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Questo /ascicolo riunisce la " Biografia " del Normo Leo· 

narrlo e la breve "Autobiografia", che il nostro carissimo Papa 

aveva scritle c che pubblichiamo, quale affettuoso omaggio alla 

Sua 1rwmoria e quale riconlo per i Suoi diletti nipoti. 

Mentre la " Biografia " e com1pleta, e dipinge la figura del 

Nmino Leonardo come uomo, come padre e come t•ittadino, la 

" Autobiografia " e incompleta, e soltanto una raccolta di date 

e di /atti riguardanti piu che altro la attivita letteraria c biblio

grafica tlel nostro Papa. 

Questi cenni autobiografici, cosi modesti e contenuti, non 

dimno - salvo nelle comnwl'enti parole di addio - che un'idea 

vaga dell' animo del nostro Carissimo, della sua grande bonta, 

del suo Jermo carattere, in mmlo che i rnostri figli potranno far

sene un'idea precisa soltanto se noi - suoi figli - sapremo m
/ondere in essi le doti che in Lui tanto ammiravamo e che ce lo 

f anno rimpiangere sem pre piu rlolorosamente. 

Roma, 27 aprile 1935. 
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Ragłone dell'opera. Ercole Ricotti e Leonardo Fen. 

Nei R-icordi di Ercole llicotti, edic.i d11. Anton.ID Mnllllo (1), l'au
tol'c, rnccontando il suo ingresso nel sodalii.io di giovani studiosi che 
ncl 1837 fioriva in Torino sotto il nomignolo dinlettnle di Cricca, scri
\ ' C Je seg:ue.nti p1n:role: «Ne era l'nnimn Leon.ardo Fea, che incideva 
in ramc nello studio del Jl'l'!Ofessorc Lauro; ment.e ncutia e giustisshna, 
cuore !Il.perto ·a' piit nohili s:ensi e fJieno d'.affetto »· Poco dio<po, enu
me.t\łllndo i memhri dell. Sodalizio che ł'avevnno ;prcceduk> nel1a tom
ha, cscla.ma: « E tu pure sci mancato all'affetto di molti ninici, .ull'a· 
more fratemo di me, che nvcva r.accolto tanto bene dnll'amiciZi:a tu.a, 
o huon Fe.n! E morivi, senzn che io giungessi in tempo a c.hiuderti gli 
occl1i, di cr.udcl mol'l>o, scinza tJC.mninare l.a. gr.a111.dc oper"n Q cui attendc
vi fin da1la giovcnti1, 1n Stori<i critica clel/.a. Poesia itnliana. La quale, 
qnando !ossc stata compiuta, .nvrchhe data. al mondo UDJlt verace noli· 
zin di te; pcrche io non conohbi ingc,gno piu sottile, piu giusto c piu 
origirualc dcl tuo. Rest.a a me c agli amici la pcrc1mc memoria d~Ue 
tue vir.tii; ma nl mondo Testa troppo piccola parte di te, in scritłi 
giovowili, che ritraggono tiuttavi.a la potcnza. del tuo in.gegno I! del 
tuo cuore :o. 

Qneste parole dcll'iJlustrc storico delle Compagnic di ventura c 
clcJ]a M,onarchia piemontese, del grande amico di Cesare Dalbo, gin
dicc q:tmnt'nltri mai ~mpeton.tc cd cquo, mi J.asciia. spCl'1lhl"C che io 
non vcr.ro tncciato di cicco omor figlia.le, se imprcndo \IL scrivere hrc
vcmcntc la hi1>grafia del mio diletto rpndre. Ghe se, come il Ricotli 
stcsso osserv.n, cgli non lnscio opere di grll.D mole, ehe desscro la pie
nn misura del suo valorc; se non sali ad .alti onori in quel ceto poli• 

tico, nel quale tracorse iJ.a ma.ggior parte dei suoi giomi, fu sctlUł 

(I) Torino, Roux c Favale 1886. 



12 , 

dubbio consiglicrc amhito ed ascoltnto di molti lra coloro che rap
presentavano in tal campo le primc parti, ru csempio a tutti di bpc
rositii, di modestia, di rcttitudine singo.lari. E Ja biog.rafia di simili 
uomini, se non puo destare l'in;t.crcsse dTlUlUllllltico che si prova lcg
gendo qucUe dei grand.i personaggi della storia, non riescc tuttavia 
j.nutile all'educazi.o.ne della grilovelllli1. Dcl rcsto, io dedico qucste pa
ginc, sccitte senza veimn.a pirotcsn, n' mici figli, cui non earii egradi· 
to conoseere le vicende dei loro maggiori. 

