell’ albeggiar 
di ieri lece p a r t i r  per Conche il m agg io r  S irtori cd il capitano Virgilio 
del suo stato m aggiore , con ccntosessanta Lom bardi, e cento militi Ro
mani dell’Unione, seguiti da una riserva di duecento Euganei. II maggiore 
S irtori s ’hnpadron i di Conche alla baionetta, ed inseguendo il nemico che 
rannodavasi alle barricate, Io scaccio anche da quella posizione, inseguen- 
dolo all’ allezza di Santa Margherila.

I nostri in questa vigorosa operazione non ebbero che un solo feri- 
to, dacche spingevansi con luria tale da sgom enlare  gli Austriaci. La ri
serva com andata  dal maggiore  Stucchi conservossi in posizione con bel 
contegno. Le p iroghe spedite dalla m arineria  a quella volta sostenuero 
vivo fuoco contro il nemico.

Ieri anche il generale in capo diede ordine a ’ capitani Cosenz e Car- 
rano del suo stato m aggiore , di eseguire una ricognizione con cento cin- 
quanta  militi. Essa fu spinta undici miglia oltre Brondolo, passando dalla 
Cavanella sull’ Adige. La truppa  conservo un ordine ammirabile avanzan- 
dosi, poscia e nella r i t ira ta .

Chioggia, li 23  marzo 1849.

II tenente generale comandante  in  Capo 
GUGLIELMO PEPE.
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26 M arzo.
REGNO DI SARDEGNA.

BULLETTINO D E L L ’EMIGRAZIONE LOMBARDA 
SPED1TO IN LOMBARDIA.

Torino,  45 M a rzo  -1849.

Noi ve lo prom ettem m o, or  fanno qua ttro  mesi, in que’ giorni dolo- 
rosi d ’ u n ’ aspettazi'one sempre t rad ita ,  d ’ uu crescente ed insanabile scon- 
forto. Noi vi p rom ettem m o che il  P iemonte .sarebbe rim asto  fedele alla  
causa nazionale .

Ma questo m agnanimo popolo seppe vincere le nostre speranze e le 
sue promesse.

G loria  al P ie m o n te !

II fiorente esercito subalpino sterm inera  dal sacro terreno della pa
t r ia  il nemico.

E il senno del Parlam ento , la fede incroilabile del rc, la tranquilla  
pertinacia  del popolo subalpino, avranno vinto una volta per sempre la 
diffidenza e la discordia, vecchia lebbra d ’ltalia, effetto c cagione della 
lunga e d isonora ta  servitii : lebbra che, sopila un istante nei primi mo
menti della nostra  gloriosa rivoluzione, ripullulo piii maligna dopo le 
sciagure dell’ agosto , e divento la grandissima delle nostre sciagure.

Ora dunque:

G u e r r a  alio s tran iero , e concordia I ta l ia n a .

E questo l’ultimo bullettino, che riceverete dai vostri fratelli emigrati.
E noi ve lo porterem o sulla punta  delle nostre baionette.
II g io rno  42 m arzo, a mezzodi, fu denunciato l’arniistizio Salasco.
II g io rno  20  m arzo, a mezzodi, po trauno  ricominciare le ostilita.
Carlo Alberto e al campo per  combattere ed ubbidire, esempio di 

in lrep idezza  e di sacrifizio.
Al prode Chrzanowski, nominato generalissimo dell’esercito italiano, 

venne data  pienezza di poteri ,  pienezza di responsabilita .
I figli del re  militeranno sotto gli ordini del generalissimo.
Centoventimila uomini accorrono per  salvare la Lom bardia , per ri- 

conquistare 1’ indipendenza, che oramai per noi vuol dire il d iritto di 
vivere. Dal tempo dei Romani in poi, il mondo non vide mai un esercito 
italiano piii num eroso e piii agguerr i lo .

Se non ci a iutiamo ora , siamo indegni veramente che Dio e gli uo- 
miui ci aiutino!

Al tuonar  del cannone italiano r isponda lo squillo fatale delle cam- 
pane di marzo. Gli Austriaci conoscono la musica trem enda del popolo.

Essi volevano festeggiare 1’anniversario  del 48  m arzo ; ma noi inter- 
verrem o, non invitati e non aspetta ti ,  a quella festa di sangue.

E  le tombe violate dei nostri n iartiri ,  e l ’ onta delle nostre donne, e 
le rapine schernevoli, e la vergogna di dieci secoli, saranno vendicate in 
un giorno.
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27 Marzo.

I L  CONSIGLIO D I  REGGE NZA D E L L A  BANCA N A Z I O N A L E  V E N E T A

Avvisa
Chc in forza di eslinzioni di vaglia per parte  di alcune Ditte inte- 

ressate , csisle iu cassa la somma di L. 495 ,300 , la quale secondo le di- 
sposizioni di massima deve essere am m ortizzata, per cui viene a ll’ effetto 
lissato il giorno di venerdi 50 corrente , alle ore 41 antimeridiane, nella 
L oggelta  di S. Marco col solito intervento del Commissario governativo, 
del Podesta di Venezia, di un membro della Camera di commercio, e del 
Presidente della Reggenza.

Si avverte in pari tempo che nello stesso giorno avra  luogo con- 
tem poraneam ente  1’ abbruciamento della moneta pa trio ttica  da L. 4 , 2, 
5, 5 corrispondente alla somma di L. -477,500 derivata in causa del cam- 
bio con carlelle da L. 50 e L. 400.

II Presidente  P. F. GIOVANELLI.

II Reggente Cassiere 
A.  L ev j .

II Reggente Incarica to  
A. Comello.

28 Marzo.
PROCLAMA.

M ilano ,  21 m a rzo .
Abitanti del Piemonte!

II vostro re , come v ’e noto, in onta al diritto  delle gcnti, irrompeva 
Fanno scorso negli s tati dell’imperatore  mio signore. Le mie vittorie 
avevano respinto quell’attacco senza esempio nella s toria  dei popoli, e 
tra ttenni tuttavia  la vittoriosa inia arm ata  alle sponde del Ticino. Poteva 
il vostro re risparm iarv i le devastazioni e gli o rro r i  della g u e r ra ,  accet- 
tando Fofferitagli pace; ei rinnova invece le sue ostilita, e trasc inato  da 
ambiziose mire ingiustamente minaccia di nuovo gli stati del mio impe
ra to re .  Egli mi costringe a portare  il teatro della g u e r ra  sui vostri fe- 
condi campi. Non da me, da lui dovele riconoscere le sciagure , che que
sto ingiusto attacco a t t i re ra  su di voi.

Io entro  colla mia arm ata  in Piemonte per  r idonare  finalmente ai 
popoli ansiosi la pace e la tranquillita . Non posso r ispa rm ia rv i  le calamita 
che trae  seco la guerra ,  ma la disciplina della mia a rm ata  vi guarentisce 
la sicurezza delle persone e delle p ropric ta . Non v’ immischiate nella lotta 
delle a rm ate ,  lasciatene la decisione ai so ldati;  aitr imenti facendo, aggra-  
'e re s le  vieppiu le molestie della g u e rra ,  senza una speranza  di successo,

II Reggente Segretario  
G. Conti.



e togliereste a me la possibility di rcndervele, per  quanto *ta nelle mic 
forze, piii lie vi.

Non fuvvi mai piii ingiusta  gu e rra  di quella che il vostro re mosse 
contro l ’im pera tore  mio s ig n o re ;  non fuvvi mai gue rra  piu giusta di 
quella, che, costretto , debbo far contro di voi. Me non anima, come Car
lo Alberto, lo spirito  di conquista ;  ma vengo a difcndere i dirilti del- 
l ’im peratore  mio signore e l’ iu tegrita  della monarehia, che il vostro go
verno, falta alleanza colla ribeliione, slealmente minaccia.

RADETZKY, feld-maresciallo.

28 Mar so.

REGNO DI SARDEGNA

N O T I Z I E  D E L L A  G U E R R A  

B u l l e t t i n o  N. 4.

Torino  21 m a r z o . —'N o n  essendo ancora giunto il bullettino del 
canipo, pubblichiamo le seguenti notizie che si hanno da fonte sicura :

Da Novara  2 0  m arzo ,  a notte. —  II re da Trecate passo il Ticino 
alla testa dell’ esercito dopo una breve esplorazione di alcuni bersaglieri: 
il passagg io  non fu contrastato.

II quar t ie r  generale e ancora a Trecate.
Dicesi che truppe  e ca rr iagg i  austriaci per la s trada  di Buslo Arsizio 

corressero  precipitosamente verso Milano.
Le nostre  truppe  sono eccitatissime, ed al bivacco cantano in coro, 

g ridando  ad ogni p o c o : viva il r e !
Da Focjhera 20  m a rzo  a notte. —  II nemico ci assali al ponte Mez- 

zan aco r l i :  i nostri Io difesero con fermezza. Sull’ im brunire  per  maggior 
sicurezza lo disfecero, r i t irando  le barehe sulla nostra  sponda, nella quale 
si m antengono p ro te tte  da due batterie  dell’ artig lieria  lom barda. Si dice 
vagam ente  che ci rimanessero morti due bersaglieri e fossero feriti circa 
venti a ltr i  soldati. Al di la del Po vedevansi soldati austriaci d ’ ogni spe
cie, i quali s inora  non r i ten tarono  il passo.

V. R a t t a z z i ,  m inis tro  dell' interno.

Queste notizie sono confermate anche da un dispaccio telegrafico, 
g iunto  questa  mattina da Alessandria.

B u l l e t t i n o  N. 2.

21 m a rzo  ore 41 antim erid iane .  —  Giunse in questo punto al mini
s tro  di guerra  e m arina il seguente dispaccio in data  d ’ ieri del general 
m agg io re  dell’ esercito  cav. Ghrzanow ski:

« Volendo il re  assicurarsi delle forze nemiche sulla s trada  di Milano, 
ordino di spingere una forte ricognizione al di la del Ticino, e diede 
l ’incarico alia quar ta  divisione, comandata da S. A. R. il duca di Genova, 
di eseguirla , passando il ponte di BulTalora, e d ir igersi a Magenta.

« Al momento in cui le tru p p e  si misero in m arcia , ad uu ora p°"
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mcridiana, al punto in cui una compagnia bersag lieri ,  incaricata di pas
sare pella p rim a, si avvicino al ponte, il re a piedi si mise alia tesla, e 
fu cosi il primo ad a ttraversare  il Ticino.

« Appena le vedette nemiche poterono scorgere  i movimenti della 
noslra  avanguardia , esse si r ip iegarono rapidamente in Ponte nuovo di 
M agen ta , donde si nlzarono tosto delle forli colonne di fumo, provenieuti 
da ll’ iucendio dngli Auslriaci appiccalo alla dogana. Dopo una tale resi- 
s tenza, il nemico si r itird  rapidamente a Magenta e di la  a Cobetta e 
Cigliano, non lasciando nelle nostre mani che un sol prigioniero.

« 11 re si avanzo coll’ avanguard ia  fino a M agenta; dappertu t to  lun
go la strada fu salulato dagli evviva clamorosi delle popolazioni.

« Essendo la quarta  divisione cosi stabilita sulla s inistra del Ticino, 
ed cssendosi convinta S. M. che non eranvi forze nemiche sulla s trada  di 
Milano, sc ne ritorno a Trecate, dove venne fissalo il quar t ie r  generale, 
in aspettazione di ulteriori rapport i  dei corpi fiancheggianti 1’ arm ata .

« Le valorose brigate Piemonte e Pinerolo, incaricale di questa  ri-  
cognizione, m ostrarono molto ardore  e manifestavano il loro  entusiasmo 
con gr ida  di viva il re tutte le volte che era  loro dato di vederlo.

V. II m in is tro  della guerra  gen. A C h i o d o .

B u l l e t t i n o  N. 3.

E giunlo da Castel S. Giovanni, dopo le ore 3 pomeridiane, il se
guente dispaccio in due parti.

21 m a rzo  ore 5.
P rim a  parte.

Le nostre truppe  occuparono Pavia.

Seconda parte.

Si dice che il generale La Marmora ed il senatore Plezza siano en- 
t ra t i  in Parma.

Da Piacenza non si hanno notizie ufliciali.
La notizia di Pavia non e ufTiciale.

II m in is tro  dell’in terno  RATTAZZI.
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La G a z s e t ta  di M ilano  del 23  contiene il seguente :

BULLETTINO DELL'ARMATA.

« E scaduto il g iorno 20  1’ armistizio a noi denunziato ; 1’ a rm ata  
avea coucentrato le sue forze con un rapido movimento di fianco, ed os- 
servando scrupolosamente 1’ ora della scadenza dell’ arm istiz io , passo a 
mezzodi il Ticino presso Pavia.

« Una gran parte  della forza nemica era  stanziata  a Novara e a 
Vigevano. A cagione forse del nostro  inaspetta to  movimento di fianco, 
sorpresa , aveva occupato fortemente anche M ortara per  coprirs i  alle spal- 
)e che credeva minacciatc. Qui la nostra  avanguardia  comandata da S. A. 
l’Arc. Albcrlo si trovo a fronte del nemico ed ebbe luogo un accanito



combatliineiilo con fuoco d ’ artig lieria . Iu questo frattempo si fonnarono 
le nostre  colonne d ’ assalitori, la citta fu presa. Circa 1000 prigionieri, 
5 cannoni, 40 carr i  di munizioni, ed una cassa di guerra  furono i tro- 
fei di questo combattimento.

« Mentre cio avveniva a Mortara, le brigate  Strassoldo c Wolgemiitli 
sostennero un non meno brillante combattimento a Gambalo conlro una 
colonna nemica presentatasi innanzi a Yigevano.

« I r isu lta ti  di tale attacco, noti lino ad ora, sono alcune centinaia 
di p rig ionieri ,  fra i quali un ufficiale dello stato m aggiore .

a La nostra  perdita e di poca en l i ta :  non possiamo pero indicarla 
esattam ente , mancandoci i c ircostanziati rapporti .

« Dal quartiere  generale di Trumello, 22 m arzo 4849. »
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29  Marzo.
REGNO DI SARDEGNA

N O T I Z I E  D E L L A  G U E R R A  

B u l l e t t i n o  N .  4.

Da Torino  23  m arzo .
Non e giunto alcun bullettino dal cam po: pubblichiamo le notizie 

che ci pervennero da lettere degne di fede, e che sono le sole e piu re- 
centi ricevute dal ministero :

Da Figevano  21 m a rso  ad u n 'o r a  pom.  —  II quar t ie r  generale tro- 
vasi in questa  citta. II re e parti to  o r  ora  alla volta della Slorzesca. Ieri 
sera  3 ,000  Austriaci all’ incirca si por ta rono  a Garlasco. Stamane, pare 
che una parte  della cavalleria nemica abbia  valicato il Ticino, per  acco- 
s tars i  alio stesso punto. Probabilmente oggi o domani avra luogo un 
im portan te  fatto d ’ armi in quella vicinanza. La posizione di Magenta al 
di la del Ticino non fu da noi abbandonata . II comando della divisione 
lom barda  e stato affidato al generale Fanti ,  in su rrogazione del generale 
R am orino, il quale venne chiamato al qua r t ie r  generale a da r  conto di 
alcune sue mosse.

D a Fercelli  22  m a rzo  ore 3 dopo m ezza n o t te .  — Persone che giun- 
gono dalla Lomellina ci annunziano che ieri ebbero luogo contempora- 
neamente due combattimenti, 1’ uno nelle vicinauze di Yigevano, 1’ altro 
in quelle di Mortara.

Dicesi che nel p rim o i nostr i  siano rim asti  vincitori, cd abbiano 
fatti 45 0 0  p r ig io n ie r i ;  e che nell’ a ltro invece, dopo un’ ostinata lotta, 
che duro  sino a notte  ino ltra ta ,  i nostri dovettero r itirarsi.

Non si conoscono ancora  i partico la ri  di questi due fatti.

II m in is tro  dell’interno  RATTAZZI. 

B u l l e t t i n o  N. 5.

Torino  ore 6 pom. del 22  m a rzo .  —  Riceviamo p e r  dispaccio tele- 
grafico d ’Alessandria le seguenti notizie :

Ore 4 3/4. —  Radetzky era  ancora ieri alle 3 pomeriditme a Pavia, 
col suo quart ie r  generale, e con cinquemila Austriaci.



In qucll’ ora  un ragguardcvole  corpo di nemici era g ia  entrato  in 
Lomellina.

I cannoni del nemico, Ira gli enlrali  in Lomellina e quelli rimasti 
in Pavia, erano c inquautaquallro.

V. RATTAZZI, m inis tro  dell 'interno.

BuLLETTIPiO N. G.

Torino  23  m a rzo .  —  Da una lettera del generale m aggiore  in da
ta d ’ ieri, e da allre letlere delle autorita  locali si hanno le seguenti 
n o t iz ie :

Gli Anstriaci cnlrarono nel nostro suolo da due punti, dal Gravel- 
lone e da Zerbolo. Nel giorno 21, prima di un ’ ora dopo m ezzogiorno, 
incominciarono ad assalire la seconda divisione del nostro esercito, la 
quale avea preso posizione sopra la s trada  di Garlasco, d ’innanzi la 
Siorzesea, dove si trovava il quar t ie r  generale, e sopra la s trada  di 
Gambolo, spingendo un’ avanguardia sino a Borgo San Siro. II primo 
allacco ebbe luogo nella posizione della Siorzesea ; questo l'u rinnovato 
a p iu  r iprese durante  qualtro  ore :  le nostre truppe , secondate dal se
condo reggim ento  della b r iga ta  di Savoia, sostennero valorosamente tu tt i  
questi altacchi.

Verso le ore A pom erid . ,  i nemici assalirono la divisione stessa sul
la s trada  di Gambalo : ivi il solo primo reggim ento  di Savoia, con 8 
pezzi d ’ artig lieria , resistette ad ogni assalto senza perdere  un palmo di 
terreno , durante  piu d ’ un’ o r a : sopraggiuuse intanto la b r iga ta  di Sa
vona e la quarla  divisione, e 1’ assalto nemico venne respinto. In tu t t i  
quesli falti le nostre  truppe, che vi presero parte , m ostrarono  il p iu  lo- 
devole contegno.

Verso le ore sei dello slesso giorno, gli Austriaci assalivano due 
allre nostre divisioni, cioe, la priina e quella di r iserva, le quali aveva- 
no presa la posizione da Vespolato a Novara. Quantunque il nemico non 
abbia incomiuciato questo assalto con un grande appara to  di forze, tu t-  
tavia i noslri si r i t irarono  dopo un brevissimo eombattimenlo, il quale 
fu soltanto soslenuto dalla divisione di r iserva, non prendendovi la p r i 
ma divisione la dovuta parte. I nemici en trarono  quindi iu Mortara, sen
za che questa citta abbia sofferto danni considerevoli.

Ieri non ebbe luogo alcun falto d ’armi. II quar t ie r  generale princ i
pale fu Irasporta to  a Trecate, e quindi a Novara, dove trovasi il re . I 
principi sono alia testa delle loro divisioni. II general m agg io re  ha con
centrate tulte le forze verso il quartier, generale, sul fianco destro  del- 
1’ esercito nemico.

Alcuni soldati vergognosamente si sbandarono, e sono quelli par l i-  
colarmente che porlarono  1’ allarme nella citta di Vercelli, di Gasale e 
luoghi viciui. II governo ha date tu tte  le disposizioni necessarie affinche 
si proceda col massimo rigore  coutro di essi e siano tosto rinviati al 
loro corpo. Le autorita  locali fecero tulte  il loro dovere, e m ostrarono  
•a piu grande energ ia  ed attivita.
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IN MORTE DI RADETZKY

DIES 1RAE

Dies irae ,  dies ilia,
Gia 1’Inferno arde e sfavilla; 
T utta  l’Austria piange e strilla.

I Demonj fanno festa,
II Groato ha g ran  tempesta 
P e r  sciagura si molesta.

Po ich ’e niorto il g ran  Radetzky 
Maresciallo dei Tedeschi,
Mietitor di mille teschi.

Quando a morte egli e venuto,
F u  coudotto a messer Pluto,
Che gli die questo s a lu to :

E* p u r  tan to  ch’ io t ’aspetto , 
Vecchio porco maledetto,
Non pensar di andar a letto.

Sei p u r  g iunto  in tua  malora ,
Tu di qua  non andrai fuora ,
Ma farai tr is ta  dimora.

Tanti o r ro r i ,  e re i misfatti,
Tante s trag i ,  e tu rp i  fatti, 
Sacrifizi, e ingiusti t ra t t i .

A pupilli  ed innocenti 
Estors ion i, e tradimenti,
Contro il vero giuram enti.

P aghera i  tante bugie,
Tante frodi, e ruberie  
Con angoscie acerbe e rie.

Satanasso, come a gatlo ,
F e r ro ,  e piombo liquefatto 
F a  che in gola gli sia tra t to .

E ben presto  dag li  adosso
Degli unghioni a piu non posso, 
Scorticandol fiuo all’ osso.

Farfarello , a te commetto
Che gli licchi un tuo cornetto 
Nel pre terito  iinperfetto;

Tutto addentro fallo andare,
Che non possa piu caccare,
E abbia sempre a sospirare.

Malebranche, a gran bocconi 
Fa  che m angi aghi e spilloni, 
Vermi, vipere, e scorpioni.

E da ber dagli un boccale 
Di veleu crudo, e mortale,
Che trafigga piu che strale.

Belzebii, del suo collare
Form a  un laccio, e non ta rdare  
Quel ribaldo ad impiccare.

Quindi lesto col forcone 
Tosto infilza il furl'antone^ 
Sbudellandogli il ventrone.

Nella pece poi rivolto 
Sia pigliato e capovolto,
Tutto in m erda sia sepolto.

Tulti  infme abbiate cura 
Di punir  senza misura 
Questa sua b ru t ta  figura.

Disse P lu lo : e dalle g ro tte  
Ove regna  eterna nolle
I Demonj usciro in frotle.

Del vecchion son tu tti  corsi 
Con g ra u d ’urli, e crudi morsi, 
P iu che cani, t ig r i ,  ed orsi.

E n ’ han fatto aspro governo,
E giuro tu tto  1’ Inferno 
Di cruciarlo in sempiterno.

Amen.



30 Marzo.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 29 m arzo .

(Presidenza del cit tadino Minotto.)

La seduta e aperta  alle ore 42 e 1;4.
II processo verbale della precedente adunanza viene approvato . Vien 

poi data  le ttura  di una lettera del rappresentan te  Fabriz i ,  con cui do- 
manda uu congedo di tre  settimane, dovendo assentarsi da Venezia per 
doveri di servigio m ilita re ;  ed esso gli viene accordato  da ll’ Assemblea.

Quindi il presidente  comunica di aver ricevulo dall’ Assemblea Co
stituente rom ana un messaggio, col quale gli furono accompagnate alcune 
copie dell’ indirizzo fatto dall’Assemblea stessa a tutti i popoli d ’ E uropa , 
e fa d a r  le ttu ra  del messaggio medesimo, avvertendo cbe le suddette 
copie dell’ indirizzo sono nella Cancelleria, a disposizione dei rappresentanti .

Poscia lo stesso presidente partecipa che il cittadino Fausto  Speraindio 
invio 130 copie del suo opuscolo, intitolato Fenezia  a l l ’ E u ro p a ,  le quali 
furono gia distribuile  ai rappresentanti.

II presidente:  Essendosi questa mattina le Sezioni occupate della no
mina delle Commissioni per la verificazione dei poteri dei nuovi r a p p re 
sentanti, eletti ultimainenle, credo che sia da anteporre  all’ ordine del 
giorno la le ttu ra  dei rapporti  di queste Commissioni. P rego  quindi il 
relatore della Commissione, nominala dalla I .a  Sezione, rappresentan te  
Vare_, a Ieggere  il rapporto .

II rappresentante Fare  ( legge):

Cittadini r ap p re sen tan t i !

In sostituzione al rinunziante cittadino Averardo de Medici, il settimo 
Circondario elettorale nomino rappresentante  del popolo il cittadino don 
Andrea Salsi, parroco  di S. Pantaleone.

Designati pe r  estrazione a sorte , dalla prim a delle vostre Sezioni, 
a formare la Commissione di verificazione, noi abbiamo presi in esame 
i proccssi verbali e gli atli eseguiti dall’ Uflizio elettorale, ed abbiamo 
poluto convincerci che tutte le prescrizioni della legge sono statte  esat-  
tainente adeinpiute, seuza che dessero luogo ad alcum reclamo.

Vi proponiam o percio di d ich iarar  vaiida la elezione del cittadino 
don Andrea Salsi, in ordine agli artieoli 7G e 77 del Regolamento.

11 presidente:  Sc non ci ha alcuna osservazione sul ra p p o r to ,  porro  
al voto segreto le conclusioni del medesimo.

II rappresentante L . P as in i:  Quando si t ra t ta  di verificazione di 
Poteri, le conclusioni vanno sempre votate per  a lza ta  e seduta. Noi dob- 
bianio riferirci ai primi momenti dell’ Assemblea, e dobbiamo diro cosi, 
porre i nuovi rappresentau ti  nelle stesso piede, in cui fummo posti noi
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i primi giorni,  specialmente quando non sia falta alcuna opposizione alle 
conclusioni della Commissione.

II presidente:  Osservo pero che, quando abbiamo votato sulle ele
zioni dei rappresentan ti  la prima volta, non avevaino ancora un Regola
mento, Allora stava nell’Assemblea stabilire quel modo, che credeva piu 
opportuno. Adesso abbiamo un Regolam ento; a questo io credo che bisogna 
attenersi.

II Regolamento dice: non si votano per alzata e seduta che le cose 
di m inor im p o r ta n z a ; e questa io non la credo tale.

II rappresentante Fare:  II Regolamento d ic e : all’ articolo 6G : in  tu t t i  
questi e s im il i  casi;  e accenna come casi principali alcuni che souo cer
tam ente , quanto al merito, d ’ im portanza , ma che sono di poca impor
tanza ,  quanto alia votazione. Quando nessuno si e opposto, si t ra t ta  di 
cosa d ’ ordine, e vi e presunzione morale che tutti sieno d ’ accordo, allora 
e certo che contare il numero di voti per  il si, e quelli per il no, e di 
poca im portanza. Io credo che questa parola poca i m p o r t a n z a non vada 
rifer ita  a lPargom euto  in se, ma a lF interesse  che ha 1’ Assemblea di con
ta re  i voti. Ora, iu queslo caso, contare i voti e di piccolissima impor- 
lanza , perche tulli siamo d ’accordo.

11 presidenle : Nella mia qualita di presidente, io devo fare osservare 
il Regolamento, e sempre in terpre tarlo  nel senso piu slre tto , salvo al
l ’Assemblea, se crede, di decidere diversamente. Per conseguenza, io ri- 
tengo che iu queslo caso si debba adoltare  il voto secre to ; mentre non 
credo ammissibile in massima che lo approvare  o non approvare  la 110- 
mina di un rappresentan te  sia da porsi fra ' casi di minor importanza.

P u re ,  siccome sento cbe molti f ra’ rappresentan ti  hanno uu parere 
di verso, in te rrogherd  l ’ Assemblea, come creda in questo solo caso d ’in- 
te rp re ta re  il Regolamento.

L ’ Assemblea adotla  cbe la votazione segua per a lzata e seduta , ed 
in tal modo approva le conclusioni della Commissione.

11 rappresentanle F errari  Bravo  legge il seguente rapporto  della 
Sezione seconda sulla elezione de’ cittadini Leone Pincherle e Jacopo Pez- 
zato , emersa dalla votazione dell’ otlavo Circondario e le tto ra le :

La Commissione si e occupata di verificare se seguissero in regola 
nuove iscrizioni di eleltori, g iusta  il decreto 12 corr. N. 3585 del Go
verno provvisorio, e di quindi osservare se le operazioni dell’ ottavo 
Circondario elettorale seguissero a stre tto  tenore di legge, nonche se in 
corrispondenza emergesse dai proeessi verbali, e dai relativi confrouti 
colle liste dei votanti, la legaiita  delle fatle elezioni.

In conseguenza pertanto  delle usate praliche, l a  Commissione trovasi 
in grado  di po ter  riferire che, nell’ ottavo Circondario, ogni o p e r a z i o n e  
procedette  colla massima regola , e cbe i n  efFelto i  s o l i  cittadini Leone 
Pincherle e Giacomo Pezzalo oltennero i l  numero maggiore di s u f T r a g i i ; 
laonde essa Commissione ha  la soddisfazione di potervi p roporre  doversi 
am m ettere  Ia validita della elezione dei rappresentan li  suddetti, che fu 
riconosciuta  a voli unanimi dietro gli esaini dei documenti.

L ’ Assemblea adotta le conclusioni del rapporto .
Si procede alia nomina del presidente , secondo 1’ordine del giorno5 

gd il r isu lta to  della votazione č il seguente:
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Votanti. . . . . 
M aggioranza assoluta 
Minotto . . . .  
Pasini Lodovico 
Calucci . . . .  
Tommaseo . . . 
P r i u l i .........................

81
41
67
17
2
1
4

11 presidente: Resta dunque eletto il rappresentante Minotto, il quale 
p rega  che gli venga contiuuata la stessa indulgenza, di cui sino ad ora  
gli fu cortese l ’Assemblea.

Seguendo 1* ordine del giorno, si passa alia elezione dei due vice
presidenti,  ed il risultato della votazione fu il seguente:

Numero dei v o t a n t i ...........................................................................81
Maggioranza a s so lu ta ...........................................................................41
Vare ..........................................................................................................46
Pasini L o d o v i c o .................................................................................39
Benvenuti B a r t o l o m m e o .....................................................................55
Priuli ..........................................................................................................20

cd a ltr i  con m inor numero di voti.
Sono quindi nominati a vicepresidenti i rappresentanti  Vare e Pasini 

Lodovico.
Si p rosegue alla estrazione a sortc dei due secretarii, che pel Re

golamcnto vanno a cessare dalle loro funzioni, e sortono i rappresentanti 
Antonio Somma e Pacifico Valussi. Quindi si procede alia nomina dei due 
secretarii in loro soslituzione; e risultauo rieletti gli stessi rappresentanti 
Valussi Pacilico con voti 74, ed Antonio Somma con voti 59.

Invilato dal presidente il rappresentante Lodovico Pasini ad occupare 
il seggio di vicepresidente ( che gli venne teste dcferito )} domanda la 
dilazione di un giorno per oltare fra questa nomina e quella preceden- 
temente conferitagli di questore.

II presidente M an in  (sale applaudito la t r ib u n a ) :
II Governo, quando nel 45 corrente approlitto del diritto concessogli 

di p ro ro g a re  1’ Assemblea, nel messaggio latto al presidente disse che 
nella prossima adunanza avrebbe giustificato questa sua disposizione, 
quando non fosse stata gia giustificala dai fatti, che fossero avvenuti 
nell’ intervallo.

Forse  i fatti avvenuti nell’ intervallo possono avere bastantemente 
spiegate le rag ion i, che indussero il Governo a quella disposizione.

Tuttavolla credo opportuno di sommariamente esporvi quali, nell’ in- 
tenzione del Governo, erano queste ragioni.

11 14 marzo giunse un corriere apposito, spedito da Torino e por-  
tante un dispaccio in data del 9, il quale avvisava il Governo di Venezia 
cbe col giorno 42 sarebbe stato disdelto 1’ armistizio , e pel giorno 20  si 
sarebbero riprese le ostilita contro gli Austriaci; ed era invitato il Go- 
verno di Venezia a predisporre  i mezzi per cooperare  efficacemente e de
gnamente sui campi veneti e lombardi.

II Governo veneto credetle essere in debito di soddisfare a questo 
iuvito, e di doversi p reparare  per cooperare appunto  colle altre forze 
italiane alla lolta della comune indipendenza.



Percio era neccssario che i capi militari di te rra  e di mare si tro- 
vassero ai loro p o s t i ;  che anche i m agistra ti  civili potessero essere pa
ra t i  a quelle circostanze gravi, che si potevano p resentare ; e che il Go
verno stesso potesse senza fare preoccupazioni dedicarsi esclusivauaente a 
prendere lc misure relative e predisporre  la guerra  offensiva.

Queste sono le ragioni, per cui il Governo ha creduto dover proro- 
gare 1’Assemblea di -15 giorni, e spero che 1’ Assemblea stessa trovcra 
che esso si e bastantemente giustificato.

Nell’ intervallo, il Governo ha dovuto approfittare di un altro dei 
d iritti ,  che gli furono concessi, vale a dire fece due disposizioni legisla
tive che credeva di urgenza, e le quali ora  assoggetta  alla sanzione del
l ’Assemblea. Una r isguarda  oggetti di F inanza ed e la seguente (legge):

I recenti avvenimenti potevano e possono da un momento all’ altro 
r ia p r i re  le nostre comunicazioni colla terraferma.

Perche i nostri generi di privativa potessero trovare ivi spaccio, au- 
mentando i proventi delle nostre fmanze, e in pari tempo agevolando il 
corso della carta  monetata, era necessario ed urgente che le tnriffe no
stre porfassero prezzi non superiori a quelli, che in essa te rra lerm a an
cora sussistono.

Per cio il Governo emano, nel 17 di questo mese, il seguente de
creto, di cui vi chiede la sanzione.

« 11 Governo provvisorio di Venezia d e c re ta :
1. II decreto 23  agosto 1848 N. 635 , col quale venne tem poraria- 

mente aumentato il prezzo del tabacco da naso e da fumo, e abrogato.
2. R itornera, in conseguenza, in vigore dal giorno 19 corrente la 

tarilFa dei tabacchi, ch’era in corso prim a del suddetto decreto.
Venezia^ 17 marzo 1849.

II presidente  MANIN. »

Se l’Assemblea crede di occuparsi della sanzione di questa disposi- 
zione prima di passare all’ a ltra , cio dipende dall’in terpretazione del suo 
Regolamento.

II rappresentante Tommaseo ( legge ) :

Se, al p rim o annunzio della guerra ,  il Governo credette dover tutti 
volgere a quella i p ropri  e i comuni pensieri, dobbiamo intendere ch’egli 
nelia coscienza sua lo facesse p e r  1’ utile del paese, e per riverenza ap
punto di questo consesso popolare, ch’egli ha couvocato. A questa ra 
gione aggiungonsene altre due, ch ’egli ha velate, e ch’ io debbo scopri- 
re , perche l ’onorano. L ’una, che se le necessita della gue rra  mandavano 
fuor di Venezia taluno dei deputati,  poteva parere  in sul primo che il 
Governo facesse d ’allontanarli per suoi fini, ad arb itr io . L ’altra , che al
cuni dell’Assemblea, non ancora consapevoli della piega che fossero per 
prendere  le cose fuori, potevano uscire in proposle od in opposizioni, se 
non pericolose, importune o in se stesse o nel parere  dei piu.

Oramai che sappiamo ciascuno la condizione nostra , bisogna ripren- 
der  la via, o, a meglio dire, incom iuciarla ; giacche 1’Assemblea non ha 
fa tt’ a ltro sin qui che scrivere il Regolamento il quale sia norma ai suoi
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lavori, e conccđcre al Governo facolta d ’ in terrom perli.  Noi d i c o  a bia- 
simo : accenno il latto. Anzi, perche riesca chiaro agli onesti come il 
mio dirc sia mosso da amore della comune d ign ita ;  come piaccia a me 
r ig u a rd a re  ogni questione dagli opposti due lati, c pero levarmi sovr’es- 
»a; soggiungero  schiettamente che noi dobbiam porre nelle deliberazioni 
nostre  a noi stessi que’ limiti, che vuole la difficolta del tempo, senza 
aspeltare richiami giusti, o ad ingiusti r im proveri  dar  preteslo. Dobbia
mo nelle adunanze pubbliche tralasciare le questioni di gue rra ,  perche, 
se vero e che la potenza della parola  e del senno vale a ispirare  e in- 
dirizzare la guerra ,  e reuderla ministra di liberta, no s trum ento  di vio- 
lenze fraudolenti, egli e vero altresi che le mosse militari ne indovinan- 
si ne si tengou segrete a discorrerne iu pubblico Parlamento. E simil- 
mente delle cose politiche esterne sarebbe almeno ozioso ragionare  in 
Assemblea a porte aperte , giacche, pendente la gue rra ,  nulla e possibile 
deliberare di ferm o; e A»seinblea che non conchiuda con decreti ellicaci, 
diventa accademia, anzi scena. Ma della direzione da dare ai t ra t ta t i ,  
delle risposte  da fare a ’ governi esteri nelle cose rilevanti, essendo de
bito del Governo in terrogare  l’Assemblea, questa, meglio che per adu
nanza segre ta ,  potrebbe accordarsi con la potesla esecutrice per mezzo 
d 'u n a  Commissione composta di poch i;  siccome il Governo stesso nell’ot- 
tobre  ehiedeva assai civilmente.

E 1’Assemblea ed il Governo andranno facilmente persuasi chc il 
po rre  da se limiti ali’ autorita  propria , e uu renderla piu rispetta ta  e 
piu salda. E pero, quando io vidi sul primo insorgere alcune opposizio- 
ni o soverehio minute, o prem ature , io, prevedendone l’esito, afTermai 
che quanto mirava, pure appareutemente, a infermare l’ au torita ,  reche- 
rebbe alla stessa liberta nocumenlo; e, per converso, di li a pochi g io r
ni mi fu forza dire che, se 1’ autorita  volesse mai della liberta dilHdare, 
combatterebbe se stessa. E pero fin dal primo mi spiacque che l’Assem
blea si dividesse in parte destra e s in is t ra ; segni che non han senso in 
paese piccolo e pericolante, o l’ han troppo : e desideravo che, siccome 
in antico nel Parlamento iuglese i deputati sedevano secondo l’ordine che 
tengono neU’ alfabeto i nomi delle contee, e cosi, secondo 1’ ordine che 
nell’alfabeto hanno i nomi dei casati, sedessero i nostri. Codesto non to- 
glieva potere intendersi insieme gli uomini d ’opinione conlorme ( i qua
li, anco sparti t i  in destra e sinistra, non possono essere tu tti  accosto da 
p a r l a r s i ) ,  ma toglieva l’ apparato della divisione e l’ imitazione, male 
adoprata , di cosa straniera. Noi siamo e dobbiamo tenerci come in fami- 
g l ia ; liiggire le apparenze cosi del dissenlimento come della vauita, mu- 
tuamente aiutarsi, educare noi stessi.

L ’Assemblea, dal Governo chiamata non solainente a concedergli 
s traordinarii poteri, ma a deliberare delle condizioni del paese, cedendo, 
a tempo, parte  delle facolta p roprie ,  non ha con cio soddisfatto a ’ pro
prii doveri. Ne certamente alcuno intendeva che, dando al Governo licen- 
za di p r o r o g a r  l ’Assemblea, voi serbaste a voi stessi il ludibrio di ve- 
dervi di quindici in quindici di convocati, non per a ltro  che per essere 
mandali alle case vostre da capo. Sarebbe un calunniarc il Governo cre
dere clr egli abbia sognato mai simil cosa :  ma perche polrebbe laluno
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( a  quel che sen to )  imaginare che fosse comodo a ‘ governanti il liberarli 
da’ vostri rispettosi e fraterni consigli, proponendo che l’Assemblea diffe- 
risse da se a tempo indefmito le proprie  adunanze, e dover mio dile
guare  sino il sospelto di tale atto , tuttoche inverisimile e quasi incre- 
dibile.

Col disciogliere, anche momentaneamente, se stessa, nell5 ora del ci- 
mento, l ’Assemblea offenderebbe il decoro del popolo, il decoro del Go
verno, il proprio  decoro. 11 decoro del popolo, perche, dal popolo eletti^ 
noi dobbiam conto ad esso del come avremo aiutato della noslra opera 
i governanti, additando e i mali passati e le vie da scam parne; ne cer
tamente sarebbe altro che d isonorare  esso popolo il tenervi o tanto inutili 
da potere , o tanto incomodi da dover essere nel momento del pericolo 
rinviati. Offenderebbe il Governo^ mostrando essere opinione di taluni di 
noi ch ’esso o non sappia usare del senno e dell’amor patrio  vostro, cit
tadini, o non voglia, e tacciandolo o di rea ineltitudiue o d’ ambizione 
piu rea. Offenderebbe il Governo, perche del Governo e coscienza, sic
come sta scritto nel decreto del di 24 di dicembre, e coscienza sua che 
le nostre  condizioni politiche richieggono una permanente Assemblea, (ne 
con queste parole il Governo certamente intendeva la permanenza di cia
scun deputato nella camera s u a ) ;  perche nell’Assemblea dal Governo era 
riconosciuta facolta di decidere su qualsiasi argom ento  speltante alle con
dizioni interne ed esterne dello stato; il quale obbligo, per limitato che 
si voglia far poi, domanda lavoro incessante. L’Assomblea finalmente, col 
dimettere a tempo se stessa, confesserebbe se o cianciatrice oziosa o pe- 
ricolosa sovvertitrice, e mostrercbbe di confondere una facolta rinun- 
ziabile coll’ indispensabile obbligazione. Perche voi non avete, o citta
dini, la liberta dell’ inerzia.

Queste cose io dico tanto piu francamente, che non so credere eu- 
tra to  in veruno di voi il pensiero di tale proposta : ma le mie parole 
son volte a dileguare , ripeto , codesta calunniosa voce che contrisld gli 
orecchi e 1’ animo mio. Uflizio deirAssemblea e alleggerire al Governo la 
cura de’ miglioramenli da fare, e liberarlo  dall’ odiosita di taluni tra 
quelli, prendendoli essa sopra  se, ed al Governo la popolarita  conservan- 
do. A due cose preme rivolgere specialmente la cu ra :  a ’ r isparm i da ope- 
ra re ,  alle istituzioni interne da rendere degne di citta libera, lo dissi 
gia  nella mia Sezione, parlando della Commissione da eleggere sopra i 
risparm i, non convenirsi tanto fermare il pensiero sopra il passato, quan
to provvedere a ll’ avvenire imminenle. II risparmio e rendita sicura, e 
arme non men necessaria de’ cannoni, e fortezza e liberta  e vita nostra: 
ed e tutlavia stagione di porvi mente, anzi adesso e piii stagione che 
mai. E quanto alle istituzioni, io so bene che possono oppormi non es
sere questo il tempo a m u ta r le ;  ma so che da un anno io ricevo tale 
r isposta ,  so che le istituzioni sono gran parte  delle abitudini, e che, se 
le abitudini non mutano, il male, m ulati i nomi, rimane lo stesso. Qua
lunque sia per essere la sorte  nostra^ dobbiamo dimostrarci m e r i l e v o l i  
della liberta  desiderata, significando con gli atti le idee del meglio, che 
ci stavano in m e n te : dobbiamo offrire all’ I talia anche questo esempio 
de’ perfezionamenti civili, che sono tanti da operare  e si urgenti. La sto-

518



r ia  ci ofFre esempi d ’Assemblee deliberanti in mezzo al fervor delia gue r
ra. E il d im oslrare , eziandio nel perieolo, pacato il senno e serena Ja 
mente, sarebbe augurio  di fine onorata. Che se il Governo occupato alle 
cure di g u e rra ,  non ha agio a tener dietro a frequenti adunanze dell’As- 
semblea, sieno almeno alle Commissioni dati da m aturare  lavori,  che al- 
PAssemblea slessa risparmierauno lunghezza d ’ inutili questioni.