Poco mi ńt d.alo di :r.intr.at~·im·c inton10 alla fami:glia da cui usci 
L<'onnr.1lo Fea. Qucsto eruialo c molto d.iffuso in Piemonlc cd ha pro
dollo (J•llll"ccchi uomini di qulailchc n.orne, tra cui p1imcggiia ił ccleln·c 
;irchoologo Carlo; ma nc qucsto va/lente ilłuslra-tore delle an.tkhita 
romanc, ne gli ufficiali superiori cd anchc generali, piutlosto numc
ro$;i, che il msato d.iedc aill'esercito, appartengono ial ra.mo di r.ui ci 
orcupiamo, Qunndo, ncl 1885 i1I colonnello Salctta, poi generale, par· 
fi pl'!r Mll&'!au.n, un erudito ricf:ncatorc di patrie mC1111orie (2), va.go 
di ind1nigare le or'igini della fami•gH.a Fe.a, con Ja quale il futuro capo 
dc]fo Stafo Magi~riorc dell'cscrl..-iiło aveva 1cgami di 1p!nirentela, misc iJI 
luce nlcuni docwnc.nti rii.'lmrdnnli pcxsonaggi di tal nomc vissuti ncl 
H'1•01o XVII; ma l'ipotesi che essi siano antenati dei nostri Fcu, c 
molto prohaliilmcnte ii.in.fondata. Ne mnggior vialorc credo abhiano Ie 
rircrche fattc da qualche .nitro stnd.ioso; sicohc, in conolusione, e per 
'luau.to c a mia conoscooza, le notizie positive che ~istono al passnto 
della nostT.a famigliia non ;risalgcmo oltrc n XVIII sccoloo, cioe all'avo 
di Lconrwrdo Fen, Vinoonzo Maria. Ed. anche (].i questo sappiamo sol
tanto che cM un umile cd oncslo negoziiantc d.i Cnstagnole, pr.esso Ca
snlc, 1nmmogHato a Ludovica Francesca. M111zzola, c morto nel 1776. 

Pii1 ampie notizie ahbiamo e piit la:r@O' menzionc mcirita i1 figlio 
di Jui Pietro (Evasio Eligio Serafino), nato a Cnsale il 7 agosto 1771, 
dcl qua1e csist<mo manoscri.Uc, una puzi:a.le .autobiografia ini.ziatn. da 
]ui c una hrcve biografia dcttnta dal ftglio Leonardo. Egli non tece 

studii regolari ed ebhe una adolescem.1111 piuttosto laboriosa. Rimnsto 

orfano del padre e deltai mad.re in tlelrJCila eta, o: vi65C alctmi anni sotto 

(2) GA.UDENZID ~RE'ITA.: La famigU.a dcl primo comandantc ln ~pcdi::ione ikl· 
liana in A/rica. Norizic storico.genealogichc ed ai:ti!lirhc, Pisa 1883. 
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la tutela di un.a z.ia che lło a.vvio .agli st.udii c quindi alla me.reatn
ra »i. ma, porta.to dalia n.aturai alle belle art.i, a.bhwidono n.ascoswmcn
te Ja !a.migli.a per se<0'Uire un pittore amhulaute di scarEio valore, cho 
gli inseJ910 i iirimi ru.dimenti dcl proprio mcstierc. L'a.Llievo non tar
do a su.pera.re il maestro, i.anto che quasti gl.i affidava l'csCi!uz.ione 
dt-lle commissioni piU. difficili che riusciva ad avcre nelle su.e percgri
uuzion:i in Piemonte. Piu tlM"di « s' avve:onc nci Gall.i.ani, pittori di 
\agJia, che gli posero grande affelto e 1o stesco celebrc GU.vamtl lo 
tenne per soeio nel R. Teatro nel l i98 » (parole di Leonardo Fea). 

Peo:Iezionatos~ cosi con Io studio e fa.ttosi favorevolmcnte conoscc
rc, n.el 1804 (con deareto 22 fiorea! anno XII) fu nomiruu.lo dał Go· 

verno fra.nc~e P.rofessOire di discgno nella scuola .seco.n.dui11 comllll'1· 
le o Collegio di Chieri, e vi rimase fino allo scioglimento di qu.cll'l· 
61.ituto, .a.vven.uto ncl 1818 (o 1814), pur Iaecndo frcqueo.t.i gite 
a Tor.ino, dove Ira !Je .altre cose, diipinse, })«% ineari.co del Coole 
lfa.Jbo, reLtore della R. Univeniltn1 la GaUeria del Musco di Storia na
tur.itle. Chiuso il Collegio di Ob,ieri, si trasfcri defuńlivamcote nella 
ca1lhalc piemontcse e vi1 ins~o da.ttłJr.ima privatamcnte, finche, il 22 
di~.mbre 1829 ooo !et.tera fimlJlia dial Marchcse Alfieri di Sostegno, 

nellu qu:ale si lodav.ano i u. Javori csi.mii '' di lui, fu ch.iamato dal lle 
a tener catte.dnu. di pros.petLh·a nell'A<.'CUdmnia di belle ar.li. Ma eosi 
prima come dopo Lale nomina, l'insegnamcnto non gli prendeva cl1c 
la minor p1111te del suo tempo; la maggiore l'impicgo in molti la.vori 
di pitlur.a ese:,ruiti in Tor.ino, in Genova c in v.aric ter.re degli Stuli 
Snrdi. 