Certo, noi non dobbiamo da noi stessi tenersi indegni d 'a iu ta re  alla 
p a tr ia ;  e far dire al mondo chc FAssemblea di Venezia non si raduna se 
non per disfarsi della p ropria  potesta. Qualunque sia Fesito  delle cose, 
il giudizio di tale defezione peserebbe severo e sui governanli e su noi. 
E i governanti e noi rispondiamo alFintera Italia de’ nostri alli, perche 
ed essi e noi non abbiamo poteri se non in quanto abbiamo doveri.

Ho usalo, o ciltadini, parole temperate e quasi fredde, acciocche 
non paresse passioue il legittimo afFetto. lo mi son fatto a ltra  volta mal- 
levadore del popolo veneziano all’ Italia, e il popolo veneziano attenne 
oltre l’ aspettazione d ’ogni uomo la mia promessa. Io ebbi fede in lui: 
abbiate fede in voi slessi e nei vostri destini. Io ho porta to  in quest’As- 
semblea un nome p u ro ;  e puro vo’ riporlarlo di qui. Nessuno di voi, 
son certo osera proporvi la nostra abdicazione, perche tutli sapele che 
chi osasse, segnerebbe di sua mano la propria condanna. Potevasi 1’As
semblea non convocare; ma, convocata, conviene ch’ ella rispetti  e fac- 
cia r ispe tta re  se stessa.

10 propongo che si risponda alle diehiarazioni del Governo c o s i :
« L ’Assemblea, nell’ accogliere le ragioni del Governo date della p ro ro -  

gazione del di quindici di marzo, dispone che, durante la g u e r ra ,  il Ira t-  
ta re  delle cose militari e di politica eslerna sia serbalo ad adunanze se
gre te  o a Commissioni speciali; e dispone che per potere, senza dimen- 
ticanza de’ doveri comuni, fare al bisogno meno frequenti le adunanze, e 
d a r  tempo al Governo che attenda all’ altre cure, siano distribuiti i la
vori alle Commissioni permanenti; e a tal fine si tenga, dopo lo studio 
delle Sezioni, un ’adunanza o piu, e per iscegliere i lavori d ’ im portanza 
p iu  u rgente ,  e per bene ordinarii. »

11 rappresentanle G. B. Ruffini: Io non entro a discutere le cose 
dette dal rappresen tan te  Tommaseo. Secondo la mia opinione, me lo con
cede, ha egli forviato dalla quistione, e farei quindi cosa contraria alle 
mie convinzioni se conlinuassi a intraltener FAssemblea discutendo le 
cose da lui dette.

10 credo che la questione sia se p a ra b le ;  che, cioe, la sua proposi
zione r iguardan te  il passato, sia da distiuguersi da quella r iguardan te  i 
casi a venire. 11 Governo, per la deiiberazione presa dall’Assemblea net 
7 m arzo , ebbe la facolta di prorogarla. Ora soltanto noi dobbiamo pro- 
nunciare se la proroga la riteniamo giustificata, o no. Anche secondo il 
Regolamento, la proposizione del rappresentante Tommaseo non potrebbe 
essere v o ta t a ; non potrebbe che essere posta all’ ordine del giorno della 
p rossim a adunanza, per esservi presa in considerazione, dacche egli uem- 
meno la qualified per  urgente.

11 rappresentante T om m aseo : P a r l e r d  d a l  m i o  l a o g o ,  c h c  h o  p o c h e  
p a r o l e  d a  d i r e .  I o  h o  c o m i n c i a l o  d a l l ’ a c c o g l i e r e  l e  r a g i o n i  a d d o t f e  d a l
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presidente  del Governo, aggiungendovene altre mie, le quali egli aveva 
per  delicatezza taciute. Ma siccome i due argom enti del passato e del- 
1’ avvenire erano stre ttam ente  congiunti, ho creduto lecito congiungerli 
nel mio discorso : e questo non e ra  uu deviat e dalla questione. Tale e 
il p a re r  mio. Se, del resto, FAssemblea vuol dividere in due l ’argomen- 
to, ed ella puo farlo.

II presidente : Credo appunto  che sia da dividere la proposta  del 
rappresentante  Tommaseo.

Per quanto r iguarda  alla prima parte , cioe ai motivi addotti dal 
Govei-no a giustilicazione dell’ aggiornam ento , credo che, quando nessuno 
faccia obbiezione, s ’ intendano approvati,  perche la legge 7 marzo dice : 
esporra nella p r im a  a d u n a n za  i m otiv i  de lVaggiornam ento .

10 credo dunque che ogni rappresen tan te  abbia il d iritto  di opporre 
a questi motivi ; ma se nessuno si oppone, non credo che occorra F ap
provazione dell’Assemblea per  ritenerli come attendibili.

La seconda parte della proposta  del rappresen tan le  Tommaseo la 
po rro  all’ ordine del giorno di domani. Ora dunque deve discutersi sulla 
sanzione del decreto lelto dal presidente del Governo.

11 decreto dell’Assemblea dice . . . ( legge il  decreto. )
Anche su questo argom ento , tra ttandosi di una legge fatta dopo 

1’approvazione del nostro  Regolamento, questo non fa parola  sul modo 
di p rocedere  nella discussione e nella votazione.

II Regolamento contempla bensi il caso di una legge, che il Gover
no si proponesse di f a re ;  ma il caso attuale e diverso, poiche si t ra t ta  di 
una legge gia fatta, di cui si domanda la sanzione. lo crederei quindi 
che si potesse senz’altro passare  alia votazione sulla domanda di sanzio
ne fatta dal Governo.

II rappresentante F a r e : Io sono di parere  opposlo a quello, mani- 
festato dal presidente.

10 credo che il decreto, con cui venne stabilito il Governo, non ab
bia deroga to  a l l’ art. 50 del Regolamento, secondo il quale tu tte  le pro
poste del Governo non hanno bisogno di essere prese in considerazione, 
ma devono essere trasmesse ad una delle Commissioni permanenti, o alle 
Sezioni, o ad una Commissione speciale da eleggersi dalFAssemblea, per 
fam e rapporto .

11 decreto dell’Assemblea, con cui venne costituito un presidente del 
Governo, d ic e : che po tra  fare disposizioni legislative, salvo che le faccia 
sanzionare dall’Assemblea nella prim a ad u u an za ;  e, secondo il mio pare- 
iv , quella parola  sanzionare non vuol dire a ltro  se non se presentarle 
alla sanzione, perche aitrimenti converrebbe conchiudere che FAssemblea 
avesse obbligo di sanzionarle  dietro dom anda del Governo : cio che sa
rebbe assurdo.

Io credo adunque che debba, anche in questo caso, farsi luogo a 
cio che prescrive F a r t ico lo  50  del R ego lam ento ; e che la p r o p o s i z i o n e ,  
fatta  da l Governo, di approvare  e rendere  stabile la sua disposizione le
g isla tiva, fatta in via provvisoria  e p e r  u rgenza , debba essere dall’As
semblea trasm essa alia Commissione permanente di finanza, o alle Sezio
ni, o ad  una Commissione speciale, da nominarsi.
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10 p ropongo d ie  sia trasmessa alia Commissione di finanza.
11 presidente M a n in :  Infatti, il Regolamento non previde il caso, e 

b isogna deciderlo, finche non vi e fatta qualche modificazione, per analogia.
Mi pare che il rappresentante  Vare ragionevolmenle sostenga che 

anche questa mozione debba passare ad una Commissione. Aggiungero 
pe r  altro una osservazione, ed e, che questa stessa mozione dovrebbe 
esser tra t ta ta  come argom ento  di u rgenza, perche il decreto e fatto ap
punto considerando che vi sia urgenza , e l’ Assemblea, accordando al 
Governo nei casi urgenli,  di fare disposizioni legislative, deferi implicita- 
mcnte al suo giudizio il decidere se vi sia urgenza.

L ’ Assemblea adotta  che il decreto sia passato alla Commissione di 
finanza pel rapporto ,  e che la stessa Commissione debba riferire domani.

II presidente M u n i n : Come ho gia detto, fu emessa per u rgenza  
anche u n ’a ltra  disposizione legislativa, la quale r isguarda  i delitti coin- 
messi dai militari, che non fossero di caratlere militare (legge):

Cittadini rappresentanti.

Scacciati gli Austriaci, noi restammo con un vacuo pienissimo su 
quanto  concerne la penale giustizia militare. Le leggi anteriori,  che quasi 
tu tte  ne risalivano ai tempi di Maria Teresa, perche meramente personali, 
qui non erano  state mai pubblicate : l’escrcito le aveva seco porta te ,  e si 
m antennero finche qui ste tte : cessarono colla di lui partenza. 11 Governo 
d ’ a llora  dovette supplirvi alia meglio, per quanto concerneva i delitti 
m il i ta r i ;  e stabill, col decreto del 50 aprile , che, rispetto  ai delitti  non 
militari,  comune fosse la competenza dei tribunali ordinarii . In p ra t ica  
pera ltro , questa disposizione di momentanea necessita non corrispose: che 
molti dubbi sorsero nella classificazione dei delitti, ed inceppata ad ogni 
t ra l to  trovavasi l ’amministrazione della punitiva g iustiz ia :  ma cio che 
senza grave disordine avrebbesi potuto tollerare, divenne poi impossibile 
tosto  che la guerra  si riaccese, ed i militari furono chiamati a tenersi 
p ron ti  sul campo. L ’assoggettarli  ad una giurisdizione, per cosi dire, 
civile, sarebbe stata cosa non pur inopportuna , ma di pericolo g rave; 
poiche la militar disciplina richiede pronta  ed elficace mai sempre la mano 
della g iustizia, onde reprimere i mali, e coll’ esempio impedirne l ’eflettua- 
zione di nuovi.

Per questo appunto, o cittadini rappresen tau ti ,  il Governo, come 
cosa d ’istanlanea necessita, nel -18 marzo corrente rimetteva i m ilitari,  
senza distinzione di delitti, alla competenza dei giudici loro speciali. 
Questa legge certo voi sanzionerete, e della di lei somma necessita sarete 
pienamente compresi, qualora  vogliate r icordarvi che quanto , specialmente 
ia tempo di guerra ,  e g ran  delitto per  un militare, applicandovi invece 
le leggi comuni ai civili non sarebbe talvolta che lieve colpa, e noil pu- 
nirebbesi, o punirebbesi assai legg ie rm en te : locche annienterebbe nell’ e- 
sercito ogni disciplina, ogni subordinazione.

« II Governo provvisorio di Venezia. D ec re ta :
£  abrogato  il decreto 30 aprile 4848 N. 4828  della Repubblica ve

neta, nella parte  con cui deferiva ai tribunali o rd inarii  criminali i delitti 
non militari delle persone addette alia milizia.
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I Iribunali o rdinarii consegneranno, con ra p p o r to ,  al Dipartimento 
della g u e rra ,  i processi consumati od iu corso.

Venezia, 48 marzo 4849.

II presidente  MANIN. »

L ’ Assemblea adotta  il rinvio di questo decreto alia Commissione per
manente di legislazione civile e penale, pel rapporto  da presentarsi entro 
tre giorni.

II presidente M a n in :  II Governo ha da fare un’altra  mozione d ’ ur
genza ;  e prego  il rappresentante  Calucci di leggerne il rapporto .

II rappresentante Calucci ( le g g e ) :
Cittadini ra p p re se n ta n t i !

La legge, che teste vi fu presentata , merce cui la giustizia punitiva 
pei militari r i to rna  nella sua pienezza alla militare giurisdizione, fece 
sorgere  il b isogno che con una seconda si organizzassero  ora questi tri- 
bunali militari, si desse loro una norma di giurisdizione, se ne toccassero 
i principali a t t r ib u t i ;  e cio tanto  piu che, a differenza deirorganizzam ento  
civile, tu tte  le superiori istanze risedevano in Vienna. £  questo appunto 
il progetto^ che ora  vi presenta  il Governo, e la cui stessa natura  ve ne 
paiesa 1' urgenza .

In due parti  principali esso si puo dividere. L’una contempla i giu- 
dizii ordinarii ,  1’altra quelli straordinarii,, che abbisognano allorquando 
le truppe  sono in fazione di guerra .  In quanto  ai primi si instituirono, 
nell"esercito di te r ra ,  qua ttro  auditori di b r iga ta ,  che, senza voto delibe
ra t ive ,  saranno inquirenti e referenti nel Cousiglio di guerra ,  in tutti i 
processi di penale giurisdizione riflettenti individui formanli parte  della 
b r ig a ta ;  e si istitui un Auditorato di guarn ig ione , il quale abbia ad avere 
le stesse attribuzioni sopra tu tt i  g l ’individui militari, i soldati distaccati 
dai p ropri  corpi, non che sopra  i pensionati militari aventi grado  in pa- 
rificazione di ulficiali, e sopra  i colonnelli e generali.

Cio in quanto ai giudici di p rim a istanza pell’esercito di te r ra ,  men
tre  la Marina ha gia il suo Auditorato.

II giudizio di seconda istanza, per I’esercito di te rra ,  fu a ltribuilo 
al Comando di citta e fortezza, e pella Marina al Comando generale della 
m arina , affidando l ’ufficio di re la tore  ad un generale auditore inquirente.
Si temette per  a ltro  che questo auditore , quantunque spoglio di voto de
liberative, pure , come uomo legale, tra t tando  cose legali, potesse eserci
ta re  una tro p p a  influenza sul criterio  dei giudici, uomini militari, e forse 
spogli di quegli s tudii, che al relatore invece essere devono famiglinri. A 
m aggiore  garanzia  dell’ accusato si stabili adunque che, nei Consigli di 
seconda istanza, vi abbiano ad essere, con voto deliberative, due consi- 
glieri di appello.

L a  terza istanza similmente venne costituita dai rispettivi Dipartir 
menti di g u e rra  e marina, a cui, pei motivi teste indicali, si a s s o c i a r o n o  
due consiglieri di revisione, e ne e re la tore  un apposito  a s s e s s o r e  l e g a l e .

La legge all’ articolo VIII fissa sommariamente le a ttr ibuzion i di q u e s t i  
giudizii.
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I giudizii s traordinarii r iguardano , come vi dissi, quei delitti, che 
vengono commessi a llorquando le truppe  si r itrovano in fazione di guerra . 
11 soinmo pericolo, a cui in tali casi puo, per qualsiasi delitto, essere 
trascinato il bene di tutti , richiede rigore  nella pena, rap id ita  nella pro
cedura, immediato esempio colla esecuzione; questo fecero e fanno tutti 
i popoli piu liberi, e questo vi propone il Governo.

Chi comanda il corpo deve essere rivestito del d iritto  di raccogliere 
ad ogni evento il Consiglio di g u e r ra :  se avvi un auditore, ad esso spetta  
1! ufficio di referente, ma, se questo non vi fosse, pud qualsiasi ufficiale 
venirne incaricato : la procedura non ha ad essere inceppata da pratiche 
processuali;  sonimaria l’accusa; sommaria la difesa; il Consiglio di g u e r ra  
giudica per convinzione, come se fosse coslituito da a ltre ttan ti  g iu ra t i ,  
ed al piu ta rd i  entro 48 ore il processo deve aver il suo compimento. 
Iu questo termine, voi ritrovereste una dilferenza da quanto accostumano 
le altre  legislazioui, secondo le quali si fissano soltanto 24  ore. Se non 
che, la differenza non e soltanto di tempo, e di principio.

Per massima, infatti, ritengono esse che, se entro 24  ore il processo 
sommario non sia compiuto, passi ipso ju re  a processo ord inar io ;  e que
sta certo non e giusta cosa, imperocche bene spesso il termine scorre  
infruttuosamente per qualche accidentalita, ne u n ’ accidentalita posteriore 
al commesso delitto, puo influire sulla di lui na tu ra ,  e sul r ig o r  della 
pena. Lo stesso passaggio del processo straord inario  a quello ordinario 
deve dipendere da motivi di giustizia, deve venire pronunciato dal giudice, 
e non essere il frutto meramente del caso. 11 Governo adunque, nel p ro 
getto  di legge, ritenne che il Consiglio di guerra  abbia sempre a giudi- 
care, sia che il giudizio consista nel pronunciare l’innocenza o la condanna, 
sia che consista nel riinettere l’ accusato alla procedura  o rd in a r ia ;  e p e r  
questo appunto  fisso un tempo piu lungo.

Su tali motivi si appoggia  la legge, di cui ora vi si da le t tu ra ,  
affinche ne determinate 1’ urgenza e ne lissiate la discussione.

D e c re to :

I. Relativamente all’esercito di t e r r a :
Vengono per ora istituiti quattro  Auditorati di b r iga ta ,  ciascuno dei 

quali composto da un capitano auditore e da un a t tuaro , nonche un Au
ditorato  di guarnigione e fortezza in Venezia.

II. Gli auditori di b rigata , dietro ingiunzione del comandante della 
briga ta  stessa, saranno inquirenti e referenti al Consiglio di g u e r ra  in 
p rim a istanza, in tutti i processi di penale giurisdizione, riflettenti indi
vidui formanti parte  della brigata.

III. Gli auditori di guarnigione lo saranno iu prim a istanza, dietro 
ingiunzione del comandante della citta e fortezza, sopra  tu t t i  gl’ individui 
militari isolnti, distaccati dai proprii  corpi, e pensionati m ilitari aventi 
grado o parificazione di ufficiale, non che sopra tutti i colonnelli e generali.

IV. In quanto alia Marina, la quale ha gia il p rop rio  Auditorato, la 
procedura  sara  ordinata dnll’uIficiale di grado  piu  elevato, che immedia- 
temente sussegua al comandante generale, e che trovasi in servigio sul luogo.

V. I/a seconda istanza militare , per le truppe  di te r ra  , viene isti-
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tu ita  presso il Comando di citta e fortezza; sarA prescduta dal coman
dante , e composta dai due assessori del Dipartimento della guerra ,  e da 
due cousiglieri di appello, con volo deliberative. 11 redatore sa ra  l’audi- 
tore genera le ,  od il suo supp len te ,  con voto consullivo.

VI. Per la M arina, la seconda istanza viene istituita  presso quel Co- 
mando genera le ;  sara  preseduta  dal suo comandante generale, e compo- 
sta da due ufficiali di quell’a r m a , a scelta dello stesso comandante, colla 
aggrcgazione  di due consiglieri di appello^ con voto deliberative. 11 re
latore sara  l’auditore generale della M ar in a ,  cd il suo supplente.

VII. Viene istituita  una terza  is tanza ,  tanto per le truppe  di te rra  
quanto  per quelle di mare : questa sa ra  presieduta dal capo del Diparti- 
mento della g u e rra  per gli affari r isguardan ti  la truppa  di te rra  , o da 
quello del Dipartimento della Marina per gli affari r isguardanti  le tvuppe 
di m a re ;  e sa ra  composta da due ufficiali superiori della rispettiva anna , 
a scelta di quel capo d ipa r l im en to , e da due consiglieri della Commissio
ne di revisione, con voto deliberativo. II re la tore  sa ra  un assessore le
g a le ,  il quale sara  addetto ai due Dipartimeuti suddcUi.

VIII. Quel comandante, che avra ordinato la istituzione della proce
d u r a ,  avra il d iri t to  di confermare tu tte  le senlenze pronunciale dai Con- 
sigli di g u e r ra ,  le quali non eccedano la condanna di sei mesi di arresto 
iu ferri. II giudizio di seconda istanza pronuncia  inappellabilmenle in 
tu t t i  i casi, meno quelli che pel decreto 48 decembre 4848 n. 137 spet- 
tano  alla competenza del giudizio di terza istanza , a cui saranno Iras- 
niessi dopo la sentenza di seconda istanza.

IX. Quando le truppe di mare o di te r ra  si troveranno in altualila 
di fazione di g u e r r a ,  la pienezza dei poteri e demandata ad un Consi
glio di g u e r ra  straord iuario , il quale g iudichera inappellabilmente, e sara 
composto da un ufficiale , destinato dal comandante , in qualita di presi
dente, e da qua ttro  altri membri, scelti fra i gradi che seguono a quello 
del p residen te ,  e che saranno da lui nominati.

X. II re la tore  sara  un a u d i to r e , ed in caso che non ve ne fosse 
alcuno prontainente d isponibile , il comandante destinera un ufficiale a 
fam e  le veci.

XI. In simili casi si dara  all’ inquisito le ttu ra  dell’ atto di accusa c 
delle risultanze del processo sominarissimo, assumendosi a processo ver
bale la sua difesa, e le prove ch ’ egli offerisse; dopo di che , i membri 
del Consiglio di g u e r ra ,  senz’ a ltra  formalita , allontanato I’inquisilo, pro- 
nuncieranno secondo la loro convinzioue.

XII. Questa procedura  avra il suo compimento ed esecuzione al piu 
ta rd i  entro  q u a ra n l’ otto ore, a meno che il Consiglio non deliberasse en
tro  egual termine di r im ettere  la cosa a processo ordinario.

XIII. Sopra la esecuzione di tali sentenze sara  fatto immediato rap
po rto  al Consiglio di seconda i s t a n z a , colla contemporanea trasmissione 
degli atli.

II presidente  : A termini del Regolamento, debbo primieramente porre 
ai voli se 1’ Assemblea crede di prendere  in considerazione l’u rgenza  del 
p roge tto  di legge presentato dal Governo.

L ; Assemblea adotla di prendere in considerazione 1’ urgenza.
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II presidente:  Sara adunque inviato ad una Commissione.
II presidente M a n in  : Alle due Commissioni di legislazione civile e 

p ena le ,  e di guerra  e marina.
11 rappresentante Fare : Faccio osservare al presidenle del Governo 

che, per riconoscere F urgenza, potrebbe bastare anche una Commissione 
sola, non cosi per esaminare il merito della legge ;  e ch e ,  se volessimo 
r im andare alle clue Commissioni di legge e militare il rapporto  sulF u r
g enza , perderessimo per cio solo il risullnto dell’ urgenza , pcrche man- 
cano molti dei rappresentanti componenti la Commissione di g u e r r a ; 
quindi crederei ch e ,  per (are il rapporto  suli’u rg e n z a , bastasse r im ette r  
il p rogetto  alla Commissione di l e g g e ,  la quale , avendo qui molti mem
b r i ,  potrebbe fare il suo rapporlo  anche duran te  la sessione.

L ’ Assemblea adotta che il rapporlo  del Governo sia rimesso alla 
Commissione di legislazione civile e penale, perche rif'erisca sull’urgenza  
entro mezz’o ra ,  durante il qual tempo viene sospesa l’adunanza alle ore 
due e mezza pomeridiane.

La seduta e riaperta  alle ore tre e un quarto .
11 rappresentante avvocato B. Benvenuti,  relatore della Commissione 

di legislazione (legge).

Cittadini ra p p re se n ta n t i !

E tanto urgente di provvedere alia organizzazione dei Tribunali mi
l i ta r i ,  quanto e urgente che sia mantenula nell’ arm ata  la d isc ip l ina ,  la 
q u a le ,  come ognuno intende, non puo ottenersi se non sono organizzati  
i giudizii incaricati di esercitare la punitiva giustizia.

La Commissione quindi unanime riconosce la urgenza  del p rogetto  
di l e g g e ,  presentato dal potere esecutivo alFAssemblea.

Posle ai voti le conclusioni della Commissione, il r isu lta to  della vo
tazione lu il seguente :

Numero dei v o t a n t i ......................................68
M aggioranza a s s o l u t a ............................... 35
Pel s i ...............................................................64
Pel n o .............................................................. 4

Resta quindi adotta ta  la urgenza.
II presidente : Resta adesso di rimettere la proposizione o ad una 

Commissione permanente, o ad una Commissione speciale.
La presidenza aveva proposto di r imettere il p rogetto  alla Commis

sione di legislazione. Ma dee far osservare che taluno propose di r im et-  
terlo anche a quella di guerra .

II rappresentante Gio: Ba tt is ta  R u f f m i : E assolutamente impossibile, 
credo che sia inutile dimostrarlo , che la Commissione di g u e r ra  in questi 
giorni si riunisca. Se vorremo adunque aspettare  il suo rap p o r lo  , non 
faremo niente. P roporrei invece che fosse demandato il lavoro unicamente 
alia Commissione di legislazione, la quale sappiamo tu tt i  che puo unirsi; 
e che questa Commissione avesse poi Fincarico di conferire , nel modo 
che puo , con quelli dei membri della Commissione m i l i t a r e ,  che non si 
sono ancora aliontanati dal nostro terr i to rio .

II presidente  : Se nessuno domanda la parola , po rro  ai voti l ’emenda
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proposla  dal rappresentante  Ruffini; cioe , che si mandi il progelto  di 
legge alla Commissione di legislazione coll’ incarico di prendere i con- 
certi necessarii colla Commissione militare.

II rappresentante avvocato B. Benvenuti:  Farei una lieve ag g iu n ta ;
o a ltr im en t i  con a l tr i  m i l i ta r i ,  d im oran ti  in V e n e z i a a n c h e  non appar-  
tenenti a l l’Assemblea.

II rappresentanle Gio: B a tt is ta  R u f f i n i : Convengo col rappresen
tante Benvenuti.

II rappresentante F a re :  Credo che sull’aggiunta  B envenu ti ,  e forse 
anche sulla p roposta  del rappresentante  Ruffini, potrebbe l’ Assemblea ri- 
p o r ta rs i  a quanto e detto dal Regolamento agli artieoli 37, 38.

I rappresentanti Benvenuti e R u f f in i  accedono alle osservazioni del 
rappresentan te  Vare.

II presidente  : Allora dunque porro  ai voti semplicemente l’invio del 
p roge tto  di legge alla Commissione di legislazione.

L’ invio e approvato  e viene pure  adotta to  che la stessa Commissione 
debba presentare  il rapporlo  lunedi prossimo venturo.

Seguendo l ’ordine del g io rn o ,  si passa alia discussione sulla presa 
in considerazione delle tre  proposte  del rappresentan te  Benvenuli Barto
lommeo.

II rappresentanle avv. B. Benvenuti:  Le tre  proposte di legge, con- 
tenute  nell’art. 4 dell’ordine del g iorno, non si riferiscono a riforme radi- 
cali. Le riforme radicali richiedono molto tempo e molti studii. Di p i u , 
non possono venir fatte senza a lterare  1’ organizzazione interna degli uf
ficii, senza in trodurre  grandi cambiamenti anche nelle persone incaricate 
pelta gestione degli affari giudiziarii. Queste proposte , ripeto, non hanuo 
pe r  oggetto  riforme ra d ic a l i ,  ma tendono a togliere g ra \ iss im i inconve
nienti, che vi sono nella legislazione ia  vigore al presente.

Quanto alia prim a p roposta  , io credo che la semplice esposizione 
basti a fam e conoscere la im p o r ta n z a , e che non occorrano ulteriori 
schiarimenti.

Credo di po te r  dire lo stesso anche per  la seconda proposta.
Quanto alia terza p roposta  , io non la ho enunciata in termini ge

nerali , come apparirebbe dall’ ordine del giorno , ma la ho anche con- 
c re ta ta .  Essa tendeva a due oggetti  p r in c ip a l i :

Alleggerire le attr ibuzioni del g iu d ice ,  abbreviando la trafila de
gli affari processuali, specialmente in ogge tt i  di minore im p o r ta n z a ;

2. Di togliere l’inconveniente che il referente sia , per  cosi dire , if 
padrone del processo , e far si che sia permesso ai difensori delle parti 
di comparire dinanzi a quel g iu d ic e , che dee profferire la sen tenza , per 
dare quei m aggiori  s ch ia r im en ti , che forse potrebbero  essere ommessi 
dal referente.

Credo poi c h e ,  per evitare una triplice votazione, chc sarebbe inu
tile e farebbe perder t e m p o ,  si p o treb b e ,  per cio che r iguarda  la presa 
in  considerazione, votare complessivamente su tu tte  e tre le proposizioni.

La p resa  in considerazione delle tre proposte  del rappresentante B. 
Benvenuti viene adotta ta  col seguente risu lta to  :

V o t a n t i ............................................................... 78
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Maggioranza assoluta 
Per il si . . . .
Per il no . . .

Seguendo 1’ordine del g io rn o ,  si passa alla presa in considerazionc 
della proposta del rappresentante Gasparini.

11 rappresentante G asparin i  l e g g e :
L ’argom ento e cosi grave , e di tanta im portanza , da  non potersi 

risolvere ne sul m om ento , ne da un solo.
Per cio appunto, consigliava di passarlo alla Commissione sulla pub

blica is truzione, siccome quella c h e ,  fra a ltr i  distinti cittadini, conta nel 
suo seno l’ illustre Tommaseo.

Avrebbe questa forse potuto credere opportuno di p regare  i bene- 
meritij  ai quali era stato commesso di occuparsene, ad offrire il risultato 
dei loro studii, onde, sulla base delle fatte lucubrazioni, facilitar i mezzi 
per togliere il cattivo metodo altuale di educazione, sc pure  in g iornata  
possa dirsi esservi un metodo d ’ insegnamento.

E cosa nota a tutti che il sistema, voluto e mantenuto dall’Austria, 
pareva a bella posta ordinato per impedire nella gioventii ogni sviluppo 
della mente , per  potere , formando dei figli nostr i  uno stupido g reg g e  , 
guidarlo  e tosarlo  a suo piacere.

Ho quindi accennato nella mia mozione come uno dei mezzi piu ef- 
ficaci pel bene e per la prosperity della patr ia  sia quello di far isvilup- 
pare i germi dell’ ingegno che si voleano soffocati.

Poiche dunque, per generale conseutimento, ad evidenza e d im ostra- 
ta la necessita di un nuovo metodo d 'is truzione  , si faccia colla m ag
giore sollecitudine quanto ,  non so p e rc h e ,  si e t rascura to  di fare in  un 
anno ; e cosi sorgei anno di nuovo fra noi forti e potenti ingegn i,  se 33 
anni di abbrutim ento  e di schiavitu non valsero a spegnere la scintilla 
dell’ umano sapere.

Per dare poi una qualche maggiore estensione alla p roposta  da me 
fatta, diro in primo luogo ch’io vorrei veder applicati gli studii a secon
da dell’ela dei g iovanetti;  e cio per togliere il barbaro  costume, in tro -  
dotto specialmente nelle scuole elementari, di sovraccaricare con moltiplici 
lezioni intorno svariati oggetti  le tenere menti dei fanciulli, il che cagiona 
loro una fatica di g ran  lunga superiore alle proprie  forze, una indispen
sa b le  confusione, un invincibile disamore agli s tud ii ,  e l ’impossibilita di 
apprendere conveuientemente la piu piccola parte  di tante materie.

Ma se si cerca un maggiore sviluppo della mente, non si t ra scu r i  
anche quello del corpo. A cio dovrebb’ essere provveduto con un esercizio 
ginuastico, regolalo a seconda delle varie eta e delle fisiche disposizioui 
dei giovani. In poco tempo avremmo cosi ingegni fecondi, ed uomini do- 
tati di maschia robustezza.

La religione, base di ogni insegnamento, non e, a mio credere, t r a t -  
tata nelle scuole come dovrebbe. II primo de’ miei desiderii quello sarebbe 
che i principii di religione venissero instillati per m odo, da informare i 
cuori alle piu eccelse virtu cristiane e cittadine. I testi insegnati non 
I'aggiungono questo fine, anzi alfievoliscono Ia grandezza  del soggetto .

S insinui negli animi quanto la Cliiesa ha  p re sc r i t lo ;  ma so p ra t tu t to



si studii il Vangelo. Queslo e fonle inesauribile d ’ ogni virtu  socialc e 
cristiana. Per questo avraimo i nostri figli castigatezza di costumi, retli- 
ludine di sentimenti, la vera religione del cuore per intimo convincimento, 
scevra da bigoltismo e da pregiudizio , la dignitosa liberta dell’ uom o; 
giacche il Vangelo insegna che 1’ uomo, nato libero, non deve soffrire il 
g iogo  di sch iav itu ; diguitosa liberta perche, quando abbia per  base la 
religione, non puo mai degenerare  in licenza. Vorrei, in somma, che la 
g ioventu  apprendesse non esservi religione senza liberta , ne vera liberta 
senza religione.

Sono particolarmente da osservarsi le scuole tecniche, siccome quelle 
che sono istituite per la piu estesa classe dei cittadini. Ma, l'ermo il p rin
cipio che, non la quantita , ma la qualita  delle materie puo dare un utile 
risultainento, cosi anche in queste si to lga ogni superfluo, si lenga il 
buono, si faccia dovizia del meglio, aflinche la gioventu esca dallo stabi- 
liinento is tru tta  davvero, e possa percorrere  l ’in trapresa  carriera  con p rin
cipii fermi e sicuri.

Nei ginnasii vorrei che la l ingua italiana fosse elficacemente inse- 
gnata . P u r  troppo  in addietro fu negletta , dedicandosi tutto il tempo, o 
la massima parte  di esso, all’ am m aestramento della lingua latina. Cono- 
scano pure i giovani la l ingua di Virgilio e di Cicerone; ma parlino e 
scrivano correttam ente  la l ingua dei padri  nostr i ,  che ci lasciarono iu tutti 
i generi modelli pregevolissimi da seguire.

Tutte  le a ltre  lingue stran iere  siano pure  insegnate, ma di cattedra 
libera.

Di storie patrie  noi difettiamo. Bramerei che gli animi s ’ingigantis- 
sero agli esempi delle uostre  v ir tu  e del nostro valore, che nelle storie 
d ’lta lia  risplendono. Vorrei che i nostri figli, fin dalla prima gioventu, 
sapessero e si g loriassero d 5essere Italiani. Leggano dunque p r im a la  no
s tra  s to ria ,  poi quella degli a ltri  popoli, e specialinente di coloro ch’cb- 
bero  con noi comuni la graudezza e le sventure. Col principio della 
seinplificazione negli studii, e del miglioramento nella parte  difettosa dei 
medesimi, credo che alcuna menda verra  tolta  anche nel corso filosofico. 
Dalla quale semplificazione, spero , sa ra  r is tre tto  anche il num ero degli 
anni, in cui la g ioventu e condannata a percorrere  una carr ie ra  lunga, 
noiosa e pregiudizievole all’economia delle famiglie.

Ma, se e necessario che studino i giovani per  apprendere, e egual
mente indispensabile che studiino i precettori  per  ben conoscere 1’ indole 
e l ’ inclinazione de’proprii alunni, e cio onde non cadano nell’e rro re  fre- 
quente di confonderc una certa giovanile vivacita e fervidezza con u n ’in- 
dole pe rversa ;  di non ispingere verso una strada  chi e chiamato alia 
s t rad a  contraria.

Non si vedra piu allora voler per  forza poeta chi e nato per le 
scienze astra tte  e positive, ne si vorra  uomo di lettere chi e chiamato al 
mantice e alla fucina.

I o  non saro cosi inesorabile nella mia sentenza, come lo fu un egre- 
gio nostro  concittadino, il quale stabilisce che a cose nuove o c c o r r o n o  

uomini nuovi. I o  ho sentito da taluno degli attuali p recettori,  anche in 
tem pi nei quali era  pericoloso per  essi 1’ esternare  la p rop r ia  opinione,

528



ilcplorare la sorte dei g iovani, che li sforzava a battere  una errouea caiv 
r iera ,  c la sorte propria ,  che li obbligava a uu erroneo insegnamento. 
Ritengo che molti maestri possano subire, senza res ta rne  schiacciati, la 
rivoluzione nel sistema degli s tudii;  ma che i soverchi scrupoli de’troppo 
fragili possano essere r ispetta ti ,  liberandoli da tale fatica.

Ma una falsa pieta non uuoca ulteriormente ai ligli nostri. Ghi sa 
davvero, resti  sulle caltedre per ispargere  i semi della vera religione, 
della vera dottrina, della vera l ib e r ta : chi non sa, ne discenda, e si oc- 
cupi p iu  utilmente per se, meno dannosamente per gli altri.

Questi cenni assoggetto ali’ Assemblea, ch ’ io non dubito  compresa 
della indispensabilita di un immedialo provvedimento, perche i nostri figli 
non abbiano a farcene severo e giusto rim provero.

Dalla buona eduenzione dei figli nostri dipende il bene e la p rospe
rity fu tura  della patria : ehi 6 buon patr io tta ,  deve quindi promuovere un 
metodo di educazione, che risponda ai nostri bisogni, alle csigenze dei 
tempi.

10 intanto propongo che 1’Assemblea decreti la formazione di una 
Commissione, la quale abbia a tosto occuparsene.

11 rappresentante presidente M a n in :  Non ho ehiesto la parola  per 
opporm i alla presa in considerazione della p roposta  del rappresen tan te  
Gasparini, poichč un argomento cosi grave, quanto piu e studiato, tanto 
e meglio. Ma il rapporto  letto dal rappresentante  Gasparini suppone che 
il Governo non abbia fatto niente per  Ia educazione. Quesla e una sup
posizione che non e vera. II Governo, prima che cominciasse l ’anno seo- 
laslico corrente , indipendentemente dalle altre disposizioni gia date dal 
ciltadino Tommaseo quando era ministro, ha  nominata una Commissione 
scelta fra le persone piu idonee, incaricandoia di fare proposizioni di r i 
forme e miglioramenti. Non gia riforme radicali, perche un compiuto 
sistema d ’inseguamento esige molio tempo e lunghi stud ii:  e vediamo 
anche in Francia  che per piii anni discutono sulle leggi d ’ insegnamento 
e non le hanno ancor fatte.

Abbiamo nominato dunque questa Commissione, affinche, conser- 
vatido provvisoriamente il sistema a l tu a le , inlroducesse quei miglio
ramenti che fossero applicabili, senza tutlo d is truggere  per tu tto  riedili- 
eare. Questa Commissione era presedula da uno dei nostri rappresentan ti ,  
il cittadino P ietro  C ana l: essa fece il suo lavoro, propose alcune modili- 
cazioni, gia messe in atto, ed il lavoro della Commissione si basa preci-  
samente sulle idenliche considerazioni, che or  sono fatte dal rappresen
tante Gasparini. Forse le conclusioni, che dedusse da quei principii la 
Commissione nostra, non saranno eguali a quelle che ne dedurrebbe il 
rappresenlante  Gasparini; ma i principii e le considerazioni sono identici.

A quei troppi studii, dai quali erano sopraggrava ti  i g iovanetti che 
frequenlaiio le scuole elementarii^ fu provveduto, diminuendoli ed adat- 
tandoli all’eta dei giovani che si educavaso.

Quanto alia inopporlunila  dei testi, fu lasciata liberta  ai maestri di 
scoslarsene, ed anche non bndarvi per niente.

Quanto agli esercizii ginnastici e militari, furono gia in trodo tti ,  ed 
il Comando della guard ia  civica fu incaricato di couccrtarsi con la Com-
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missione, per formarc un Regolamento per quesli eserrizii. E che gli 
cscrcizii militari sieuo gia in atto , lo mostrano le Jegioni Accadeinica e 
della  Speranza, che anche teste si videro m anovrare  in piazza.

Anche rispetto  alla religione, fu lasciata piena liberta ai maestri di 
<essa, di poterla insegnare nel modo che stimassero il piii acconcio, senza 
stare attaccati ai testi prescrilti.

Credo che quelli, i quali hanno il carico d ’insegnare, lo adempiano 
cg reg iam en te ;  se tuttavia cio non fosse, sarebbe questione non di princi
p ii,  ma di persone.

Alle scuole tecniche fu data cura speciale, perche credeva e credo 
che quelle scuole abbiauo un’ im portanza im m eusa; e, nobilitate, tendano 
ad impedire che tutti si dieno alle carriere  le tterarie, fatto riconosciuto 
d a  tu t t i  come una delle rovine piu grandi pel nostro avvenire.

Queste scuole adunque furono nobilitate, vi furono aggiunti  altri in- 
seguamenti opportuni alle persone che vogliono dedicarsi al commercio, 
alle art i ,  alle industrie , e furono nominati anche maestri, r iputati degnis- 
simi tli considerazione, che hanno la stima degli allievi loro non solo, 
ma anche di quelli che non appartengono alla scuola, ma liberamente 
assistono alle lezioni.

All’ insegnamento delle storie pa tr ie  fu provveduto, istituendo nuove 
cattedre . Abbiamo istituita una cattedra di storia italiana al Liceo, lezioni 
di storia  veneta alle scuole tecniche ed altrove.

Insomnia, molto fu falto. Non affernio che basti, ma il rimprovero 
che il Governo non abbia fatto nulla per  la gioventii, non e g iusto, ed
io non poleva lasciarlo passare senza risposta.

Del resto, appoggio  la presa in considerazione.
II rappresentante Fare:  La osservazione, che vengo a fare a questa 

tr ibuna , tiene ad uu ordine alFatto diverso. E una questione di ordine, di 
Regolamento, del metodo col quale 1’Assemblea deve proeedere nei suoi 
Javori.

10 credo che le proposte  dei rappresen tan ti ,  che possono essere pre
se in considerazione secondo il Regolamento nostro , non abbiano a con- 
sistere mai in espressioni di desiderio, ma debbano essere progelti di 
legge, concretamente formulati ed articolati, affinche 1’Assemblea, quando 
prende in considerazione, sappia quello cbe le si propone da fare, c su 
quali punti particolari e determinati debba volgere i suoi studii.

Le espressioni di desiderii, per quanto  sieno nobili e generosi, io 
credo che non debbano esser latte a questa tr ibuna. Qui si deve venir a 
il ire :  propongo che si faccia un d ec re to ;  e dare  la formula del decreto 
stesso. Sotto questo punto di vista, credo che la proposta  del rappreseu- 
tante Gasparini non possa essere presa in considerazione.

11 rappresentante Olper:  Mi pare  che il rappresentante  G a s p a r i n i  
abbia  formulala la sua dom anda: che, cioe, FAssemblea n o m i n i  u na  Com- 
missione per istudiare Fargom ento .

II rappresentante G a sp a r in i:  P ropongo cbe FAssemblea decreti la 
formazione di una Commissione, che abbia ad occuparsene, e tosto.

II rappresentante Fare:  E precisamente quella che credo n o n  si deb
ba fare, perche , siccome gli studii p repara to r i i ,  di qualunque ordine,
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rA ssem blea  li fa per mezzo di Commissioni, cosi ne \ iene  eiie il d ire: 
p ropongo che 1’ Assemblea uomini una Commissione, e lo stesso assoluta- 
mente che dire: p ropongo che 1’ Assemblea si occupi nella tal cosa, per
che l’Assemblea non pud occuparsi degli studii p repa ra to r i i ,  se non che 
nominando Commissioni.

10 credo che questo non si possa fare. Ripeto, b isogna venire alla 
tr ibuna e d ire :  propongo per la pubblica istruzione le seguenti riforinc, 
concretamente formulate, ed a r t ico la te ;  aitrimenti non sara mai una pro
posta  di legge, ma una espressione di desiderii, e questi credo si deb
bano lasciare alle accademie e non alle sessioni legislative.

11 rappresentante G asparin i:  Credo che non si possa pretendere  che 
un rappresentan te  presenti de’ piani di educazione; domando soltanto che 
una Commissione abbia ad occuparseue. Mi pare  che, cosi operando, fac
cia quanto posso e quanto dcvo.

II rappresentante L . Pasini:  Quando si e compilato il Regolamento, 
si e t ra t ta to ,  ed a lungo, se alle Commissioni permanenti si dovesse ac
cordare o no 1’ iniziativa; e l’ Assemblea ha deciso che le Commissioni 
permanenti non dovessero aver 1'iuizialiva, o che almeno, se una Com
missione permanente trovasse opportuno di t ra t ta re  qualche argom ento , 
dovesse prim a farlo presentare all'Assemblea sotto forma di proposta .

10 credo dunque che la questione presenle si risolva in una questio- 
ne d ’ iuizialiva.

Vogliamo noi Irovare una strada perche la Commissione permanente 
abbia l ’ in iz ia tiva? Vogliamo noi aulorizzare  puram ente  la Commissione 
permanente dell’ istruzione pubblica di occuparsi delle riforme degli studii? 
Allora mi pare  che la proposta, o piuttosto it eenno del rappresen tan te  
Gasparini, dovrebbe essere ammessa dall5 Assemblea; vale a dire 1’ Assem
blea darebbe mandato alia Commissione dell’ istruzione pubblica di s tu- 
diare le riforme degli studii. Ma se noi riteniamo che una Commissione 
permanente non possa mai far uso dell’ iuizialiva, io mi accordo piena- 
mente col V a re ;  e domando che il rappresentanle  Gasparini concreti e 
formuli le sue proposte di riforme agli studii, e che queste proposte sieno 
poi assoggetta ie  alle deliberazioni dell’ Assemblea, per essere prese iu 
considerazione, e per ogni ulteriore esame.

11 rappresentante avv. B. Benvenu ti:  lo non trovo affatto destituila  
di fondamento 1’ osservazione del vicepresidente Vare ; credo che essa ab
bia un qualche appoggio nelle espressioni del R egolam ento , e che sa
rebbe appunto  desiderabilc che venissero formulali i p rogelti  concreti di 
legge dei rappresentanti.  Credo per altro che gioverebbe di fare a questa  
regola generale una qualche eccezione, perche non si puo pretendere che 
on rapp resen tan te ,  convinto del bisogno di riforme in uu argom ento  qua- 
hinque , abbia in ogni caso a proporre  un progetto  concreto e com piu
to. Iu quella stessa guisa che non si potrebbe certamente pretendere che 
>iii rap p re sen tan te ,  convinto del bisogno di rilorm are , per esem pio , i l  
Codice civile, debba venir qui con un nuovo p ro g e t to ,  sono d ’avviso che 
»ella stessa guisa non si possa pretendere che un rapp resen tan te ,  con- 
vinto del bisogno di riforme nel sistema d’insegnamento , debba presen
tare un concreto e compiuto progetto  in tale argom ento .
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Mi pare che dobbiamo cercare che sia fatto il m eg l io : non dobbiaino 
essere troppo  r ig o ro s i ,  e dobbiamo quindi adoperare  tu tti  quei m ezz i ,  
che crediamo opportuni per riuscire nello scopo che ci proponiamo , di 
jn trodurre  tu tte  quelle riforme che sono veramente utili pel nostro paese.
lo crederei quindi c h e , seguendo piuttosto  lo spirito della legge, di quello 
che la p a r o la ,  si dovesse accogliere la p roposta  e fosse nominata la 
Commissione.

11 rappresensante Fare : Non e una proposta.
II rappresentante avv. B en ven u t i : Mi pare che si sia prima una que

stione di Regolam ento; se , c ioe ,  si possa assoggettare  alla votazione, se 
debba esser p resa  in considerazione questa  proposla.

II presidente:  Quando nasce qualche dubbio sull’ interpretazione del 
Regolam ento , non altri puo risolverlo se non che 1’ Assemblea.

Prego  dunque di lorm olare  la p roposla  relativa alia questione pre- 
giudiziale.

II rappresentante Fare : Chiamato a formulare, direi : « L ’Assemblea, 
visto che la presa in considerazione e ammessa dal Regolamento per le 
proposte  dei rappresentan ti  e non per le semplici espressioni di desidcrii 
individuali ,  passa all’ ordine del giorno. »

II rappresentante L .  P a s i n i : Io vorrei pero che trasparisse  dalla 
formula dell’ordine del giorno del rappresen tan te  Vare, essere grandissi- 
mo il desiderio dell’Assemblea che la Commissione per 1’ istruzione pub
blica si occupi dell’ argom ento .

II rappresentante Fare : Aderendo alle osservazioni del rappresen
tante  P as in i ,  agg iungo  alla mia formula u n ’ a ltra  espressione. lo dico: 
« col desiderio che il Governo od uno dei rappresentanti  presenli al piu 
presto  una proposta  formulata sull’interessantissimo argom ento  della pub
blica istruzione ».

II rappresentante Tommaseo : II collega Vare esclude dall’ Assemblea
i desiderii;  anche io escludo i desiderii sterili, ma i fecondi, gli accetto. 
D ’ a ltra  p a r te ,  l ’egregio  V are ,  nell’a tto  stesso del dar  bando ai desiderii, 
d e s id e ra ; e ripete due volte la parola desiderio nella proposta  che fa.

Molto avvedutamente i l  collega P a s i n i  ha toccato d e l l a  p r e c a u z i o n e  

chc nel Regolamento fu p re sa ,  per la quale e in terdetto  alle Commissioni 
perm anenti 1’iniziare una qualunque siasi proposta. lo , a  dire i l  vero , 
non ero dello stesso p a re re ,  e  altri  ancora della Commissione non erano.
Io credo che ad una Commissione p e rm a n e n te , che appunto a b b r a c c i a  

temi genera l i ,  sia lecito , anzi debito , iniziare alcune proposte . M a giac
che sopra cio la questione e decisa, desidererei che almeno se ne f a c e s s e  

cccezione in alcuni casi ,  e  che in questo m om en to ,  giacche si t ra tta  di 
cosa tanto im portante  come la riforma degli s tu d i i ;  giacche alcuni si la- 
gnano che le riforme p a rz ia l i ,  p roposte  con molto zelo dal Governo e 
dalla Commissione a cio d e l t a  , non baštino , a n z i , eonfondendo i mali 
presenti coi p a s sa t i ,  creino qualche m aggiore  d iso rd ine ; giacche queste 
cose son soggctlo  di comuni lagnanze; desidererei che la proposta  del 
s ignor  Gasparini non fosse cosi r ige tla ta .

Un’ altra ragione ancora mi amove a consigliare codesto ; cd e che 
l ’argom ento  r ig u a rd a  non solamente ffli s tu d i i .  ma tu lle  le rilorme the
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abbracciano un giro d ’ idee generali. Se noi r ichieggiam o da un deputato 
d ie  venga , intorno a cose le quali comprendano appun to  grandi riforme, 
con una proposta  di legge quasi intera e com piu ta ; noi non potremo aver 
mai cosi fatti disegni. E d ’ altra  p a r te ,  alle Commissioni permanenti es
sendo interdetto iniziare le p roposte ;  non avremo riforme di sorle nes- 
suna. O r ,  se ai deputati chiudiamo l 'ad ito  a m ostrare  ii loro desiderio 
che la Commissione ci pensi;  e se la Commissione non puo dal suo lato 
m ostra r  desiderio di pensarci; noi rim arrem o sempre nell’ antica a u s tr ia -  
cagg ine , e il male sa ra  irremediabile.

II rappresentante L . P a s i n i : Io credo che sia nella facolta dell’ As
semblea di conferire, diro cos i ,  1’ iniziativa alle Commissioni permanenti, 
per occuparsi di un dato argomento , specialmente se tra t ta s i  di a rgu 
menti genera li ;  per i quali non si puo venire a d ir i t tu ra  con una p ro 
posta  concreta ; io vorrei dunque conciliare il Regolamento coll’ im por
tanza  deH’a rg o m en to ; direi: « L’ Assemblea passa all’ ordine del giorno 
sulla proposta  del rappresentante Gasparin i,  ed incarica la Commissione 
per l’amministrazione in terna , cu lto ,  is truzione e beneficenza, di s tudiare  
le principali riforme da introdursi negli studii ». E la stessa p roposta  
del G asparin i ,  ma e osservato il Regolamento.

II rappresentante C a lu c c i : Ho senlito sino ad ora discutere che le 
p roposte  devono consistere in progetti  di legge cliiari e d e te rm in a t i , e 
non in semplici desiderii.

Osservero intanto che la proposta , o qual si voglia chiamarla , del 
rappresentan te  G asparin i , non b uu des ider io , ma e una domanda. Egli 
domanda che 1’ Assemblea destini una Commissione da fare degli studii. 
In quanto  poi al bisogno di presentare  un p rogetto  di legge , crederei 
che si desse in questa maniera un’ assai cattiva in terpretazione al nostro  
Statuto per r iguardo  a noi rappresentanti , in quanto che noi saressimo 
a peg g io r  condizione di chi non e rappresentante.

Chi non e rappresentante  ha il diritto  di petizione. Io credo certa- 
mente ch e ,  esercilando il diritto di pe tiz ione , noi non pretenderem o d ie  
tutli debbano presentare i particolari dei progetti  di legge , ma d ie  ba- 
slera semplicemente una domanda : se basta una domanda, per  chi non e 
rappresen tan te , di fare una eguale domanda , in forma di proposizione ; 
p e rc h e ,  chi non e rappresenlante  esercila il d irilto  di pe liz ione; chi e 
rappresen tan te  invece la propone come proposta .

Osservero anche che il Regolamento assomiglia interam ente  la pe li
zione alia proposta . Infatli P a r t .  59 d ic e . . .  ( legge V urlico lo .)

Veggo dunque assomigliata interamente la proposta  alia p e l iz io n e ; 
e ,  come nella petizione n o n e  necessario presen tare  un p roge tto  di legge , 
cosi io credo che nella proposla non ci sia bisogno di fare un p roge tto ,  
e che basti una domanda concreta , come quella del rappresen tan te  Ga
sparini.

Posto ai v o t i  l ’ordine del g io rn o ,  proposto  dal rappresen tan le  Vare, 
per a lzata  e sedula non e approvato ; e la presa in considerazione della 
p roposta  Gasparini viene ammessa con voti 58 pel s i ,  conlro a 19 
p d  no.

II rappresenlante Nicold P r iu l i  (legge).
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Cittadini rap p re se n ta n t i !

Nel deporre  sul banco della presidenza la proposizione clie ora  vi 
In annuuc ia la ,  io spero di essermi falto interprete del volo di tulli i 
cittadini probi e d o u e s t i ,  e di prom uovere un provvedimento a vantaggio 
della pubblica m ora li ta ,  ed a conservazione della pubblica quiete.

II progresso e una conseguenza della moderna civilta : la stainpa e 
il p iu  polente ed il piu rapido veicolo del p rogresso ;  quindi la stampa 
non dev’ essere s tre tla  da to r tu re  e da vincoli. Ma il tenere la s tam pa , 
ed il p rogresso  fra gli a rg in i della m oralita , e dovere di cittadino , e 
dovere dei governi. La stam pa dev'’essere l ib e ra ,  perche senza la liberta 
non potrebbe spandere i Jum i, che si associano col p rog resso :  ma la li
berta  della s tam pa 11011 deve degenerare  in licenza', perche la licenza e 
produ tlr ice  di ten eb re ,  e non di luce.

C i t ta d in i ! La mia proposizione e particolarm ente  diretta  a porre an 
freno alia licenza del giornalism o, delle stampe volanti, e dei libelli.

La religione, la morale, gli uomini onesti, i cittadini i piii p rob i,  ed
il medesimo p a tr io t l ism o , furono presi a be rsag l io ,  e a zimbello da ta- 
luno dei -48 giornali che com parvero nella noslra citta dopo il 22 marzo 
dell’anuo scorso. Gravi disordini 11011 d e r iv a ro n o , e v e r o ,  alia pubblica 
quiete del nostro paese ;  m a ,  se non venne lu rb a ta ,  lo si deve attribuire 
alia s ingolare  m o d eraz io n e ,  ed a l l ’esemplare buon senso del nostro po
polo re ligioso e morale. La situazione della noslra  citla puo farsi piu 
grave  ogni g io rno ;  ne sarebbe prudente  consiglio permetlere che impu- 
nemenle si provocasse la privata  e la pubblica soflerenza. Un saggio go
verno non concederebbe la libera vendita delFaconito e della moriina; la 
s lam pa licenziosa e salirica e un seducente veleno di corruzione: quindi 
la si deve impedire.

Una legge repressiva, che colpisca l’abuso della liberta della slampa 
e una vera necessita. 11 Codice cr im ina le ,  tu ttora  vigente, non e bastante 
a infrenarla. Un anno di esperienza ve ne diede la pruova. L ’Inghilterra 
e la F ra n c ia ,  popoli eminentemente civili e liberi, conobbero e provvidero 
a questa  necessita con una legge di repressioue. —  La presente eccezio- 
nale condizione della nostra  cilia , ancora piu imperiosamente domanda 
questo provvedimenlo. La stam pa licenziosa e fomite di calunnie, di risse, 
di d iv is io n i , e la condizione nostra  altamente reclama in ogni classe di 
cittadini la concordia e F unione. Lo donuiuda F indole del nostro gover
n o ,  perocche, quanto  p iu  e popolare un g o v e rn o ,  tanto piu e necessario 
che 11011 sia licenziosa la s lam pa ; perche la stampa sfrenata e il primo 
passo alia sfrenata licenza di un libero popolo. —  Lo domandano final- 
menle la dignita ed il decoro di questa stessa Assemblea , perch’ e nostro 
dovere impedire che si vrlipenda la rappreseu tanza  della sovranita popo
lare. Percio p ropongo : « che FAssemblea demandi alia Commissione per
m anente legislativa F inca rico di un proge tto  di legge di repressione con
tro  l ’abuso  della liberta della stampa ».

Cittadini rappresen tan li!  llammenlatevi che noi abbiamo il dovere 
di conservare  F o rd in e  e la tranquill i ta  del paese che ci ha nominati a 
rappresen tarlo .



Rnnimentatevi che, se k debito della slampa illuminare il popolo dei 
suoi diritti , deve di pati passo is truirlo  nei suoi doveri. La štampa li- 
cenziosa altenta a s truggere  la morale, che deve stare fra i primi doveri 
del c i t tad ino ;  quindi bisogna reprim erla . — Se un popolo di\iene immo- 
r a le ,  e indegno di liberta.

II rappresentante F are:  Io vengo a fare conlro Ia proposla  del 
rappresentante  Priuli la stessa obbiezione che ho fatla contro il rap« 
preseutanle Gasparini. Io non ripeter6  cio chc dissi su quella : diro  
solainente. che gli argomenti, che mi furono opposti allora , cioe dell’ am- 
piezza dell’ argomento , e della moltiplicita de’ riguardi che esso invol- 
geva , non hanno certamente valore in quanto alia proposla  del rap p re -  
sentaute P r iu l i ;  la quale percio non puo esser presa in considerazione f 
perche  ad evitare che la noslra Assemblea si converta in u n ’accademia , 
conviene tener fermo il principio che ogni rappresen tan te , il quale monta 
alia tr ibuna per esporre un progetto  , esponga veramente un p rogetto  , 
dopo averlo sufficientemente maturato. Ed e percio che io credo che 
quando il rappresenlante Priuli venisse a p roporre  una idea formulata e 
concreta, e non una sola aspirazione, di una legge repressiva sulla štam
pa, allora potrebbe essere presa in considerazione; ma finche non viene 
a nianifestare che una idea, non possa l’Assemblea aderirvi.

II rappresenlante Priu li:  Mi pare che le osservazioni, che ha fatto 
il rappresentan te  Vare, sieno state gia discusse precedentemente, e che 
sia un ton ia re  da capo.

II rappresenlante G. R. R u ff in i:  Parmi che il rappresentante  Priul* 
si sia dimenticato che, nella d is c u s s io n e  ora fatta, fu precisainente detto 
che si tra ttava  di riservare all’Assemblea it diri l to  d ’ accordare 1’ inizia
tiva in casi speciali. Sta dunque ad essa 1’ esaminare se in queslo caso 
si debba accordare tale diritto. Ed e questo appunto uno degP inconve- 
liienli, che. io avea intravveduti, quando dalla Commissione, incaricata di 
r e d i je re  il R e g o la m e n to ,  si propose la pralica , gia adolta ta , di Ieggere 
cioe a bella prima e di prendere in considerazione, senza previo esame,. 
le proposizioni. Facendoci noi ora ad esaminare se sulla proposta  P r iu li  
couvenga o no demandare ad una delle Commissioni permanenti il d iritto  
d ’ iniziativa, noi siamo inevitabilmente condotti in una discussione g ra -  
vissima, alla quale non siamo apparecchiati.

10 poi, coerente alia votazione, alla quale mi sono associalo te s te ,  
dico che  1’ A ssem b lea  non d ee  dis truggere  un Regolamenlo, che ha tan to  
studiato, e di cui si e mostrata tan to  convinta. Essa voile togliere 1’ in i-  
ziativa alle C o m m iss io n i ,  le quali certamente non avrebbero prosenlato  
all’ Assemblea che il risultarnento di accurati sludii, concrete proposizioni; 
e adesso Ia si vorrebbe indurre ad accordarla sopra un semplice deside
rio, che si faccia una legge, senza che ne venga addita to , se non le m o -  
dalita, almeno il piano generale.

11 rappresenlante  Calucci ha osscrvato, nella discussione antecedenle, 
che, se noi ci rifiutassimo a siflatti desiderii dei nostri colleghi, farenimo 
atto men che giusto verso di essi, perche noi verremmo ad accordare  
alle petizioni diritto uguale a quello delle proposizioni. Ma io dom ando  
se possa dirsi che taluno faccia una petizione quando viene a d i r e :



Io desidero che 1’ Assemblea si occupi di un dato argomento. Una peti
zione, secondo me, deve agg ira rs i  sopra  qualche oggetlo  determinato, 
deve volere qualche cosa ; per modo che, quando 1’ Assemblea vi abbia 
aderito , non venga poi essa medesima a manif'estare alia fin line uu sem
plice desiderio.

E nel presente caso, č ben chiaro, o colleghi, che, quando voi avrele 
votato su questa mozione, non avrete detto se non c h e : desideriamo an
che noi occuparci d ’ una legge repressiva della stampa.

Insisto adunque perche I’ Assemblea, coerente al proprio  Regolamento, 
passi all’ ordine del giorno, come fu proposto  dal rappresentante  Vare.

11 rappresentante Fare:  Domando la paro la ,  solo per  aggiungere 
u n ’ osservazione in risposta  a quanto  accennava prim a sull’ a ltra  questio
ne il rappresentan te  Calucci, il quale ha  detto che non bisogna dare ai 
rappresentan ti  minor diri t to  che ai cittadini non rappresentanli.  Io non 
voglio dare minori diritti  ai rappresen tan ti  che agli a ltri c ittadini; io 
voglio dare loro m aggiori  doveri, e credo che tu tti  in cio converranno. 
Noi non veniamo qui ad esercitare un d i r i t t o ; noi veniamo ad esercitare 
un d o v e re : e il nostro  dovere e di venire qui avendo studiato, e non 
p a r lando  solamente in termini vaghi ed astra tti .  Noi abbiamo il dovere 
di s tudiare  e di venire a fare suggerim enti  concre ti;  o tacere, per  poter 
d ir  meglio un’a ltra  volta.

II presidente:  Se nessun altro  dom anda Ia paro la , allora porro ai 
voti le conclusioni del rappresen tan te  Vare, che, a quanto mi pare , sa
rebbero  di passare all’ ordine del giorno puro  e semplice.

Consultata l’ Assemblea, e riuscita  dubbia la votazione per  alzata e 
seduta, si passa alia votazione per  si e p e r  no, coll’ appello nominale. 

Risultato  della votazione:
V o t a n t i ..................................................................................................... 75
M aggioranza a s s o lu t a ......................... ...... ........................................... 38
Per il  s i ..................................................................................................... 39
Per  il n o ............................................................... ......  36
L ’Assemblea adotta  1’ ordine del g iorno  pu ro  e semplice.
L ’ adunanza e levala alle ore 5 p. m.
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3 0  Marzo.
MANTOVA I S  MARZO.

Qui verranno tu t ta  la  gendarm eria  e le guardie  di confine. Ieri hanno 
condolto qui il Tesoro di Monza e la corona di ferro, e 1’hanno messa 
in una s tanza del governatore . Oggi la citta  e chiusa.

In Brescia, nou vi sono rim asti clie i gendarm i e poco presidio in 
Castello; le porte  non sono nemineno guardate .
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31 Mar so.

CITTADINI!
II Governo non ha ricevuto alcuna notizia ufliziale. I g iornali di que

s ta  mattina recano le seguenti:
Da Supplim ento  alla G a sze t ta  Piemontese del 2G m arzo .

Dal Quartier generale, donde da piu giorni non ci era  pervenula  al
cuna notizia, riceviamo quest’oggi il seguente bullettino:

« II giorno 23 marzo ebbe luogo la battaglia  campale: le t ru p p e  
erano stanche dalle lunghe marce e contromarce dei due giorni prece- 
denti, ma la battaglia non poleva essere differita, essendo venuti i nemici 
a i r  assalto.

La  linea di battaglia distendevasi dalla Bicocca, casolare clie sta a 
cavaliere della strada di Mortara, sino al canale situato uu po’all’ indielro 
della cascina detta di Corte nuova verso la s trada  di Vercelli.

La prim a divisione, composta delle brigate  Aosta e Regina, formava 
l’ ala destra , e stendevasi sull’ altipiano dietro Corte nuova, sulla sinistra  
della s trada  di Vercelli. N’era al comando il generale Giovanni Durando.

La seconda divisione appostavasi davanti alia cascina della la Cilta- 
della: questa divisione componevasi delle brigate  Casale, Acqui e Parmense.

La terza, composta di Savona e Savoia, appoggiavasi alle poclie case 
con una chiesa denominata la Bicocca. La comandava Perrone. II duca di 
Genova appostavasi dietro in riserva colle b riga te  Pinerolo e Piemonte 
dinanzi a San Nazaro, cimitero.

Solaroli coi battaglioni composti stava sulla s trada di Trecale.
II duca di Savoia appoggiava l ’ ala destra  colle briga te  Cuneo e 

Guardje. E ra  a poca distanza dalla citta nei bassi piani, che stendonsi 
immediatamente sotto le sue mura verso la strada  di Vercelli.

Alle 11 del mattino gli Austriaci cominciavano ad assalirci alla Bi
cocca sulla nostra  sinistra. Dopo alcuni vivissimi colpi, non ta rdava  il 
luoco a distendersi su tu t ta  la linea di battaglia .

II reggimento di Savona, appostato in prim a linea, piego e vi fece 
entrare  in comballimento la b r iga ta  Savoia. In breve Savoia e Savona 
ripigliavano le posizioni perdute, e si spingevano lino alla cascina La- 
vinchi sulla sinistra della Cittadella. In questo frattempo rallentava il  fuoco 
degli Austriaci sulla nostra sinistra, e pareva che i loro sforzi si po r tas -  
sero al centro della Ciltadella, che fu presa e rip resa  p iu  volte dalle 
b r igate  Casale, Acqui e Parmense comandate da Bes.

Qui 1’ assalto degli Austriaci si fece piu forte sulla sin istra . Le b r i-  
gale Savoia e Savona cominciavano a r ip iegarsi  verso la Bicocca. In breve 
fu perdu ta  questa posizione, che decideva delle sorti  della g iornata . Si 
mando al soccorso la riserva del duca di Genova. U duca combalte ener- 
gicamente: gli furono uccisi o feriti parecchi cavalli, sicche dovette diri- 
gere l’azione a piedi, ma furono inutili i suoi sforzi.

Allora gli Austriaci portarono tu tte  le loro forze al nostro cen tro . 
L’azione s ’impegno vivissima sulla nostra  destra  e sul centro , ma ripie-



gandosi i nostri baltaglioni gli uni sugli altri,  al cadcre del giorno do- 
ve ttero  battere in ritirata.

La giornata  era  perduta  per noi. II centro e 1’ a Ia destra, rannodan- 
dosi sulle nm ra della citta , opposero ancora a notte qualche resistenza. « 

A questo bulleltino aggiungiam o le seguenti notizie certissime, che 
parim ente  ci pervengono dal Quartier generale:

La battaglia , cominciata alle undici e tnezzo del giorno 23, volgeva 
in bene per noi sin verso le qua ttro  e mezzo. Da quest’ora piego iu 
basso la nostra  l 'o r tuna: perdemnio le pos iz io u i : i nostri reggim enti do- 
vetlero lasciare il campo l’un dopo l’a l l ro ;  1 'Austriaco venne quasi alle 
porte  di Novara.

S. M. Carlo Alberto stelte  sempre esposto al fuoco, ov’era maggiore 
il pericolo: le palie fischiavano del continuo sul di lui capo: molti cad- 
dero  m orti  vicino a lui: anche a notte egli continuava a stare sugli spalti 
della citta ov’era  r ido tla  la noslra  difesa: il generale Giacomo Durando 
dovette Irascinarlo per braccio perche cessasse di correre ,  ormai inulil- 
inente, r ischi terribili: « Generale (rispose il re) e queslo il mio ultimo 
g io r n o : lasciatemi morire. »

Quaudo il re  vide lo stato infelice dell’esercito, e gli parve impossi- 
bile il resistere u lteriorm eute , e quindi necessario di ehiedere una sospen- 
sione d ’aruii, e forse di accettare condizioni cui repugnava l ’ animo suo, 
d isse: « che il suo lavoro era com piu to ;  che ei non poteva piu rendere 
servigio al paese, cui da diciotto anni avea consacralo la sua v i ta ;  che 
aveva invano sperato  di trovare  la m orte nella b a t tag l ia ;  che in seguito 
a m atu ro  riflesso aveva deciso di abdicare. »

E rano  presenti i duchi di Savoia e di Genova, il m inistro Cadorna, 
il generale m agg io re  e gli a iutanti di S. M. Alle vive istanze fattegli 
perche revocasse la detta decisione, Carlo Alberto f e r m a m e n t e  sog g iu n se : 
« La mia risoluzione e presa : io non sono piu il r e ;  il re  e VLltorio 
mio figlio. »

Abbraccio e bacio tu tli  gli astanti, r ingrnziando ciascuno dei servigi 
resi a lui ed allo stato. Dopo la mezzanolte parti  accom pagnato  da due 
soli domestici.

Insieme alle notizie qui sopra riferite , scritte il 24 da Borgomancro, 
pervenne questa mattina a ltra  lettera del 25  la quale annuncia in modo 
officiate, che nei g iorni 2 4  e 25  tra ttavasi tra  i due eserciti un armisti
zio, del quale non si conoscono ancora le condizioni. Intanto furono sos- 
pese le ostilita. II Quartier generale principale del real esercito trovasi 
a Momo.

II M inistro degl’ interni  RATTAZZI. 

Eugenio Principe di Savoia-Carignuno, Luogotenente Generale di S. M- 

Iu virlu  dell’ autorita  che ci e delegata ;
Sulla proposizione del ministro dell’ interno, abbiamo ordinato ed 

ordiniamo quanto segue:
Art. 4. II Parlamento e p ro roga to  fino al 3 del prossimo mese di 

aprile .
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Ari. 2. Ci riserbiamo, prima di dettć giorno e qualora  le circostauzc 
cosi richiedauo, di determinare quale sia la citta iu cui debba il Parla-  
mento couvocarsi.

Art. 3. Nel caso in cui nel detto  termine non sia designato un qual
che sito, la convocazione dovra senz’altro aver luogo in questa capitale.

Art. 4. II ministro deg l’ interni e iucaricato dell’esecuzione del pre
sente decreto.

Torino, 25 marzo 18-49.
EUGENIO DI SAVOIA.

Eugenio Principe di Scivoia-Carignano,  Luogotenente Generale di S. M.

PR 0  CL A M A Z IO N E .

Doloroso annunzio debbo comunicarvi. U re Carlo Alberto, dopo aver 
intrepido inconlrato le palle nemiche, visto il rovescio delle nostre arm i, 
non voile p iegare  alPavversa  iortuna , e preferi corouare la sua vita cou 
un nuovo sacrifizio. Nel giorno 23  marzo ha abdicato la sua corona a 
favore del Duca di Savoia. Perpetua stara  pe r  lui la riconoscenza dei 
popoli ed il nostro riverente affetlo.

Sli'ingiamoci intorno al nuovo re , degno emulatore delle v ir tu  pa- 
terne, ed integro custode delle franchigie costituzionali sancite dall’augu- 
sto geuitore.

Viva il Re Fittorio Emanuele!
Torino, a ’ di 26 marzo -1849.

EUGENIO DI SAVOIA.

La G a s z e t ta  di Genova del 26 , lacendo cenno del surriferito  arm i
stizio, dice esservi condizione, che il generale austriaco non si spinge- 
rebbe piu avanti di Novara, Vercelli e Casale. Soggiunge, che il ministero 
sardo sarebbesi dimesso, e che tre personaggi, dei quali non si accennano
i nomi, avrebbero presa la direzione della cosa pubblica in Piemonte colle 
intelligenze dei due ministri inglese e francese.

PER ORDINE D E L  GOVERNO

II segretario generale J. ZENNARI.

31 M arzo.
ASSEMBLEA DEI RAPPRESEINTAINTI

DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 30 m arzo .

(Presidenza del cittadino Minotto.)

La seduta e aperta alle ore 42 e 4 ;2 .
Letto  il processo verbale, viene approvato .
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II rappresentante Olper:  Volevo dom andar  la parola per una inter- 
pellazione al Governo; ma siccome vedo che il presidente non si Irova 
al momento nell’Assemblea, prego  la presidenza a volerue tener conto 
p e r  quando sara  presente.

II presidente : Osservo che, stando al Regolamento, le interpellazioni 
al Governo possono benissimo f a r s i ; ma sta al Governo il decidere se 
le ammette.

11 rappresentante O lp e r : Appunto per  questo mi riservo a farle 
quando sara  presente.

II presidente:  Ora 1’ ordine del giorno po r ta  la nomina d ’ un que- 
slore.

Eseguita  la nomina per ischede, sopra 75 votanti, risullo  eletto 
con 51 voto il rappresen tan te  P a la z z i ; il rappresentante  Comello ebhe 
28 voti.

11 presidente : Passando ora all’ordine del g io rno , bisogna occuparsi 
della presa in considerazione di una proposta  del rappresentante  Lunghi 
per  la concentrazione degli atli di protesto  in un apposito Ullicio.

P rego  il rappresen lan te  Lunghi se ha d ’ agg iungerc  qualche schia- 
rimento alla proposta .

U ruppresentunte L u n g h i :  Furono denunciati molli disordini, che si 
commeltevano nella levazione dei protesti.

II Tribunale suprem o avea ordinato  u n ’ investigazione. Intanto, la 
Camera di commercio, persuasa che si dovesse trovare  un rimedio, ha 
pensato di suggerire  che tornasse conto di unire tu t t ’ i protesti  in un 
Ufficio, dipendente dalla medesima Camera di commercio. Questo pero 
non ha avuto efFetto, perche , se in allora erano pochi i notai, successi* 
vamente venne confermata questa  professione e fu porta to  il numero dei 
notai a 15. Per a llro , il disordine non ha cessato; e lasciando indietro 
quello che ha avuto luogo dal 1859 lino al 1847, rilengano, o signori, 
che sempre piu si confermava che, nelle maniere di assumere i protesti, 
o non si andasse ta lora  alle case, o si portasse  . g ia steso F a t t o ;  cosa 
assolutamente contraria  al disposlo della legge. Allora sorse un proget
to ,  p resentato  da dieci dei notai esercenti, il quale consisteva nel con- 
ccntrare  tu t to  1’ esercizio dei protesti in un Ulficio apposito , che fosse 
sostenuto  a spese dei notai, i quali si dichiaravano insolidarii per  tutte le 
conseguenze che polessero avvenire.

Questo p roge tto  e stato passato alia Camera no ta r i le ;  e la Camera 
notarile j confessando al Tribunale d’ appello i tanti disordini che erano 
incorsi, diede la sua piena adesione perche  il p roge tto  fosse accetUilo. 
II tribunale d ’ appello ha senlito a llora il  tr ibunale  di commercio, che 
pienamente ha aderito . E sta ta  senlita anche la Camera tem poraria  di 
revisione, che ha prote tto  il medesimo divisamento.

Allora le carte sono sta te  passate al Governo; il Governo ha credu
to di sentire il Consiglio dei g iureconsulti ,  di cui io faceva p a r t e ; il 
Consiglio dei giureconsulti , a  pieni voti, presento  al Governo il progelto 
di piena adesione.

Ma questo progetto  e stato presentato  al Governo solamente nel f a  
febbraio, nell imminenza, cioe, dell’unione dell’Assemblea. Non era quin-
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di possibile che il Governo dittalorialc sc nc occupasse. Ha trovato il 
Governo stesso che si tra tlava  di una piccola infrazione, modificazione^ 
direi meglio, della le g g e ;  perche la legge del commercio, a lFartic .  460, 
slabilisce che sia in facolta del negoziante, del possessore della lettera 
di cambio, di servirsi di quel notaio, in cui abbia la m agg io r  confidcnza.

Dunque io mi trovo adesso colle carte statemi passate dal Governo, 
a dom andare alia Camera che voglia appoggiare  questo sistema di con-*' 
centrazione dei protesti in una rappresenlanza no ta rile ;  la quale rappre-*- 
sentauza sarebbe poi residente presso la Camera di commercio.

La Camera di commercio voleva, fin da molti anni sono, stabilire 
presso di lei questo medesimo Ufficio; ma siccome adesso, nel p roge tto ,  
si andrebbe a stabilire nel locale medesimo della Camera di commercio, 
crcdo che sotto queslo rapporto  possa essere anch’essa soddisfatta.

Sull’ im portanza della cosa io non agg iungo , perche mi pare  che 
sia della massima evidenza.

Leggero  dunque la parte dispositiva, che sottopongo alFavvedutezza 
delPAssemblea. ( Legge il rapporto, d ie  riferiremo qui appresso.)

Domando dunque che voglia PAssemblea degnarsi di prendere iu 
considerazione tale proposta, che non e assolutamente mia, ma che, per 
la consegna fattami dal Governo, si puo dire governativa.

11 presidente  pone ai voti la presa in considerazione, che viene’ pro- 
nunciata da 7 k voti sopra 75 votanti.

II presidente:  Atlesa la qualila dell’ argomento che interessa la p a r 
te del commercio, la presidenza crederebbe di nominare, p e r  P esame di 
questa  proposta , una Commissione speciale. Se nessuno quindi si op- 
pone . . . .

Una voce : La Commissione di legislazione.
II rappresentanle L u n g h i:  La Commissione di legislazione assistila 

da quella del commercio. Si t ra tta  di una legge, di una modificazione, 
che r ig u a rd a  il commercio : interessa quindi che la Commissione di legisla
zione abbia anche il sussidio dei lumi e dell’ esperienza del commercio.

11 rappresentante Fare : II rappresentante  Lunghi, 'dom andando che 
dei commercianti debbano intervenire, viene ad appoggiare  la p roposta  
del presidenle , di fare una Commissione speciale, la quale e u n ’ unione 
di persone parte  legali e parte  commercianti.

L ’Assemblea rigetto la Commissione speciale, e mando la p roposta  
alia Commissione permanente di legislazione.

11 p res id en le :  L ’ordine del giorno porta  la presa  in considerazione 
della p roposta  del rappresentante Tommaseo ( legge):

« L ’Assemblea, nelPaccogliere le rag ioni, dal Governo date, della 
p ro rogazione  del di quindici di marzo, dispone che, duran te  la gue rra ,
il t ra t ta re  delle cose militari c di politica esterna sia serbato  ad adunan
ze segrete  o a Commissioni speciali;  e dispone che per  potere, senza 
dimenticanza de’ do-veri comuni, fare al bisogno meno frequenti le adu- 
nanze, e dar  tempo al Governo che attenda all’ altre cure, siano distri-  
buiti i lavori alle Commissioni perm anenti;  e a ta l  fine si tenga, dopo 
Jo s ludio delle Sezioni, u n ’ adunanza o p in ,  per  iscegliere i lavori d ’ ini- 
por tauza  piu urgente , e per bene ordinarii. »
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Quesla proposla fu sviluppata i e r i ; prego  tultavia  il rappresentanle  
Tommaseo di dire se ha qualche cosa da agginngere .

II rappresentante Tommaseo:  I miei schiarimenti gli ho dati ieri 
ne l discorso che lessi.

II rappresentante Calucci: Domando la parola.
Quanlunque l ’ onorevole rappresen tan te  Tommaseo abbia dichiarato 

essere sulficiente lo schiarimento del discorso ieri letto, debbo confessare 
che non ho idee chiare sulla natura  della proposizione. Egli vorrebbe 
che, duran te  la guerra ,  si rimettesse a Commissioni speciali le cose mi
litari e politiche, delegando lavori alle Commissioni permanenti, o sce- 
gliendo i piu im portanti.  Io credo che egli certo 11011 iutenda che que
ste Commissioni speciali debbano lavorare  di concerto col Governo: dico 
di concerto, nella supposizione che l’Assemblea fosse frattanlo agg io rna-  
ta ,  perche questo sarebbe in g ran  parte  modificare la legge, che l’As- 
seiublea ha sta tu ito  nel 7 marzo. Credo egualmente che egli non voglia 
che noi ci aggiorniam o, rimettendo per cosi dire i nostri poteri nelle 
mani di queste Commissioni speciali, che abbiano a decidere su cio che
il Governo p re p a ra ;  perche nemmeno questo l’ Assemblea potrebbe fare.

Altro dunque non rcsterebbe, se non che l’Assemblea, di volla iu 
volta che il Governo 0 a ltr i  facessero proposizioni, delegasse delle Com
missioni speciali per  is tudiarle, r ifer ir le ;  ma per queslo non vi e biso
gno di nessuna proposta , perche il Regolam ento  lo dice. Che se quesla 
u ltima e la cosa proposta  dal rappresen tan te  Tommaseo, io domando che 
si passi all’ordine del g iorno , perche la proposla  si risolve in zero.

II rappresentante Tommaseo: L ’ intendim ento  della proposta mia si 
e soddisfare nelPatto medesimo, e ad un  desiderio che mi parve legitti
m o, manifestato dal Governo, e alla dignita  della nostra  Assemblea. II 
presidente del Governo, in una delle precedenti  adunanze, prego l’Assem- 
blea che nelle pubbliche discussioni non si stendessero i nostri ragiona- 
menti intorno alle cose di gue rra  e di politica es te rna ;  e questo suo de
siderio mi parve legittimo e saggio  per  le ragioni accennate nel discorso 
che ho letto. Or, se nelle pubbliche adunanze era inopportuno  e impru- 
dente , a questo momento, t ra t ta re  le cose di gu erra  e di politica ester- 
n a ,  e se l’Assemblea si vuole serbare  1111 qualche adito a manifestare 
l ’opinione p rop r ia  intorno a tali argom enti ,  io non ci veggo altro modo 
se non cbe a soddisfare anche in questo a I desiderio, che nel passato 
o ttobre  il Governo signified; vale a dire che una Commissione sia eletta, 
la quale d ire ttam ente  col Governo corrisponda intorno alle cose le quali 
r iguardano  la politica esterna. A questo desiderio del G o\erno  mi pare 
che ora  specialmente sia il punto che si soddislaccia.

Nel Regolamento non trovo cenno alcuno intorno a tale proposta. 
Dico adunque che alla d ignita  dell’Assemblea si soddisfa insieme e al de
siderio del Governo, perche l’Assemblea dovrebbe, caso che s’ aslenesse 
da ogni discussione pubblica sopra argom enti  di guerra  e politica ester
na, dovrebbe rimettere tu tte  le sue facolta nel Governo, che sarebbero, 
certo  sicuramente r im esse ; ma dico che all’Assemblea dee in questo mo
mento parere  opportuno di en tra re  almeno indirettam ente  a parle della 
cosa pubblica in modo che il popolo s ’ accorga ch’ella non e aflallo alie* 
na dagF interessi di lui, che fraternamente coopcra col Governo.
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11 rappresenlante Calucci:  Sulla dilucidazionc del rappresentanle  
Tommaseo, osservero soltanto che, se parliamo di Commissione di guer-  
rn, questa gia fu s tab ili ta ;  se parliamo di Commissione politica, formo 
cio soggetto di una luuga discussione nell’Assemblea, al momento che si 
faceva il Regolamento, se o meno si dovesse fare una Commissione per- 
m anentc, che risguardasse cose politiche, e fu deliberato per  il no.

Se parliamo di Commissioni speciali, torno a ripetere quanto e con
templato gia nel llegolamento, che di volta in volta che il Governo p ro- 
p o r ra  all’Assemblea un qualche oggetto  politico, in allora essa po tra  fa
re una Commissione speciale che l’esamini; ma non po tra  certamente 
fare antecedentemeute una Commissione speciale, la quale debba coinuni- 
care col Governo, per poscia riferire ail’Assemblea, o fare a ltra  cosa simile.

Questa specie di Commissione speciale costituirebbe, per cosi dire, 
un’Assemblea in embrione, che andrehbe a modilicare iuteramente, nou 
solo il nostro Regolamento, ma anche la legge stabilita dall’Assemblea, 
che ha decretato che, in quanto alia difesa interna ed esterna dello sta
lo, accorda pieni poteri al d ilta tore , o a meglio dire al presidente del 
Governo, ed in quanto alla deliberazione sulle sorti  politiche dello stato , 
riserbo pienamente a se i poleri.

Insisto quindi che si passi all’ordine del giorno.
II rappresentante G. li. Ruf'fini: Mi spiace di dover in tra ttener l’As

semblea su osservazioni di semplice o rd ine; ma mi pare che di questo 
solo o gg i ,  presentemente dobbiamo occuparci. II rappresentanle  Calucci 
comincio a dimostrare che non vedeva una proposizione nella mozione 
del rappresenlante  Tommaseo. A me pare pero che il Tommaseo assai 
g iustamente abbia dimoslrnlo che la sua mozione conliene una proposta . 
h ’Assemblea deve essersi accorta che egli g iustamente ribattesse il primo 
argom ento  del rappresentante Calucci, perche il rappresentante  Calucci 
stesso, nell’ ultime sue parole ora dette, ammise tra ttars i  di una p ropo
sla, ed entro anzi nella discussione della medesima, cio che noi dobbia- 
mn, fedeli al nostro Regolamento, evitare. Egli ha fatto vedere che il 
nostro Regolamento previde molti casi speciali per istituire delle Com
missioni; egli ha parla to  poscia dell’ inopportunita  d ’ istituire quella 
p roposla  del Tommaseo. Noi non abbiamo altro diritto che quello di 
chiedere schiarimenti dal proponente, ove la sua mozione non fosse chiara. 
Noi ora gli abbiamo avuti. II rappresentante  Tommaseo vorrebbe isti tu ita  
una Commissione politica, che il Regolamento non ha preveduto, che 
anzi escluse. Se adunque 1’ Assemblea, vedendo ch iaram ente  che qui si 
t ra tta  di far cosa nuova, vorra o no prendere cio in considerazione, sa ra  
in sua facolta ; ma io m ’ oppongo che si passi all’ ordine del g iorno, non 
sussistendo per mio avviso la questione pregiudiziale, come l’avea posta
il rappresen tan te  Calucci.

II rappresenlante Tommaseo: Le obbiezioni fattemi reudono, contro 
ogni mia aspettazione, necessario qualche schiarim ento , che io rcputavo 
superfluo. Dalla lettura della proposta  mia chiaramente apparisce che il 
fine di essa proposta si e, non tanto creare una Commissione speciale, 
che dal Regolamento veniva esclusa, quanto prevenire alcuni deg l’ incon
venienti, i quali il m utate  delle cose ha porta li  con se.
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L ’inconveniente, che io intendeva prevenire per la dignita e del Go
verno e dell’Assemblea, si e che qui si portassero  discussioni pericolose,
o p e r  lo meno im portune, le quali dessero aJ nostri nemici pretesto di 
nuocerci,  a ’ nemici dell’ Assemblea pretesto di screditarla  in faccia all51- 
talia . Ora io non proponevo solainente una Commissione speciale; propo- 
nevo un de’ d ue :  o le adunanze segre te , o una Commissione speciale. 
Dalla doppia proposta  apparisce chiaramente it mio scopo di voler p re 
venire lo scandalo di certe pubbliche discussioni: e pero cominciavo dal 
p ro p o r re  le adunanze segrete. Se le adunanze segre te  non piacessero al
l ’Assemblea, a llora  la Commissione speciale veniva in secondo luogo.