Pletro Fen.: suol lavorl artistlcl. 

I principali di questi Ja.vori1 in or,dine cronologico, wno i SI!· 

!:'llCUt~ : 
P.i.ttur.a dello scalone del P.alaz.zo di CiltU di Torino, nellf' cui 

\ olte dipinse tre quadri ro.1Jprcscntauti le quattro stagioni ehe off\"o· 
no al Po c alla Dora le produzioni dcl suolo piemoute.sc; la Fama 
rolla veduta di Torino; la Cit.ta di 'forino in nllo di r icevcre gli 
omng:,ri delle scienze e delle iarti; e sulic pareti cinquc figurc Icmmi· 

nili rap.prcscnLanli Ja Giustizia, la Fedcltil, Da Pruden.za, la Pace c la 
FeJicili'l ipubblica. Qucsto la.voro, C0!111piuto nel 1823 riusci di t.a.nta 
soddisfazi.onc del <c Consiglio Decwrion:ale », ehe, eon a.pposita <fo]j. 

bera~ione 31 dicemhre 1823, esso V10~ic fossc man.iic&tata al Fea r.on 
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una lettera dei sindaci, accompagnata diai un cscmpłare della melła
gli.a coniut.a per il lclicc ritorno del Re Vittorio Emanuele I nei suoi 
::tlJlti (3). Il Foo, riconosccnte, incise a contorno il sue> 111.voro per re
gularne i memhri dcl Cons~io; 

Dccorazione interno del Pa1uz:zo della Regina IVJ,aria Teresa in 
Gł'.nov.a, csegu.i.t.a ne1 1825-26. Toa.le decoraz.ion.e, che nellu stllll uutobio· 
grafia il .pit.tore dcsibrna come « if grru1de lnvoro », consistc principal· 
mente in cinque alfreschi, rapprescnl.anti: nellu sala. d'uclicnzu, le 
nozze di Psichc; nella camer.u da Jetto dcilla principcssu Marfau.nu, ił 

soggiomo dclłu p.a<.-e; nciUa sala da prunzo, le st.ugioni; nella sal:a 
ddlc gW1rdic, soggeui mili.t:ari; ncllu cumcr.ai da lelJto del:La princi
pessu Cristina, il co1·tcggio d'Apollo, e pittura delle vo]le; 

Restauraz.ione di .gron parte delle decorazioni della Chiesa <ll 

Sun Lorenzo in Torino; cs~ruite &a il 1829 e il 1830 : decor.uzion~ ge· 
11c1·ułe c affreschi p.u1·ticoł.ari, i princi1>ali dei quali rapprescntanti le 
oLto bea.Litud.ini e Je quattro vfrtu cardin.ali; 

Dccorazione della CaittedraJc di San Giovanni in Torino, ese· 
gnito in societit con .uLtri urtiat.i ncl 1835-36, c compreu.dente puTCCclu 
allrcschi minori c sci gran.di figure rapprcscnlan.ti Ad.aruo cd Eva 
scucciut.i dali Paradiso Terrestre, Noe uscito d.uil'arca; storie di Ab1·a· 
mo, d'lsacco, di Giacohbc e di Giusc1>tPe. 

Dalie ((Mcmorie» del Fea r1ou.llla che egli lavoro pure .in Tor.ino ad 
una CUi'Pella della Chieo;a della ConsoJ.at.a, agli Archivi di Cor.te, a1i
l'Ospcdalc, ecc. Fuori di Torino e Genov.a, trovo che lavo.ro uli.u 
rcueria, a Pavarolo, 1a Supcrga, a Ba lilissero, a Morouo, u Busca, n 
Biclłu, spccialmcntc dipingcncło a .nn.ovo cdifizi sacri, o restaurunilo-

· nc fo pitturc esistcnti. A BieJ.la dipinse nel 1838-39 wrn parte <lf'lln 
Cattc<l.ralc, c, chiamalo duł prcvosto Gr.omo, alcunc i;ta.tn~ in 
compabrni.a di im a.ltro GuUiuni (Giovanni fi.glio di Fahrizio, 
nipotc di Bcrn.ul'dino). Rispctto a Morozw, il Casalis, nel suo pregia· 
to Di::.ionario geografico degli Stati Sarcli, t>orlundo della Chicsa par· 
rocchiałc, costruua sui discbrni dcl « cclcbrc Gallo du Mondovl >», pro· 
,;r.guc diccndo che « lu dipinsc quindi il rinomaJo Fea » a ::>J>esc d<'l 
Marchcsc cli Pamp111r.uto. 