L ’intendimento della p roposta  mia mi pare adesso che debba riu- 
scire evidente. Non e semplicemente una riforma o eccezione al Regola
m ento , ma un provvedimento che salvi la d ignita , e, se mi e lecito dire, 
la  vita della nostra  Assemblea.

II presidente Calucci:  Domando Ia parola.
II pres iden te : II Regolamento non ammette se non se brevi schiari- 

m enti delle proposte.
II rappresentante Calucci:  Abbiamo gia discusso a lungo sulla presa 

in  considerazione.
II presidente: Si deve osservare il Regolamento.
II rappresentante Calucci:  Faccio richiam o al Regolamento anch’ io, e 

dico che il Comitato segreto e ammesso dal Regolamenlo.
II rappresentante Tommaseo:  Una sola paro la  dal luogo mio. L ’ in

tendimento mio e chiaro. Colla le t tu ra  del discorso, ho o ttenuto  il mio 
scopo. L ’Assemblea e gia avvert i ta ;  qualunque risoluzione sia ella per 
p rendere ,  io ho adempito ii debito mio.

II presidente  mette a ’ voti la presa in considerazione della proposta 
del Tommaseo, la quale viene accolta come segue :

V o t a n t i ......................................................... ........................................... 80
M aggioranza a s s o lu ta . ......................................................................41
Pel s i ........................................................................................................... 41
Pel n o ..................................................................................................... 39
II presidente:  T rattandosi di cosa che interessa in generale tutta 

I’Assemblea, la presidenza propone di m andarla  alle Sezioni e propor- 
rebbe che ciascuna Sezione nominasse tre commissarii.

Se nessuno si oppone, r i te r ro  che 1’ Assemblea vi acconsenta.
Passando a ll’ ordine del g iorno, questo po rta  la presa in considera

zione della p ropos ta  del rappresen tan te  Olper, ch’ e la seguente:

Progetto di legge.

» 4. L ’ Assemblea dei rappresen tan ti  dello stato di Venezia dichiara 
infami, e decaduti in contumacia da tu tti  i d iritti  civili e politici, tulii 
quegP  Italiani che preslano  i loro servigii all’Austria, iu certe funzioni, 
posti od uffizii da determinarsi.

» 2 .  Una Commissione perm anente  viene nom inala  per  le s e g u e n t i  
a t t r ib u z io n i :

» a ) Determinare quali sieno le funzioni, i posti e gli uffizii che 
devono esser colpiti d ’ in fa m ia ;
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un
» b) Indagare  i nomi di qiicgl’Italiani, che atlualmcnte p restano 

servigio all’ Austria, in quelle funzioni, posti od uflicii;
» c) Vigilare a conoscere quali individui si p restassero  in avvenire 

a fungere queg l’ im p ieg h i ;
» d) Vigilare a conoscere se taluno dei colpiti dalla nota d ’in fa m ia ,  

ravvedutosi in avvenire, abbandoni il disonorevole impicgo, per  riferirne 
all’ Assemblea, accio quel nome venga rein tegrato  all’ onore e al racquisto 
de’ suoi diritti.

» 3. Presentata dalla Commissione la lisla degl’ impieghi, e degli 
individui, l’ Assemblea si riserva di decidere sugli uni c sugli altri.

« 4. Ognuno degl’ individui, che 1’Assemblea credera di cio mcrite- 
vole, verra  uominatamente, in seduta pnbblica, dichiarato in fu m e ,  e de- 
caduto in contumacia da tutli i d iritti civili e politici. »

II rappresentanle Olper : Pochi e brevi schiarimenti mi restano a 
darvi, o cittadini rappreseutanli,  sulla necessita della p roposla ,  che io 
vengo ora ad assoggellarvi. Ognuno gia immagina come dessa sia sta ta  
in me provocala dal dolore, dalla indignazione di vedere ben di frequente 
Italiani scadere si al basso, da merilarsi la fiducia dell’Austriaco, da me- 
ritarsi che esso gli adoperasse con sicurezza propria  in questa g u e rra ,  
che ora  muove, di sterminio all’ Italia.

E tocco a Venezia di vedere, ora ha pochi g iorni,  il nome di un 
suo figlio sfregiato dal titolo di governatore militare di Milano, una delle 
piu im portan ti  citta, e sotto quel regime, e sotlo gli ordini di un Ra
detzky, vile carnefice dei poveri Milanesi.

Tocca dunque all’Austria l ’ arte in cui e sapientissima, l ’arte della 
corruzioue, in essa gia divenuta proverbiale. Ebbene, adoperi p u r  essa 
l’ arte sua di corruzioue, e noi quella della punizione e della giustiz ia!

Tocca a Venezia il conf'ermare, la prima a nome di tu t ta  1’ Italia, il 
disonore e 1’ infamia che e di gia attaccata di sua natura  a chi tradisce 
la p a tr ia ,  a chi si veude in ogni tempo a ’ nemici di essa, e piu in questi 
tempi, in cui si muove, come diceva, una gu erra  di sterminio contro di 
essa.

La infamia e gia attaccala, ma e d ’ uopo ch’ essa sia fo rm ula ta ;  ed 
a costoro, che si vendono perche Italia non sia, 1’ Assemblea di Venezia 
decreli una pena. E quando Italia sa ra  (e sara  certo lj  si trovino gia con- 
dannati. Io vi presento, o signori, questo progello  di legge ; e spero che 
1’argomento sa ra  tale da meritare la vostra considerazione, giacche non 
e vendetta, o cittadini, non e vendetta, e giustizia, e rabbia  del nome, 
dell’ onore italiano sfregiato ed ofl'eso, e interesse anche di noi, di opporre  
l’ arte della  giustizia, all’ arle  iniqua dell’ Austria, la corruzioue ( Ap
plausi v iv iss im i .)  (L egge  I’art.  1. del progetto di legge.)

Io non conosco gli ufficii che potessero m eritare , ne saprei neppur 
denominarli e dislingucrli. Percio mi pare che 1’ articolo secondo che p ro 
pongo, provveda a questo, che non saprei precisamente determinare.

Spero che questa mia indeterminazione di nom inare  i posti e gli uf
ficii, 11011 sara soggetto  di discussione per metlere in dubbio Ia p roposta  
d’ie r i ;  perche la Commissione fara quello che io in nessim modo farei. 
( Legge / ’articolo  2. ):
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10 ho creduto dell’ interesse d ’llalia , dell’ interesse nostro di aggiu- 
gnere questo arlicolo.

La giustizia  parla  e parla  altamente in questi momenti suprcmi.
Ma forse che la parola  della p a lr ia ,  clie scaglia l’anatema, che ripiw 

dia il nome di q ue’ ligli perversi che I’abbandonano e combaltono contro 
di e ssa ;  lorse quesla parola puo ag ire  poteutemente sul cuore d ’ltaliani 
che possono vedere. r iaprirs i  nuova via d ’ espiazione alla loro colpa, ed a 
costoro non verra  chiusa la via all’ espiazioue. (L eg g e  l’ arlicolo 3 . )

Mi lii g rave, o cittadini, Io stendere ques t’ arlicolo. So di quanto 
dolore esso r iuscira  a molti buoni, che hanno vincoli o di parentela o di 
ainicizia con quei malvagi. Lo so, o c i t ta d in i !

Ma domando io ;  qual legge punitive vi ha , la quale non faccia sol- 
frire  o i parenti  o gli amici di chi u 'e  l ’ o g g e tto?  . . . .  D’ altronde, io 
ho pensa to : se viscere di uomo hanno ancora questi malvagi, sara anche 
questa  una rag ione, il 11011 voler dare tanto dolore a quelli ai quali sono 
s tre lt i  per vincoli di sangue, di ainicizia : forse li fara arres ta re  ed ab- 
bandonare il loro posto immediatameute. ( Vivi a p p lu u s i .)

Posta  a ’voli del presidente  la presa in considerazione della proposla 
Olper, questa fu aminessa da 59 voti sopra  81 votanti, cssendone 22 
coiitrarii.

11 presidenle: Dunque 1’ Assemblea ha adolta la  la p r e s a in  considera
zione della p roposta  Olper.

La presidenza, se nessuno si oppone, p roporrcbbe di mandare questa 
p roposta  alle Sezioni perche nomiuiuo una Commissione; e credo che 
questa  Commissione abbia da essere composta di tre per ogni Sezione.

II presidente: L ’ ordine del giorno porta  l’ u lteriore  discussione sul 
ra p p o r to  relativo alia p roposta  del rappresen tan le  Mainardi.

Invito il re la tore  Tommaseo a r i le r ire  sulle aggiuute  da farsi alle 
conclusioni della Commissione.

11 rappresenlante Tommaseo  ( legge ) :  Quel sentimento, 0 cittadini, 
ch ’e uell’ animo di tutti noi verso i nostr i  Iratelli di Romagna e Toscana,
io pensavo si potesse siguificare con a l tra  forma che quella del secco 
ordine del g io rno ,  la quale, nella mente di molti, equivale a ripulsa; 
significarlo senza superfluita di promesse, che ad a ltri  sonerebbero oslen- 
tazioni, ad a llri  miuaccia. Neil’ espriinere il voto dell’ Assemblea intorno 
alia proposla  del collega Mainardi, conveniva evitare cosi l’arid ita  come 
la r idondanza, che del primo dif#tto peccano i politici vecchi, del secondo
i novelli. Contentiamoci di manilestare con ischielte parole e parche l’al- 
fezione nostra  fra terna , e tenghiamoci pronti a meglio dimostrarla coi 
la lli ,  quando il tempo ne g iunga. C011 una proposizioue incidente risol- 
vere la piii g rave  questione che siasi mai forse ag ita ta  in  Italia, non sa
rebbe ne della vostra p rudenza , ne de’ vostri d iritti .  E si disdirebbe a 
quella uiodestia, che nella cilia  nostra  nobilito finora il coraggio  e im- 
preziosi il sacrilizio. 11 resistere  di Venezia e prom essa quotidiana all 0- 
nore del nome italiano, e adempimeuto continuo di promessa. Clie le li
berta  nostre  sieno in solido unite a quelle di R om agna e Toscana e di 
tu l t ’ intera 1 Italia, tu tti sen touo ;  e il d irlo  sarebbe quasi 1111 dare a cre
dere  che gl Italiani ne possano dubitare . Ma appunto  perche a tu tta  Italia'
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dee esser v61to lo sguardo di quesla  Venezia cui tanti tacciavauo gia di 
g retlezze mitnici pali, per cid, appunto  dobbiamo iu p iu  largo g iro  di 
tempo, come di spazio, distendere i noslri pensieri, ne p e r  precipitate 
smania di dimostrazioni, superflue nel presente, viziare o reslr ingere  l’av- 
venirc. Lasciamo i nomi e i contralti  per attenerei agli atli e alle cose; 
e rammcnliamoei quanto bene si addica la inodcslia agli speran ti  e il si
lenzio ag l’ ini'clici. ( A p p la u s i . )

L ’emenda ch’ io propongo e in questo tenore:
« Sebbene ai fratelli di Romagna e Toscana sia nota 1’ alTezione e 

gratitudine che a loro ci s tr inge ; sebbene 1’ Assemblea dei rappresentan ti  
del popolo di Venezia, abbracciando, la prima di tutte le Assemblee, per  
quanto e dei dirilli  politici, nel lilolo di c ittadino  tu lti  i iigli d ’ ltalia, 
abbia chiaramente dimostrati i suoi sentimenti; ella e lieta cio non pcr- 
tanto di rispondere alia proposta del rappresentante  Mainardi* dichiarando 
la sua volonta di concorrere con quante ha forze alla guerra  della comu- 
nc l iberazione: e per l’ adempimento di questo dovere m uluo , invoca l’a- 
iuto di tutti g l ’ Italiani a p ro ’ di Venezia; la quale, anche slando chiusa 
in se stessa, e solfrendo, e sacrilicando gli ultimi avanzi dell’antica ric- 
chezza per  aspettare  il di del cimento, combatterebbe non inulilmente per  
la salvezza e il decoro di tutla  Italia.

« L ’Assemblea dunque allida al Governo la scelta dei modi p iu  con- 
venienti a manifestare il desiderio concorde che deve raccogliere e popoli 
e governanti  sotto  una sola bandiera. »

11 presidente:  Devo ricordare all 'Assemblea, p rim a ch’ essa passi ai 
voli, che le conclusioni del rapporto  erano:

« Considerando chc in massima 11011 puo essere posta in dubbio e 
non ha  b isogno  di nuova dichiarazione la solidarieta di \ e n e z ia  con lc 
altre provincie italiane nella guerra che si combatte per 1’ indipendenza;

« Consideraudo che, con la deiiberazione del giorno 5 m arzo, si e 
fatta speciale raccomandazione al potere esecutivo d ’ iniziare nuove p ra t i
che perche nella dilesa e nell’ offesa si proceda in istre lto  accordo e  cou 
unita di vedute con la Romagna e la loscana;

« Inlesa la dichiarazione, fatta dal Governo alla Commissione, c h j  
queste pratiche sono gia slate cominciate;

« 1/’Assemblea, fidando che il potere eseculivo si adopererA con tu tto
lo zelo perche le lorze di Venezia di mare e di te rra  giovino nel miglior 
inodo alla dilesa anche degli altri fratelli italiani, passa all’ ordine del 
giorno. » . .

Queste erano le conchiusioni della Commissione, alle quali il r a p p re 
sentante Sirlori avea proposto la seguente e m e n d a :

« L ’Assemblea decreta: Lo slato di Venezia e solidario nella difesa 
degli stati romano e toscano. 11 potere esecutivo e incaricato di ottenere 
dagli slati romano c toscano che si dichiarino solidarii nella difesa di 
Venezia. »

Adesso abbiamo la nuova emenda del rappresen tan te  Tommaseo; e 
questa come quella che piu allontanasi dalla p roposta ,  sa ra  la p r im a da 
porsi a ’■voti se in precedenza alcuno non chiegga di parlare .

II rappresentante Olper : Per quegli stessi molivi per  cui io non avrei

547



ado tta ta  1’emenda proposta  dal rappresen tan te  Sirtori, debbo avvcrsare 
anche I’ emenda del rappresen tan te  Tommaseo.

L ’emenda del Sirtori dichiarava come Venezia si dichiarasse solidale 
colla Romagna e Toscana, e ne domandava la reciprocanza, cioe incari- 
cava il poter esecutivo di questo. Noi non vogliamo dichiararci solidarii 
lie dell’uno ne dell’ a ltro paese. Venezia si dichiara solidale nella guerra 
di tu tta  l ’ ltalia, e domanda per se la reciprocanza di tutta  1’ Italia.

Come essa patisce e la sacrifizii per la guerra  d ’ ltalia, ne laranno 
Iioma e Toscana. Per questo motivo io respingerei I’emenda del Sirtori.

La emenda del rappresen tan te  Tommaseo allarga 1111 po’ piu la que
slione; ma non mi sembra espressa con quella chiarezza, clie deve nia- 
uilestare  Venezia nelle sue idee, nelle sue tendenzCj ne’ suoi lini.

Venezia, secondo che io veggo, deve dire alla Romagna, alia Toscana, 
a Italia tu tta ,  ch ’essa e tutti i suoi mezzi sono a disposižione dell’ Italia; 
ch ’essa e pronta  a concorrere con tu tti  i suoi mezzi in quella parte, 
dove maggiorinente  la g u e rra  ne f'ara sentirc il bisogno, e 11011 gia vin- 
colarsi con patti  s tretli con quesla o quella provincia. L’emeuda ultima 
del Tommaseo non mi pare che abbia in se tutta  quella chiarezza, clie 
risponda a tulte queste idee, lo vorrei che chiaramente si dicesse Venezia 
non solo essere pronta  per  Romagna e Toscana, ma per ogni parte  d ’ lta
lia, dove la gu erra  l'ara sentire necessarii i suoi mezzi.

II rappresenlante L . P asin i:  La Commissione, nella seduta del 14 
m arzo , aveva proposto alcune conclusioni sopra la mozione del rappre
sentanle M ainardi; la quale portava che da Venezia fossero sommiuistrati 
mezzi per la g u e rra  alia Toscana ed alio Stato rom ano: Siccome questa 
som m inislrazione di mezzi per la g u e rra ,  era tu lta  di competenza del 
po te r  eseculivo, la Commissione ha proposto 1111 ordine del giorno moli- 
vato ed accom pagnato  dalle considerazioni poco fa riferite.

C011 cio intese che fosse lasciata al po ter  esecutivo la cura di con
correre  con tulli i mezzi nella guerra  conlro il nemico comune. A queste 
conclusioni il rappresen tan te  Sirtori ha fatto u n ’emenda che doveva, diro 
cosi, essere iu trodotta  nelle conclusioni stesse. Ed il rappresentante  T0111- 
maseo trovo invece che doveano prem ettersi altre  considerazioni, ch’ egli 
si p ropose  di formulare in altra adunanza , come oggi ha fatto.

Laonde resta  ora a vedere se le considerazioni del rapp resen tan te  
Tommaseo comprendano conclusioni diverse da quelle della Commissione, 
ovvero non siano che una semplice agg iun ta  da prem etlersi alle conclu
sioni della Commissione. lo  credo di en lra re  pienamente nelle viste del 
rappresenlante  Tommaseo, rilenendo che le considerazioni, da lui lelte 
teste, 11011 sieno altro che il preainbolo da anteporsi alla conclusione della 
C om m iss ione;  la quale egli accetta, mi pare, pienamente. B asle rebbe  solo 
agg iungere  le seguenti parole: e in  conseguenza passa sulla  proposla 
Muinard'. all' 'ordine del giorno.

II rappresentante Olper: Le conclusioni della Commissione rispondono 
pienamente a cio che s ’ iudicava poco fa. L ’Assemblea di Venezia nulla 
r isponde alle parole della proposta  M ainard i,  che e limitata per la sola 
Rom agna e Toscana, col dire: la voslra proposta  e r is tre lta ,  le mie ve
dute sono piu la rghe ;  la vostra p roposta  6 sopra una parte  d ’ltalia, i°
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vi dico chc i miei mezzi sono pronti per tu lta  I’ Italia. Quesla e cosa gia 
nota, ed e appunto  quello soltanto che si doveva dire rispondendo a quella 
proposta . Adesso che I’ Assemblea ha dichiarato che essa vuol concorrere 
con tu t l i  i suoi mezzi per tu tta  l’ Italia, dove la chiamassero le, vicende 
della guerra ,  io non so come entri di raccomandare al potere esecutivo 
resecuz ione  di questo voto dell’Assemblea. Sarebbe lo stesso che dire al 
potere  esecutivo: l’Assemblea vi raccomanda di concorrere alla gu erra  
d ’lta lia ;  questo sarebbe una ofTesa al Governo stesso.

Quando l'Assemblea dichiara, con quelle conclusioni che corrispon- 
dono pienamente a quanto diceva poc’ anzi, che la solidarieta che intende 
di assumere Venezia e con tutta  Italia e p e r  tutta  Italia, non so qual 
motivo resli per raccomandare al potere esecutivo che concorra alla gu e rra  
d’ltalia con tutli i mezzi. Io perlanto  toglierei quella parte che cio rac
comanda al potere esecutivo, e lascierei la proposta della Commissione ; 
meno che, invece di dire fratelli  i ta lian i,  direi piu spiccio 1’llalia. Vor
rei pu r  togliere 1’ ultima parte del preambulo proposto dal rappresentante 
Tommaseo.

II presidente: Prego il rappresentante Olper di osservare che, accid 
si possa deliberare sulla sua emenda, deve egli metterla in iscritto e de- 
porla sul banco.

11 rappresentante Olper: La mia non e una nuova emenda. Io adolto 
le conclusioni della Commissione, meno quella parte  che raccomanda la 
guerra  al potere esecutivo, perche e raccomandata da se.

11 presidente: Osservo che cio nou si accorda alle conclusioni del 
rapporto .  lo perlanto  pongo a ’voti l ’emcnda proposta  dal rappresentan le  
Tommaseo, invitandolo prima a dichiarare se conviene neH’aggiunta  ac- 
ccnnala dal rappresentan te  Pasini.

II rappresenlante Tommaseo:  Si.
L ’ordine del giorno e posto a ’ voti ed approvato per alzata e seduta, 

col preambolo del rappresenlante Tommaseo.
II presidente:  L ’ o rd i ne  del  g i o r n o  p o r t a  la d i s c us s i on e  su l l e  c o n c h iu -  

s ioni  del  d o p p i o  r a p p o r l o  i n t o r n o  al  m o d o  di  t o r r e  le o sc i l l a z ion i  ne l  
c am b io  de l l a  c a r t a  m o n e t a t a .

II rappresentante avv. Benvenuli: A g g i u n g o ,  c o m e  r e l a t o r e ,  a l c u n i  
s ch i a r im e n t i .

I provvediuienti indicati nel primo rapporto  sono di due specie : 
provvedimenli, diro cosi, di circostanza. e provvedimenti indipendenti da 
particolari circostanze, ed applicabili a qualunque caso. Appartiene a 
questa seconda specie la prima p ropos ta ;  vale a dire il p roge tto  di legge, 
ch’e stato formulato nei due primi artieoli del secondo rapporto .  Appar- 
tengoiio alla p rim a specie tutti gli altri.

Ognuno si r a m m e n t a  in q u a l  m o m e n t o  fu n o m i n a t a  la Commissione. 
Allora il p a e s e  e r a  a g i t a t o  d a  uu  dubbio, da l  t i m o r e ,  c i oe ,  che  v en i s s e ro  
a m a n c a r e  le m on e t e  di  r a m e ,  t a n t o  ne ce s s a r i e  p e r  le m i n u t e  con t r . a t l a -  
z ioni ,  e che po i  la c a r t a  m o n e t a t a  p o t e s se  a n d a r e  s o g g e t t a  a  g r a n d e  r i -  
bas so .  L a  C o m m is s io n e  ha d o v u l o  f a r s i  c a r i c o  di  q u e s t e  g r a v i s s i m e  c i r 
cos t an ze  e le sue  p r o p o s t e  a p p u n t o  se  ne r i s e n l o n o .

Ora* pero couvien dire che la condizione e in gi;an par te  m u ta ta ,  
quanto alle monete di rame.
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Si diceva nel primo rapporlo  che furono emessi 849 ,000  pezzi da 
un centesimo, 91 ,000 , da centesimi 5. Ora cpiesta emissione ebbe un no- 
tabile aumento. A tulio ieri il numero dei pezzi da 5 centesimi giunse a 
532 ,000 , vale a dire a 24 1 ,0 0 0  pezzi di piii. I pezzi da 1 cenlesimo, 
ch ’erano al giorno 3 marzo 849 ,000 , sono giunti al numero di 1,103,000, 
vale a dire a 254 ,000  di piu. In quel giorno non erano ancora slali 
emessi pezzi da 3 centesimi; a tulto ieri ne furono coniali 443,000. Dei 
pezzi da 15 centesimi se ne aveano allora 860 ,8 6 7 ;  ora se ne hanno 
1*018,288, cioe, 457,601 di piu. In conseguenza, si e di inollo aumentata 
da quel g iorno  la massa delle monete di r a m e ;  e tu ll i  si saranno accorti 
come questa mancanza, che dava molta angustia a principio,, sia ora, 
almeno in gran  parle , cessala. E se non lo e iiiteramente, conviene av- 
vertire  che si hanno mezzi per  r ipararv i del tutto . Si era annuncialo, 
nel precedenle rapporto ,  che dei pezzi da 4 cenlesimo se ne poteva co- 
n iare  una grandissim a quan t i ta ;  che i pezzi da 5 potev ano essere portali 
al numero di 400 ,000  soltanto, perche la nostra  Zecca mancava degli 
ulensili necessarii. Ora lo zelo e la grandissima attivita degP impiegati 
della Zecca ha provveduto anche a queslo  mancamento.

Sotto il precedente Governo, il rame si olteneva prepara to  da Tre
viso, d ’ onde si mandavano alia nostra  Zecca i cosi detti■ tondini.  La Zecca 
non aveva altro  a fare, che regolarne la forma e coniarli. Ora e qui riu- 
scito di provvedere anche alia fusione del ram e, siechč si puo t ra r  pro- 
lillo da lu Ili i r itagli di questo metallo.

P e r  conseguenza, si pud ora  ottenere un assai m aggior numero di 
pezzi da 5 e da 3  centesimi, e le nostre proposle per le monete di ramc 
debbono essere modificale. Come abbiamo delto nel nostro rapporlo ,  non 
conviene fare nulla in simile m ateria , che non sia slre llam enle  necessario. 
Per le m utate  circostanze e o ppor tuno  mu tar consiglio.

La prim a di queste r ig u a rd av a  P emissione della carta monelata da 
25  centesimi. Non era  da noi suggeri ta  come m isura  da mellersi iinme- 
diatamente ad effetto; ma reputavam o necessario di r ichiamare fin d ’allora 
Paltenz ione  delPAssemblea sulla opportunity  di p repa ra rs i  a questa c- 
missione.

Ora dal presidenle del Governo voi avele sentito, nelle precedenli 
adunanze, che le disposizioni furono date e che, in caso di bisogno, la 
carta da 25  centesimi potrebbe essere emessa.

Pare  dunque che non sia da procedere ad alcuna deliberazione per 
cio che r iguarda  1’ emissione della carta  monetata da 25  centesimi; che 
basta soltanto r imettere il rapporto  al Governo, perche dia gli opportuni 
provvedimenli, secondo il caso.

Anche Pa l t ra  p roposla  re ia tiva ,  all’esereizio della professione del 
cambiavalute, deve subire una modificazione, in parte  per le sopraindicate 
rag ion i ,  ed iu  parte  per essere gia slati r iaperti  negozii di cambiavalule. 
Si proponeva nel primo rap p o r to  che fossero posli limiti all’esercizio di 
questa  professione. Sembra ora  opportuno , essendo le cose migliorate, di 
lasciare piena liberta al commercio. Se nasceranuo abusi di quesla  l iberta ,  
a danno del credito della carta , allora potranno venire adottati degli 
s traord inarii  provvedimenli.
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Le slessc osservazioni sono npplicabili anclie all’arlicolo 4.
l 'e r  cio clie concerne Particolo 5., risolvevasi queslo nella proposla 

clie il Governo avesse a (are cio clie aveva falto per lo innanzi, cioe che 
la Commissione annoiiaria fosse incaricata dell’ assegno o distribuzione 
del denaro elTeltivo, ch’ e quanto si lece precedeutemente, e si conlinua 
a fare, compalibilinente colle circostanze.

Tulli seorgono prossimo un mulamento di circostanze ancora piu 
importante  e decisivo pel credilo della carta. Tulto dipende dall’ esito 
della guerra .  Se questa sara f'elice per noi, il gran problema avra quella 
felice soluzione, che ccrto in nessun allro modo si potrebbe ottenere.

La Commissione propone quindi che, sui provvedimenli 2., 5. 4., 5., 
non si proceda ad alcuna deliberazione; salvo soltanto di rimettere il 
ra p p o r to  al Governo, perche se ne faccia carico nelle eventuali contin- 
genze.

insisto poi perche la proposizione di legge, contenuta nel secondo 
rapporto ,  sia votata dall’Assemblea, trattandosi di una legge indipeudente 
affatto dalla circoslanza, reclamala dalla giustizia e dalla convenienza 
verso i possessori della carta monetata.

L ’ Assemblea aninielte di non procedere ad alcuna deliberazione sugli 
arlicoli 2 .,  3., 4. e o. del primo rapporto . Iiidi il presidente in terroga 
se vi sia alcuno che doinandi la parola sulle seguenti conclusioni del se
condo rap p o r to :

« 1. Lo stato  garanlisce solidaimente con la Banca la moneta pa- 
trio tt ica , come garantisce clie, al piu tardi dal 1.° agosto 4849 al 3 
gennaio 4850 , la moneta slessa sara  iiiteramente tolla dalla circola
zione.

« 2. Resta confermato il governativo decreto 22 novembre p. p. ed 
approvato l ’ acquisto, fatto dal Comune di Venezia, della sovrimposta di
12 milioni, col decreto slesso attivata.

« 5. Lo stato e solidaimente garante coi coimmi dell’ ammortizza- 
zione della moneta del Comune di Venezia, nelle epoche indicate dall’ a r
ticolo 6 del decreto 22 novembre p. p.

« 4. Salva P applicazione a tempo opportuno dei prowedimenti, 
enunciali nell’ art.  10. del citato decreto, lo stato dovra risarcire i co
muni dell’ importo della moneta comunale, da essi ammortizzata. »

U rappresentanle Pesaro M aurogonalo:  L’ ulilita evidente dei tre  
primi arlicoli di legge non puo essere messa in dubbio da nessuno. Per 
conseguenza, credo che PAssemblea, rispurmiando tempo, polrebbe votarli 
tu tte  e tre in una volla. Di falti tulti noi, e i uostri mandanti, siamo 
quelli che hanno garantito  la carta pa tr io t t ica ;  tulli noi e i noslri mandanti, 
possessor! di moneta comunale, tu tti  i nostri patrimonii, tutte le nostre 
linanze dipendono da questa moneta. Le leggi, che regolarono Pemissione 
di questa  moneta, sono un fatto compiuto, e nessuna rappresenlanza po
trebbe oggi infirmarle.

Se poi si domandasse se una conferma di quest' Assemblea sia neces- 
saria uello stretto  senso della parola , direi di no, in quanto che le suc- 
citate leggi furono emanate da un potere legittimo, eletto a quasi unani- 
njiia da un’ Assemblea di rappresen tan ti  nominati con suffragio universale
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dire tto , e sulla cui Icgitlimita non puo cader dubbio. Credo anzi che sa
rebbe inutile, e forse nociva, qualunque discussione in proposito.

Slinio pero che sia utile il sancire quelle leggi, seguendo il coslunie 
di quasi tutte le Assemblee deliberanti, le quali sanciscono le importanti 
operazioni finanziarie, fatte prima della loro convocazione. Questa san- 
zione da un non so che di solenne, che giova al credito. Insisto appunto, 
ed appoggio  il voto della Commissione, affinche gli artieoli 1., 2. e 5. 
siano approvati.

Sul 4. ci sarebbero alcune eccezioni, che mi riservo di fare succes- 
sivamente.

II rappresentanle avv. B. Benvenuti:  Soltanto per la esattezza, os- 
servo che, ammetlendo gli artieoli 1., 2. e 3., non si conf'erma soltanto 
cio che e giš. stabililo dalle leggi, ma si aggiungono altri provvedimenti. 
Ne la moneta pa tr io tt ica , ne la carta  del Comune sono garantite  dallo 
stato. La p r im a lo e da Vaglia depositati presso la Banca; la seconda, 
dal Comune di Venezia, divenuto cessionario delle sovrimpostc, a lui 
assegnate  dal Governo. Ad ogni niodo quest’ agg iunta  di garan tia  e di si 
manifesta utilita , che nessuno vorril dubitarne.

Le osservazioni, fatte dal preeedente ora tore , r isguardano  piuttosto 
1’ arlicolo 2. Io pero credo che non si Iratti neppure iu esso di una sem- 
plice conferma, e, come dissi nel ra p p o r to ,  si deve togliere ogni dubbio, 
anzi conviene che non ne sorga  alcuno.

II rappresentante Pesaro M aurogonato:  Siccome i Vaglia rilasciali 
dai cittadini e passati in potere dell;i Banca, sono girati  dal Governo, c 
tu lti  saimo che quando uno g ira  una cambiale e garante  del suo esatlo 
p ag am eu to ;  cosi, se quelli che hanno firmato un Vaglia non lo  pagassero 
csattam ente, dovrebbe pagarlo  il Governo; nel qual caso, la ca rta  patriot
tica r im arrebbe  subito am m ortizza ta. Mi pare adunque che non si possa 
negare  esserne il Governo almeno indirettamente mallevadore.

Lo stesso dico della carta  comunale, per la quale, locche forse non 
e a tu tti  noto, si fece col Comune un rog ilo  reg o la re ;  ed in questo ro- 
gito  e detto appunto  che il governo garanlisce al Comune la esazione in 
iscadenza, della sovrim posta  eon cui sara am m orlizzata  la moneta comu- 
nale. In conseguenza, anche qui, indirettamente se si vuole, ma ad ogni 
modo assai esplicitamente, il Governo e garan te  che la carta  sara am- 
m ortizzata ;  ed infatti alla immincnte scadenza sarii am m orlizza ta  la prima 
ra ta  della moneta comunale.

Ad ogni modo, e questione di parole , perche siamo tu t t i  c o n v i n t i  

dell’utilita, se non della necessita, di queste tre  disposizioni di legge.
11 presidente M inotto:  Devo osservare  che nel voto non si puo ora 

la r  luogo alla divisione, doinandata dal rappresen tan te  Pesaro, perche 
1’ articolo 48 del Regolamento stabilisce che_, nella prima deiiberazione 
dei p rog e t t i  di legge, non si abbia a discutere e votare che sulla gene
rality .

II rappresentante Pesaro M aurogonato  ■ Mi riservo dunque di pre
sentare  le mie eccezioni su ll’ articolo 4 ., quando r ico rra  la seconda deii
berazione.

II presidente  pone a ’voti se 1’ Assemblea intenda che sul progelto
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abbia luogo Ia seconda deiiberazione, e cio viene adotta to  con 73 voti 
sopra  75 votanti.

II presidente: L ’ ordine del giorno porta  le ttu ra  del rapporto  sulla 
legge  che r isguarda  la lariffa dei tabacchi.

II relatore Della Vida  legge il secondo r a p p o r to :
La Commissione di finanza, arli  e commercio, considerati i motivi 

che indussero il Governo a rito rnare  in vigore la tariffa de’ tabacchi, esi- 
stenti prima dol 23 agosto, trovo opportuna  la legge, opportuno l ’ averla 
falta urgentemente. Sembro alla Commissione chc, m utate  le circostanze 
le quali persuasero allora l ’ aumento ne’ prezzi de’ tabacchi, ed essendo 
vicine a r iap r irs i  le nostre comuuicazioni colla terraferm a, fosse ottimo 
che le ta rifle de’ generi di privativa sieno eguali a quelle che esislono in 
questo mojnento, soprattu tto  non venissero aumentate, e che gli abitanti 
delle provincie, appena riuniti con noi, non trovassero anche in una sin- 
gola legge un peggioramento nella loro siluazione,

La Commissione propone quindi all’Assemblea la sanzione della legge 
47 m arzo.

II presidente pone ai voli le conchiusioni del rapporto ,  che vengono 
accettate da 71 voti sopra 7 3 ;  e quindi la legge e sanzionata da ll’As
semblea.

11 presidente: L ’ordine del giorno porta  che sia letto il rap p o r to  
sulla proposizioue del rappresentante Benvenuti Bartolommeo, che sia ri- 
veduto il resoconto delle finanze presentato dal Governo, e proposti quei 
risparm i che fossero da introdursi nei varii rami dell’amministrazione.

II rappresentante Benvenuli Adolfo, legge il seguente rap p o r to :
Raccollesi Ic Sezioni, e presa in esame la proposizione, fu generale 

il volo che questo studio dovesse principalmente demandarsi alla Com- 
missione permanente per le fmanzc, la quale avrebbe a comunicare a tutte 
le altre Commissioni le rispettive parti  dei conli.

Cosi ogni Commissioner comunicando le proprie osservazioni a quella 
di finanze, darebbe il r isultato de’ proprii esami, e questi parziali risul- 
tali , combinati insieme, costituirebbero in un solo corpo l’ intero lavoro.

Per lal fatto si avrebbe maggiore unita, e, cio che im porta , nessuna 
parte  dei conti sarebbe sottra tta  agli esami della Commissione delle finan
ze, le cui speciali condizioni possono giovare mollissimo anche gli altri 
rami della pubblica amministrazione.

Si av ra  quindi in tale guisa ragg iun to  lo scopo, cui mirava la p ro 
posizione delPavv. Benvenuti, con una m aggiore  semplicita ed uniformita 
di operazioni.

Proporrebbesi im perlanto:
« Che il resoconto delle finanze, presentato dal Governo, con tutti 

gli alti che vi si riferiscono, sia rimesso alia Commissione delle finanze;
« Che questa abbia a senlire, lenendo anche apposite  conferenze a 

termini dell’ arlicolo 31 del Regolamento, il voto delle tre a llre  Commissioni 
Permanenti aile quali verra comunicato lo stralcio rispettivo dei conti;

« Che finalmenle debba nel suo rap p o r to ,  non solo esporre  il proprio  
voto, ma far menzione eziandio di quello delle tre Commissioni, cosi 
sulla revisione delle spese fatte, come sui possibili r isparmii. »
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L ’ Assemblea adotta  le conclusioni.
11 presidente:  Essendo oggi esaurito  1’ordine del giorno, resta a sla- 

b ilirs i il tempo per  la ventura adunanza e gli argomenti da tra ttars i .
La presidenza proporrebbe  che, considerati i lavori che debbono fare 

le Commissioni perm anenti,  si stabilisse 1’ adunanza seguente per  lunedi.
E adottato.
II presidente:  L’ordine del giorno sarebbe il seguente.
Alle ore 10 e mezza antimeridiane, riunione nelle sezioni per l ’esame 

delle proposte dei rappresentan ti  Tommaseo  ed Olper. Ore 12, seduta 
pubblica.

I. Presa in considerazione d’ una proposta  del rappresenlante  Barto
lommeo Benvenuti  pe r  un p rogelto  di legge sulla procedura onorarin.

II. Presa in considerazione d ’una proposta  del rappresentante  Olper 
sulla is tituzione di un g iuri  per la stam pa ed il teatro .

III. Presa in considerazione d’una proposta del rappresentante  Olper , 
che F Assemblea assegui ad una Commissione un tempo determinato per 
fare i rapport i .

IV. Presa in considerazione d ’ una proposta  del rappresentante  L u n 
g h i  per un proge tto  sui dibaltimenti criminali.

V. L e ttu ra  del rapporto  sulla proposta  del rappresenlante  Lodovico 
P asin i  in torno al modo di votare sulla presa in considerazione.

VI. Lettura  del rapporto  sulla sanzione, chiesta dal Governo, alla 
legge  in torno alla revoca del decreto che deferiva ai tribunali ordinarii 
criminali i delitli non militari di quelli addetti alia inilizia.

VII. Lettura  del rap p o r to  sul p roge tto  presentato  dal governo per la 
o rganizzazione dei tr ibunali militari.

C’e nessuno che domandi la parola  sopra 1’ ordine del g iorno?
II vice-presidente L .  P a s in i:  Domando la parola.
Giusta l ’arlicolo 40  del Regolamento, deve esservi la distanza di 24 

ore fra la prima lettura e la presa in considerazione di ogni proposizio
ne. Con questa determinazione, si voile che fosse in facolta di ogni rap
presen tan te  di recarsi agli ufficii di Cancelleria pe r  ben conoscere il vero 
tenore della proposta ,  e giovarsene, il giorno appresso , nella presa in 
considerazione.

Ora osservo che alcune delle p roposle , che si vogliono po rre  n e l F  or
dine del giorno della prossima adunanza, sono semplici annunzii di pro
posizione, senza la parle  disponiliva.

Giova che i rappresen tan ti ,  i quali hanno proposizioni da fare, 
le depongano sul banco della Presideuza nella forma in cui devono esser 
lette e discusse, perche se ne possa prendere cognizione nell’ intervallo 
t r a  la prima le ttura  e la presa in considerazione; aitrimenti non dovreb
bero  essere poste all’ordinc del g iorno.

Domando che questi due articoli del Regolamento sieno applicali alle 
due proposizioni del rappresentan te  Olper ed a quella del r a p p r e s e n t a n t e  

L unghi,  a meno che non ne presentino immediatainente il testo per esteso.
II presidente:  Faccio soltanto osservare  il perche lurono comprese 

nell’ordine del giorno queste proposizioni. La Presidenza si fece r i g u a r d o  

di escluderc una proposizione, sul solo suo dubbio che non fosse formu-
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lata abbastanza. Se tuttavia 1 'Assemblea trova che alcune proposizioni 
sieno sollanto accennate, puo escluderle ; ma io non credeva che il p re 
s i d e n t  potesse da sa prendere 1’arbitr io  di decidere.

II rappresentanle Olper:  Baslerebbe gia, io credo, il metodo che 
linora si e tenuto per molte proposizioni messe all’ordine del g iorno, 
perche questo dovesse metlerci in uu r iguardo  di delicatezza, se non al
lro ,  per le proposizioni deposte oggi sul banco della Presidenza, e dal 
presidente enunziate nell’ordine del giorno.

Pero, in generale, faro osservare che il Regolamento intese che le 
questioni si andassero allargando sempre piu, cominciando dall’ enuncia- 
zione della semplice sostanza della proposizione, siuo alla discussione 
estesa e libera quanto si vuole. Ora, ogni proposizione segue questi sta- 
d i i :  viene dapprima enunziata semplicemeute dal proponente ii primo 
g io rn o ;  il secondo giorno, alla presa in considerazione, il proponente  
P a l la rg a  alcun poco, đando tutti gli schiarimenti, che crede opportun i, 
in terzo luogo se la proposizione e presa in considerazione dall’ Assem
blea, si apre  la discussione formale. Io non intendo, dietro quajfilo stabi- 
lisce il Regolamento, cosa di p iu  vorrebbe il rappresentante  l’asini di 
u n a  enunciazione semplice e pura  deH 'argomento da tra t ta rs i ,  e che po
trebbe venire alla presa iu considerazione, il giorno dopo, ehiarito  dal 
proponente . Parmi che le mie proposte siano bene e chiaramente formu
la te ;  non credo che si possa esigere di piii, e domando restino come 
sono enunciate.

II rappresenlante L . Pasini:  ’Io non domando che 1’ esecuzione del 
Regolamento, ch’e, sulla questione insorla, bene esplic ito ; e tanto piii e 
necessario che le proposizioni, deposte sul banco della Presidenza, siano 
per  esteso formulate, che, giusta 1’articolo 41, i* falta facolta al solo 
p roponente  di dare, il giorno iu cui tra ttas i  di prendere  in considera- 
zione la p roposta , brevi schiarimenti.

II giorno in cui si prende iu considerazione Ia proposta ,  non deve 
aver luogo veruna discussione sul m erito ; bisogna dunque che sia p rim a 
bene e chiaramente intesa dai rappresenlanli,  perche possano o no pren
derla in considerazione: e giova che la p roposta  possa esser esami
nata  e studiata nelle 24 ore precedenti. Se si desse all’arlicolo 40  il 
senso accennato dal rappresenlante Olper, sarebbe sovvertito il Regola
menlo.

Quanto all’a ltro obbietto, mosso poco fa, che la Presidenza non po
trebite talvolla credersi autorizzata  a slabilire che una proposizione sia 
sullicienlemente o no formulata, credo che sia questa soverehia esitanza, 
e che ngevolinenle possa dislinguersi una proposizione da un semplice 
annunzio, come sono veramente le tre  proposizioni in discorso.

II rappresentante L u n g h i  p r e s e n t a  f o r m u l a t a  la  s u a  p r o p o s t a ,  e  cio 
fa e g u a l m e n t e  il rappresentante Olper  di  qu e l l a  r i g u a r d a n t e  il t e m p o  d a  
f i ssa r s i  a l l e  C o m m is s io n i  p e r  p r e s e n t a r e  il  r a p p o r t o :  s i c c h e  r e s t a n o  a m -  
b e d u e  c o m p r e s e  n e l l ’ o rd i n e  del  g i o r n o .

L ’altra proposla sul g iuri  per la štampa ed il tea tro ,  il rappresen
tante Olper  si r iserva di r ip rodurla .

L ’ o r d i n e  del  g i o r n o  e a d o l l a t o ,  con  p r e m e l t e r e  ag l i  a l t r i  a r g o m e n -
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li,  sopra  domanda del rappresentante B. Benvenuti,  la lelltirn del rap 
porlo  intorno a l l 'agg iun ta  p roposla  all’ a r t .  GG del Regolamento.

La seduta e levala alle ore 4.

Ecco il progetto di l e g g e p r e s e n ta to  dal rappresentante L u n g h i
in  questa sessione.

« 1. A d a t a r e ....................... viene istituilo un apposito Ufficio, dal
quale soltanto, col mezzo dei proprii nola i ,  saranno levali i protesti  de
gli efletli cambiarii prolestabili in quesla piazza.

2. Tale Ulficio sarći costituito da tu tti  i nolai qui residenli, i quali 
vorranno prenderne parte , ed avra  la sua residenza presso la Camera di 
commercio.

3. Ciascun individuo, attualmenle esercente ii notaria to in Venezia,
dovra  d ichiarare  in iscrilto  alia Camera nolarile  a t u l i o .......................se
inteuda di form ar parte  dell’ Ufficio. II silenzio fara presumere la nega
tiva. I notai, che venissero in seguilo nominnli, dovranno emellere tale 
dichiarazione tre  giorni dopo che sara loro uotizialo il relalivo decreto. 
Quei notai, che per  ommessa dichiarazione non formassero parte dell’as- 
sociazione, potranno nullameno riunirvisi traseorso 1’ anno, dandone av
viso un mese prima ali’ Ufficio.

4. L ’ Ulficio sa ra  aperto dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pome- 
r id iane ; pero gli efletti cambiarii non potranno essere presentati  che 
dalle 9 antimeridiane alle 12 meridiane di ogni g iorno, tranne le fesle.

5. L ’elfelto cambiario sa ra  consegnato ali’ Ulficio dietro contempo- 
raneo rilascio di r icevula, o seontrino a s tampa, avente la firma del pre- 
posto a li’ Ufficio medesimo.

6. Egualmente l ’atto di protesto, o ltre  alia sottoscrizione del notaio 
che lo levo, sara firmato dal preposto, e munilo del timbro d ’uflicio.

7. II t imbro rappresen te ra  il leone veneto, colla leggenda ali’ inlor- 
no: Ufficio notarile  dei p ro te s t i ; ed al di sotto Fenezia.

8. Ali’Atto di ricevere il pro testo , la parte  e obbligata a pagarne 
1’ im porto , come nella tariffa qui in calce.

9. Se il notaio trovera i fondi al domicilio, e la parte  credilrice 
non fosse presente, il r icu p e re ra ;  ed il giorno apprcsso, dietro ritiro 
dello seontrino, li consegnera alla parte  credilrice unilamente al proto- 
collo di pagam ento r i ta rdato . La spesa dovra essere supplita nella stessa 
m isura del protesto.

10. In quanto  alia trasferla ,  il notaio non potra  avervi diritto , che 
tra ttandosi di domicilii fuori della parrocchia  di s. Marco.

11. I notai addetti a l l’ Ulficio saranno solidariamente responsabili di 
ogni danno recalo alle parti .

12. II Tribunale di commercio, da cui 1’ Ufficio dei protesli imnie- 
d iatamente dipende, sorvegliera per  l’ esatta  di lui regolarita .

13. In quanto ai d iritti e doveri reciproci fra i notai component! 
1’ Ufficio, la divisione degli utili, ed a ltre  interne discipline, viene s l a b i -  
lito un apposito Regolamento.

14. L’ Ufficio sara tenuto a somministrare  alia Camera di commci- 
cio tu tti  quei dati, che gli venissero ricercati.
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13. I protesli rc la ti \ i  ad efl'elli cambiarii pi'oteslabiii fuori di Vene
zia, continueranuo per ora ad essere levati dai singoli notai colle nor
me vigenli.

Rcrjolamenlo interno per I’Ufficio dei protesti.

4. I nolai costilueuti lassociaz ione  dell’ Ufficio dei protesli, clegge- 
ranno Ira loro un preposto e due coadiutoii. La elezione dovra cseguir-  
si a schede secrete per maggioranza relaliva.

2. Tanto il preposto, quanto i coadiutoii, r im arranno in carica tre 
mesi, cd il giorno decimo del terzo mese si couvochera l’associazione, c 
si rinnoveranuo le caliche.

5. Come tulti i socii partecipano del dividendo degli u tili in par t i  
eguali, cosi tutli devono addossarsi gli obblighi e pesi re la liv i;  e quindi 
gli ullicii di preposlo e di coadiutore saranno gra lu iti ,  ne si polranno 
rifiulare.

i .  L’ Ufficio avra 1’ occorrente numero di persone subalterne, il cui 
compenso sa ra  determinato dall’associuzione.

5. 11 preposto dirige 1’ Ufficio, corrisponde colle autorita  e coi par-  
l icolari, sorveglia il ricevimento degli efl'clli cambiarii, firmandone gli 
scontrini,  fissa la distribuzione degli stessi ai notai che ne dovranno le- 
vare i protesti, soltoscrive le copie rilasciate dall’ Ufficio, ha una chiave 
della Cassa, e soprav\eglia  all’esatla trascrizione degli atli , nonche Dl
l ’ ordine del registro , libri, cd altri atli dell’ Ufficio. I coadiutori dipen- 
dono dalle disposizioni del preposto, in quanto all’accettazione e rilascio 
degli sconlri degli effelti cambiarii, alla distribuzione ai nolai, a ll’ equa 
riparliz ione  del lavoro fra gli scrittori, ed alla ricevuta dei protesti.

Inoltre,. uno di essi terra la seconda chiave della Cassa, ed assu- 
mera I’ incarico di controllore. All’ altro saranno demandate le funzioni 
di conlabilita.

6. II repertorio , in cui vengono trascritti  i p rotesti,  ed il timbro 
d ’ ufficio si custodiscono nella Cassa.

7. L’ Uf'fizio dovra tenere un apposito repertorio  dei protesti,  ed il 
president« della Camera notarile ne controllera i fogli, mano mano che 
li consegnera all’Ufficio, nel modo fino ad ora  usato pei singoli notai.

8. Ad oggetto  che piu protesti possano essere contemporaneamente, 
e con piii sollecitudine, trascritti nel repertorio , i fogli ne saranno divisi 
e m im erati,  e conlerranno a štampa la modula dei protesti cogli oppor-  
tuni spazii in bianco. Compiuta la trascrizione, di giorno in g iorno  i 
fogli, firmati dal preposto, verranno riuniti in apposito fascicolo, ed ogni 
mese i fascicoli legati in libro.

9. II repertorio  sara somministrato dalla Camera notarile , come 
di uso.

tO. I notai, formanli parte dell’associazione, si recheranno ogni 
giorno a l l’ Ufficio dei protesti ad u n ’ ora pomeridiana, per  ricevere gli 
cfFetti cambiarii  da protestarsi? che ad ognuno di essi potessero venire 
assegnati.

11. Nella distribuzione dei protesli, il preposto  dovra avere r ig u a r -
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do ad uu ’ equa r ipartiz ione, si r ispctto  al numero, che alle diflercnli 
localita.

12. Tutti gli utili, de tra ttc  le spese, saranno alia fine di ciascuu 
mese r iparti t i  egualmente fra i notai coslituenti 1’ Ufficio.

13. Le spese per salarii, illuminazione, e per  ogni a ltro  oggetto  
occorrente all’ Ufficio, saranno a carico dell’associazione.

14. Come riesce indispensabile il coslituire un fondo di Cassa, cosi, 
almeno otto giorni prima che 1’ Ufficio venga attivato, quei notai, che 
avranno  aderito all’associazione, si uniranno, onde fissure, a m aggioran
za di voti, la tangente che ciascuno di essi dovra versare per costituire 
il fondo medesimo. I notai, che entrerarino di poi, saranno lentjti a con- 
tr ibu ire  lo stesso im porto.

15. Essendo 1’ Ufficio dei protesti sotto  la immediata sorveglianza 
del Tribunale di commercio,, dovra ogni semestre presentare al Tribunale 
medesimo i libri, onde ne sia ispezionata la rego la r i ta ,  r itraendo su cio 
una dichiarazione d ’ufficio. Oltre a cio, avra d irilto  lo stesso Tribunale 
di far visitare 1’ Ufficio dai suoi incaricati,  qualunque volta lo creda 
opportuno .

M odula di ta r  i f f  a.

1. Per ogni a tto  di pro testo  fatto ad un solo, in Venezia, 
c o r r e n t i ........................................................................................................... L. 4 :  57

2. Falto  a piu persone, sia come obbligato nella cambia- 
le, sia come indicate al b isogno, per  ciascuna persona a cui 
venisse fatto il p ro testo ,  oltre  alia p r im a, e per ciascun biso
gno  od in te rv e n to ...................................... . ............................................» — : 86

3. P e r  ogni trasferta , sia per ciascun protesto della cam-
biale, che per  ciascun bisogno e per  ciascun intervento . . » 1 : 15

4 . Scritturazione dell’a tto  di pro testo  ( tassa nuova ). . » — : 50
5. Scrit turazione d ’ogni esemplare dello stesso. . . . » — : 50
6. Per ogni trasferta  fuori del comune di Venezia, oltre

alle spese di b a r c a .................................................................................. » 9 : 77
7. Per ogni esemplare oltre il duplo, competenza oltre al

le spese dei bolli e scrit turaz ione , nonche di barca  per le 
trasferte  oltre un miglio ...................................................................... » 2 :  30

8. Oltre a tu tte  queste spese, dovranno esser pagatc  quel
le pei bolli, sia per  l’atto di pro testo , che per copie, o per 
bollo delle cambiali.

N. B. Dietro queste norme, dovra  essere pagato  anche 51 protocollo 
relativo al reperimento de’ fondi. »

31 M arzo.
REGNO DI SARDEGNA.

N O T 1 Z I E  D E L L A  G U E R R A .

I fogli di Parm a ci recano il seguente transun to  dei periodici di 
Torino alla data del 26, pervenuti gia in Parm a il 28.
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B u l l e t t i n o  N .  7 .

Torino,  24 m arzo ,  u n ’ora pom.  1849. —  Dal q u a r t ie r  generale non 
e g iunla alcuna notizia. Ogni voce che corre  e priva di fondainento.

Solo e certo, per lettera scriltnci dall’ intendente di Vercelli, ch ’ieri 
tin corpo nemico si avvicino verso quella c i t ta ;  e dopo una fucilata di 
circa un ’ora, ha dovulo allonlauarsi, ripiegandosi sopra Palestra. La re
sistenza fu fatta dalla poca truppa  ch era in Vcrcclli, la quale, formatasi 
in battaglioni provvisorii, stava apposlata intorno alla citta per prevcnire 
qualunque sorpresa.

B u l l e t t i n o  N. 8 .

Torino  24 m arzo , ore 2 pomeridiane. —  La stafFelta g iunta teste 
non viene dal campo, ma da Chivasso, ed anuunzia soltanto che ogg i 
a rr ivarono  in della citta colla loro scorta i carri ,  che 1’ altro ieri si di- 
cevano predati dal nemico.

Un dispaccio lelegrafico ci reca che slamattina alle 4  sentivasi il 
cannone a Casteggio, e poco piii tardi anche dalla parte di Lii verso il Po.

Queste sono le uniclie notizie pervenule al minisUro.

11 minis tro  dell’interno  RATTAZZL

B u l l e t t i n o  N. 9 .

Torino  25 m arzo , ore 5 del multino .  —  Nessuno dei messi, spediti 
dal g o \e n io  al quartier  generale, riusci a pervenirvi.

All’ una e mezzo dopo mezzanotte, fu di r itorno in questa citta uno 
degli ufliziali, spedili parimenti dal governo verso il luogo del combatti- 
mento. Per quante strade egli tentasse dalla parte di Vercelli, non pote 
g iungere al quartier  generale, ne raccogliere notizie positive del nostro 
esercito.

Abbiamo soltanto da alcune au torita  locali le seguenti notizie:
Scrive il sindaco di Casale che un corpo di Austriaci si presento a 

quella citta , e che due membri del Municipio, unitamente ad uu capitano 
rappresentan te  il governalore del Gastello, si recarono a parlamentarc 
col generale nemico. Questi propose che si dovesse cedere il Gastello, 
p romettendo lasciar libera 1’ uscila al presidio con tu tti  gli onori militari, 
e assicurando con cio la vita e le sostanze de’ cittadini e i pubblici s ta- 
bilimenti. II governatore del Castello nego consegnare questo ai nemici, 
p regando nel tempo stesso il generale austriaco a rispettare  la c it ta  e 
gli abitanti. La lettera non dice qual seguito avessero le trattative.

11 sindaco di Trino scrive che gli Austriaci, in numero di circa 3 ,000  
tra cavalleria, fanteria ed artiglieria, dopo di aver tentato prendere d’as- 
snlto il Castello e la citta di Casale, con uu fuoco che comincio alle un
dici e mezza del mattino, e termino alle 5 pomeridiane ( tralascia di 
notare sc riuscissero nell’ intento) passarono oltre, recandosi al comune 
di Morano, con intenzione di proseguire verso il detto comune di Trino.

Confidiamo che in questi gravi momenti i cittadini continueranuo a 
» lostrarsi o sse rvan ti  dell’ ordine e degni della liberta, il sacro deposito 
della quale e specialmentc aflidato alia nostra brava guard ia  nazionale.

559



Appena abbia qualche notizia, il governo si afTrellcra a pubblicarla.

II m in is tro  dell’in te m o ,  RATTAZZI.

B u l l e t t i n o  N. 10.

Torino  25 m a rzo ,  ore 11 an tim er id .  Noil da lettcre, ma da mcssi 
lidati, riceviamo notizia che il giorno 25, ore 11 del mattino ebbe luogo 
sotto  Novara e ne’ suoi d intorni una grande battaglia . 11 combattimento 
duro  accaniltissimo lino alla nolle. 11 re, i suoi figli, 1’ esercito diedero 
prove di s trao rd inario  valore, ma il numero degli uomini e delle arli- 
glierie nemiche verso la nolle  p revalse ; i noslri sc iaguralam ente  dovet- 
tero  r i t i ra rs i ,  e nel mattino lasciar Novara, dirigendosi verso Borgomanero. 
Molte perdite e dal lato nostro , e da quello del nemico.

Ci e ignoto ove sia fissalo il q u a r t ie r  generale di S. M., e quali le 
mosse dell’Austriaco. I messi che abbiamo spedito e ieri e stanolle, non 
sono per  anco to rnati .  Nuovi messi partirono  di qua  anche in questo 
m attino . Confidiamo di ricevere presto notizie precise, e voglia Dio meno 
acerlie. Cittadini! I momenti sono supreiui. Voi proseguile  a d a r  saggio 
di riverenza e di affetto alla patr ia  ed alle liberali nostre istituzioni.

II governo sente i gravi doveri che g l’ incombono, ed a iu tato  dalla 
generosa guard ia  nazionale, non dubila di polerli  adempiere.

II m in is tro  deW interno  RATTAZZI.

31 Marzo. 

PO PO LI D E L L ’ ITALIA!
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II rovescio avvenuto non ha fatto che semplificare la quistione ita
liana , e le a rm i g itta te  dai principi ai popoli di raccoglierle. Se i po
poli un iti  vogliono d av v e ro , la ba ttag lia  ancora č vinta.

I ta l ian i!  La causa dei popoli ha  fatto un passo di piu e non altro; 
quello che si ha  preveduto, avvenne. Aspettarsi liberta dalla tirannide e 
io l l ia ; se perdernmo da una p a r t e ,  guadagnam m o dall’ a ltra  c o n o s c e n d o  
iu chi e da chi solamente dobbiamo sperare .  La nostra  salvezza ora non 
dipende piu  dai p r in c ip i ,  ma da noi stessi. Tiriamo pero un velo e non 
parliam o sul passato . £  villa a r rab a l ta rs i  per  la vergogna.

Venezia, dal baluardo della sua indipendenza, alza un g r ido  allTtalia, 
invitando tu tti  a l l’ armi.

A rm i , soslanze , tu tto  si requisisca , purche  si salva la patria. La 
Franc ia  nel 92 si trovava nella stessa situazione che no i;  la Francia fu 
salva_, c non lo sa ra  l’ltalia  ?

Popoli della R o m a g n a ,  della Toscana 3 della Sicilia e del L o m b a r d o  
Veneto , facciamo una sola famiglia, uniamoci tu t t i  in un solo giuramento 
votandosi a Dio e alia p a t r ia ,  e l ’Italia sara .
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(Vedi il presente volume, pug.  74.)

Durante gli avvenim enti , che abhiamo ra c c o n ta t i , risedevano iu Mi
lano un vicere ed un presidente del Consiglio di governo. Quantunque si 
sapesse che le attribuzioni del vicere erano assai r is l re t te ,  pure nessuno 
poteva immaginarsi ch’ egli vi fosse per puro li lolo, e soltanto come un 
personaggio  di com parsa; anche il presidenle e governalore  vi doveva 
essere per qualche cosa. Inoltre il conte di F icq u e lm o n t , che trovavasi 
in Milano , aveva falto sparger voce di esservi venuto con facolta molto 
ampie. Si sapeva altresi che , quantunque il militare forinasse una g e ra r-  
ehia a parte  e un altro genere di d ispotism o, con tutto  cio la gelosa 
burocrazia  austriaca non gli lasciava prendere la minima ingerenza nel 
governo civile, e motteva iu azione tutte  le sue arti  per tenerlo sotto la 
sua dipendenza : a tal che , nel sistema del governo austriaco, il m ilitare 
era bracc io ,  non te s ta ,  e in nessun allro luogo egli aveva cosi poca in
fluenza polit ica , quanto nell’ Austria. Ma tutto ad un tra t io  i Milanesi 
sauno che il vicere e niente , che il governalore e niente , che Ficquel
mont e n iente, e che il comandante generale Radetzky e tu t to ,  che tulto 
viene da l u i ,  tutto dipende da lui.

Quosta singolare novita ,  restata fino allora sconosciuta a chiunque , 
non era meno ignota al procuratore generale del fiseo, conte Guicciardi, 
uomo dedito all’A uslr ia j  ma integro m a g is t ra lo ,  e sopra ltu tto  zelante 
delle prerogative e dell’onore del governo. 11 quale , ravvisaudo i fatli 
sanguinosi del 3 gennaio come una flagrante violazione delle leg g i ,  una 
usurpazione del poter militare c un abuso della polizia , ne pose in av- 
vertenza le supreme autorita  auliehe con una protesta , che si risolveva 
in un atto di accusa. Dotto giureconsulto, egli aveva cognizione profonda 
della legislazione della monarehia, e si appoggiava sulla m edesim a; ma 
la r i sp o s la ,  ch ’ ei n ’ ebbe da Vienna, fu l im m e d ia ta  sua destituzione. 
Gli fu intimatp quando trovavasi nel suo ulficio, ed ebbe ordine di sgom- 
berarlo su due piedi.

Cosi vi era un vicere che non era v icere; vi era un governalore  
che non era g o v e m a to re ;  vi era un Consiglio di Governo che non era 
Consiglio di Governo; vi era una legislazione pubblica , ma di mera ap- 
p a re n z a , e vi era u n ’ altra legislazione segreta che contraddiceva e di- 
struggeva le leggi p u bb liche ; vi erano m a g is t r a t i , incarieati di fare ri-  
spettare le pubbliche leg g i ,  e il m agistrato che adempiva a questo do- 
vere veniva punito colla desti tuz ione; i reclami del Municipio e il grido 
unanime di una popolazione numerosa, e passata in proverbio per  la bon- 
ta e docilita del suo cara ttere , erano posti in non cale , o d e r i s i ; ed 
all’ incontro si collaudavano gli eccessi della polizia, e le a lrocita  del po- 
ter militare. Qual governo era questo ?

La deputazione , che portava al vicere le querele del popolo , e ra  
composta del podesta conte Gabrio Casali,  di a ltri principali m ag is tra t i ,  
deU’ arcivcscovo e di piu altri fra quanto ha Milano di piu cospicuo p e r
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natali e ricchezze : molli erano tradizionalmenle afTezionali a l l 'A uslr ia , c 
lulli erano  persoiiaggi per e t a ,  per indo le ,  per  trauquille  abiludini di 
privata  v i ta ,  alieni affatlo dalle agitazipni politiche. F ra  costoro era 110- 
tabile il conle O pizzon ij  arciprete  della callcdrale , quasi cen teuario , tc- 
nuto p e r  le sue virtu e per la sua piela in concetto di santo : niaeero 
dai d ig iu n i ,  coperto di arsiccia pelle , c ieco , so rd o ,  pnllido, lioco, spel- 
tro  d e : sep o lc r i , che sfida la luce dei so le , questo vcnerabile vecchio, 
imm agine di Iransizione Ira la \ i la  e la m orle , Ira il tempo e l ’e ternita , 
afferrando le b iacc ia  del p rincipe, gli d isse: — Altezza , ho molli a n n i ,  
ed ho veduto molte cose ; vidi le prolanazioni de’ Giacobini e le crudella 
dei R u s s i ; ma falti alroci, come quelli che successero nei passali giorni, 
ne li vidi, ne li udii giammai. — Ma quesle rispeltabili au torita ,  ch ’era-
110 mai in faccia al misterioso ed immorale governo, cbe da Vienna reg- 
geva le sorti della Lombardia e del Veneto ? Che erano mai a fronte dei 
rap p o r t i  di un conte Pachta e di un co: Bolza? Queslo confronto basla 
da  se solo a far giudicare il governo aus tr iaco .

II q u a le ,  m oslrando col lalto ch’ ei non sapeva governare  coi modi 
leg ill im i,  si era posto da se stesso fuori del diri l lo  comune. Ne puo ad- 
du r re  per  iscusa di essere slato ingannalo  da’ suoi a g e n t i :  im perocche, 
quando  non si vuole essere inganna ti ,  non si da la p ropria  liducia ad 
uomini no loriam enle  infami, quali erano uu Bolzn, un P a c h ta ,  uu Coc
k ing ,  un R agazz i;  non si presla una cieca fede ai rapport i  di una poli
z i a ,  avvezza a veder lu lto  solto sinislri colori; non si deslituisce su due 
piedi un m agistra lo  d ’ incorro tla  fede; non si t ra tlano  con disprezzo i 
reclami di una numerosa popolazione; non si sovvertono le leggi pub
bliche ; non si governa  con un potere  arcano. No ; il governo austriaco 
non lu ingnimato , ma voile esser ingannato ; ei conosceva benissimo lo 
s la lo  delle c o se ,  ma lo dissiuiulava ; ei voleva suscilare una sedizione, 
p e r  avere il prelesto  di oppriinere ; ei cospirava contro i L o m b a rd i ; ei 
mandava ordini segreti in p ro p o s i to ; egli operava in modo conlorme 
al malvagio suo disegno,

lid infatli il conflilto fra il polere legillimo ed apparente  e il po- 
tcre violento ed occulto era tale, che il 6 di gennaio il vicere pubbli
ca va un p roc lam a , unico dopo t r e n t ’anni da ch’egli era vicere, col quale 
dava to r to  ai Milanesi, come se essi e non gli Austriaci fossero stali gli 
autori delle scene cruente di tre  g iorni in n an z i ; ma pure  conveniva che 
il sistema governativo aveva bisogno di r i fo rm e ,  e prom etteva fondate 
speranze  che i reclami falli in via legale sarebbero  slati esauditi a Vien
na. Ma, conlinuando le violenze della polizia e della soldatescn, il giorno
9  pubblicava un altro  proclama , in cui dava ragione ai M ilanesi, con- 
fessava che si e rano  commessi abusi di potere , asseriva di aver ricupe- 
ra to  in sua mano tulte  le redini del governo , cbe avrebbe saputo con- 
tenere ciascuno nei limili del p roprio  dovere , e continuava a dar buone 
parole e conl'orli di speranze. Ma la sera dello stesso giorno 9 ,  i s o l d a t i  
allonlanali  da M ilano, rinnovavano gli stessi disordini a P a v ia :  ivi pnre 
no llu rne  agg ress ion i;  ivi pure violenze nei caffe, ivi pu re  ferimenti e d  
assassinii.

£  nel medesimo giorno 9 ,  intanto che il vicere soltoscrivcva a Mi*
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lano il suo p roclam a, in cui riconoscc il fatto delle prepolenze militari c 
dei soprusi della forza contro l’inerine c iltadino, (’im pera to re  suo nipote 
sottoscriveva a Vienna 1111 proclama affatto diverso , e dove, in poche li- 
nee di rozzo e villano s l i le ,  e stillata tutta  la quintessenza della perlidia 
del governo austriaco.

Questa era la r isp o s ta ,  che la corle di Vienna faceva alle Congre- 
gazioui del In Lombardia e del Veneto ;  questa era la risposta , che la 
corte di Vienna da \a  ai riclami del Municipio di Milano, alle querele di 
un’ o l tragg ia ta  popolazione, alla protesta del p ro cu iatore fiscaie; questa  
era la m ora li ta ,  l ’e q u i ta ,  la giustizia di 1111 mouarca che ambiva il titolo 
di padre dei popoli;  quest’ era il pateruo governo, di cui lord B rougham  
e il sig. d ’Israeli lacevano gli encomii nel Parlamento di Loiidru. Lo 
stupido im peralore , o meglio coloro che lo dirigevano, si levavano linal- 
meule la masehera d’ipocris ia , con cui si erano eoperti sino a l lo ra ;  e ,  
deposto ogni r ig u a rd o ,  luettevano in bocca al monarca le piu schielte , 
e in pari  tempo le piii brutali espressioni: lo non voglio conceder n u lla ;  
voi siete r ib e l l i ; il mio diritto sta nella fo rza ,  e eonfido nella forza.

Cosi i proclaim del vicere diventavano 1111a nuova menzogna, e il 
generale Hees, in una sua lettera conlidenziale scrilla da Vienna al gene
rale W ratislaw, li chiama ten tradim ento!  Ma il vicere non tardo a p u r-  
garsi di questa macchia; imperocche, pochi giorni dopo. con proprii suoi 
rescrilti  ordino che fossero chiuse diverse societa, le l ine di passa tem po, 
le a ltre  di scienze 0 d ’ industria, societa pubbliche, i nu oc en t i ,  esistenti da 
lungo tempo con approvazione del governo e slrellamenle invigilate dalla 
po liz ia ;  poi (il 21) fece arreslare di notte e t rad u r re ,  quali a Lubiana, 
quali a Linz, varie persone, 11011 d ’altro colpevoli, t ranne di essere cadute 
in sospetto della p o liz ia ; aggressione contro la liberta individuate e con- 
tro le leggi esistenti, disprezzate persin nella forma. Le violenze Hot turn® 
erano continue; piii nessuno ardiva di uscire; se uno cantava, era per- 
cosso e a r re s ta to ;  se due 0 tre discorrcvano per via erano percossi e 
a r re s ta l i ;  se uno camminava a frettolosi passi, era percosso e a r r e s la lo ;  
se uno andava adagio, era percosso e a rre s la to ;  insomnia, le percosse e 
gli a rres t i  erano all’ordine del giorno : nessuno era eseute, persone civili 
0 uomini del volgo, vecchi o ragazzi, e Ira questi 1111 ragazzctto ,  figlio 
dello speziale sull’ angolo degli Stampi, fu tra tto  brutalmente iu careere  
da alcuni poliziotti, che lo videro con un pezzo di gesso a sc ri vere su l 
muro, e che^ consegnato al Bolza, Iu torm eutato  con un lungo in te rro 
g a t o r s  senza che lo commovesse il te rrore  c il pianto di quel povero 
fanciullo. I soldati entravauo nelle osterie, nei caffe, nelle botteghe di ta -  
bacco vi dommettevano rapine ed eccessi, talvolta orribili, e nessuno e ra  
mai punilo. Molte furono le persone assassinate, e le ferite saiirono a piii 
centinaia. La crudella fu spinta fino al ridicolo, imperoeche bast.rva no-
111 in a re un polio d ’ India per  essere percosso ed a r res ta to ,  p e r  la sola 
r <igione che il volgo aveva dato il nome di pollin i  (polio d ’ I nd ia )  alle
guardie di polizia.

A coronar 1’ opera, il giorno 22 febbraio fu pubblica ta  la legge s la-  
t a r ia ; e tutta  la Lombardia, come se fosse un paese in aperta  r ivo lta ,  
fu sottoposta  ad un tribunal« eccczionnle, che giudiea e coiidauna a m orte
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in poche ore. Quindi, eessato appieno 1’impero delle leggi ordinarie, su- 
ben tra to  quello della violenza, non vi era piu sicurezza per nessuno; 
giacche la polizia aveva pubblicato un calalogo assai lungo di azioni, 
per  se indifferenti, ma ch’ella qualificava come delitti di alio tradimento: 
cosi, per  esempio, 1111 cappello di una foggia piii che di u n ’ altra (e fra 
queste vi erano compreso foggie gia in uso da varii anni) fibbia di acciaio 
nel cappello, un nastro  a tre colori in una cuflia, tre coiori in un fazzo- 
letto, in un abito, un ’aria  cantata  sulla melodia dell’ inno a Pio IX, e 
simili altre  inezie, erano delitti che mettevano iu pericolo la vita: senza 
dire che le qualiticazioni della polizia, essendo assai vaghe, lasciavano 
un largo campo alle interpretazioni a rb itrarie .  II tanto dilfamato codice 
di Dracone non era andato ta n t ’ o llre ;  anzi l’ecccsso della legge era tale, 
che i giudici, quantunque fossero per Io piu Tedeschi, 11011 a rd irono mai 
di applicarla.

E poi da a w e r t i r s i  che il decreto imperiale, che stabiliva i giudizii 
s ta ta r i i  nella Lom bardia , portava la da ta  del 1-4 novem bre; e questo ag- 
g iunge  una nuova dimostrazione a quanto  noi abbiamo asserito intorno 
ad un preconeelto disegno del governo, di suscilare egli stesso una sedi- 
zione nelle provincie italiane, onde avere il pretesto di ammassarvi 1111a 
im ponente  forza militare, e di sm ungere  contribuzioni s traordinarie , onde 
mantenerla . Metternich voleva eziandio trovare 1111 pretesto per intervenire 
negli affari degli a ltri stati d ’ lta lia ;  voglia, ch ’egli aveva manifestato fino 
dall’ anno antecedente, e che, senza l’opposizionc dell’ Inghilterra ,  avrebbe 
anche soddisfatta.

E, per dir  vero, che cosa avevano fatto i Lombardi nel mese di no
vembre per  m erilare  di essere sottoposti a giudizio s la lario? Gli špiriti 
erano inquieti, perche vedevanq la liberta progredire  nei vicini paesi, ed 
essere com pressa appo di lo ro ;  ma 11011 vi era  stata alcuna manifestazio- 
n e :  anzi, tu tto  era  tranquillo , e bastava che il governo avesse alquanto 
modificato i r igo ri  del suo sistema, per assicurare  le proprie  sorti ,  me- 
glio nssai che 11011 colle baionette. Ma il 29 di o ttobre  Carlo Alberto 
aveva incominciate le sue riforme, che prolendevano ad una prossiuia 
Costituzione; e quesla notizia, g iunta a Vienna il 4 di novembre, baslo 
p e r  far risolvere il ministero di Metternich a m eltere  1111 nuovo giogo 
sulla Lom bardia . Pero, si voleva ad ogni coslo che questa provincia ne 
desse 1’ occasione; 111a la prudenza degli abilanti frustro coslantemente le 
im iu  criminose della polizia. Vani erano riuscili gli a ltentati di sellem- 
bre; vaue tu tte  le successive provocazioni della polizia; vane le i n s u l t a n t i  
i.isnoste, che parlivano dal vicere, dal governo di Milano, o da quello di 
\ i e n u a ,  onde iiiasprire e  coneitare gli an im i;  vane le incoraggiate  inso- 
ienze della soldatesca; vane le impudenti nefandita degli agenti provoca- 
to r i ,  spinti dalla polizia fra il popolo, o nei tea tr i ,  o nei luoghi piu 
frequentali.  Ma all’ 8 febbraio Carlo Alberto i iiaugurava lo  Statuto <> 
rigenerazione de’ suoi popo li ;  e al 22  d e l l o  stesso mese 1’ i m p e r a t o r e  
Ferd inando  mandava da Vienna, per rega la re  ad a l t r i  popoli c o n t e r m i n i  
ai Piemontesi, il tribunale statario .

Anche questo era un nuovo atto  di provocazionc e di insulto, onde 
concitare il r isentimento de’ Milanesi e sp ingcrli ad una rivoluzione. M*
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il buon senno del popolo e la sua indole pacilica delusero coslantemente 
gli artifizii di un governo im m orale ; ne si sollevarono, se 11011 dopo che 
lurono spiuli a quegli estrcini disperati, che gettano le umane risoluzioni 
a scegliere tra la vita e la morte. Eppure la pazienza d e ’ Milauesi fu as
sai piii longanime che 11011 quella de’ Viennesi.

Vienna era stata sino allora la citta favorita dall’ Austria; e, per 
farla prosperare , furono sacrificate tutte le a l t re ,  e segnatamente le 
citta del Lombardo-Veneto. A Vienna andavano a colare tu tte  le ricchezze 
dell iu ipero ; il commercio di Vienna era privilegiato sopra  ogni a l t ro ;  e 
in questa capitale tendeva il governo a centralizzare tutti gli affari di 
una vasta inonarchia. Malgrado tu tti  quesli vantaggi, la paralisi, che col- 
piva leutamente lo stato, ivi pure si faceva sentire. Gravezza d ’ imposte, 
crescente debito pubblico, scomparizione del num erario , aumento di ca rta  
monetata, staguazione di commercio, detrimento di lavori, carezza di vi- 
veri, erano fatti che si rendevano ogni giorno piii sensibili; e gia comiu- 
ciavasi a scorgere che la macchina dello slato , nelle mani di una buro- 
crazia misteriosa e formalistica non poteva piu reggere. Alcuni anni prima,
il barone  Vittore Andrian, in 1111 libro che fece molto rum ore in E uropa , 
e chc fu trado tto  in varie liugue, aveva rivelate una parte delle p iaghe, 
che rodevano 1’Austria; e d ’allora in poi lo spirito d ’indagiue e di dis
cussione, promosso eziandio dalle discussioni che la Dieta d ’U ngheria 
leneva nella vicina Presburgo, si fece piu vivo e solerte. L ’ aniininistra- 
zione, la polizia, la censura, il credito, le finanze, lo stato  di fermento, 
iu cui erano i popoli, furono altaccati in vario modo; ma i colpi piu 
aspri andavano contro l ’arcicaucelliere Metternich, e il capo della polizia, 
conte Sedlnilzky. Quesla polemica, che passo anche nei liberi discorsi 
orali ,  si fece piu ardita  dopo la rivoluzione di F ran c ia ;  e gli aflTari di 
Italin e ' d ’ U'nghcria contribuivano ad inasprire gli um ori contro un go- 
veruo, che non sapeva governare aitrimenti che colla polizia, e che ai 
bisogni selamauti de’popoli dava risposte brutali 0 gli redarguiva  colla 
forza. Si veuue per ultimo alla rivoluzione del 15 m arzo, che pose fiue 
al lungo impero di Metternich, e che fu annunciata in Milano la mattina 
del IS  con queste parole:

« S. M. L R. I’imperatore ha determinato di abolire la censura, e 
« di far pubblicare sollecitamente una legge sulla s tampa, non chc di 
« convocare gli Stali dei regui tedeschi, slavi e Gongregazioni centrali 
« del regno  lombardo-veueto. L ’ adunanza avra luogo al piii ta rd i  il 3 
« del prossimo venturo mese di luglio. »

La p ro roga  presa dall’ imperatore non e ra 'b reve ;  e chi conosce quanto 
all’Austria giovino le p roroghe, sa benissimo a che si sarebbero risolte 
lc promesse imperiali nel lasso di tre  mesi e mezzo. Se i Viennesi non 
ci credettero  e sforzarono l ’imperatore  ad abbreviare la sua p ro roga ,  
tanto  meno ci dovevano credere g l ’Ilaliauij che avevano molto m aggiori  
»agioni di diflidare di un governo, in cui la mala fede e passata iu p ro- 
verbio. II magistralo municipale, eccitalo eziandio dal popolo, chiese al
cune garan tie , che furono ricusate. Si nego persino di levare la legge 
s ta taria , e d i n a r e  la liberta ai numerosi im prigionati per colpe politiche.
11 d ire t to re  di polizia Torresani si osliuo a non recederc di un apice dal
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suo s is tem a; c Radclzky spedi un polso di soldati nl palazzo civico, che 
a rrcstarouo  e trassero  iu Castello un ceutinaio di cittadini, d ie  stavano 
pacificamente deliberando sul modo di formare una guardia  civica. La 
perlidia del governo era manifesta: e si conobbe non esservi a llra  scclta : 
o di farsi schiacciare dalle baionelte austriache, o di respingere  la forza 
colla forza. Da qui ebbe principio la rivoluzione di marzo, in lrapresa da 
xma citta di 470 ,000  abitanti ,  che tu l t ’insieme contavano appena un cen- 
tinaio di fucili da caccia, o qualche vecchia arm a da taglio , che non 
possedeva un pezzo d ’artig lie ria , e che mancava di polvere: ma, al di
fetto di arm i, suppli il coraggio  della disperazione^ coraggio , che i Mi
lanesi non conoscevano piu da lungo tem po, e cbe fu loro inspirato  dagli 
cccessi della tirannide austriaca.
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XIV.

Resoconto dell’entrate e delle spese del Governo provvisorio 
d i Venezia nel mese di m arzo  1 8 4 9 .

Rimanenza delle due Casse camerali nel 28 
febbraio 4849:

d a n a r o ............................................................... L. 820 ,028:75
moneta patriottica e del comune . . » 4 ,669 ,608:50
note di banco a u s t r i a c h e ..........................» 465:00
carte di valore . ...................................... » 798,723:96
depositi di p rivati  ...................................... » 31 ,961 :45

3,320,787:36

E nt ra t e .

E n tra te  ordinarie.

Rendite indirette  complessive della citta di 
Venezia e del suo circondario , comprese 
lire  28 ,552 :88  di aggio  valute, special- 
mente derivante  dai cambi concessi dalla
Commissione a u n o n a r i a ..........................L. 226 ,803 :76

Esazioni a favore deg l’ invalidi della m ari
na veneta m e r c a n t i l e ................................» 573:08

227,376:84

Entrate straordinarie.

Versamenli della Zecca in pezzi da 45  cen
tesimi e monete di ram e . . . .  L .  4 8 ,380 :63  

Versamenli della Zecca per  la monetazione 
delle argenterie  acquistate dal Monte di
Pieta di V e n e z i a ......................................» 36 ,000 :00

Riscatto di a r g e n t e r i e ................................» 1,693:70
Esazioni in conto dei due prostili di quat-



Iro milioni e mezzo, e di un milione e
mezzo . . ,  , ...............................  L. 21 ,785 :03

Ricavato della vendita di azioni del presti-
lo nazionale i t a l i a n o ............................... » 1,149:42

Dalla Banca nazionale iu moneta patriottica
in conto dei prestiti di 2 ed 1 milione » 38 ,800:00 

Dal Municipio di Venezia in moneta del co
mune in conto dei 12 milioni . . » 2_,800,000:00 

Dal Governo Piemontese, italiane lire 200 ,000  
in conto del sussidio di lire 600 ,000  del 
mese di gennaio, comprese le utilita del
c a m b i o ........................................................ ........  238,275:86

Dal Governo della repubblica romana in 
boni della Banca, ed in conto del sussi
dio decretato di scudi 100,000 . . » 196,500,00 

Offerte spontanee dei cittadini alla palria , 
t ra t lenu te  sugli slipendii e sulle pensioni 
deg lr impiegati civili e dei militari, e que- 
stue nelle Ghiese di Venezia . . .  » 63,068:19

Doni da a ltri  p a e s i ..................................... » 84 ,905:92
--------------------- - 3 ,531,558:81

Ulilita derivate dall’ azienda della strada fer- 
ra ta  per abbuoni ed interessi sopra effetti
cambiarii ,  e rimborso spese di p r o t e s l i ......................... ...... 3 ,157:78

Totalita dell’entrale  L. 7 ,082,880:79

SfESE.

Spese ordinarie.

Spese camerali di stato (compresa un’ anti- 
cipazione di L. 48 ,000  al Gomilalo ed 
alla Commissione annonaria di Chioggia,
che sara  r i f u s a ) ..................................... L- 367,285:09

Spese politiche di s t a t o ......................... » 96 ,277:87
Comitato di pubblica vigilanza, comprese 

lire 11 ,934:08  pel cordone di barehe in
torno  la lag u n a ;  lire 234:24 pel Comi
tato liliale di Chioggia; e lire 3 ,876:64 
pagate  in marzo per le spese di aprile » 24,234:24 

Preletlura  centrale dell’ordine pubblico. » 30,137:90  
Magislrato camerale, Intendenza e Casse di

l i n a n z a ........................................................ " 31,102:61
Guardie di finanza e spese di procedura

penale............................... ...... * 45^189:33
Clero veneto (eooperatori e fabbricierie) » 17 ,709 :24  
Pensioni ag l’ invalidi della Marina veneta 

mercantile  19:60
Keslituzione di depositi privati . . .  » 8,979:61

----------------------  620.935:49
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Spese s traordinarie .

G uerra  e m arina ;
Dotazione della guerra ,co m p reseL .424 ,917 :43

pagale  in m arzo per  le spese di aprile  L. 1 ,912,417:04 
Dotazione della Marina, comprese L. 114 ,000 ,

paga te  in m arzo  per le spese di aprile  » 901 ,758:06
2.814 ,175:10

In terno:
Al Comando della Guardia civica . . L. 30 ,000:00  
Al Municipio di Venezia in via di sovvenzio

ne, comprese lire 35 ,000  per  lavori s tradali » 75,000:00 
Al Consiglio delle Poste per  le spese s t ra 

ordinarie  di s e rv iz io ' ................................ » -10,000:00
Sovvenzione alla Casa degli esposti . » 20 ,000 :00  
Sovvenzione alla Commissione di pubblica

B en e f ic e n za ...................................................» 5 ,000:00
Alla Commissione di soccorso degli esuli

i t a l i a n i ......................................................... » 8 ,500:00
Alla Zecca nazionale per  le proprie  spese

ordinarie  di amministrazione . . .  » 21,000)00 
Pagam enti per  debito pubblico . . . »  38,174:08 
Restituzione di depositi g iudiziarii . . » 10,108:02
Spese d i p l o m a t i c h e ...................................... » 14,053:1 i
Pagam enti  pe r  conto della Lom bardia  . » 3 ,300 .00

235,135:21
Spese delPazienda della s trada  ferrata  ..........................L. 42 ,229:42

Totality delle Spese L. 3 ,722,475:22

Rimanenza delle due Casse camcrali 
nel 31 m arzo 184 9 :

d a n a r o ................................................... L. 671,348:91
moneta patrio ttica , e del comune di

V e n e z i a .............................................» 1 ,894 ,076:00
boni della Banca rom ana . . . »  196 ,500:00
carte di v a l o r e ...................................... » 585 ,499:12
depositi  di p r i v a t i ................................ » 22 ,981:54

______________  3,370,405:57

Totalita eguale all’en tra te  L. 7 ,082,880:79

Osservazioni.