Come ahbiu.mo visto di tiulle {Jtleste piu.ure, forono a quci tem
pi łodate spccialmcntc qucllc de11o scalone dcl P.a.łazzo di Citta di 

(3) Lct1er11 30 genn11io 1924 fitmul11 Pcmme di S. M11rtino c Guy di Quarto: 
anchti 111 R. Acc111lcmi11 di piuurn cli Torino dicde un siudizio !uvorcvolissimo di 
qncslo lovoro in nnn lctttir11 del 14 11prile 1824. 

1 

I 

'{ 
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Io1·ino; ma seto.bru che esse non trovussero eguulc f.avore 1)rcsso i 
succcssivi (l'esgilori del .Municipio torincsc, pcrohe oggi non csistono 
piu. 

Il Fea era. sopr.alutto v11le11lc nc~ effetti di J>rospeLtivn, nella 
11uale fu e.spertis.simo c intorno u.l.111 qu.u.lc slava scrivendo un Lralt.ulo 
cumpleto, allorche la ma.lo.ttia, che poi Io condusse a.lla tomhu, Io. co· 
sll'inse ncl 1838 a deporre la pcnnu. A questa sua dote egli dov<'l· 
le senza duhbio„ non solo Ja cuttodr.a delta materia all'Accadcmiu, ma 
anche i nun1crosi incurichi che gil venncro nffidati1 di cscguirc le de· 
ce>ruzioni P,ei iwic1'111'li princip<."Schi cclchr11iti in Torino ira il 1819 c il 
18'10. Il primo che trovo indicato c qu.ello di re Carlo EnwnwJ~e IV, 
ncl 1819, p.oJ vengo.no quelli di Sua Santitii (Pio VII) niel 1823, dcl 
Re di li'.r.ancia (Luigi XVIII) ucl 1824, de.LI.a DucbCS61l di Chia.hlcne 
neJ 1824, del Re Vittorio Emanuele I, nello stcsso anno, del Re di 
N.a'Poli (Fer.din.ando I) ncl 1825, di P.al"u. Leone Xll ncl 18297 dcl Re 
di Napoli (.Francesco I) nel. 1831, .dcl Re Carlo Felicc ncl 1831, dcl
łn Regi.na ~ Te.resa, vedova di Vittorio Em;inuele I, ncl 1832, c 
via dicendo. 

Sue avventure połitieo · milito.ri 

Pietro Fca er.a 01perosis.simo; oltre aJl'oC<.'Up.arsi di arte, tcnlo 1m· 
rl' le- letterc, scrivendo non solo alcuni capitoli deLl'1mtobiografiui. c 
dcl Tr.attato di prospetLiva gin nccennati, ma anchc qu-nlchc componi
menlo lettcrario. Pero non dicdc ~ue slnmpc ne g]i UW nł! gli i.Itd • 
. Ebbe (l'Ure qlllllche parte nelle cose puhhlicbe, e in questo campo la 
1>iu singolaxe delle sue viccnde Jiu •1uelln che gli avvennc nel 1798, in 
Andomo, dove si troivava prcsso il pillorc G.alli.ani, allorcbe egli. 
Lorghcsc e senza verunn cspedenza mil.iLare, łu post.o .a capo delle. mi· 
lizie del luogo. 

La racconteremo colle parole slcssc dellu sua <ł Autobiogrofia 11, 

11 Dovendosi in quell'epoca stJabilire un corpo di mi.lizie e non ~pcn
dosi a chi d.are la c.aricn di Cnpo batluglione, vc1me a me offert:i, ma 
io ricus.ai non crooendomi llił ca.so di sopporlMla. Tutt.avia incal:ia:lo 
d.il cor.po municiipaJe e dalio stesso Galliuni, dovctti alfine nssumcrc 
qucsto incarico. Ebbi molte seccature perche, csscndo anche coman· 
dunte della piazza, nel tempo in cui i biglieUi delle fin.Dn.ze crano in 
grande diacredi.to, ed i 1 -merooto J.i An domo cssendo di m0olta in:~or· 
tanza per tuUn la vallata, dovevasi u.sure molto rii,'luu-Jo per fnrli 
ncceltare e non disgustnre i n&óozian.ti, cbe dal V ercellcse 11artivano 
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a condurre i generi di i>rlln.a neces&tu, da cui non polevaoo d.ist>e.D.· 
srusi questi ~ontanui, e pcrcio usava un po' ili rigore temperato da 
quafohe dok-ezzu. łnJine mi regola.i. in modo da cunten.tare ogni 1>~
sonu, da impedirc ogni sinistro accidente che .Jisturb.usse la 1u1ce J.e-
8'li ubiwnli, siec.he i>assai circa duc anni cou soddistazione di tutti; 
Juiche vcnuti gli Ale1111111lllli fai .rfo~raz.iut.o e licenziiat.o dai Silulae1 