L ’ uscita effettiva delle casse camerali e di lire 3 ,712 ,4 7 5 :2 2 ;  ma i' 
dispendio  dell’ am m inistrazione governativa, riferibile al mese di marzo, 
fu assai minore.



Nell’ ultima decade furono anticipate, per conto di aprile , al Comitato
di v ig i lanza .  . ............................................ L 3 ,876:04

alia g u e r r a ............................................ » 424 ,917 :43
alia M a r i n a ............................................ » 114,000:00

Vennero date a prestito al Comitato di Chiog- 
gin, pei cambi della Commissione anno-
naria di quel p a e s e ................................» 48 ,000:00

Si pagarono  per conto della Lombardia » 3 ,300:00 
Per conto della strada lerrata  . . . »  42,229:42
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L. 630 ,323 ,49

Per cui dall’uscita complessiva d i ......................................L. 3 ,712 ,475:22
b isogua dedurre  la somma d i ............................................ ......... 636,323:49

da cui risulta  il vero dispendio d i ................................L. 3 ,076 ,151:73

Le spese della Marina furono un poco m aggiori del solito, ma cio 
provenne dall’ aumentato lavoro dell’arsenale e dall’ approvigionamento dei 
legni da guerra .

Ripetiamo la indicazione dei benemeriti, che nel mese di m arzo in- 
viarono fraterni soccorsi a Venezia.

Collette raccolte da Vieusseux di Firenze . . L. 1,067:14
Circolo di L i v o r n o ........................................................ » 2 ,686:93
Circolo popolare di A l f o n s i n e ................................» -134:25
Roma (oltre la somma di 30 mila scudi) . . . »  233:90
Ancona . • ...............................................................» 1 ,650:00
M a c e r a t a ........................................................................... » 165:38
C i v i t a n o v a ........................................................................... » 45:15
F e r r a r a ..................................................................................» 1 ,500:00
Collette raccolte dal giornale la Nazione  di Napoli

comprese L. 1,100 date dalla citta di Catauzaro » 1,973:18 
Dono di 24  ufficiali siciliani detenuti nelle carceri

di Castel Sant’ E l m o ...................................................» -I5545:00
Collette ed offerte varie fatte nel Piemonte . . » 50,225:34
D o m o d o s s o l a ..................................................................... ........  96:60
Collette raccolte in Genova . . . fr. 4 ,795:01
Circolo di C a g l i a r i ................................» 837:45
Grilanzoni di L u g a n o ......................... » 342:00

5,974:46

L. 6 ,867:19
Serata  teatrale di M o n d o v i ...................................... » 581:61
Studenti di T o r i n o .................................................................  80:46
Colletta in L u g a n o .................................................. ...... ...... » 1 ,500 :00
Otto collette nelle provincie venete . . . . » 2 ,556 :52
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Da Trieste ......................................................................L. -114:94
Da L i m a ............................................................................ » 5,565:85
Beneficiata in A lg e r i ......................................................... » 1 ,104:07
Dalquift di Nuova Y o r c k .............................................» 72:00
Collette raccolte in F r a n c i a ...................................... » 5 ,575:56
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Collette raccolte al C a i r o .............................................» 1 ,275:99

L. 84,905:92

lin e  del Toma Scsto,
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DELLE MATERIE CONTENOTE BEL SESTO VOLUME.

Abevcvomby , console ingle.se s ta m ia to  in Torino, e voce che adoperi ogni m ez
zo per iscoitsigliare re Carlo Alberto da l ripigliar la guerra  contro lo

A u s t r i a c o ........................................................................................................... pag, ^8<
A b ita n ti  d i M ila n o : sotto eccitati da l maresciallo R a d e tzky  a  tenersi tranquil- 

li in tan to  ch egli va a  combattere contro I'esercito piemonlese, ed 
avverliti, con scellerata im pudenza, che, se sino allora furono da  
lui tra tta ti con indulgenza  e m ite z za , avrebbe usato le vie d i ri- 
gore ove fossero insorti contro le au torita  costiluite . . tt 467

—  del regno lombardo-venelo , sono eccitati da l maresciallo R a d etzky  a
non insorgere ed a guardarsi dalle a r ti di (/uelli ch' egli ch iam a  
m ale in te n zio tia ti, accettando piultosto il perdono conceduto dal- 
l' imperatore suo padrone e le guaren tig ie  pfomesse dalla  Coslitu- 
zione graziosam ente accordata ai suoi popoli . . . 1* 468 

—-  del P iem onte; il feld-maresciallo R a d e tz k y , con tra co ta n ti parole , 
tnelte in essi disistim a del loro re : li avverte che sta p er en tra re  
ne l territorio piemonlese col vittorioso suo esercito, al f in e  d i rido- 
nare. colla sconfitta  di esso la pace all' E uropa  . . . »  io-] 

A ggio  sulle m onete di ra m e, e proibito, sotlo cotnm inatoria di u n a  m ulta  dalle
lire 25 alle 1000 . . . < . . . . . M a i 4

A lberti ( A .) ,  sua opinione intorno al modo di votare nelle deliberazioni che
dee prendere  C Assemblea dei rappresentanti dello sta to  venelo . » 33 1 

A m p ere , professore alla Universita di P a r ig i, d a  generosa oblazione a  favore
di V enezia  . . . . . . . . . . .  m i o5

A n d ria n  (V itto re ), in un  suo libro svela le infam ie cornmesse d a ll'A u stria  con
tro f  l/a lia  . . . . . . . . . . .  » 565

A n n o  ( I )  i8^ n, ode di un P orelti da  M odena  . . . . .  it 45a
A n sa lo n i, fra te ll i ,  s ta n zia ti in P a r ig i, largheggiano d i ojferte in pro' d i Ve

n ezia  . . . ■ ■ • . - . • . • M l oG 
A rm e llin i , m in istro  d e ll 'in terno  in R o m a : suo discorso , letto alla p rim a  con

vocazione delT Assemblea costituente ro m a n a , nel q u a le , riassun ta  la 
sloria  del rivolginiento politico delle Rornagne , f a  conoscere che cosa 
abbia J a ito  ed abbia in tenzione di fa r e  la Commissione provvisoria di 
governo a vantaggio del popolo in tu lte  le p a rti del pubbl co reggim ento  11 5o

A rsenale venelo : grandiosi lavori ivi f a t t i  a m aggior difesa delle fortificazio -
n i di V enezia e a d  aecrescim ento della J lo ttig lia  veneta . ii  sG4 

so lenn ila  celebrala nella  sala dei modelli pel riapriinenlo  della scuola
dei J ig li degli arsenalotli . . . . .  . . . „■ /, 1 -j 

Assemblea dei rappresentanti delto stato v e n e to : in sostituzione dei rappresen
ta n ti di essa , che oltarono p er  a ltr i c irco n d a rii, sono invita ti 
gli elettori del prim i nove circondarii a votare per la nom ina- 
zione di nuovi rappresentanli . . . . . .  «  3

—  ad  essi elettori e raccom andala  con sagge avvertenze T im portanza
delle nuove elezioni . . . . . . . .  »  5



Assemblea dei deputati della citta e provincia di Venezia-, il presidente di essa, 
Luigi Hitbbi, invita i deputati ad assistere alia lettura ed ap
provazione del processo verbale della sessione tenuta C 11 otto
bre 1848 ........................................ .......... • . • • Vag-

-— si accennano i doveri che incombono a’ rappresentanti nuovamente 
eletti circa a' destini politici di Venezia . e del rimanente di 
Italia ”

—  instituita col decreto 3 giugno 184.8, viene disciolta . » 
lettura ed approvazione del processo verbale della sessione tenuta T ii

ottobre 184-8 . . ■ . ■ • ■ • ”
—  instituita col decreto a4 dicembre 1848 viene convocata pel giorno

i 5 febraio i84g . • • • •
-— discipline risguardanti quelli che vogliono assistere alle sessioni di 

essa ”
—■ junzione ecclesiastica preceduta alia prima sessione . . . ”  
—■ relazione degli affari trattati in essa prima sessione . . «
•— relazione delle cose discus.se nella seduta del 16 febraio .
—• simile nel giorno febraio ”
—  simile nel giorno 18 febraio ■ . ■ • * • ”
—  simile nel giorno 2 a stesso
—  simile nel giorno 16 . • ■ • ”
—  divisione in sezioni dei rappresentanti di essa pei men di marzo ed

a p r i l e .......................................................................................  ”
—  relazione degli affari trattati nella sessione del 37 febbraio . ”  
—■ simile nel giorno a8 detto ”  
—■ simile nel giorno primo marzo . . • _• • ”  
—■ divisione di essa in quattro Commissioni per la varia trattazione de

gli affari, le quali pigliano i seguenti titoli: Commissione delle 
guerra e marina; Commissione delle finanze, delle arti e del com
mercio ; Commissione di legislazione civile e penale; Commis
sione di amministrazione interna, culto, istruzione e benefi- 
cenza . . . . . • • _ •

—  nomi dei rappresentanti che compongono le Commissioni suddette 91
—  relazione degli a ffa r i tr a t ta t i  nella sessione del 5 m arzo
— simile del giorno 5 marzo
—  simile del giorno 6 detto
—  simile del giorno 7 detto . .
—  le pubbliche sessioni di essa sono sospese per otto giorni . . ”
—  nomina Daniele Manin a capo del potere esecutivo, cui nome di pre

sidente del Governo provvisorio di Venezia, riserbando a se il 
potere costituente e legislativo, compreso quello di deliberare sulle 
sorti politiche del paese

— decreta che il 22 marzo sia festa nazionale
— viene prorogata per altri i d giorni, cioe dal 15 al 29 marzo .
—  relazione degli a ffa r i tr a t ta t i  nella sessione del 14 m arzo
—  simile nel giorno 15 detto
— simile nel giorno ay detto . , •
— simile nel giorno 3o ......................................... .........

costituente romana: suo attuamento in Roma e cose in essa discusse ji 
primo suo atto, con cui dichiara decaduto il papa dal dominio tem

porale e proclama la repubblica in Roma . . . .  ”
•— nazionale di F rancia : relazione della seduta tenuta il giorno 20 

f e b b r a i o .................................................................... ........  . ”
— costituente romana: delibera di sovvenire Venezia con un sussidio di

centomila scudi in boni del tesoro . ”
—  nazionale di F ra n c ia , relazione della  sedu ta  ch'ebbe luogo F 8 m ar

zo, nella quale si e discusso sugli affari d' Italia ■ ■ ”  
Associa.zione nazionale italiana stanziata in P a r ig i? eccita gl' Italiani a perse- 

verare nei sacnfizii sino alla definiliva cacciata degli Austriaci; liesor- 
ta a non mandare deputati ali" Assemblea imperiale di Kremsier, ove



T A ustria  tende nuovi lacci alla buona fed e  dei popoli, e li prega di 
com bntlere concordi e anim osi per la guerra  della in d ip en d en za  . pag. (j n 

A uditora ti d i g u a rn ig io n e : sopra quali delitti m ilitari precipuam ente  debbano
aggirarsi le procedure giudiziali d i loro p ertin en za  n  3<j

Austria-, storia dei m artirii da  essa f a t t i  soffrire alle provincie ita liane e sopra
tu tto  a l lombardo-veneto nella sua piu che tre n te n n e  d o m inazione  n  Ci 

A vesa n i (G io: F rancesco), suo discorso , pro n u n zia to  nella  sessione del 28 feb
braio a l t  Assemblea dei rappresentanti dello slato veneto , in torno  
a l modo di votazione che aovrebb' essa adottare  nelle sue delibe
razioni »  35a

—  sua proposla , fa tta  alla stessa Assemblea, d i conferire la d itta tu ra  il-
lim itata ai trium viri D aniele M a n in , G iam batista  Cavedalis e 
Leone G razian i  . . . . . . . . .  n

—  viene presa in considerazione la  d e tta  proposta  >»
—  si discute se debba tra ttarsene d ' u r g e n z a ........................................... n
—  si decide non essere necessaria la tra tta z io n e  per urg en za  . « 3 71
—  a ltr a  sua proposta, rivolta a  provvedere a l progressivo disavanzo della

carta  m onetata  . . . . . . . . .  n 4^4
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B

Balbi (Benedetto) , capitano della Guardia civica di Venezia, e lodato per la
bonla del cuore ^  444 

Baldisserotto■ (Francesco), suo discorso, letto a lt Assemblea dei rappresentanti 
dello stalo veneto nella sessione del 28 febbraio, intorno al 
modo di votazione che dovrebb essere da essa adottato nel 
deliberare . . .  . . • • • • ”  334  

__ suo discorso, letto nella seduta del 7 m arzo , intorno alla propo
sta d' urgenza falta  dal rappresentante Olper sullo eleggere 
il triumviro Daniele M anin  a governare con pieni poteri » 383

__ su0 rapporto, letto nella stessa seduta, intorno ad una proposla
cT urgenta , fatta dal rappresentante Mainardi, di accorrere 
alla"difesa d e l l a  Toscana e di Roma co' mezzi che fossero per
soprabondare a Venezia  ...................................................... »  4° '

— _______ altro suo rapporlo, letto nella sessione del 1/, m arzo , nel quale 
sono esposle le conchiusioni della Commissione di guerra e 
marina sulla proposta del rappresentante M ainardi . » 420 

Banca nazionale veneta: fa  conoscere U valsente in moneta patriottica messo 
in circolazione , quello amniorlilo coll abbruciamento e 
quello in fa t ti  sussistente e guarenlito da vaglia nlasciati 
dalle ditte tassate ■ . • • • • ” 10 

____  ayvisa clie deve abbruciarsi il valsente di lire 108,000 di mo
neta patriottica ■ • • ’ ” 29 

____  annunzia T abbruciamento di una quantita  della stessa mo
neta • ■ • ‘ • ”  JO'’ 

avvisa deW abbruciamento di una nuova quantita di moneta 
patriottica, derivanle da estinzione di vaglia e da cam
bio di pezzi di piccolo valore in cedole da lire 5o c
100 • • • : • • , . • • •  • . . ”  5o7 

Barucco (Pietro), commissario di guerra g li e af/idata la ispezione am m im -
strativa della seconda sezione dell esercito di terra veneto . „  4 90

Bastide (G iulio), sua lettera al Governo provvisorio d, Venezia , nella quale, 
come ministro degli ajjari esteri della Repubblica fra n - 
cese attesta a Venezia le piu affettuose simpatie n  185

____ _ uie diehiarazioni di non permetter mai che Venezia soggiac-
cia di nuovo al giogo austriaco . . . .  » 3 6 5



B atta g lio n e  lombartlo s/a tizio to  in  V en ezia : lod i da tegli da l generale Gugli'el-
7110 Pepe per la perizia  m oslrata  nelle m ilitari evoluzioni . . pag. 

Belgioioso (principessa C ristina d i), siccome d o n n a  di špiriti ita lianissim i e m ai 
veduta dai cagno lti dell’A ustria  . . . . .  »

—  si pubblica sotto la d i lei protezione un  g iornale ita liano in  P a r ig i ,
col titolo di Ansonio, p er  d ijfbndere m aggiorm enle  n e g l Ita lia n i  
il sen tim ento  della propria n a zio n a lita  . . . .  »

—  suoi nobili adoperam enti in  favore della causa ita liana  e persecuzioni
owe/’ e fa tta  scopo da l Governo austriaco  . . . .  '*

ffe llinato ( Antonio'), e nom inato memhro del Consiglio di giureconsulti in  V enezia  m 
B elloc, signora fra n cese, da  generose oblazioni in  pro' di I enezia  . . » 
B eno it de C ha m p y , inviato francese  in  F iren ze , e pregato di cooperare presso 

il suo Governo a  fa r  cessare le ostilita  contro f  en ez ia  da  p a rte  del- 
l A ustria  . . . . . . . . . . .  “

B en ven u ti (B arto lom eo), suo rapporlo , letto a ir  Assemblea dei rappresen tan li 
dello stato veneto, in torno  ai m ezzi di provvedere alia  incessante  
oscdlazione dellu ca rta  m oneta ta  . . . . .  ?)

—  altro s u q  rapporto in torno  alio stesso soggetto  . . . .  n
—  sch iarim en ti sopra il detto rapporlo  . . . . .  w
—  a ltr i sch iarim en ti e g iuslificazion i in  nom e della Commissione cui

venne  dato I'incarico di stendere  il suaccennato  rapporto n
—  sue proposte in torno a l modo- di lorre le oscillazioni nel cambio della

ca rta  m oneta ta  . . . . . . . .  n
—  (A dolfo ), propone all' Assemblea su d d e lta , che il resoconto delle f in a l i 

ze , presentato da l G overno , cun Lulti gli a lii  che vi si I'iferi- 
scono, sia rimesso alla Commissione delle f in a liz e , per essere esa- 
m ina to  . . . . . . . . . .  n

B erla n  (F rancesco ), suo discorso, lelto nella sessione del 28 febbraio dell A s
semblea dei rappresen tan li dello sta lo  veneto , in torno  alla necessila di 
adottare il modo di votazione palese . . . . . .  »

B izio  (B arto lom eo), da  la sua rin u n zia  all' in ca lico  di rappresenlante dello 
stato venelo . per causa d i salute  . . . . . .  «

— - e accetta ta  la r in u n zia  stessa . . . . . . .
B lu m e n lh a l , zio e nipnte, la rgheggiano  d i sussidii in pro' di V enezia  . » 
Bois-le-Comte, console fra n cese , sla n zia lo  in Torino, e voce che si mostri favo- 

revole alla  rinnovazione della guerra  da  parte  dell’ esercito p iem on
lese . . . . . . . . . . . . .  »

B o lz a , poliziolto dell’ A ustria  : soprusi da lui esercita ti contro  un  Paolo E m i
lio N ico li, freq  uen ta lore  la casa della principessa di Belgioioso 11

—  torm enla  con lunghi in terrogatorii un  fa n c iu lle tto  collo in  M ila n o  a 
scriver pe’ ca iili . . . . . . . . .

B o n e tti (G io va n n i), ingegnere lombardo : e sm en tita  I’ accusa d a lag li di sen ti
m en ti non ita liani . . . . . . . . .  w

B orto lin i (G .), suo in  no per la inaugurazione  delle an liche scuole dei g a rzo n i  
n e ll  arsenale . . . . .  . . . . n

—  suo can to  popolare ita lia n o , in tilo la to  il ventidue marzo 1849 ■ ”  
Brescia , dopo la dichiarazione fa tta  da  re Carlo Alberto a l maresciallo Ra-

delzhy di riprendere la g u e r r a , viene sgom berala da  quasi lu lle  le 
truppe auslriache , lasciato solo in castello un  picciolo presidio . w 

B ric ito  (Z a c c a r ia ) , arcivescovo di U d ine: suoi buoni ufficii in fa vo re  di due 
udinesi d a n n a li  dagli A ustriaci a d  esser passati per le a rm i; e suo con- 
tegno dignitesa e italiano contro i m a li d ip o rtam en li degli A ustriaci 
medesimi . . . . . . . . . . .  »

B u a , generale  con tra m m ira g lio : suo ordine del giorno alla  Divisione navale  
veneta con cui eccila le truppe da lui c o m a n d a te , a soslener d ig n a -  

„  r,iel,te I  onore della jlo tta  ita liana  nella  guerra  contro V Austriaco  «  
B u JJa , m inistro  del governo p iem onlese, a n n u n z ia  ai G enovesi, avere il Pie

m onte intirnato a t B a d e tzh y  la cessazione della rm istizio  e il rip ren 
dere della guerra  . . . . . . . .  «

■ 57:4



B u ffa ,  sua protestazione alle nazion i della civile E u ro p a , nella quale si di
ch iarano  i motivi per cui ii Governo piem ontese ha in tim a to  al R a
d e tzky  Ia cessazione d e lf  arm istizio  e il riprender delle ostilita  pag. 45l> 

B u lle ltin i delle operazioni guerresche dell' esercito piem ontese  . . . »  5o8 .5o()
5 io ,  5 11

B ulle ttino  clelT esercito austriaco  . . . . . . . .  » 5o(j
—  degli em ig i-ili lo m h a rd i, s ta n z ia ti  in Torino , a ' loro fr a te l l i ,  con 

cui, accenna to  della in tim a ta  cessazione d e lta rm istizio  da parte  
del P iem onte a l t  A u s tr ia , li eccitano ad  insorgere per coadiuvare  
vigorosamente la guerra  ord in a ta  e fo rte  dello esercito subalpino 
conlro  lo Austriaco  . . . . . . . .  »  So j

B u r i ,  udinese : trovatagli indosso dagli A ustriaci poca m u n izio n e , viene dan-  
nato ad  esser passato p er le a r m i;  m a viene liberala per intercessione  
dell' arcivescovo Z a c c a ria  B ricito  . . . . . . .  »  2 j

B u v ig n ie r , deputato  ali' Assemblea nazionale  di F rancia , sue in terpellazioni in 
torno alle cose d ’ lta lia  . . . . . • . . . »  4*)<

575

c
C abella, legge u n  discorso a lia  C am era dei deputati d i Torino, in risposta a

quello della corona  . . . . . . . . . .  » ao5
C adorna (C arlo) , m inistro della pubblica istruzione presso il Governo del Pie

m o n te , sua protestazione alle n a zio n i della civile E u ro p a  , con cui si 
cliiariscono i motivi per i qua li re Carlo Alberto ha d en u n zia to  a l feld- 
maresciallo R a d e tzky  la cessazione dello arm istizio  e il ricom inćiare del
la g u erra  . . . . . . . . . . .  » 456

C tffie ro , capitano di c o rv e lta , g li e affidato  il com ando del brick il Sa n M a r
co fo r m a n te  p a rte  della divisione navale veneta, d estin a ta  a  com baltere  
per m a re  I'A ustriaco in uno alia flo tta  sarda  . . • »  4^8

C a g n a rd i, deputato a l P arla m en to  piem ontese, suo discorso, letto nella  sessione 
del ib  febbraio  1849, in torno  al con tegno  che dovrebbe osservare il P ie
m onte verso gli s ta ti rom an i  . . . . . . . .  » 206

C a im o-D ragon i, podesta di U d in e , buoni ufficii da lui ušati ali'arcivescovo Z a c 
caria  B ric ito  con tro  le soverchierie degli A ustriaci  . . . »  24 

C a lu c i, presidente tem porario d e lf  Assemblea dei rappresen tan ti dello stato ve
neto : suo discorso, letto nella sessione del in  febbraio  i84<), ,n  r ,n ~ 
gra zia m en to  di essere stato eletto a  presedere le pubbliche adu
n a n ze  . . . . . . . . . . .  »  245

—  e nom inato  capo del d ipartim en to  della g iustiz ia  e delF in tern o  presso
il Governo provvisorio di V enezia  . . . . .  »  4°9

—• propone alt Assemblea dei rappresentanti dello stato veneto lo slanzia- 
mento di una legge per la creazione di quattro Auditorati mili
tari . . . . . . . . . . .  » 522

Calvi (Pieh'o), comandante la legione dei Gacciator! delle A l p i ,  lodi dategli 
per aver condotto valorosamente una gueiriglia di alpigiani contro lo 
Austriaco . . . . . . . . . . » 4 5 i

Camera di commercio, arti e manifatture di Venezia, invita i cittadini, che 
non lo avessero ancora fatto, a portare alle Commissioni appo- 
sitarnente instituite danaro effellivo per riceverne in cambio mo
neta patriottica . . . . . . . . . »  3 o>

— dei deputati in Piemonte: alt annunzio del riprendere la guerra e
della partenza del re pel campo, si leva tutta in letizia . » 48o

—  stanzia la parte di far scolpire a caratteri d' oro in tavole di mar-
mo, da conservare nelle chiese parrocchiali rispettive, i nomi 
dei combaltenti che caddero e cadranno nella guerra della in
dipendenza italiana . . . . i . . . » ' ivi



C am in (Giuseppe d a ) , e nom inato capo del d ipartim en to  del cui to , della istru-
zione e beneficenza presso il Governo provvisorio di V enezia  . pag.

C a n e lla , suo discorso, letto a l t  Assemblea dei rappresen tan ti dello stato veneto  
nella  seduta del 27 febbraio, per in d u rre  la F ra n c ia  a  soccorrere i no
str i fra telli di terra ferm a  . . . . . . . .  »

C annella  (ab. G iovanni)  censura con acri parole i vescovi del cessato regno  
lombardo-venelo dello avere assecondato le malvage a r ti dell' A ustria  a 
d a n n o  dei popoli . . . . . . . . . .  »

Cappellano superiore dellesercito  veneto : raccom anda a' m iliti la osservanza  
del digiuno quaresim ale, per q uan to  e comportato dalla condizione loro, 
e il debito sacro della pasqua  . . .  . . . . .  »

Carlo Alberto ■■ suo discorso, tenuto  all' apertura  d e l P arlam en to  piem onlese se- 
guita  il 1.'0 febbraio  1849 . . .  . . .  n

------ considerazioni politiche in lo r no alio stesso discorso . . ”
------ decreta un  sussidio m ensuale di seicentom ila fr a n c h i  in  pro' di

V enezia  . . . . . . . . .  »
------ in tim a  a l feldrnaresciallo H adetzliy la cessazione dell'arm istizio e

il riprendere della g u erra  . . . . . .  n
------ nom ina  il principe E u g en io  d i S a vo ia -C arignano  suo luogote-

n en te  generale p er tu tlo  il tempo in  ehu egli s ta ra  assente  
dalla capitale  . . . . . . . .  »

------ suo m anifesto ai m iliti della G uardia  naziona le , con cui a n n u n -
zia  loro di avviarsi a l  c a m p o , e dopo averli lodnti dei ser- 
vigi presta ti si no a llo ra , li pregn  d i addoppiare di zelo e di 
coraggio nei inom enti so lenn i in  che si s ta n n o  per decidere  
i destin i d’ I ta lia  . . . . . . . .  »

------ sua p a r te n za  a l campo e im perturbabilita  da  lui m oslrata  in tale
atto  . . . . . . . . . .  »

------ e voce che ripigli il console inglese, s ta n z ia to  in  Torino , con a-
cerbe paro le , m en tre  in tendeva  a sconsigliarlo da l ripren
dere la  guerra  contro  CAustriaco  . . . . .  »

------ a l prim o rovescio toccato ad  u n a  p a rte  de lla g g u errito  suo eserci
to, si dispera e abdica la corona in favore del duca di S a 
voia, che p iglia  il nom e di Vittorio E m a n u e le  . ■ ”  

C a rra n o , capitano dello stato m aggiore del genera le  P epe, si spinge con  15o 
m iliti ita lian i in u n a  ricognizioue undici m iglia  oltre B rondolo  ov erano  
i quartieri austriaci . . . . . . . . .  n

Casati (G a b n o ) , podesta di M ila n o : in un  tum ulto  popolare , seguito in M i
lano al principio d e ll  a n n o  18^ 8,  viene arresta to  dagli sgkerri dell'A u
s tr ia ,  m altra tta to  e condotto in n a n z i  a l t  A u to r ita  politica di quella  
c itta  . . . . . . . . . . . .  n

Cavedalis (G ia m b a lis ta ), discorso in to rn o  alia condizione generale  d e lt esercito 
veneto, letto a ir Assemblea dei ra p presen tan ti dello sla to  di V ene
z ia  nella sessione del 27 febbraio  . . . . .  «

—  in  qualita  di trium viro , d ich iara  all’ Assemblea dei rappresen tan ti 
dello sta to  venelo , di esser pronto  a  depnrre il potere nelle m a
n i di quelli a' quali i rappresen tan ti stessi fossero  p er  trasm et- 
terlo  »

' e nom inato capo del d ipartim en to  della  guerra  presso il Governo 
provvisorio d i V enezia  . . . . . . . .  n

ervogia . le misure per la vendita. d i essa sono soggette a l bollo della verifica- 
~ione ed equivalgono a  quelle sta tu ta r ie  del commercio di V en ezia , cioe 

r h  5ecchio, boccia, m ezza , quarto  ed ottavo  » 
amPy ( e n o itd e ), invia to  fra n c ese  in  F iren ze , viene prcgato  di cooperare 

pi esso 1 overno della Repubbliea affinche T A u stria  cessi di usare osti- 
h ta  contro V enezia  ............................................................................ ........... „

Chiam ata ai C io a ti , che sono in  I ta lia  e combattono in  favore del nemico
* ! ' j  %  a el P°P°h, ° d  accorrere in difesa dello. loro p a tr ia , m inac- 

eia ta  dalla  oppressione austriaca  . . . . . . .  »
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C h iea , cappellano del collegia della M a r in a  veneta , legge u n  applaudito d i
scorso nella g ra n  sala dei modelli dell'A rsen a le , in  occasione dell' apri- 
m ento delle an tich e  scuole dei g a rzo n i  . . . .  pag\ "

C h rza n o w sk i (A lb erto ), e nom inato  genera l m aggiore dello esercito piemontese  
e responsabile di tu tte  le operazioni m ilitari  . . »

—  suo dispaccio a l m inistero piem ontese, nel quale gli f a  conoscere i
m ovim enti dello esercito da  lui eom andato  . . . »  

Chiodo (A g o stin o ), m inistro di gu erra  e m a r in a  presso il Governo p iem on tese , 
sua protestazione alle nazion i della civile E uropa  , con 
cui d ich iara  i motivi per i quali il P iem onte ha  an -  
nu n zia to  a l feldmaresciallo R a d e tzky  la cessazione del- 
f arm istizio  e il riprendere della guerra  . . » 

------  pubblica le no tizie  ufficiali dei p rim i fa t t i  del? esercito sub
alpino . . . . . . . . .  n

C ibrario , ca va liere , suo progetto di risposta a l discorso di re Carlo A lb erto , 
detto all' apertura  del P arlam en to  . . . . . .  n

Circolare d i alcune donne veneziane per prom uovere u n a  sottoscrizione fr u t ta n te  
una  m ensuale o fferta  alla  P a tr ia  . . . . . . .  »

Circoli italiano e popolare di V enezia, loro ind irizzo  alia  flo tta  sarda, s ta n zia -  
ta nelle m arine  venete , con cui la ecciterebbero a proclam ar qui V at- 
tuazione della C ostituente ita liana  . . . . . . .  n

Circolo italiano in V en ezia : discussioni in esso seguite in torno  a l num ero di 
deputati che I enezia  dovrebbe spedire alia Costituente ita lia n a  in  
R om a  «

—  di G enova: sue raccom andazion i a  quel Consiglio com unale a ffm ch 'e la
promessa del soccorso d i un  m ilione a V enezia  sia presto e pieria- 
m ente  o ttenu ta  . . . . . . . . .  n

—  popolare d i V enezia  ( a  C a n a lre g io ), suo ind irizzo  a i Circoli ita lia n i
sulla im p ortanza  della scelta dei cap itan i nella guerra  che dee ri- 
com inciare in I ta lia  . . . . . . . .  »

—  suo in d ir izzo  a i Circoli toscani affinch'e inducano  quel Governo a  spe
dire a  V enezia un  sussidio m ensuale da  scam biare con quello pro- 
messo da l P iem onte, e ad  acce lta re  la noslra ca rta  m oneta ta  »

—  ita liano di Chioggia, chiede agli a ltr i Circoli d ' I ta lia  com unicazione
delle cose da essi tra lla te , per a verne  istruzioni ed am pliam ento  di 
idee . . . . . . . . . . .  »

—  popolare di V enezia  ( a s .  M a r t in o ) ,  program m a p er la sua institu-
zione . . . . . . . . . . .  »

—  ita liano di V e n e z ia , suo in d irizzo  a l presiden te  del Circolo ita liano di
G enova, nel q u a le , in occasione del ch iudim ento  di esso C ircolo, 
prescritto d a l m inistro  piem ontese B u ffa , viene eccitato ad oppor re
sistenza , ed avvisato che V enezia  a ttem le  da Genova nuovi esempi 
di costanza  e d i sacrifizio  . . . . . . .  ’>

—  vaccom anda a l popolo d i rispcttare il volo d e 'suo i ra p p resen ta n ti, rac-
colti in pubblica Assemblea . . . . . . .  n

C ircondarii in  che j u  p a rtita  la popolazione di V enezia  per la nom inazione  
dei ra p p resen ta n ti:  gli e le tto r i , a b ita n li nei p rim i nove di 
essi, sono in v ita ti a portare le schede per la elezione di nuo
vi rappresen ta n ti, in  sostituzione di quelli che fu ro n o  eletti 
in  piii c ircondarii  . . . . . . . .  »

—  simile gli elettori dei circondarii m , m i  e x i r  per la n o m in a 
zione d i qua ttro  nuovi rappresen tan ti  . . . .  » 

C itta d in i d i V enezia , sono eccita ti a ponderare  la im portanza  delle nuove ele
zion i dei rappresen tan ti a l t  Assemblea dello stato veneto . . 11 

Cobden : il progetto di rijorm a f in a n ziaria  da  lui im agina to , induce il Governo 
inglese a d im inu ire  la  forz' a rm a ta  della nazione  . . . .  » 

C o ck in g , sebbene uomo d isonora to , V A ustria  g li da  balia sul popolo m ilanese  » 
C o m andan ti dei corpi di esercito: si accen n a  loro quali siano precipuam ente i 

delitti m ilita ri costiiuen li soggetto di procedura giudiziale, quali le m a n -
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can ze che sono trasgressioni alia m ilitare disciplina e quali le punizioni 
di queste . . . . . .  . . . . . . pag. 

C om andi dei corpi di esercito : sono incarica ti di riferire a l m inistero della 
guerra , col mezzo del com andan te  di brigata rispettivo , in torno alle do- 
m ande e ai reclam i dei soldati e sottufficiali risguardan ti a ffari p riva ti
o il servigio m ilitare  . . . . . . . . . .  »

Comello ( I alenlino) , capobattaglione della G uardia civica di V enezia, lodi da- 
tegli p er i suoi sen tim en ti a ltam ente  pa trio ttici . . . .  »

Comitato della strada Jerra ta  lombardo-veneta, e disciolto ; e il Governo veneto 
assume presso di se I  am m inistrazione  delC impresa  . . . »

—  di pubblica v ig ilanza: e accusato di non essersi alncrem enle prestalo
a sedate il tumulto popolare accaduto in V enezia  il giorno  5 m ar
zo  i8/}g n e ll  occasione in cui I'Assemblea dei rappresen tan ti dello 
stato veneto stava per istanziare  la nuova fo rm a  di governo  »

—  e difeso da l trium viro D aniele M a n in  con tro  le accuse da teg li d a l
Tommaseo  . . . . . . . . . .  »

C omm em orazione fu n eb re  in  onore dei morli in  P adova nell' 8 febbraio i8^8 , 
viene celebrata con rito solenne nella chiesa di santo Z a cca ria  . » 

Commissione incarica ta  di compilare il progetto d i risposta del Sen a to  a l di
scorso di re Carlo A lb erto , detto alTapertura del P arlam ento  
p iem on tese , e composta dei sena tori P w o le t , S a u l i , Peyron , 
Giulio e Cibrario  . . . . . . . .  »

------ progelto del discorso, detta to  da l cavaliere C ibrario , relatore  »
Commissioni, m stitu ite  dalla Camera di commercio per raccogliere da ' cittad i

n i da n a ro  efjetiivo in  cambio di m oneta  pa trio t lica : solleci- 
tano quelli, che non vi si fossero ancora  presta ti, a fa r lo  nel 
piu breve tempo possibile . . . . . .  »

------ - p e rm a n en ti di guerra e m a rin a  ; di f in a n z e ,  a r ti e commercio ;
di legislazione civile e crim ina te  ;  d i am m in istra z io n e  in te rn a , 
culto, istruzione e b e r ie fce n za : loro instituzione presso I  As
semblea dei rappresen tan ti dello stato veneto p er la tra ttazio -  
ne degli a ffari pubblici . . . . . . .  ”

------ di circondario per sopravvegghiare all' a n n o n a  , alla pubblica
san ita  ed alio sgombero delle slrade : se ne instituiscono otto 
in V enezia per togliere gli abusi invalsi e per meglio tutelare  
t  interesse della popolazione d a  qualunque j'rode . . w 

Conche : luogo valorosamente difeso dalle truppe venete contro un  grosso corpo 
di Austriaci, m a dovuto abbandonare  . . . . .  »

 ̂ —  ripreso alia baionetta dalle truppe s t e s s e ........................................... ”
Concordia (la) , giornale di Torino : esorta con calde e generose parole i po

poli e i governi ita lian i a soccorrer V enezia  . . . .  »
Consiglio di reggenza della B a n ca  n a zio n a le : fa  conoscere il valsente in  mo

neta  pa trio tlica  messo in  c irco la zio n e , quello am - 
mortito merc'e I  abbru c ia m en to , e quello in  f a t t i  
sussislente e g u a ren tito  da vaglia  ”

avvisa che sara  abbrucialo un  valsente di L .  108,000 
di moneta p a tr io tlica , avendo a lcune d itle  eslin la  
a ltre lta n ta  som ma d i vaglia  . . . .  ”

di difesa : prescrive quali siano i delilti m ilitari per i quali debbono 
i soldati essere assoggeltati a procedura g iud izia le  , 
quali le semplici m a n ca n ze  e quali i gastighi di esse » 

suo ordine del g io rn o . con cui sm entisce solennem ente  
le accuse date a G iovanni B onelti e P ietro Rob- 
b ia ii, ingegneri lom bardi , di sen tim en ti non ita
lia n i  . . . . . . . .  »

di reggenza della B a n ca  naziona le , a n n u n z ia  I'am m ortim ento  d i u n a  
somma di moneta p a trio tlica  . . . .  »

da avviso dell'abbruciamento di u n a  q u a n tita  della stessa 
monela n
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Consiglio di veggenza della B a n ca  nazionale  : porta a -pubblica co g n itio n e to 
stalo odierno della m oneta pa trio ttica  in  circola
zione . . . . . . . p**g.

—  federale svizzero, sua risposta alia nota del m inistero sardo in torno
alle d e term inazion i prese da  esso C onsiglio , d i vie- 
tare  a i r ifu g g iti lombardi, m u n iti di passaporto pie
montese, il soggiorno nel ca n to n e  Ticino . n

—  di reggenza  della B a n c a  nazionale, a n n u n z ia  I'abbruciamento di una
nuova q u a n tita  d i moneta p a trio ttica , deriyante  da  
estinzione di vaglia e da  cambio di pezzi di jiic- 
ciolo valore in  biglietti da lire  100 e 5o . « 

Consulta lombarda ; sua protestazione al Governo sardo conlro I' invio di de
pu ta ti lornbardo-veneti alla d ieta in K rem sier  . . . .  n

C onti ( S te fa n o ) , rappresen tan te  del popolo all' Assemblea nazionale  fr a n c e s e , 
contribuisce alla colletta, a ltu a ta  in  P arig i da  Nicolo Tommaseo , a be- 
nejizio di V enezia  . . . . . . . . .  »

Coorte d i v e li ti: e in stitu ita  nell'esercito veneto alio scopo di collocare u tilm enle  
gli u ffizia li e sottufficiali so p ra n n u m era rii, e d i offrire  
u n a  in iz ia tiva  nella carriera  delle a rm i alla gioventu  
a g ia ta  e sludiosa  . . . . . . .  »

------ - quali individui vi possano essere ascrild  . . . »
------  qual sia f  uniform e e quali gli oblighi di ciascuno degli a-

sc ritti . . . . . . . . .  »
------  sono aperti i ruoli p er la inscrizione  »

C orrenti (C esare), commissario veneto p er il prestito n a zio n a le :  g iugne in Ve
nezia in uno ■ a l generale  O livero, recando la  som m a di centom ila  

f r a n c h i  in acconto del sussidio m ensuale decretato p er V enezia  da re 
Carlo A lberto : lodi dategli per Futile opera da lui p resta ta  nello spac- 
cio delle a zion i del prestito suddetlo  . . . . . .  »

Cosenz , cap itano  dello slato m agginre del g enera l Pepe , si spinge in ricogni- 
z io n e , con cen c in q u a n ta  m iliti ita lian i , u nd ici m iglia  oltre Brondolo, 
ov' erano  i quartieri austriac i  . . . . . . .  n

C ostituente rom ana  : suo a ttu a m en to  in Homa e argom en ti ivi discussi . «
—  ita lia n a  : parole di Nicolo Cesare G aroni sul vero sign ifica lo  di

essa . . . . . . . . .  »
—  i g iorna li spargono voce che venga  essa risguardata  da l gabinet

to inglese siccome u n a  fonte inesauribile d i complicazioni 
politiche e di sciagure per V Italia  . . . .  «

—  rom ana  : dehbera di sovvcnire V enezia  con un sussidio di cento
m ila scudi in  boni del tesoro . . . .  »

C u m a n o , ten en te  di vascello: e deslinato  a d  instru ire  nelle m anovre d i arli- 
glieria navale, fa n te r ia  m a r in a  ec., i m iliti della nuova compa
g n ia  di G uardia civica m a r ittim a  . . . . .  m

—  e pure incarica to  di fa r e  inscrivere individui a lla  de tla  com pagnia  n

D

D a  C am in (Giuseppe) , e n o m ina to  capo del d ip artim en to  del c u lto , đell' isti' 11- 
zione e della berieficenza presso il Governo provvisorio di V en ezia . » 

D all O ngaro  (F ra n c esc o ), loda la proposta fa tla  da  G iainbatista C astellani , 
incarica to  d' a ffa r i del Governo veneto in R o m a , di a ttu a re  cold una  
colletta m ensuale in pro' di V enezia . w

D e F erra r i (D o m en ico ), m inistro  degli a ffa r i esteri presso il Governo piem on- 
tese , sua protestazione alle nazion i della civile E u ro p a , nella quale sono 
c h ia n ti  i motivi dello a ver dovuto il P iem onte d ich iarare  a l l  A u stria  ces- 
sato I' arm istizio  e ripresa la gu erra  . 11



De  Giorgi ( Alessandro) ,  legge u n  rapporlo all' Assemblea dei rappresentanti 
dello stato veneto , nel quale propone che sia conceduta una  
in d en n ila  in danaro  a' rappresentanti che h a n n o  il proprio 
domicdio fuori di V enezia . . . . . .  pag.

—  Zegge all' Assemblea dei rappresen tan ti dello stato veneto un  rappor
to sulla proposta di bandire il g iorno  22 m arzo fe s ta  nazio- 

,  nale . . . . . . . . . .  »
D elegazione di Fenezia : invita i c itta d in i a l pagam en lo  della seconda ra ta  

p red ia le , nonche delle sovraimposte com unali e provinciali per I  anno
i84g • ..................................................................... ”

D elitti m ilita ri:  quali sieno precipuam ente quelli che debbono fo rm a r  tem a del
le procedure giudiziarie degli A uditora ti di guarnig ione . »

—  non m ilitari delle persone addelte alia m iliz ia , non sono piu di appav-
ten en za  del tribunali criu tina li o rd in a r ii, siccome era stato pre- 
scritto dal decreto del Governo provvisorio della Repubblica veneta  
n. 4828 del 30 aprile 1848 . . . . . .  »

D e M edici (A verardo) : r in u n z ia , p er  causa di sa lu te , a l l  incarico d i rappre
sen tan te  all’Assemblea dello slalo veneto  . . . »

—  e accetta ta  la di lui r in u n zia  . . . . . .  »
D eputati all’Assemblea della c itta  e provincia di Venezia  , sono invila ti ad as

sistere alia lettura ed approvazione del processo verbale della ses
sione tenu ta  I' 11 ottobre j 848 . . . . . .  »

—  provinciali d i M a n to va , protesLano contro la in tim azione avuta dal
commissario impei'iale M ontecuccoli di spedire due incaricati alia  
clieta d i Krem sier per tra tta re  sugli a ffa r i del Lombardo- Ve
neto  . . . . . . . . . . . .  »

Dies irae , versi nella supposta morte del jehlm aresciallo  R adetzky  . . » 
Disciplina m ilitare- quali siano le trasgressioni di essa e con quali gaslighi 

esse trasgressioni vengano pun ite  . . . . . . .  »
Discorso pronunziato da  re Carlo Alberto a l l  apertura  del P arlam ento  piem on

tese, seguila il 1 .° febbraio  1849 . . . . . .  »
—  osservazioni critiche intorno alio slesso discorso  » 

Divisione in  sezioni dell’ Assemblea dei rappresentanti dello slato di Venezia
per i mesi di m arzo  e di aprile  . . . . . . .  »

D onne veneziane : alcune tra  le piu a ffezionate alla patria  , s' incaricano di 
promuovere u na  sottoscrizione alio scopo di a tluare  u n a  offerta m en
suale . . . . . . . . . . . .  »

Doveri di V enezia; sotto questo tito lo , si a ccenna  quali obblighi incombano 
ai rappresentanti dello stato d i V en e z ia , convocati in pubblica Assem
blea, rispetto a’ proprii deslini politici e a  quelli di tutto il rim anente  di 
Italia  . . . . . . . . . . . .  »

L ro u yn  de L h u ys, m inistro degli a ffa r i esteri della Repubblica di F ra n c ia :  
sue dichiaraziotii esposte a l l  Assemblea nazionale  espvim enti la politica 
del m inistero intorno alla proclam azione della repubblica rom ana  . »

E

E lenco  generale del rappresen tan ti, eletti per I  Assemblea institu ita  con la  leg
g e  elettorale 24 dicembre  1848, colle soshtuzioni ordinate da l decreto  1. 
jebbraio  i84g . . . . . . .  ?

E le tto r i dei prim i nove circondarii in che e p a rlila  la popolazione d i Venezia, 
sono invita ti a  portare le schede per n o m inare  rappresen tan ti alia  
Assemblea dello stalo veneto, in  soslituzione di quelli che ottarono
per a ltri c i r c o n d a r i i ...........................................  .

e ad  essi inculcata la im portanza delle nuove elezioni , . ‘



E lc flori del i . ° circondario , sono r in g ra z ia ti da G iam batisla  Vare d e ll averlo  
a n c h ’ essi scelto a proprio ra p p resen ta n te , avvertiti di a ver egli 
stim ato  meglio d i accettare la nom ina  avu ta  nel circondario ove 
a b ita , e pregati d i scegliere f r a  i nomi di a lcun i cittadin i c lie ,  
secondo lu i , sarebbero buoni ra p p resen ta n ti ■ . • P ao -

—  del 3.° circondario  : si presentano a d  essi i nom i di alcuni c itta d in i
da  eleggere rappresen tan ti, in  sostituzione d i quelli che o ttarono  
per a ltr i c ircondarii  ”

—  dei circondarii 7.0, 8.° e i^.0, sono ch iam ati a  nom inare quattro nuo
vi ra p p resen ta n ti alPAssemblea dello stato veneto ■ ■ ”  

E m ig ra ti  lombardi in  T o rin o : loro ind irizzo  ai deputati d i quel P arlam ento  , 
nel quale si d ichiarano pronti a lla  guerra, e la chieg- 
gono concordi e anim osi per dare  a  1C Italia la  deside
ra ta  ind ipendenza  . . . . . .  ”

------  loro in d ir izzo  a i fra te lli lo m b a rd i, nel q u a le , avvisandoli
della in tim a ta  cessazione d e ll arm istizio  da p arte  del 
P iem o n te , li eccitano a d  insorgere per aiutare vigo- 
rosam ente la guerra  regolare dell' esercito subalpino » 

E m illj ( M ichelangelo) ,  suoi versi in tito la ti il Ventidue m a rzo ,  scrilti p er f e -  
steggiare la n o m in a  di D aniele M a n in  a  presidente del Governo
provvisorio di Venezia . . . . . . . .  ”

—  suo inno  di guerra  . . . . . . . . .  »
—  a ltr i suoi versi all' I ta lia  . . . . . . . .  »

E u g en io  di Savoia, luogotenente generale d i re Carlo A lb e r to , proroga le se-
dute del Parlamento piemontese . . .  11

------  proclam a I' abdicazione di re Carlo A lberto in fa vo re  del
duca di Savoia e il costui ascendim ento  al trono col no
me di Vittorio E m a n u e le  . . . . .  »

F

F a cca n o n i (A n to n io ) , console sardo in  V en e z ia , sua lettera  a l Governo prov
visorio, con cui gli accom pagna u n a  som m a la rg ita  d a  alcuni ita lia n i 
d im o ra n ti al Peru per la  causa della ind ip en d en za  ita lia n a  e d estin a ta  
in pro' di V enezia  da  re Carlo Alberto . . . _ _ „

F asse tta  (V a le n t in o ) , presiden te  in terina le  del Circolo popolare di V enezia  
( a sa n  M a rtin o  ) : suo program m a p e r  la in stitu zione  del Circolo 
stesso . . . . . . . . .  . . „

F e r r a r a , com a n d a n te  il prim o battaglione del reggim ento  rom ano I' Unione 
sta n zia to  in  V en ezia , suo ordine del g iorno , con cui partecipa a ' m iliti 
il primo decreto dell’Assemblea costituente rom ana  sulla d ecadenza  del 
papa da l potere tem porale e sulla proclam azione della  repubbliea ro
m a n a  . . . . . . . . . .

F erra ri-B ra vo  (G io v a n n i) , sua proposta , f a t t a  alT Assemblea dei ra p presen tan ti 
dello stato veneto nella sessione del 3 m a rzo , per Ja cnm ■ 
lazione d i uno statuto provvisorio che determ in i le form  
T ordinam ento  e i m ezzi dell' in terno  reggim ento  d i V  ' 
z ia  . . . . . . . .

------ I  Assemblea delibera d i non pren d ere  in  considerazione V ”
na ta  p r o p o s t a ....................................................... accen-

------ a n n u n z ia  alia  stessa Assemblea essere s /a ti regolarin  /
m in a ti a  rappresen tan ti del popolo d a g li elettor' / '‘i«"0'  
tavo circondario i c ilta d in i Leone P in ch erle  e 1 „
z a t o ...................................................... ..........  P° Pez'

F erra ri (D om enico d e ), m inistro  degli a ffa r i esteri presso il Gover'no
lese , sua protestazione alle nazion i della civile E u ra n n  Ple’iion-

H » nella quale



sono esposti i molivi dell'aver dovuto il P iem onte d ichiarare la cessazio
ne dello arm istizio  e il ricom inciare della guerra  a l feldmaresciallo R a-  
detzhy  . • pag'

F erre tti (A n to n io ) , suoi vei'si estemporanei, declam ati in  un  a d u n a n za  di mi
liti c ittad in i  . . . . . . . . . . .  11

F icquelm ont, per a rtifiz ii d' u n a  sua d ru d a , m ette in  liberta un Paolo E m ilio  
N icoli, ing iustam ente  perseguitato d o lt  A ustria  , perche fa m i-  
gliare nella casa della principessa di Belgioioso . . »

------ e spedito dall' A ustria  in Lom bardia p er guadagnarsi con a rti
codarde ta n im o  del popolo; m a, sm ascherato da  questo, viene  
lasciato solo e deriso  . . . . . . .  *1

F lo tta  sarda  sta n zia ta  in Venezia : viene eccita ta  dai Circoli italiano e popo
lare a f a r  pubblica dim ostrazione in appoggio d e lta ttu a m en to  della Co- 
stituen te  ita lia n a  . . . . . . . . . .  »

F usina to  (A rn a ld o ) , il Canlo dell’ esule,  versi, declam ati in un 'A ccadem ia  da 
ta  nel teatro Apollo a benefizio di V enezia n

—  a ltr i suoi versi declam ati a d  un  p ra n zo  in  presenza  d i molti m iliti 
dei Cacciatori delle A lp i . . . . . .  n

582

G

G aetan i (O d o a rd o ), capitano n a p o le ta n o , accom pagna con affettuose parole 
a l presidente del Governo veneto il ricavo d i uno spettacolo dato nel 
teatro Gallo p e r  fe s teg g ia re  la memoria della rivoluzione 'scoppiata il 27 

febbraio  18^8 in  Napoli . . . . . . . .  »
Garibaldi ( G . ) , sua lettera a l capitano M a m b rin i, nella quale gli significa  la 

im m ensa  bram a di fa r  guerra  a l t  Austriaco per cacciarlo  
te rm in a tivam ente d 'I ta lia  . . . . . . 55

------  deputato all' Assemblea costituente rom ana  : p ro p o n e , che alla
p rim a  convocazione di essa Assemblea si proclam i la R e
pubblica  . . . . . . . . .  ”

G aroni (Nicolo C esare), sue parole in to rn o  alla vera significazione della Costi
tuen te  ita liana  . . . . . . . . . .  «

G arzoni dell' Arsenale : t  an  tic: 1 loro scuola viene riaperta , e solenne fu n zio n e  
celebrata per cio nella g ra n  sa la  dei modelli n e l t  A rsenale medesi
mo . . . . . . . . . . . .  n

G a sp a rin i, invita  tAssem blea dei rappresen tan ti dello stato veneto a  m igliorare  
il metodo a ttua le  del pubblico ifisegnam ento  . . . . .  «

Gay (Lodovico), vero ridestatore degli S lavi C ro a ti , avversa i m aneggi del 
bano Je lla c ic , compro m inistro d e lt A ustria  . . . . .  «

Gioberti (V in c e n z o ) , m inistro del Governo piem ontese: si ch iam ano  a  sinda- 
cato le sue operazioni relative a lia  ind ipendenza  di 
I ta lia  . . . . . . . .  »

------  sua n o ta , in  nome del m inistero p iem ontese , ai rappre
sen ta n ti delle p o ten ze , nella quale protesta energica- 
m ente contro le g rav i le s io n i, commesse da l fe ld m a -  
resciallo R a d e tzky  e tollerate da l m inistero austriaco, 
ai p a tti  conchiusi il g agosto  1848 tra  Carlo Alberto 
e lo stesso feldmaresciallo  . . . . . ”

------  suo discorso, letto a l P arlam ento  piem ontese in qualita. di
m inistro degli a ffa r i e s ter i, nel quale dichiara  gl in- 
ten d im en ti del m inistero nelle a ttua li guerre d 'lta h a  n  

------  sua nota diplom atica a l presidente ed a i membri del Con
siglio fed era le  svizzero in  B ern a  in torno ai Lom bardi 
em igrati nel territorio svizzero e m un iti di passaporto 
piemontese



Gioia  , fdoso/o lombardo : persecuzioni mossegli dall' A ustria  , adom brante del
g ra n d e  suo ingegno ■ . . . . . . . ■ pag.

G irard i ( L . A .) ,  suo can to , intitolato  T Italia e la Repubbliea romana, dedicato  
a D aniele M a n in  . . . . . . . . . .  »

Giucci ( G a e ta n o ) ,  suoi cenr.i biografici in torno Carlo E m a n u e le  M u zza 
relli . . . . . . . . . . . .  n

G iuslin ian (G ia m b a tisla ), e nom inato  questore a l t  Assemblea dei rappresen tan li 
dello stato veneto . . . . . . . . . .  n

Golesco, inviato d 'a ffa r i della V a la cch ia , stanzia lo  in P a r ig i ,  contribuisce del 
proprio alla colletta a tlu a ta  in  i/uella c itta  da l Tommaseo in pro’ di Ve
nezia  . . . . . . . . . . . .  »

Governo veneto , si assume tim p resa  della stra d a  fe r r a ta  lom bardo-veneta , per  
provvedere a lia  salvezza d e ll en te socia le , non chi: alla in- 
columita degl' inleressi dello stato e di quelli degli azionisti, 
compromessi da  un  decreto del m inistero a u str ia co , pel 
quals Ia m m in istrazione  di essa verrebbe a jfida ta  ad  a lcuni 
membri del Comitato d im oran ti in  V ien n a  . . n

------  resoconto delle en tra te  e delle spese d’ am m in istrazione  pel
mese di gennaio  1 . . . . . .  »

------  composto dei trium viri D aniele M a n in , G iam batisla  Cavedalis
e Leone G r a z ia n i , d ich iara  a l presidente d e ll  Assemblea 
dello stato veneto di essere pronto a  deporre la propria  
autorita  nelle m a n i di quelli ai quali i ra p presen tan ti del 
popolo la vorranno  trasm ettere  . »

—  -  la  tra tla z io n e  degli a ffa r i e distribuita in  sei d ip a r tim e n ti ,
cioe: D ipartim ento  i , af fari  esleri e di presidenza, diretto  
du l capo del potere esecutivo Daniele M a n in  ; d ipartim en
to I I ,  finanze, commercio, arli e manifatture, diretto  da l 
c ittad ino  Isacco Pesaro M aurogonato  ; d ipartim ento  i l l , 
giustizia e interno, diretto  dal c ittad ino  Giuseppe C u lu ci;  
dipartim ento  l r , culio , istrnzione e bcneficenza , diretto  
dal c ittad ino  ab. Giuseppe D a C am in ; d ipartim ento  r  , 
m arin a,  diretto  da l c ittad ino  Leone G ra z ia n i;  d iparti
m ento v i ,  guerra ,  diretto  da l c ittad ino  G iam batisla Ca
vedalis . . . . . . . . .  ''

------ . resoconto delle en tra te  e delle spese da esso am m in istra te  e
sostenute nel mese di jebbraio  18/J9 • • ' • • ”

------  parlecipa u fficialm ente i sin istri toccati a ir  esercito piemonlese
nella battaglia  di N o va ra , Fabdicazioue di Carlo Alberto, 
e la conchiusione di u n  altro in fam e arm istizio  tra  il nuovo 
re Vittorio E m a n u e le  e il jeldmaresciallo R a d e tzky  . »

------  resoconto delle en tra te  e delle spese da  esso a m m in istra te  e
sostenute nel mese di m arzo  1849 . . . .  »

G ravam i contro TA ustria  : storia dei m a rtir ii f a t t i  soffrire alle provincie lom- 
barde e venete da l Governo austriaco d u ran te  la sua tira n n ic a  domi
nazione di oltre tre n t' a n n i  . . . . . . . .  » 6

G ra zia n i (L e o n e ) ,  suo discorso, letto a l t  Assemblea dei rappresen tan ti dello 
stato veneto nella  sessione del 27 febbraio, in torno  alle 
cose operate dalla M a r in a  ed alle abnegazion i eserci- 
ta te  da  tu tti quelli che vi h a n n o  parte  in  fa vo re  della  
ind ipendenza  ita liana  . . . . .  »

------  membro del Governo provvisorio, d ich iara  a l t  Assemblea
stessa di esser pronto  a deporre il potere nelle m a n i 
di quelli a’ quali i rappresen tan ti del popolo il vo rra n 
no trasm ettere  . . . . . . .  »

------  e nom inato  capo del d ipartim ento  della m a r in a  presso il
Governo provvisorio venelo  . . . .  n

------  interviene alla fu n z io n e  celebrata a ll’ A rsenale  p er  t  apri-
m ento delle an tiche scuole de’ g a r z o n i, esternando  il



pieno suo conten tam en lo  per t  ordine e il decoro di
essa ......................................................................................pag.

G rida del nuovo m arzo a' popali ita lian i per eccitarli alla riscossa . » 
G uardia  c iv ica , e in stitu ita  u n a  com pagnia m a r itt im a , composta di 128 indi

v idu i, tra tti  dalla clusse dei rem iganli . . . .  11 
G u erra zzi, m inistro del Governo d i Toscana, suoi affettuosi adoperam enti in  

favore di V enezia  . . . . . . . . . .  »
G uicciard i, con te , procuratore generale del fisco  in M ila n o , sua protestazione  

contro gli abusi commessi dalla  polizia a  d anno  d eg t inno- 
cen ti a b itan ti poco p rim a  dello scoppio della rivoluzione italia
n a  del 1848 . . . . . . . . .  »

—  per tu tta  risposta a l generoso e palriottico suo a t to , il Governo 
austriaco il rimove da l posto ta n to  onorevolmente tenulo . »
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H a y n a u , tenen te  maresciallo dell'esercito  austriaco , suoi proclami al popolo 
della provincia di Padova sul divieto di p orlar provvigioni a Venezia e 
sulla consegnazione delle a rm i esistenli in  m ano de’ c itta d in i, nonch'e 
sul richiam o dei m ilitari congedati e a s s e n ti , a  fo r m a r  parte dell’ eser
cito austi'iaco : ne’ quali proclam i e stilla ta  la piu squisita Jerocia per  
vincere col terrore il generoso proposito degT I ta l ia n i , d i re s is t ere si no 
agli estrem i . . . . . . . . . . .  n

H ees, generale a u str ia co , ch iam a trad im en ti i proclami pubblicati da l [  icere 
in M ilano  in n a n z i della rivoluzione del 1848 . . . .  «

H end le  (E n r ic o ) ,  veneziano, s ta n zia to  in P u r ig i : suoi buoni ufficii in pro' di 
V enezia  . . . . . . . . . . .  »

H ochkoffler (G iacom o), commissario superiore d i guerra  d e lt esercito ven e to , e 
incarica to  di sopravvedere a l tra tta m en to  delle truppe in  cam pagna  »

I

In d e n n ita , a titolo di risarcim ento di spese, e conceduta in correnti lire  f)p e r  
giorno a  quei rappresen tan ti dello stato veneto che h a n n o  il proprio  
domicilio fu o r i d i V enezia  . . . . . . . .  ”

In d irizzo  degli em igra ti lombardi s ta n zia ti a Torino ai rappresen tan ti dello 
stato piem ontese raccolti in P a rla m e n to , col quale si dichiarano pronti 
alla g u e rra , e la chieggono concordi e anim osi p er dare  a l t  Ita lia  la 
desiderata ind ipendenza  . . • • ■ • • ”

In n o  popolare di Gofj'redo M am eli per eccitare g t I ta l ia n i  a  liberare la p a tria  
dallo stran iero  . . . . . ■ • . • ”

Ispezione a m m in istra tiva  de' corpi com ponenti f  esercito di le r r a , e partita  in  
due se zio n i, la  p rim a  delle q u a li,  Jo rm a ta  d i iredici corpi, e a ffida ta  
a l t  aggiunto  commissario presso il Commissariato superiore d i guerra  , 
V incenzo  T h ie l; la  seco n d a , d i d ied , e a ffida ta  a l f .  f  di commissario 
di guerra , Pietro B arucco  . . . . . . . .

Islruzion i p e r  le otto Commissioni di c ircondario in stitu ile  in  Venezia p er so- 
pravvegghiare V a n n o n a  , la pubblica sa n ita  e lo sgombro delle 
s t r o d e ............................................................................*
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Jellacic: anziclie favorire gli šp iriti naziona li della C roatia  , si studia d i sop- 
prim erli per fa vo rire  C A u stria  cui serve vilissimam ente . . p

L

L a b ia  B e n ie r , ten e a te  colonnello della G uard ia  civica veneta : suo ordine 
del giorno in  lode dei m ilili della prim a legione da lu i com aiula ta  per 
esser accorsi pron ti e num erasi a sedam  il tum ulto  popolare accaduto  
il a m arzo  i 84g nella g ra n  P ia zza  . . . . . .  »

La-C epolin i ( Aclid le) ,  ca p itano  napoletano  , accom pagna con a ffe ttuose pa
role a l presidente del G overno veneto il ricavo di uno spellacolo dato  
nel tea tro  Gallo per fe.steggiare la rivoluzione scoppiala il 37 gennaio  
1848 in  Napoli . . .  . . . . . . .  »

L a m a r t in e , suo d iscorso , detto  aW Assembled nazionale di F ra n c ia  nella ses
sione dell'S  m arzo  i 8 4 g ,  in torno agli a ffa r i d’ h a lt  a ed alla  respon- 
sabilita  per essi a ssu n la  dalla  F ra n c ia  »

L a -M e n n a is , deputa to  all' Assemblea nazionale di F ra n c ia ,  sue parole d i 
congedo a Nicolo Tom m aseo , incarica ta  tl' a ffa r i del Governo veneto 
presso la Repubbliea fra n c e s e , a llo n ln n a n tes i da P arigi . »

L a zo tti (O t ta v io ) ,  presidenle del Circolo ita liano  di G e n o v a , raccom anda  p. 
quel Consiglio m unicipa le  che la prom essa del soccorso di u n  inihone  
a V en ezia  s ia  presto  e fedelm ente  a ite n u la  . . . .  »

L ed ru -R o llin , deputa fo  alP Assemblea nazionale di F ra n c ia , suo discorso, pro- 
nuncia lo  nella sessione del 20 febbraio i84g in torno alia 
p rodam azione  della repubbliea rom ana  . . . »

—  sue osservazioni in risposta alle d ichiarazioni del m inistro  degli
a ffa r i esteri della Repubbliea f r a n c e s e ,  rsposte alla detta  
Assemblea re la tivam en le  alia suen u n zia ta  proclam aziofie  »

—  energica  sign iftcazione de' suoi in ten d im en ti circa al contegno
della F ra n c ia  ne' politici rivolg im enti d 'I ta lia  . »

—  suo d iscorso , pro n u n zia lo  alla suddella  A ssem blea , in torno
agli a ffa r i d ' Ita lia  e s in g o larm en le  sul domirtio temporale 
del papa . . . . . . . . »

Lcopoldo I I ,  g ra n d u ca  d i T o sca n a : sue letlere al presidente del m inistero  
to scano , M o n la n e lli ,  nelle quail gli significa i motivi della sua fuga , 
motivi che q u a n to  piu sono in fo n d a ii ta n to  piu inostrano hi d i lui av- 
versione a lla  causa della ind ipendenza  ita liana  »

L isa lti ( Gio: D om enico), accom pagua  a l t  Assemblea dei rappresen tan ti dello 
stalo veneto una  le ttera  nella quale accenna  le cause onde f u  impedi-
io d' in terven ire  alle sedute dell’ Assem blea  . ”

L is t in o  su l valore delle m onete co n tin u a  a d  essere in  vigore sino a  nuove
d i s p o s i z i o n i ............................................................................. ..........  ,  a

-—  dich iarazione su lla  precedente prescrizione  . . . . .  » 
Lom bardo battaglione : lodi dategli dol generale in capo Guglielmo Pepe \per 

la perisia  m oslrata ne' m ilitari esercizil . . . . .  » 
L oredan  G rtinani ( L le n a ) :  si adopera ad  attuap-e u n 'o jje r ta  mensitale in  pro'

di V en ezia , raccoghendola dalle donne veneziane  . . .  si
L u n g lii  ( L u i g i ) ,  presiden le  a n zia n o  d e li  Assemblea dei ra p presen tan ti dello 

sla lo  venelo ; suo discorso, detto all' aprtm enlo  dell’ As- 
semblea stessa  . . . . . . .  »

------- propone a l t  A ssem blea la in stilu zio n e  di un  ufficio generale
per levare  i protesti . . . . . .  ”

T.  Vi .  3 9



L u n g h i ( Lu ig i) , progetln di legge risg u a rd a n te  la suddetla  ins titu zione  pag. 
L u p a li ( Bartolu m e o ), invita  i V enezian i a fes teg g ia re  la D om inazione di Da

niele M a n in  a presiden te  del Governo piovvisorio, a ccen nundo i modi 
in  che dovi'ebbero fa r lo  . . . . . . . .  »
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M a in a rd i (F a b io ), suo discorso , le tto  all’ Assemblea dei rappresen tan ti dello 
sta to  veneto nella sessione del 5 m arzo , in torno  ail una  
sua proposta , di m andare  in soccorso delta Toscana e 
della R o m a g n a  tu tt i  quegl' in g eg n i di difesa ed of- 

Jesa  che sopravanzassero a V enezia  . . »
—>—  fo rm u la  della de tta  proposta , da esso presen ta ta  all' A s

semblea . . . . . . . .  »
M a lg h era .  V c d i  M a rg h era .
M a m e li  ( Goffredo)  , suo inno popolare per eccitare gl' I ta lia n i a liberal- la  

P a tn a  dalla schiavitu  dello s tra n iero  . . . . . .  »
M a n g a n in i , consigliere d'appello in  Lom bardia ,  in un tum ullo  popo'are ri

m ane  ucciso . . . . . . . . . .  n
M a n ifesto  del feldm aresciallo  R a d e tzk y  alle truppe da lu i co m a n d a te ,  nel 

quale dip inge loro co 'p iu  neri colori il re del P iem onte con cui 
s ia  per riprender la guerra  in tim a ta g li dullo a n n u n zio  della 
cessazione delC arm istizio  . . . . . . .  »

—  agli a b ila n ti di M ila n o , n e l quale li in vita  a s ta r  tranqu illi in 
ta n to  ch ' egli si accinge a com batlrre conlro 1' esercito p iem on
tese, avverlendoli, con scellerala im p u d en zn , che se sino  allora  
aveva usalo ind u lg en za  e m itezza  , ricorrerebbe alle vie di ri- 
gore ove insorgessero conlro le A u to r ita  co stitn ite  . . n  

•—  agli a b itan li del cessato regno lom bardo-veneto, nel quale li eccila a 
tenersi tra n q u illi, e a g u a rd a rsi dalle a rti di quelli eh'egli chiam a  
male in le m io n a t i , accetlando  p iu ttosto  il perdono conce lu to  
dull' im peratore e le g u a ren tig ie  p iom esse nella costituzione da ta
sp o n taneam eiile  a ' suoi s u d d i l i .............................................”

M a n in  (D a n ie le )  , sua  letlera a l deputato  dell' Assemblea toscana P a n a lto n i,  
con la quale il r in g ra z ia  delle affetluose parole , in -  
serite  nella  risposta a l discorso del G randuca, in ja 
vore di V en ezia  , e il prega di sostenere con validi 
m ezzi quest' ultimo asilo della ind ipendenza  d' I ta 
lia  ......................................................................................... ”

------ - sue rim ostranze  contro I 'A u s tr ia , p u n ite  col carceram en-
to d i lu i . . . . . . . . w 

•—— 1 inyita  i ra p presen tan ti alTAssemblea dello sta to  di V ene-
zia ad  assistere alla fu n z io n e  ecclesiastica  preceden
te I' aprim enlo  della prim a  sessione dell' Assemblea 
stessa . . . . . . . .  n

'—•—’  suo discorso, letto nella prim a sessione dell'A ssem blea, in 
torno a lla  condizione in te rn a  di V enezia  . »

—  altro  suo discorso in torno alle re lazion i esleriori del Go
verno provvisorio con le po tenze  d.'E uro p a , letto nel
la sessione del 3 2  febbraio  . . . .  ”

• rapporto sulle f in a n z e  dello sta to  ven e to , letto all' A ssem 
blea nella sessione del 26 febbra io  ”

" membro del Governo provvisorio , d ich ia ra  all' Assemblea
su d d e tta  di esser pronto a deporre il polere nelle m am  
di quelli a' quali i rappresen tan ti stessi fossero per 
(raSrnetterlo ”



D aniele M aniri : raceotnanda a l popolo tum ultuatite  di rispe/tarc il voto ileila 
Assemblea da esso cletta , in torno  agli a ffa r i del pro

prio p a a e  . . . . . . . .  pag.
— ---suo discorso, p ronunzia to  a l l  A ssem blea , con cui la  prega di 

occuparsi d ' u rg en za  della fo rm a  di governo, dappoiche 
i trium viri h anno  deposto in mano di essa il potere » 

------  P'gl,a a  difendere in pubblica Assemblea il Comitato d'l vi
g ila n za  d e ll accusa da tagli di non  essersi prestalo a 
seda te  il tum ulto popolare accaduto il 5 m arzo nella 
g ra n  p ia zza , e il f a  con parole ajfettuosatnente pa 
čale  . . . . . . . . .  »

sue parole dette  a l l  Assemblea n e ll  atto di assumere V incarico  
di govern o r da solo V enezia  . . . .  )i

— —  e nom inato  d a l l  Assemblea capo del potere esecutivo , col
nom e di presidenle del Governo provvisorio d i Vene
z ia  . . . . . . . . .  »

------  sch iarim en ti da lui esposti a l l  Assemblea veneta in torno  al
d isovanzo della carta  m o n e ta ta , e provvedim enti sug- 
g eriti ad  im pedirne il progresso . . . »

------  gli e dedicate un can to  da  L. A. G irardi all’ Italia  . «
------  parole da lui dette a l popolo radunato  sulla g ra n  p iazza  ,

il g iorno  17 m arzo  18^9 . . . . .  » 
------  hrevi memorie in torno alla  sua vita ed agli avvenim enti po

litici per lui accaduli in V enezia  »
------- parole ind irizza teg li da l Popolo veneziano il g iorno 22 m arzo

1 . . - . . . . »
------  dich iara  a l l  Assemblea veneta i motivi della prorogazione

p er  15 giorni di essa . . . . .  1' 
------  giuslifica  pure presso la medesima la pubblicazione del de

er eta con che fu  dirnirluilo il prezzo del tabacco  »
------  propone a l'a  sanzione d e ll  Assemblea il decreto , g ia  s ta n -

zia to  da l Governo provvisorio, di abrogazione del de
creto del Governo della Repubbliea nella p arte  con cui 
deferiva a i tribunali o rd inarii crim ina li i delitti non  
m ilitari delle persone addette  alla  nnlizia  . . »

------ - accen n a  a ll  Assemblea i m iglioram enli inlrodotti nella islru-
zione  pubblica da l Governo . . . .  »

M a n to va  : i deputati d i rjuella Congregazione provinciale protestano contro la 
in tim a z io n e , fa t ta  loro da l commissario irnperiale M ontecuc- 
co li , di spedire due in ca r ica ti alia  Dieta di K rem sier per  
tra tta re  degli a ffa r i del Lombardo-venelo n

—  si sparge voce che ivi siano condotli it tesoro di M o n za  e la co
rona di ferro  del g ia  regno lombardo-veneto . . rt 

M a n zo n i (A lessandro ) .- la nessuna stim a in  cui fu  tenuto  da l Governo au- 
s lra c o  e prova cli esso opprirneva g l  ingegn i a meglio ra fferm are la 
tira n n id e  . . . . . . . . . . .  «

M a re l  , professore presso la Universila di P a r ig i,  da  generose oblazioni in pro' 
d i I enezia  . . . . . . . . . . .  »

M arg liera  : gli o sli, i tra lto r i e i bettolieri, ivi esercitanti spaccio di vino e 
di bevande , devono a llenersi nella vendita  a' p rezzi stabiliti da l M u 
n icipio, sotto p e n a , nel caso c o n tra r io , di essere impediti nel rispeltivo 
esercizio . . . . . . . . . . . .  »

M a r in a  veneta '• grandiosi lavori da essa eseguiti e benem erenze acrjuisialesi 
nella guerra  della ind ipendenza  ita liana  . . . . .  11

M a n n e lli  (ab. V in c en zo ), cappellano superiore dellesercito veneto, raccom anda  
a ' m iliti la osservanza del d igiuno ijuaresim ale e il cristiano  dovere di 
assidersi a l pasr/uale banchetto  . . . . . . .  »

M arsich  (G .) ,  com andante  in capo della G uardia civica : suo ordine del gior
no , con cui a n n u n z ia  la institu zione  d i una  com pagnia  civica m aril- 
lim a  , tra tta  dalla  classe dei rem ig a n li . . . . . .~ O



M a rsu zi, ro m a n o , f a  dono a  V enezia di un  parafuoco con p itture  e una  cos* 
se lla  con in ta g li a ffinche tia h o  venduti e il r itra tto  donato a  benefizio 
della P a tr ia  . . . . . . .  . . . .  jiag.

M a r z o , il giorno 22 d i esso mese e d ichiarato  d a l l  Assemblea dei rappr-esen- 
ta n ti  dello ila lo  veneto fesla  naziona le  . . . . .  »

—  il giorno 22 , parole del popolo ven ezia n o , in d iH zza te  a l presidente
D aniele M a n in  . . . . . . . . .  »

—  canto  popolare di G. B ortolini  . . . . . . .  «
—  descrizione del rilo solenne celebrato in  ta l g iorno  . . . »  

M aurogonato  ( Isacco Pesaro), e nom inato  capo del d ipartim ento  delle f i n a n 
z e , del com m ercio, delle a r t i  e m a n ija ttu re , presso il Governo provviso- 
rid veneto  . . . . . . . . .  . »

M a zz in i (G iuseppe): suo in d ir izzo  ai L ivornesi, con  cui, in cospetto delle sorti 
sin is tra h li d 'I ta lia ,  li eccita a d  arm are  e a  mettersi 
in  campo per cum battere il com une nemico  . »

------  sue parole a l popolo ven ezia n o , scrilte  da  F iren ze  il 21
febbraio . . . . . . . .  »

M a zzo lin i,  u d inese: trovalo« li indosso dagli A ustriaci uno schioppo da caccia , 
e d a n n a to  a d  esser passato per le a r m i , m a  merce i buoni uffici dello 
arcivescovo <T Udine, Z a c c a ria  Bricito , n e liberate  . . . » 

M azzucclie lli (Ippo lilo ), tenen te  di vascello, gli e dato il com ando del piroscafo 
Pi o n ono, fo rm a n te  parte  della Divisione navale veneta , destina ta  a 
coiiibattere in  m are il cornune nemico d' Ita lia  . . . »

M ilesi M ojon (B ia n c a ) , da  generose oblazioni in  pro' d i V enezia  . . » 
M ilita re  disciplina : quali sieno le precipue trasgressiani d i essa e quali i ga- 

stighi con cui vengono p u n ite  . . . . . . .  m
M ilita ri delitti : quali sieno precipuam ente quelli de' quali debbono occuparsi gli 

A uditora ti d i guarn ig ione . . . . . . . .  »
Milonupulo (A  gosti n o ) , e chiam ato  a  J a r  le fu n z io n i provvisoriam ente di co

m a n d a n te  superiore della M a r in a  ven e ta , in luogo del c ittad ino  
Leone G ra z ia n i, nom inato  capo del d ipartim ento  della M a rin a  
presso il Governo provvisorio . . . . . .  »

—  suo ord ine del giorno relativo alla fu n zio n e  celebrata n e ll  Arsenale  
per la p rim en to  delle an tiche  scuole dei g a rzo n i . ■ » 

M inistero  p iem ontese, preseduto da  V incenzo  G ioberti, si esam ina il suo con
tegno nella g ra n  causa della ind ipendenza  d' Ita lia  . . ' '

—  protesta energ icam ente  presso i rappresen tan ti delle potenze contro
le grav i lesioni commesse da l R a d etzky  e tollerate d a ll  A u s tr ia ,  
ai p a tti  conchiusi il 9 agosto  1848 tra  re Carlo Alberto e il 
B a d e tzk y  medesimo  ............................................................................»

—  del com m ercio, della induslria  e delle pubbliche opere in V ie n n a ,
pubblica un  decreto con cui in ten d e  di trasferire  in  quella c it
ta  il Comitato della stra d a  J erra ta  lom bardo-veneta, deferen- 
do I  am m inistrazione di essa a d  a lcuni membri cola d im oran- 
ti  . . . . . . . . . . .  »

M in o tto , legge a l l  Assemblea dei rappresen tan ti dello stato veneto un  dispac
cio del G overno, con cui vengono prorogate di i 5 giorn i le sessioni 
pubbliche  . . . . . . . . . . .  n

M m  to . lord, v iaggia in lla lia  per eccitare i princ ip i ita lian i a scuoterc il 
giogo dell’ A u stria  ed a fa re  ai popoli concessioni degne dei tempi » 

M odena (G uslavo), suo primo concetto di u n  Assemblea provinciale e nazio
na le  . . . . . . . . . . . .  »

M odificazione della politica inglese rispelto a l l  l la l i a : si a ccennano  a lcun i 
f a t t i  che d a n n o  seniore di essa . . . . . . .  »

M odula  d i tariffie per gli a tti d i p ro testo , da  ado ttare  nello slato veneto se
condo le proposte del rappresen tan te  del popolo cons. L u n g h i . r> 

M o n eta  p a tr io ttic a : quale sia il valsente messo orig inariarnenle in  corso: 
q u a n ta  ne sia stala a m m ortita  co ll a b bruciam en to : q u a n ta  lu tlav ia  ne  
r im a n g a  in  circolazione g u a iv n tita  dai vaglia. delle d ilte  contribuenti 
a i prestiti ........................................................................................................... »



M on eta  pa trio tlica  : se ne abbrhcia un  valsente di lire • 08,0110 m erce delta
eslinzione d i a llrettaH ta  som ma con vaglia  . pag. 3<j 

— —  si f a  conoscere il valsente in  circolazione a tu tto  il  i3
m arzo  18^9 . . . . . . .  » 4 ^ 7

------  se ne abbrucia un  a ltra  o u a n tita  derivan te  da  estinzione
di vaglia e da  cambio di p ezzi di piccolo valore in  
biglietti da  lire  100 e 5o . • . . . »

M onete  di r a m e : e proibito t  aggio sopra d i e sse , sotto com m inatoria  di u n a
m ulta  . . • • • • • - ■ • . w 21 4

_ d'oro  e cC argen  lo e c a r ta  m o n e ta ta , il listino che fis sa  il valore d i
essi, pubblicato il to  g e n n a io , si te rra  in vigore si no a nuove di- 
sposizioni . . . . . . . . . .  n  a55-3oo

M o n la n e ll i , m inistro  della T o sca n a , a n n u n c ia  la fu g a  del g ra n d u ca  . »> 48 
M ontecucco li, commissario irnperiale austria co , presvrive che siano nom ina ti 

ed invia li a  I ien n a  individui in  t/ualila di deputati delle provincie  
lombardo-venete .  ̂ n  18

M o n tg o lfier , signora fra n c e se , f a  generose oblazioni in pro' di V enezia . n  i o5 
M orosin i (Nicolo G iam batisla) , r in u n zia  alCincarico di rappresentante del po

polo veneto presso I  Assemblea . . . . .   ̂ »  4°5
_ la sua r in u n zia  non  e acce tta ta  . . . . . .  »  4° G

M u n ic ip a lita  di V en e z ia : instituisce otto Commissioni di c ircondario , colt in- 
carico d i sopravveggliiare a l t  a n n o n a , agli oggetti sa n itarii 
ed alio sgombro delle pubbliche vie . . . .  n  485

_ prescrive a' tra tio r i ,  osti e betto lieri, ivi esercilanti spaccio di
v in i e b eva n d e , d i a ttenersi nella vend ita  a ' p re zz i stabiliti 
da l M unicipio , sotto p ena  , in  caso co n tra r io , d i non  poter 
piii esercitare le professioni rispellive . . . • n  i 55 

M uzzare lli (C arlo E m a n u e le ) , c en n i in torno  alla sua vita  . . . »

589

N a za r i (G ia m b a tis la ), d e p u la to , d u ra n te  la dom inazione a u s tr ia c a , presto la 
C ongregazione cen tra le  lum barda: presenta al Governo austriaco u n a  
petizione per indurlo a  riconoscere le vere orig in i del m alcontento  esi- 
sten te  in Lom bardia  contro t  A ustria  . . . . . .  «  71

N echich (M iroslavo) , capitano d i corvetta , gli e dato il com ando delta cor
vetta  la  Lombardia  fo rm a n te  parte  della Divisione navale veneta , desti- 
n a ta  a  com battere colla f lo t ta  sarda t  Austriaco  . . . .  n  4^8

N e ip p erg , baslardo della im pudica M a ria  L u ig ia , si fa  provocatore in Lom
bardia di popoluri turnulti per  aver pretesto a  m a ltra tta re  il popolo 11 ^4 

Nicoli (Paolo E m ilio ), perche fre i/uen ta lore  della casa della principessa di B el
gioioso in  M ila n o , viene perseguitato da l m in istro  austriaco B ulza , cac- 
ciato prigione e ,  dopo lunga procedura , scarcerato siccome innocente  rt C4 

N ota del m inistero piem onlese ai rappresen tan li delle polenze d' E uropa  , nella 
quale si noverano le gravi lesioni commesse d e l R a detzky , e tollerate  
dal m inistero austriaco, ai p a tti conchiusi il cj agosto 1848 tra  Carlo
Alberto e to slesso B a d e t z h y ...........................................  n  10

—  del m inistro segretario di stalo pegli a ffa r i esteri di Torino a l presi
dente ed ai membri del Consiglio federale svizzero in  B e r n a  , in- 
torno agli em igra li lombardi rijiiggiti nel lerritorio svizzero con pas- 
saporto sardo  . . . . . . . . . .  n  i 83

N olizie  della guerra  ripresa tra  Carlo Alberto e t  A ustria . Primo bu lle ttin o :
il re del P iem onte passa il Ticino . » 5og

—  , secondo bullettino: ricognizioni d a  parte  de ll esercito sardo sul numero
delle truppe auslriuche  ............................................................................ .............  ivi



N otizie  della guerra . Terzo bolletlino : corre voce che I  esercito pieirontese ab
bia. occupato P a rm a  e P avia  ; la p rim a  di queste notizie si avve- 
ra  ; la seconda viene in  seguito sm en tila  . . . .  pag.