<lcl ~une l> ••• 

« Fra le vicissitudini, sofferte dal P.ieroonle o.ra coi F.rancesi, oru 

cogi:.i Alem.anni, com1parve dJ111 qu.elle p.arti Br.and.a Luccioni, il quale, 
CUJ>o f.u.ttosi di una bandu di gente, pretendev.a di le:v.are Je persoor. 
in JĄllssu per andarc contro ai Francesi, i quali non er.ano ancora 
Lene st.abiliti2 ed undiwv.a q:u.a e la spaociando <lei prod.ami per au

mcnture il numero dei suoi partigi.ani. Uno di questi llroclami s.i allls· 
i;c ulł'u:lho pretorio del comWle di Andorno, cd io pa86a.ll.do a c11so, 
vcJeudo tule slumpu nµilissimamenlc conoopit.a, in cui s,pe.cialmcnte 

un-iLlllV.a tutti ad unirsi in massu pei· amh11·c incmitro a qucgU a.ssa.\si-

1ii cltc :.i avcvatw rubalo il nostro J'MSC (i .Franccsi), mi posi a ridere • 
.Ma l'indoonaui si suo-no il Consiglio cd io Iui manda.to a cltl:anuire e 
mi f>i foce rimprovero d'aver riso .u <]U I proclum111 e mi si disse che 
bisognava p.rop.ararsi per partire co' mi ci mi.li.li e raggiun.ge.re BullJa 
Lureioni •.• hi.dis1>etlito alquanlo: « E du e questo Luccioni, rjsposi, 

dte s i a~ l'autoritu di disturbaJre J:u po.polaz.ion.e dąl suoi quotiJi.ani 

J.a\:ori? Sono io forse Cwpo bart.ta~lione .di luoruseiti che per ridcre 

simmn.o obhliguli di I.ar gili as.sass.ini? Non rreuso di pormi a ca.po 

de' mici militi quando il hisogno lo csigu, ma mi si u.ssegni pdmn <lo
ve dov.ro prendcrc .iJ punc quol.iidiano al loro alimenta, d<>ve Je anni c 

Je munizioni d111 giucrr.u, qu.a.lii i tlLoli pei Io.ro alloggiameuti, ed allo

ra .andro fo solo, scnzu divenLwr !>Cb'UUCC. di uno, di cui non 6!3ppiam.o 

<lla chi .ahhia riccvuto il mandalo di raccogUer gent.e disordinata, ed 

cspor.l!a al risch.io di cssc.r tmucid:ata ». A oo.le discorso .ammut.olirc>no 

alquanto, e: u Come dohbiamo dunquc farc? » - « F.acciamo le 

cosc con pnulenza, non si.amo tanto zel.unti, aspclli.amo qualche giOł'• 

no per vederc l'un:<lumcnto delle cose, c poi ci regoleremo secondo le 

circostanzc sc.nzu ·esporci ad liruutili pe.nlimenli. E cosi si fecc. 

Jo me ne andai a Bi6lln, mi ferma.i cluc giorni d.ul prepost.o· Grom.o, il 
qualc Iu del mio pa.rere. Al torzo giomo jncomin.ciavano a ritornare 
addietro tutti quclli che seguiron.o il Br.and.u ». 
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La moglle e i figli di Pietro . Ftia. 

Dur.ante il1 suo Jungo soggiorno in Chieri, e prccisumente ni>l 
Hłu8, Pici.ro Fcu .uvev.u coudotto in moglic Mraddulcnu, ftglin ili G io
v.mni M:arin Ccrałło (delto .ancl1c Cia·młlo, vetcrano delle guerre nn· 
poleouiche m. a Casnlborgoue 3 diCC1IDbre 1817), nuta 11 Villu.frnncn 

l'o a 26 luglio 1784, mor.ta il 27 mJarzo 1825. 
Madcll:tłcn.a <c huon.u -moglie, huona madre di lnntlgli.u, buonn amiea, 