—  bullettino quarto : no tiz ia  del passaggio del T ic in o , eseguito in due luo
ghi dall' esercito a u s tr ia c o c o n f l i t t i  tra  i due eserciti avvenuti nelle 
circostanze di Vigevano s  M o rta ra  . . . . .  »

—  bullettino quinto-. R a d e tzk y  si tiene ancora  a P a v ia , ove ha il quar
tie r  generale  . . . . . . . . . .  »

—  bullettino sesto : e n tra ta  degli A ustriaci nel territorio p iem ontese: as-
saltano le fo r t i  posizioni di Gambalb e Vespolato . . »

—  bullettino se ttim o : e n tra ta  degli A ustriaci in Vercelli . . . »
—  bullettino o tta v o : il ca n n o n e  tuona a  Casteggio  . . . .  »
—  bullettino nono gli A ustriaci si avviano vittoriosi sopra C asale, ma

n e  sono vigorosamente rispinti dagli a b ita n ti di quella risoluta 
c itta  . . . . . . . . . . .  »

—  bullettino decimo : battaglia  sanguinosa a  N ovara, nella quale Vesercito
p iem o n tese , g ia  m iseram ente guasto dalle perfide arti d e ll aristo- 
crazia , rim a n  soccombente  . . . . . . .  »

N o v a r a : sanguinosa battaglia  ivi accaduta  tra  I  esercito piem ontese e I  au
striaco , nella quale I  aristocrazia  ita liana  , collo scornpigliamenlo 
delle truppe sarde, die v in la  m om en taneam en te  , la  causa alia tira n -  
n ia  . . . . . . . . . . . .  n

N ovaro, co m a n d a n te  il battaglione lombardo sta n zia to  in Venezia : lodi date- 
gli da l generale Guglielmo Pepe p er la perizia  ne' m ilitari esercizii »
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o
Olivera, generale piemontese suo arrivo in V enezia  per conferire col generale  

in capo Guglielmo Pepe sopra argom enti m ilitari  . . . .  n  
Olper (Sa lom one S a m u e le ) , sua lettera a l trium viro veneto G iam batista Cave- 

da lis , con cui, per poter essere ind ipendente  nel voto d i rappresen
ta n te  a l t  Assemblea dello stato veneto , da la r in u n zia  a l posto di 
impiegato del D ipartim ento  governativo della guerra  . . *■

—  sua proposta fa tta  all'Assemblea stessa p e r  indurla  ad  occuparsi d ' u r
gen za  della composizione di un  nuovo Governo  . . . »

—  propone alia sudcletta Assemblea d i d ich iarare  in fa m i e decaduti in
contum acia  da  tu tti i d ir itti civili e politici quegl' Ita lian i che  
prestano i loro servigi a l t  A u s tr ia , in  certe fu n z io n i, posti od uffizii 
da determ inare  . . . . . . . . .  »

—  suoi sch iarim enti in torno all' e n u n z ia ta  proposizione  . . . »  
O pizzoni, conte, arciprete della ca ttedra le  di M ilano , uomo di esemplari virtu,

ancorche quasi c en ten a r io , si presenta  al principe R a n ie r i , g ia  vicere 
del regno Lom bardo-veneto, per reclam are conlro gli atroci soprusi eser- 
c ita ti dalla Polizia sul popolo milanese, singolarm ente  nel principio del- 
I  a n n o  1848 . . . . . . . . . . .  »

O rdine del giorno del genera l Pepe in lode del battaglione lombardo e del suo 
com andan te  colonnello Novaro p er  la perizia  negli eser
cizii m ilitari . . . . . . .  »

------  del tenen te  colonnello F e r ra ra , com andan te  il primo bntta-
glione del reggim ento  la  Unione, con cui f a  conoscere 
a'm iliti il tenor del decreto fo n d a m en ta le  d e lt Assemblea 
rom ana  sulla decadenza  del papa da l polere temporale 
e sulla proclam azione della Repubblica iu Roma  » 

------  del Consiglio di difesa, con cui sono giuslijicati i r/iilili Gio
va n n i B o n etti e P ietro Robbiati dalle accuse date lorn > 
di sen tim en ti non ita lia n i  . . . . .  »



O rdine del giorno del generale Guglielmo P ip e , con cui /or/a i generali Pao- 
lucci e R iz za rd i, com andan ti due (lei piu rilevanti cir
condarii delle fo rtificazion i di V enezia  , per le a tlen te  
cure nel sostenere le loro incum benze . . . pag, 

----- - del ten en te  colonnello della G uardia civica di V enezia  L a 
bia , in lode dei m iliti della legione da lui c o m a n d a ta , 
i quali pron ti ed in g ra n  num ero accorsero a  sedare il 
tum ulto  popolare sorto nella g ra n  p ia zza  il 5 m arzo  
if>49 . . . . . . . . .  »

— —  del contram m iraglio  B u a  alla Divisione navale veneta , con
cui la eccita a m ostrarsi valorosa nella guerra  conlro  
I  A ustria  che ricom incia  . . . . .  n

------  del con tram m iraglio  M donopulo sulla funzione  celebrata
nella  g ra n  sala dei modelli dell' A rsenale pel riapri- 
ruento delTantica scuola dei garzon i  . . . » 

------  del feld-maresciallo R a d e tzky  alle truppe per eccitarle a  v in 
cere novellam ente  /’ esercito piemontese, additando loro 
come parola đ o rd in e  a T o r i n o ,  ove avrebbero rinvenuto  
la pace per la quale combattevano : augurio che per lo 
disordinam ento  delle schiere p iem ontesi, fa t to  nascere  
dalle m ene aristocratic  he e d e ll austriaca diplom azia , si 
e p ie n a m m te  avverato  . . . . . .  n

------  del g en era l Pepe in  lode d i a lq u a n ti soldati lombardi e di
u n a  com pagnia del battaglione rom ano appartenen te  a l 
reggim ento f  Unione, i quali sostennero piii ore I  ass alto 
d i un  grosso corpo di truppe austriache a l sito impor
ta n te  a i Conche . . . . . . .  »

------- del generale  suddetto in lode dei soldati ita lian i che rilol-
sero agli A ustriaci il suenunzia to  luogo . . 55 

Osti , bettolicri e tr a t to n ,  che tengono spaccio aperto nel fo rte  d i M a rg h e ra ,  
debbono a ttenersi nelle vendite a' p rezzi stabiliti da l M unicip io  , sotto 
p en a , in  caso contrario, d i non poter piu esercitare i rispettivi me- 
stieri 5i

O za n a m  , professore alia U niversita  di P a r ig i,  sue calde parole in  lode d i Ve
nezia, dette  alla presenza  degli a lu n n i della sua scuola, accom pagnate  
d a  generose oblazioni in  pro' della eroica c itta  . . . .  55

P

P a c h ta ,  poliziolto dell A u s tr ia :  soverchierie da  lui commesse in  Lom bardia  
sin g o la n n en te  negli ultim i g iorni della dom inazione austriaca ■ 55 

P a d o va : descrizione del n to  ju n eb re  fa tto  ne l tempio di s. Z a c c a n a  in  V ene
zia  ad  onore delle vittim e cadute per fe r ro  austriaco nel giorno  8 feb
braio 1848 . . . . . . . . . . .  55

P alm erston  ( lo rd ), spedisce lord M in  to in  Ita lia  a d  eccitare i p rinc ip i ita lian i 
a scuotere il giogo d e lt A ustria  ed a  f a r e  ai popoli concessioni 
degne dei tem pi . . . . . . . .  5>

—  i g iornali spargono voce ch' egli risguardi la Costituente ita lia n a  
siccome fo n te  inesauribile di complicazioni politiche e d i scia
gure per I' I ta lia  . . . . . . . .  55

P aolucci, com andante  il c ircondario di fo rtifica z io n e  di M a rg h e ra , e lodato 
da l generale in  capo dell' esercito veneto per le a tle n te  cure usate nello 
adem pim ento del suo m inistero  . . . . . . .  55

Papa : sul temporale dominio esercitato ne ’ suoi stati, discorso del deputato Ca
gn a rd i, letto nella sessione del i 5 febbraio  del P a rla m en to  p iem o n tese , 
nel quale sostiene il regno dei papi non essere di queslo mondo . n



P arla m en to  piem onlese discorso ivi letto da l m in istro  degli a ffa r i estern i, ah.
V incenzo  G ioberti, in torno a g t  in len d im en ti politici del m i
n istero negli a ttu a li a ffa r i d' I ta lia  . . . .  pag. 156 

— —  discorso ivi letio nella  sessione del i 5 febbraio  da l deputalo Ca- 
g n a rd i in torno a l contegno che dovrebbe tenere il P iem onte  
verso gli sla ti rom ani . . . . . . . » 2off

------ discorso, letio da l deputato Cobella nella sessione del 2 1 feb b ra io ,
in  risposta a  quello delta corona  . . . . .  »  a55

------ relazione della seduta tenu ta  il 21 febbraio alia Camera dei de
p u ta ti . . . . . . . . . .  »  ivi

—  nella sessione del 5 m arzo vi si legge un ind irizzo  degli em igroti 
lombardi s la n zia ti in T orin o , net quale si dichiarano appa- 
recchiati alla guerra  e la chieggono concordi e animosi per  
dare  a l t  Ita lia  la ind ipendenza  . . . . . » 4 18 

Parole del popolo veneziano a t presidente D an ie le  M a n in ,  ind irizza teg li il
g iorno 22 m a r io  i84q . . . . . . . . .  » 48a

P a sm i (V a le n t in o ) , e incaricalo  di rappresentare i d ir itti e gCinteressi di Ve
nezia  nelle conferenze  che devono aprirsi a Brusselles p er tra tta re  
in torno agli a ffa r i d ' I la lia  . . . . . . .  »  18G

—  (Lodovico), e nom inalo  queslore d e lt  Assemblea dei rappresen tan li dello
stalq veneto . . . . . . . . . .  » 355

V en e  d isc ip lin a ri, in che cosa propriam ente co n sisla n o , a  seconda dei varii
g ra d i della m ilizia, da l generale a l semplice soldalo . . . »  4a 

Pepe (G uglielm o) ; suo ordine del giorno in lode del battaglione lomburdo e 
del suo com andante  colonnello Blovaro per la  perizia  
m oslrata negli esercizii m ilita ri . . . .  n  4

—~ ■ lo scultore S p a zz i gli fa  in plastica la s ta tu a , dedicandola
a i soldati ita lia n i clie presidiano V enezia  e le sue for-
iificazioni . . . . . . . .  »  i 34

------  SUO ordine del giorno in lode dei genera li R izza rd i e Pao-
lucci , co m a n d a n li le jo r tifica z ia n i di Brondolo e M a r- 
g /ie r a , p er le ze la n li cure adoperate n e lt  adem pim enla  
del loro m inistero . . . . . • »  2 1 5

— "T"  suo ordine del giorno con cui loda il valore mostralo da
a lq u a n ti soldati lom bardi e da  u n a  com pagnia del bat
taglione apparlenen le  a l reggim ento  t  Unione contro  
un  corpo fo r te  di A ustriaci ■ . . . . .  »  489

------- suo ordine del giorno per la ripresa del luogo im portante d i
Conche, posto nel circondario  delle fortificazion i di B ro n 
dolo, fa l ta  dalle truppe ita liane  . . . .  » 5o5 

Perissinotli (Teresa '), moghe a D aniele M a n in  , le virlu del di lei anim o alle-
viano le so fferenze fis ich e  del m arito  ........................................... » 44G

Pesaro (Isacco M aurogonato) , e nom inato  capo del d ipartim ento  delle f in a n z e , 
del commercio, delle a r h  e m a n ifa ttu re  presso il Governo provvisorio dl 
f  enezia  5? 4°9

P iem onlese m in is te ro , preseduto d a  V incenzo  G ioberti: si esam ina il di lui 
contegno nella grave quistione della ind ipendenza  di 
Ita lia  . . . . . . . .  » *5

— —-  protesta energ icam ente  presso i rappresen tan ti delle po
lenze  contro le g ra v i lesioni, commesse da l R adetzhy  
e tollerate da l m inistero austriaco, ai p a tti conchiusi 
il 9 agosto 1848 tr a  Carlo A lberto e il B a d e tzk y  
medesimo . . . . . . .  » 20

—  Camera dei d e p u ta ti : a l t  a n n u n zio  del riprendere della guerra  e
della p a rlen za  del re pel cam po, si leva tu tta  in esu ltanza  » 48o

—  delibera di f a r  scolpire a  ca ra tte ri <t oro in  tavole di m a rm o , da
conservare nelle clliese p a rro cc h ia li, i nom i dei com batlenti 
che caddero o ca d ra n n o  nella  guerra  della ind ipendenza  ita 
lia n a  . . . . . . . . . .  n  ivi
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Pio n o n o : sua protestazione contro il decreto dell' Assemblea costituente ro
m anu  , che staluisce la decadenza del papa da l durr.inio temporale  pao-,

P isa n i (C a rlo ), suoi versi, in ti to la t i : G rido  all’ I lalia ,  declam ati in  u n ' Acca-
d e m ia , d a ta  nel tea tro  Apollo a benefizio di V enezia  . . . « ,j, 

P it te r i,  depulato italiano a l P arlam en to  d i V ienna  : risposta da ta  d a l presi
de rile del Consiglio austriaco S ch w a rtzem b erg  alle interpellazioni da lui 
fa tte  in torno  agli a ffa r i d  Ita lia  . . . . . . .  »

Poggiuli (S d vestro ), offre suoi buoni ufficii in  pro' di V enezia a Nicolb Tom
maseo, s tu n zia to  a P arig i in qualita  d' incarica to  d' a ffa r i del Governo
v e n e t o ...................................................................................................................... .............  l o /̂

Pollini : titolo schernevole dato dai Lom bardi alle guard ie  di polizia ch' erano
in M ilano  in n a n z i  alia rivoluzione del 1848 . . . .  » 5Q3

Popoli della Lom bardia e della V enezia : m entre  si ripiglia la guerra  sul Ti
cino , sono eccitati a  prendere a nch ' essi le a rm i ed a cacciare  
dalle depredate e vihpese citta. il nemico com une d’ Italia  '■> 4^8

—  d e ll a lta  I ta l ia ,  sono eccitati a raccogliere le a n n i ,  g itta te  dai principi 
dopo la sconfitta  miserevole dell' esercito piem ontese a  N ovara , per  
d a re  I' ind ipendenza  a llI ta l ia  . . . . . . » 5Go 

Popolo veneziano : e eccitato a rispettare il voto de' proprii rappresen tan ti,
raccolti in pubblica Assemblea  . . . . »  2i 4

------  sue parole al presidente D aniele M a n in ,  ind irizzu teg li il
giorno 2 2 m arzo  1849 . . . . .  ;» 482 

P oretti, modenese, sua ode in tilo ln ta  l ’ anno l 840 . 55 452
P rediale per la seconda ra ta  d e ll a n n o  i 84q :  s 'in v ita n o  i censiti di V enezia

a l pagam ento  . . . . ' ......................................................» 358
P riu li (N ico lb), suo discorso, letto all' Assemblea dello stato ven e to , nella  ses

sione ten u ta  il 22 feb b ra io , in torno alla necessita di f a r  
che i Governi ita lian i accettino la m oneta p i.trio ttica  e 
com unale d i V enezia  . . . . . . » 191

------  suo discorso, letto alia stessa Assemblea in torno alia necessita
di em anare  u n a  legge repressiva sulla liberta della stam pa  » 534 

P roclam a alle truppe com andate  dal feld-m aresciallo R a d e tzky , nel quale dipin- 
ge con n eri colori il re del P iem onte , n e ll  a tto  in cui sta per 
ripigliare la guerra  contro  I  esercito austriaco . . 11 464

—  agli ab itan ti di M ila n o , con cui li invita  a stare  tranquilli m entre
egli si accinge a com baltere conlro I  esercito piemontese, avver- 
tendoli, con sceUerata im pudenza, che se sino allora avea usato 

con essi indu lgenza  e m ite z z a , sarebbe astretto  a ricorrere alle 
vie di rigore ove insurgessero conlro le Autorita, costituite  »  41)}

—  agli a b itan li del regno Lom bardo-veneto, nel quale li eccita  a te-
nersi tra n q u ill i , a guardarsi dalle a r ti  di quelli ch ' egli dice 
male in le n z io n a ti , eleggendu piultosto di acceltare il perdono  
conceduto d a ll  im peratore e le guaren tig ie  promesse dalla  cosli- 
tuzione d a ta  sponlanearnente a' suoi popoli . . . »  468

—  agli ab itan ti del P iem o n te , nel quale, dipinto co' piu s in istri colori re
Carlo Alberto , a n n u n z ia  loro di volgere il proprio esercito so
p ra  Torino, per ridonare colla sconfitta  d e ll esercito piemontese  
la pace d e ll  E uropa  . . . . . . . .  »  5o<j

Proclam i del lenente-m aresciallo austriaco H a y n a u , ne' q u a li, con m inacce  
degne della piii barbara nazione , si proibisce a l popolo della provincia  
di Padova di portar provvigiani a  V enezia , lo s 'in v i ta  a consegnare  
le a rm i che per avven lura  stessero tu ttuv ia  in  sue m a n i , e si sollecita- 
110 i m ilili congedati od assenli a  r ien tru re  nelle f ile  d e ll esercito im 
periale  . . . . . . . . . . . .  n  1S1

P rogetto  di un  regolamento in te rn o  per I  Assemblea dei rappresen tan ti dello
stato d i V enezia  . . . . . . . . . » 22J

P rotestazione della Consulta lom barda a l Governo sardo contro I  invio dei de
p u la li lombardo-veneti a  V ien n a  . . . . . » 18 

P rotestazione dei deputati provinciali di M a n lo va  conlro la in tim azione  avuta  
dal commissario imperiale M ontecuccoli di m an d a re  due de-
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p u la ti alla  d ieta  di K rem sier per tra tta re  sugli a ffa r i del 
Lom bardo-venelo  . . . . . . . .  j>ag.

—  di papa  Pio nano contro  il decreto delT Assemblea costituente ro
m a n a  , che sta tu isce la d ecadenza  del papa da l dominio  
tem porale  . . . . . . . . .  »

Pugnaletto (Antonio), e incaricata d' inscrivere individui alia nuova compa- 
gnia marittiina di Guardia civica . . . . . . .  »

594

Q
Questori dell' Assemblea dei rappresen tan ti dello stato veneto , h a n n o  I'incarico  

di a ttendere a ll’ am m in istra z io n e  di essa . . . . .  n 
Q uirin i S tam pa lia  (G io va n n i), dedica  a ' soldati ita lia n i la s ta tua  del generale  

P epe , lavoro in plastica dello scultore S p a zz i  . . . .  » 
Q uistione ita liana  : modificazione della politica inglese in torno  ad  essa . «

R

R a d etzky  .’ gravi lesioni da lui commesse ai p a tti  conchiusi con Carlo Alberto  
il g agosto  1848 . . . . . . . .  »

—  ferocia d a  lui m oslrata  contro i Lom bardi . . . .  »
—  sue istigazioni per mover il popola lombardo ad  insorgere e a  dargli

appiglio a  schiacciarlo . . . . ■ ■ »
—  suo m anifesto alle truppe da  lui com andate  in Ita lia , nel quale di-

p inge  loro con neri colori il re del P ie m o n te , nelF a tto  in  cui 
sta p er  riprendere la guerra  contro  V esercito piem onlese  5?

-—  allro suo m anifesto  agli a b itan ti d i M ila n o , nel quale li in vita  a 
s ta r  tranr/uilli in ta n to  ch' egli si accinge a  cornbattere contro  
I'esercito piemonlese, avvertendoli, con scellerata im pudenza , che 
se sino allora avea usato con essi m d u lg en za  e m ilezza , sareb
be coslretto a ricorrere alle vie di rigore ove insorgessero con
tro le A u torila  costiluite 'i

—  parte  da  M ilano  pel c a m p o , trasportando  seco il tesoro di M o n za ,
tu tt’ i depositi delle fa co lta  pupillari e delle m a n i morte, le pub
bliche casse e peršina la corona del regno  . . .  »

—  suo proclam a agli a b ita n li del regno Lom bardo-veneto, col quale li
eccila a  tenersi tranqu illi, e a g uardarsi dalle a r ti di quelli che  
egli ch iam a male in te n z io n a ti , eleggendo p iu tlo slod i accettare  
il perdono concedulo d a lf  im peratore e le g uaren tig ie  promesse 
dalla  costituzione graziosam ente  d a ta  a' suoi popoli • ”

—  suo proclam a agli o b ita n ti del P ie m o n te , col q ua le , dipinto a  sini-
s tn  colori re Carlo A lberto , li avverte d i volgere il proprio  
esercito sopra Torino, per ridonare, colla scon fitta  delT esercito 
p iem onlese , la pace all’E u ro p a  . . . . .  »

—  versi, in tito la ti  Dies irae, per la supposta sua morte . . ”  
R a g a z z i ,  marchese di M ila n o :  disapprova a lta m en te  il modo d i com pilazione

del g iornale  /’ A u s o n io , che si pubblicava in  P arig i per opera 
della principessa di Belgioinso a d a n n o  d e lt A ustria  . . ”  

-—  I A ustria  lo adopera a reagire sul popolo m ilanese ' '
R a p p resen ta n ti dello slalo di V enezia  : si a ccen n a  quale responsabilita. incom - 

ba ad  essi che sono ch ia m a ti a tra tta re  sui destin i politici 
di V enezia e del r im a n en le  d ’ I ta lia  ”

------  elenco generale dei nom i de' rappresen tan li stessi .
" —  sono in v ila ii ad  ass’slere alla /u n z io n e  ecclesiastica precedente  

l aprim ento  dell' A s s e m b l e a ........................................... ”



R n tta zz i (U rb a n o ), m inistro  degli a ffa r i in te rn i presso il Governo piem ontese , 
sua protestazione alle nazion i della civile E uropa , nel
la quale si d ich iarano  i motivi da  cui fu  indotto  il 
P iem onte a d  in tim a re  alC A ustria  la cessazione d e lt  a r
m istizio e la ripresa della guerra  . . . pag. /,5G 

------  bullettini da  lui pubblicati in torno  a i m ovim enti dello eser
cito subalpino  . . . . . . .  >5 5o8,5og

5 10, 5 i 1
------  d a  p a rte  della sconfitta  toccata a l t  esercito p iem ontese , del-

tabd icazione di re Carlo Alberto in  favo re  del duca di 
Genova e della conclnusione d' uno de’ piii vergognosi 
arm istizii che ricordino le storie , imposto da l fe ld m a re-  
sciallo R a d etzky  a l t  esercito piem ontese . . »  55^

—  —  da no tiz ia  dei fa tt i  di guerra  seguiti a V ercelli, Casteggio
e N ovara tra  tesercito  piemontese e tauslriaco  . 11 55(J,56<1 

R eclam i dei soldati e soltu ffizia li veneti , debbono esser prodotti ai C omandi dei
rispetlivi corpi e non d ire ttam en te  a l m inistero della guerra  11 29

R eg g en za  della B a n ca  n a zio n a le , porta a  pubblica cogniziorie lo stato odierno
della m oneta p a trio ttica  posta in circolazione  . . . .  n  43 'J 

R egolam enlo  in tern o  per tu ff iz io  dei p ro tesli, proposto per lo stalo d i Venezia
d a l rappresen tan te  del popolo cons. L u n g h i  . . . . .  »  55  ̂

R ensovich (Nicolb) ,  rin u n c ia  all' incarico d i rappresentante dello slato ve
neto  . . . . . . . . .  «  4°5

------  non e acce tta ta  la sua r in u n z ia  daltA ssem blea  . » ivi
R eitzo n i (Giuseppe N apoleone), due poesie in  lode di D anie le  M a n in  e Nicolo 

Tommaseo da  essere c a n ta te  in un  accadem ia a benefizio di Ve
n ezia  . . . . . . . . . . .  m 84

—  sua ode, declam ata  nel teatro G a llo , per fesleggiare la elezione di
D aniele M a n in  a presidente del Governo provvisorio veneto  4°51

—  suo sonelto  scritto  per la medesima circostanza  . . . . >1 4 ,,) 
R ep u b b lica : viene proclam ata  in R o m a , d icliiara ta  in n a n z i  la decadenza  dei

papi da l dom inio tem porale  . . . . . .  »  79
—  descrizione delle dim ostrazioni fa tte  da l popolo rom ano a l momento

della proclam azione di essa . . . . . .  n 80
Resoconto delle en tra te  e delle spese del Governo provvisorio di V enezia  nel 

mese di g en n a io  . . . . . . . .  H
—  osservazioni relative  15 ^8
—  delle en tra te  e delle spese del Governo provvisorio d i V enezia  pel

mese d i febbraio  i84g . . . . . . . 4 1
—  pel mese di m arzo  18^9 . . . . . . . . ri 5llG 

R icci (V in c e n z o ) , m inistro delle fin a n ze  presso il Governo p iem ontese, suapro-
teslazione alle n a zio n i della civile E u ro p a , nella c/uale si espongono i 
m otivi che h anno  indollo  il P iem onte  a  d ich iarare  a ll'A ustria  la cessa
zione d e lt  arm istizio  e la ripresa della guerra  . . . «  4^6 

llisorgimenlo : decorazione , im a g in a ta  a d  onore de* valorosi che com battettero  
nella gu erra  della ind ipendenza  d ' I ta l ia : sarebbe composta di qua tlro  
c lu ssi, cioe di arcieri, centurioni,  tribuni e procurator! di sari M ar
co . . . . . . . . . . . .  »  a-̂ 5

Risposta del Consiglio federale  svizzero a d  u n a  no ta  del m inistero  sardo i 11- 
torno alle risoluzioni , prese da esso Consiglio , d i vietare ai l 'fu g g iti  
lo m b a rd i, m uniti di passaporti p iem o n te s i , il soggiorno nel ca n to n e  Ti
cino  . . . . . . . . . . . .  n 4l ®

R iz za rd i ,  com a n d a n te  il circondario delle fo rtificazion i di C h ioggia , e lodato  
d a l generale in  capo Guglielmo Pepe, delle sollecite cure con cui adein- 
pie agli uffici del suo m inistero . . . . . . . »  21 5 

Robbiati (P ie tro ), ingegnere  lom bardo, e sm en lita  I' accusa d a ta g li d i sen ti
m en ti non ita lian i . . . . . . . . .  «  i(i&

R o b ecch i, avvocato , e invita lo  da l F icquelm ont a proporre u n  progetto d i ri
fo rm e  in favore della L o m b a rd ia , solo per teller n e lt  in g a n n o  quel po
polo generoso  . . . . . . . . . .  jj

50 5



R o m a , viene ivi proclam ata Ia repubbliea e d ich iara ta  la decade uza  dei papi
d a l dominio temporale  . . . . . . . . .  pag.

R ornagnosi: e lasciato morire dall' A ustria  nella ind ig en za  percli'e caldo di sen
tim en ti naziona li  . . . . . . . . . .  «

R om ana  Assemblea co stitu en te , delibera d i sovvenire F enezia  con un sussidio 
di centom ila scudi in boni del tesoro . . . . . .  »

R o m ili , arciveseovo di Lom bardia : g li Austriaci co m a n d a n ti di M ilano col- 
gono a pretesto Tingresso di lui nella sedia arcivescovile per fa re  stra- 
ge sul popolo e punirlo  ferocem enle degli špiriti liberali che lo an im a- 
vano  . . . . . . . . . . . .  n

R onconi (G iorgio), celebre c a n ta n te  ita liano , offre a  V enezia il ricavo di 
u n a  serata in  uno dei tea tri di F ra n c ia  del m ontare di fra n c h i due
mila  . . . . . . . . . . . .  »

Rubbi ( L u ig i) ,  presidente dell' Assemblea dei deputati della c itta  e provincia  
d i V en e zia , convoca i deputati stessi ad  assislere alla let
tu ra  ed approvazione del processo verbale della sessione te- 
n u ta  V i i ottobre j 8^8 . . . . . .  »

-------discorso da  lui letto nel giorno della suddetta  convocazione  »
R u ix ,  napo letano , m a n d a  in dono a V enezia  u n a  generosa oblazione . »

596

s
S  a g re d o , capitano di co rve tta , gli e dato il com ando del brick il Crociato, 

fo rm a n te  p arte  della Divisione navale veneta  destin a ta  a combattere in  
m are il com une nemico d' Ita lia  . . . . . .  »

S a rd a  flo tta  s ta n z ia ta  in  V en e zia : viene eccitata dai Circoli italiano e popo
lare a f a r  adesione alla C ostituente ita liana  . . . . .  n

S c h ita r tz e m b e rg , presidente del Consiglio dei m in istri in V ie n n a , sua rispo
s ta  alle in terpellazioni in torno  agli a ffa r i d ' Ita lia  fa tle  da l deputato  
P ilter i  . . . . . . . . . . . .  »

Scuola  p er i f tg l i  degli a rsen a lo tti: fu n z io n e  celebrata nella g rande  sala dei 
modelli d e lt  A rsenale per l'aprim ento  d i essa . . . .  «

—  ivi s' in se g n a n o , oltre ai p rim i rud im en ti del leggere e dello sc r ivere ,
tu tte  le istruzioni teoriche necessarie per d ivenire abih capim a- 
str i  . . . . . . . . . . . .

S m e o  ( Riccardo) ,  m inistro  di g ra z ia  e g iustizia  presso il Governo p iem on tese , 
sua proteslazione alle n a zio n i della civile E uropa  , nella quale sono es- 
posti i motivi per cui il P iem onte fu  costretto ad in tim a re  la cessazione 
delT arm istizio  e la ripresa della guerra  . . . .  . »

S ir to r i : sua proposla ali'Assemblea dei rappresen tan li dello stato veneto in torno  
alla fo r m a  di governo da dare a  V enezia  . . . .  n

—  sch iarim en ti da  lui da li relativamerite a  tale proposta . . »
—  sostiene la proposta del rappresentanle M a in a rd i d i soccorrer la R o

m ag n a  con tu tti i m ezzi di difesa che sovrabondano a  V ene
zia  . . . . . . . . . . .  »

—  difende valorosam enle, con centosessanta lombardi e cento m iliti ro
m a n i,  il luogo di Conche nel circondario delle fo rtifica z io n i di 
Brondolo  . . . . . . . . . .  »

S o lda ti e soltujfiziali v e n e ti: i loro reclam i non devono essere d ire ttam en te  pre
sen ta ti al m inistero della guerra , m a  a' Comandi de' rispettivi corpi 
i quali ne fa n n o  rapporto in iscritto alT A u torita  superiore . »

—  quali siano i delitti m ilitari in fo rza  di cui debbono essere assoggetlad
a procedura giudiziale  . . . . . . . .  »

—  quali le m a n ca n ze  che eoslituiseono trasgressione della m ilitare disci
p lin a  ............................................................................................................»

—  quali i g astig ln  con cui sono p un ile  le m a n ca n ze  di disciplina  . :•



S p a zz i ( G .) , scultore: eseguisce in plastica la sta tua  del g en era l Pepe . pag. 
Spera ind io  (F auslo ) , presenta  in dono a l t  Assemblea dei rappresen tan ti dello 

stato veneto a lcune copie d i un  suo opuscolo, intito la to , Venezia all’Eu- 
ropa, e pubblicalo a benefizio di V enezia  . . . . .  » 

S le fa n i (G iovanni a b .) , assiste, con generosita  e pa zien za  piii che fr a te r n a  , 
Nicolo Tommaseo nella copiatura di tu tti g li sc ritti da  lui spediti alle 
potenze europee in  favor di V enezia d u ran te  il di lui soggiorno in P a 
r ig i,  in  qualita  d 'in ca rica to  d ’a jfa r i del Governo venelo . . » 

S le rb in i, m inistro  del Governo ro m a n o , si oppone a l g en era l G a r ib a ld i, che  
alla p rim a  convocazione d e lt  Assemblea costituente voleva si  proclarnasse 
la repubbliea senza  p rim a  v e r fc a r e  i poteri . . . .  n

S tra d a  fe r ra la  lombardo-venela , t  am m in istrazione  , che f u  avocata a  se dal 
m inistero  di V ie n n a , viene assun ta  da l Governo ven e lo , a ffinche  sia  
provveduto alia sa lvezza  d e lte n te  sociale , a lla incolum ita d e g t interessi 
dello stato e di quelli degli a zion isti  »

S tu c c h i , com anda una  riserva di duecenlo m iliti della legione E u g a n e a  a  di
fe sa  di Conche , luogo posto nel circondario  di Jortificazione d i B ro n 
dolo . . . . . . . . . . . .  y>

T

T a riffa  per gli a tti  di protesto, da  adottare nello stato veneto, proposta da l rap
p resen tan te  del popolo, cons. L u n g h i  . . . . . .

T a r iffe . col prim o di aprile  iH/tg si m eltono in vigore le nuove tariffe  pel 
tra tta m en to  d e lt esercito veneto regolare  . . . . . .

Tecchio (S e b a stia n o ), m inistro  dei lavori pubblici presso il Governo piem onlese, 
sua prolestazione alle n a zio n i della civile E u ro p a , nella  quale si espon- 
gono i motivi per i quali il P iem onte ha in tim a to  a l t  A u stria  la  cessa- 
zione dello arm istizio  e  la ripresa della guerra  . . . .  n  

Tegobonshy : computo da lui rife rilo  sulla precisa ren d ita  che tA u s tr ia  rilraeva  
dalle provincie lombardo-venele . . . . . . .

Teleki (c o n te ) , inviato d 'a jfa r i d e lt U ngheria  s ta n zia lo  in P a r ig i,  contribuisce  
alla colletta a ttu a ta  in quella c itla  da l Tommaseo in pro’ di V enezia  11 

Thiel ( V incenzo ) , agg iun to  commissario presso il Commissarialo snperiore di 
guerra , viene incarica to  della ispezione am m in istra tiva  della prim a se

zione dell’ esercito veneto di terra  . . . . . .  »
Toffoli (A n g elo ), liene com pagnia  a l Tommaseo in P a rig i ed  e da  lui incari

cato di u m m in istra re  il d anaro  avulo dal Governo venelo a  titolo di 
sussistenza, noitch'e d i ren d er conto di a lcuni oggelti d o n a ti a V enezia  
d a  c ilta d in i ita lian i e fra n c e s i  . . . . . . .  « 1

Tololti (G io va n n i), declam a acerbam enle contro u n  certo genere di persone, 
ch' egli appella re trogradi, perche non  molto favorevoli alle cose nuove n 

Tommaseo (N icolo), legge un discorso all'A teneo venelo , nel quale chiede sia 
to rn a la  in pieno vigore la legge a u striaca  sulla cen
sura , e per cio solo viene dull' A ustria  g e tta to  in un  
carcere . . . . . . . • . ., 

— ,—  discorso a l popolo veneziano , n e l quale rende conto  delle
somme avule d a l Governo veneto d u ra n te  il soggior- 
no a P arig i in  qua lita  d ' incarica to  d ' a ffa r i . » 

— —  altro suo discorso, p ro n u n zia to  nella sessione del a8 febbraio
d e lt  Assemblea dei rappresen tan ti dello stato veneto , 
in torno  alia  necessita del voto secreto nelle  delibera
zion i  »

------  suo rapporto, letto a l t  Assemblea suddetta  nella  sessione del
m arzo, in torno  all in ca n co  d a  lui soslenuto presso il



Governo d i F ra n c ia  in qua lita  cT inviato della repub
blica veneta  . . . . . . .  pag.

Tommaseo (N ico lb), sostiene che non  debba tra tta rs i d ' u rg en za  a l t  Assemblea 
dei rappresen tan ti dello sta to  veneto in torno alla fo rm a  
del proprio governo  . . . . . .  »

------  sostiene non  urgen te  la discussione sulla scelta della fo rm a
di governo acconcia  a  V enezia  d u ra n te  lo stato di 
assedio . . . . . . . .  n

------  suo discorso, letto alTAssemblea dei rappresen tan ti dello stalo
veneto, in torno  a l tum ulto popolare accaduto nella g ra n  
piazza  il  5 m a r z o , con cui taccia  d i poca operosita il 
Comitato di pubblica v ig ilanza  . . . .  »

------  eccita  TAssemblea suddetta  a  non accettare  la r in u n z ia  da ta
dal rappresen tan te  Nicolb R ensovich  . . . »

------  sim ilm e n le , rispetlo a l rappresen tan le  Nicolb G iam batista
Morosini . . . . . . . .  »

------  porge r in g ra z ia m en ti alla m ilizia  v e n e ta , convenu ta  da'
luoghi alpestri della V enezia  e raccolta  sotto il nome 
d i  Cacciatori delle a l p i , dello aver risposto numerosa  
e pron ta  a l t  invito fa tlo le  di com baltere per l la l i a , e 
la eccita a  p ia n ta re  sulle A lpi na tie  il vessillo trico- 
lore . . . . . . . . .  »

------  suo discorso, letto a li'Assem blea dei rappresen tan ti dello
stalo veneto, nel quale propone che d u ra n te  la guerra  
il tra tta re  delle cose m ilitari e di politica esterna sia 
serbato ad  a d u n a n ze  secrete ed a Commissioni sp rd a li n 

------  altro  suo discorso in torno  ad  u n a  proposla del rappresen
ta n te  M a in a r d i , di soccorrere Toscana e R om agna  coi 
m ezzi di difesa che sovrabondano a V enezia  . n  

Toppani (G io va n n i), g rida  del nuovo m arzo a ' popoli ita lia n i per eecilarli alla  
riscossa . . . . . . . . . . .  »

—  sua ch iam ata  a i Croali che sono in  lla lia  perche accorrano a  difen-
dere la  p a tr ia  dall' oppressione austriaca  . . . .  »

—  preghiera  ai m a rtir i del 18 m arzo  1848 . . . . .  » 
Toppo (co: Francesco d i ) , ricusa d i soccorrere del proprio peculio Tarcivescovo di

5q8

U dine, Z a cca ria  Bricito , nelle economiche s tre tlezze  in con tra te  per gla
vare alia causa della ind ipendenza  ita liana  . . . . .  «

Torniello (padre A n ton io  da  V e n e z ia ):  in vita  la c itta d in a  E le n a  G rim ani L o
redan  ad  a ttu a re  una  m ensuale o fferta  a  pro ' di V enezia  . . n  

Torre (co: L u d o  Sigism ondo d e lla ) , ricusa di assistere del proprio peculio C a r
civescovo di Udine, Z a cca ria  B ricito , nelle economiche stre tle zze  incon
tra te  per giovare alla gu erra  della ind ipendenza  d 'l ta l ia  . . » 

T o rresa n i, m in istro  vendulo all' A ustria , soprusi da  lui esercitati in  M ilano  w 
-------perfidie da  lui ušate contro gli a b ita n li della capitale della Lom 

bardia  . . . . . . . . . .  »
T oscana: il g ra n d u c a , g ia  prim a  ritra ttosi in  S ie n a ,  e fin to s i m a la to , fu g g e  

da ' suoi s ta ti . . . . . . . . . .  ti
—  motivi da  lui allegati a coonestare la fuga  . . . . .  «

T ribuna li o rd inarii c rim in a li v e n e ti , non  sono piii com petenti a  tra tta re  dei 
delitti non  m ilita ri delle persone addette  a lla  m il iz ia , e debbono cons- 
egnare  con rapporto a l D ipartim en to  della guerra  i processi consum ali 
od in corso . . . . . . . . . . .  «

T u rn e r , signora inglese, s ta n zia ta  in  P a r ig i, contribuisce a lla  colletta a tlu a ta  
in  quella c itta  da  Nicolb Tommaseo a  pro' d i V enezia  . . . »



V
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V accaro (R o cco ), f .  f. d i m aggiore napoletano, trasm ette  a l presidente del Go
verno veneto il ricavo di u ria cca d em ia  d a ta  n e l tea tro  Gallo p e r  festeg- 
giare la memoria della rivoluzione scoppiata in  Napoli il 27 gennaio
1848 ............................................................................  . pag- in

Valerio (L o ren zo ), affettuose di lui parole dette  a l P arla m en to  piem ontese per  
sostenere la proposta d i un  sussidio m ensuale a  V enezia  d i  600,000
f r a n c h i  ............................................................................ »  83

V are (G iam batista ) , rin g ra z ia  gli elettori delle parrocchie d i s. P ietro  d i Ca
stello, s. M a rtin o  e s. F rancesco della V ig n a  d e lt averlo nom inato  
rappresen tan te  all' Assemblea dello slato veneto, d ich iarando  pero di 
a ver prescelto la nom ina  avu ta  dagli elettori del circondario ove ha
il proprio domicilio ;  e in  sostituzione di se e di a ltr i presen ta  i 
nom i di a lcun i c itta d in i , che, secondo l u i , sarebbero o ttim i rappre
se n ta n ti . . . . . . . . . . .  11 11

—  sue osservazioni, esposte in  u n a  sessione del Circolo ita lia n o , in torno  a l
num ero di rappresen tan ti che V enezia dovrebbe spedire a l t  Assemblea 
costituente ita liana  da  ra d unare  in Roma  . . . . »  i 5

—  suo discorso , p ro n unzia to  a l t  Assemblea dei rappresen tan ti dello stato
veneto , in torno  a l modo di votazione . . . . . » 3 2  1

—  legge alla suddetta  Assemblea un  rapporto nel quale sono d ich ia ra ti i
motivi del non aver ritenu to  urgen te  il discutere sulla nuova fo r m a  
di governo . . . . . . . . . .  »  381

—  significa  a l t  Assemblea stessa essere stato nom inato  d a l settim o circon
dario degli elettori a  rappresentante del popolo il c ittad ino  A n 
drea  S a ls i, in  sostituzione del c ittad ino  A verardo De M ed ic i ri- 
n u n z ia n te  . . . . . . . . . . »  5 i 3 

V e li ti : se ne form a in V enezia u n a  coorte, composta d i due c e n tu r ie , alio 
saopo di collocare utilm ente gli uffiziali e sottu ffizia li soprannum e- 
rarii, e di offrire u n a  in iz ia tiva  nella carriera  delle arm i alla gio- 
ventii ag ia ta  e studiosa  . . . . .

—  quali individui vi possano essere ascritti
—  qual sia il loro un iform e e quali siano gli oblighi loro .
—  ne sono aperti i ruoli d' inscrizione  . . . .

V enezia  : lodi datele d a l g iornale di T o r in o , la Concordia , per i generosi sa-
crifizii f a t t i  a l f in e  di conservar se a l t  I ta lia  e t  lla lia  alia li
berta  . . . . . . . . . . .  n  45

—  le e decrelalo d a l t  Assemblea costituente rom ana  u n  sussidio di cen-
lom da scudi in  boni del tesoro . . . . . ■ n  4*5 

V eneziane d o n n e :  sono eccilate d a  a lcune tra  le piu a ffezionate a lla  P a tr ia
a contribuire uno  m ensuale  o fferta  in  pro' d i V enezia  . . . »  6 

V enezia n i : sono invila ti a  festeggiare la nom inazione  d i D aniele M a n in  a 
presidente del Governo provvisorio col dissipare le g a re  e i p a r titi  aiu- 
tnndolo de' proprii consigli nel gravissim o incarico  da  lui assunto  . »  4° 8

I  iale (*) (S a lv a to re ) , contribuisce alla colletta a ttu a ta  in  P a rig i da l Tom m a
seo in  pro’ di V e n e z i a ...................................................... ..........  »  i o4

Vieusseux (E m ilio  e G iam pietro), si adoperano con calore a  giovare la causa
della ind ipendenza  ita lia n a  . . . . . . » 107

—  (G iam pie tro ), a p r e , a d  insinuazione  di Nicolo Tom m aseo , u n a  col
letta  in F iren ze  a  profitto  d i V enezia  . . . .  »  364 

V irgilio , enpitano dello stato maggiore del g enera l Pepe, d ifende valorosam ente  
con centosessanta lumbardi e cento m iliti rom an i il luogo d i Conclie , 
posto nel circondario delle Jortificazion i di Brondolo  » 5o5

(*) E  11011 V ita le , com’ č corso nel tcslo.

» 28
»  ivi
» ivi
» 209



liscov ich  (A n n ib a le ), capitano di corvetta, gli e dato il com ando della corvet
ta  la  lndipendente, fo rm a n te  parte  della Divisione navale veneta , de- 
s tin a ta  a  combattere F Austriaco per m are  . . . . .  pag.

V ittorio  E m a n u e le , ascende a l trono del P iem onte  per  f abdicazione del padre  
suo Carlo Alberto di Savoia  C arignano , in  conseguenza della sconfitta  
toccata a l t  esercito piem onlese in N ovara  . . . . .  »

Vollero ( Saverio) ,  capitano napoletano , accom pagna con ajfetluose parole al 
presidente del Governo veneto ilricavo  di un ' accadem ia d a ta  nel teatro  
Gallo il a -j gennaio  iB^g in com m em orazione del rivolgimenlo politico 
scoppiato in  Napoli nello stesso giorno dell' a n n o  1848 . . . »

600

w
W im p ffe n  , lasciato M ilano  da l feldmaresciallo R a detzky , avviatosi a  com batter  

contro to esercito piem onlese, si ferm a  in quel castello con  5ooo uom ini 
per reprnnere qualunque moto rivoluzionario del popolo . . »

%

Zam belli (V it to r e ) ,  capitano di f r e g a ta ,  gli e dato il com ando della corvetta  
V e l o c e , fo rm a n te  parte  della Divisione navale veneta , destinata  a com
battere p e r  m are 11 nem ico com une d' I ta lia  . . . . .  » 

Z a n g h e l l in i , a b a te: recita nella  chiesa di s. Z a c c a ria  u n a  ora.zione fu n eb re  
in  lode delle viltim e cadute p e r  Jerro  austriaco nel giorno  
8 febbraio 1848 in  Padova  . . . . .  »

—  sue parole in d ir izza te  alia legione dei Cacciatori delle alpi per
eccilarla a  com battere coraggiosam ente la guerra  d 'Ita lia  »
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