opcrosa, discrctn, sine.era. e giov.ialc, .amica dell.a convcrsazi.cwtc (4) "• 
Io tece .padre di nove fig:.i : cin<JUc maschi e quattro femmine (5). Dei 
uiaschi i due ullimi Giuseppe ed Erc.ole, :moriroow in tenera etu, il pri
mo, 1'.uolo, SCJ:,'lli le onne .paterne, studiio -pittura, iuscgno oniato ncl
lc scuołc di Tarino, e fu padre del compi:mlo nut.uralistn Leon:i.r.Jo 
- · n. 1852, m . 1903 - che aJJ.a sua 11wione per Ja scicnza dovelLe 
1111 nome illustre e pur troppo undie lUW· morte prcan.atura. n terzo 
\ ince.uzo, fu orołogiaio v:alentiss.imo ed a.vrchhe forsc introdotto in 
l'iemonle .una scuoła di oro)oge.ria non lnferiore a quella della vi.cina 
~vizzcra, se non fos.se morfo a 23 anni, dopo a.ver ~trulto un orolo
gio che fu 11aguto L. 1.600, somma I.avolosa peir quei t.ernpi. - ll 
snl'ondo, nalo ad un parto con Vtincenzo, fu Leollłlrdio - Giuse.ppe, 
dcl 11uałc vcngo ora a 1>.adarc, dovo uver deLLo che il ltadrc, ritiratosi 
ucgli ultimi anni a Casalhorgone1 <love ~i.veva ucquistulo una mod1~ta 
t-.1s11 di cw111>agnu, dc.Ltlll1 « la Sartoru », vi pu.sso di questa vit.a il 15 
.aprile 1842, in etu di unni 71. 

Leonardo l'ea. : i suoi primi studi e i suoi amici. 

Anche .intomo .ni primi anni c alla vitn scol.actica di Leonardo 
Fr.u le tiotizie sono sc.ursc. Sal'piumo di certo che cgli rivelo prestii;
simo prcziose dot.i di mente e 11i cuore, sic.che non tnrdo ud acqni· 

(4) Au1ohiogrufia di Pictro fcu. 
(5) l'uulo, n. u Chicri 12 gcunaio 1811'), 111. 11 Torino 23 m11ggio 1862, chhc 

sm·rcssiv11mentc tre mogli : Felit•it11 Lautcń, Rosu l'onzio c Ann11 Roda; - Giuseppe 
Lronur1ło n. 11 Chicri 10 lnglio 1810, 111. u Fircrnc l ll!lrilc l8i0 un11no1di.1tn t•on 
Ani,rioln Ponzio; - Vi.nc1•mm Ruffuclc n. i1ł; 111. 11 Torino 11 l1111lio 1833; -
Eli11nh: Luisa Carolina Silvia, n. 11 Chicń 17 11pril1: 1812, m11ritut11 o Giovunni 
Mcinunli; - Ceci)iu, n. o Chieri 22 novcmhrc 1813, m11ra1a1a o Giovunni Rodina; 
- Giu!cppc n. 18H, m. u bulin u llu1tiglicr11; - Sofi11 Ludovic-a ~rill, n. u 
Clli•·ri 10 giugno ltil6; -- Er<·ołc, n. 11 Torino ] agosto 1818, m. 23 Jice111lm· 
1829; - Luisa Puołinu, n. o Torino il 29 gcnnuio 1824, 111:iri1u1a 11 G. Rollu, 
formucista in Pinerolo. 

2. .· 



18 „ 

.&tare lai fiducl!a. illimi.t.iat.a .dal i>adre e un'iniłuenza e.ingth.re sui Ira
ldli, non escluso il primogenito Paolo. Quanto .ugli studi, e fuori di 
duhbio cl1e cgli non ne pole compiere wi corso regolare, perche hen 
tn·csto dovctle pcnsnre u concorrere col pad.re c coi fratelli al so· 
stenlamcnto della nwnerosa Iumiglia (6). Ma a tale mancanz.a .;gli 
suppli 6lUdiando CO-ll cntusiJa'5IDO C coslrulza du SC. 

Eran<>1 i lCIDlpi nci quali in Picmonlc - come in molta parte <lel
l'ltalia - WJa sete di ooltura, di vitu intellettiua.le, un amore intenc;o 
per le disoiplino leltcrarie si diffondcva, non solo nelle classi elevate, 
Dl41 .a.nche nclle mcdie; głi uno.i in cui spreW.mcnte per eff ello del
la grande scossa della dom.inuzione f11u.n.ccse, si a.ndava destando nelle 
mcuti un vago eppurc viviSBimo desidcrio di pre1uirarsi ad evenli che 
si prc.5cntivnno prossimi, pur non sapcrulosi imnw;ginare cl1iar.umente 
r1uałe potesse o dovesse esseme Ja nallura. A questa ardente attivitil 
di sapere p1111cdpo lnrgamcnte Leonardo, il quale si die.de con l1as· 
sione allo studio della letteratura i.1Juli<altll c di qoollc lett.erature ~Lr~· 
niere i cui cn.pola.vori poteva leggerc nella li~'UU italian.a o nella 
francesc; poicł~c, sebhenc si accingesso .anche allo studio dell'inglc· 
se, per mancanza di tempo o di insegmmli idonei, non giunse a Tt!.11.· 

dcrscne padrone. 
Il fruUo di qucsti stiudi C Jelfo meditazioru a cui essi dav.ano OC• 

casione, si .rivcla nclle leUA!re che il Fca scambiav.a cogli amici nwue· 
ro!!i, e pur scelti, che ando r.a.pidamcn.tc foccndosi fru i suoi eoeuanei, 
allratti dalia snu indole apcrl.a, fr.anca cd ulfottuosa. In quelle leltc!· 
re si discorrcva hen.si talvolta di cosc leggcre, dei piccoli a.vvenimeuti 
dł'Ua vit.u <1uolidiana, ecc, ma principalmeutc di filosofia, d'nrte e di 
leucr.atur.a. 

Ed anclte quu:ndo, come l'etu de.i co.rir.ispondcnti por.IJava, vi si 
parlava delle hcllczzc femminili torincsi, (lelie simpatie che esse in· 
s1•irav.ano ni giovani, cd altrcsl di scntimcnt.i pii1 Iorti, l'argomento 
era .tr.a.sportato nelle sfero d:dla fUoso·fi.a e si disputav.a dclJa natur.n 
dell'amore, della sua virtit ed.ncalhu, dcll'cffc-Uo che csso produc<' so· 
pr!l un ummo elcvnto, ccc. ; si anticip:tvnno in sosl~nza (JUcllc sottili 
considcriu~ioni psicologi.chc che il Fea svolsc poi ncl G.iuliano con unn 
umpiCtZza forse ececssiva. Qucsl.a inclin.nzionc d:el Fca all'indagine dei 
i;cntimcnti pii1 inlimi dcl suo cuore c dcgli altrui, Cccc si che i suoi 

( 6) lnfolli si lcggc nclle Mcmorie di Piel ro che il 23 ugo5lo l 821!- cg li e i fr:J· 
l<'lli Paolo c Vinccnzo crano .Jnl pn.Jrc messi Cuori di c11s11 11erchc gundugnasscru 
di che vivere. 



amici si rivolgesscro volenticri a lui per nvcrne consi~io e conforto 
(łci momen.ti gnavi della loro viLa. (7): 1< Tutt.a questa gioventit f.acevn 
cia1>0 nel.la elUJtZC1Lla ewe lavo1iiwa il Feia. „ c eh.i Io coosuiltava di 
qualche disegno Jcttcr.urio o di qW1lchc suo 111Jfore, e ne ascoltava i 
consigli, che er.a.no motlcsti c .aJTcll.uosi, nt111 prof.ondi e giimti » (fil. 
cotti, Ricordi, pag. 63). 

A svilu1•purc I~ sua cołlWIU• in c1ucl pcirlodo di :prepur.azione, oł· 
t.:-e aHe estesc letture, contril>ui la fr.equcnt.uzionc dell.a giu .acccnnot.a 
lri<'on, J.a qualc in sostunza non c.ra a.ltro cl1e la ben nota " Acca1le· 
mi.u Jetterarla Pino• J1, ~ti"Ui.zione p r.i.vat.a, che fr.u il,831Cil-Y841 r.ta.c· 
colst• lu pii1 stiudiosa gi<i.venti1 dii. Torino; e dell.a quale facevano par· 
.te con 1ui p:urooohi de' QIUoi miigliori .amici: Ercole Ric()lll, Carlo di 
V cisme, Piellro Giuria, Giorgio Br.i1:1no, Giov.amtl Flechia, Spirito 
Fo:;c,ati, G. M. Ca.r.gnino, Edoarilo Soffietti, e non poc.hi altri elctti in· 
gegni, che al pari e tulvolt.a anche piit di questi, 1asciarono• t·r.acce lu· 
miuosc nclJa vita pubbliea italianOJ, come Le>renzo V.aJerio, Domenico 
n.uff.u, Carlo c RulTaele Ca.dorua, Giuseppe C01-vero, Massim.o d.i 
Monlczcmoło, i tre Iratelli Carlo, A.se.unio e Candido Sohrero, Costun· 
lino Ret.u, Lui1,;i Rocca, ecc. (8). 

Disegna.to1·e e inclsore. 

P.ar.ai1Ielamente agłi studi lettera.ri, Leonardo, per consiglio del 
pndrc e per p.rovvedere ai propri hiso~rni, int:r-.i1•irese pure quclłi de.\ 
di~gno c dell'incisione in r.ame e in lllcciaio. Nel dlse~o, egli cbb11 
Hroeimilmen.tc per maestro suo padre, nell'.inci.sione Agostino Luu. 
ro, valcnte urtistn, del qu.ale ci i:cst:mo al.cuni lavori molto pregiati. 
Leonardo duro molt.a Li.lica JH~r iap;prendere la difficiCe arte, m.a t:ol-
1' u.pplicazione e ce>lla pcrscverunza giunsc .a rcnd:crsene padrone; si e
che si puo n.rguirc die sarelJhci riuscito uno dei bu"O.ni iincisori dcl suo 
tempo sc1 quando iappunto -aveva raghriuinto quel grado di JruJ:etitria 

( 7) 1< O mio Leonnrdo - gli ~crh·eva uno 1Ji essi in qud tclllJIO - u te 6pe 
cilllmcnlc io ritomo volcnlicri e ti rilrovo sc1111lrC un csscrc nuovo; percorro col 
pr.nsir!ro le vnric vitc chu io conolthi, le mcdito, u tu mi al'l>ari se11111re sovrn ogni 
nitro dcsidcrnbilc n (G. Briono u Fcu ll·B-41). E G. M. Curpino ncll'ngoeto 1840 
gli scrivcvn: <1 Oh coro Fen, ho bisogno di utting~re vb:tu nllu tun virtu! n e, 
1lici11nnovc anni dopo, ncll'ogosto U:59, dundogli .notiziu del propńo mntńmonio: 
n Spero 1·lic qucsto mutrimonio mi lusccrii muggipr agio di trntt.nrc con te, du cni 
lnnto ho guodngnuto la min intclligenzn e diro uncbc il cuore n. 

(8) Vedi G. M. CAncNtNO, Delle 5ocic1ii lclteraric in Picmonre, in « Rivi!tn Eu. 
ropea 1>, JS.30 dicembre 1844, Milono. 
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cltc głi pennetteva di camminare J'.rancmnootc per la sua stiru.da, non 
av,cssc dovulo lasciarla per prcndeme un'altra. 

Tut.tavia- ancl1c in qm.-slo campo, cgU lascio alcuni prcgcvoli Ja. 
\ c:>ri~ tra tli diugli originali o da incisioni dcl Morghcn, dell' And.erloni 
c .di altri, fra cui varuto noLILLi i rilratti di Ruffuello, di Leon.ardo da 
Vinci, di Colomho, d·i Giovaru1i dalie Bu11dc Ncrc. di Rubens, e eo• 
prutuuo una Madonna toltu .dall'or:igin.alc di Carlo Dolci, esistente 
ncl~la Gallcria di Belle Art.i di Torino, da lui d.iscgoota c JlOi inci:;a 
s~ll'acoiaio, che c il suo miglior lavoro di incisionc. Una seconda 
.Mudołllla, tolta dal quad.ro di RałT.adlo, couosciula sollo il nome !.lei· 
Ja Mudo1ma della Tenda, c rupprescnlant.c 11.11 Vcl'ginc col Brunbino c 
San Giovanni, lu cl.a lui po.rtula ad. una rara pcrfezionc di disegno, ma 

non incis11, esscndogli vc:tmt.o. 1111enQ il t.cntjlO, Le incisioni minori SO• 
vra accennatc v.cnnero CSCh'llite per commissionc dei primarii cditori 
di Torino, di M;ilano c di Firen:r..c, c 1>0110 pcir Ja maggior p.artc iusc.i/) 
rite nci volumi dcll '~cic;.!01,ed.Ut dcl Pomba c nel Dizionarfo. hiogra·~f 
fieo univcrsale del P.nssigli. 

Letterato. 

llilornando agli ..stmli Jeucru.rii, ai qua.li, come si vide,, ił Fea cru I 
pili forlcmcntc inclin.ito, diremo cbc il periodo per lui piu feconilo 
in tiuli studi semhru csscre slato quello cłtc corrcl fr.a il 1840 e il 1850, -
dul'anle j.J q,ua:le cgli sca·isse due volumi c una quanLit.it di arlicoli nci 
pcriodici di Torino c di Mi.luno, fr.a le quali cillu correvan.o rcluzioni 
inteJlelluali assai vive, c piu Crequenti di qUtJnlo si potrcbbc immu· 
gimaro (9). Mi maneano i duli per compiliurc u.n clcnco complcto cli 
11uesti seritti; quindi sono, per or.a, coslrelto a citarne solo un.u pa:i·Lc. 
i'felI'ErUlano di Torino slampo: npl 1841 alcunc puginc sullu «Poe.si.n 
i11 prosa »; nc1 18<'1/ ll 1lne urticoli, ·Uno sugli srritti di Silvrio Pellico 
c l'aLt.ro sul <c Niccolo .de' Lii11i ,, d.i Massimo cl'Aze<,;lio, c nel 18 ł2 Jl 
d.uc cap.itoli di un romanzo inctlito, iintitolalo : 11 Un Ilanchicrc "; 
m~llu llivista Europea di Milanu cl :.>lło slcsso anno uno słn<lio sulic 
•f Liricltc >1 di Fe.lice Romani, c in quel.la dcl 1,ri.ugno 184·1 tuto su.lin 
u Storia delle Compagniie cli vC11lurn n di Ercołc Ricolli (10); •ncl YO· 

(9) Nel 111-12, uppuntn 11cr ossumcrc infornrnzioni sullc romlizioni 1lclłu slumpu 
ndlu cari111lc dc•llo Lomhar1li11, il Fca vi forc un vini;gio, dcl 11ual1: reml1• conto 
in uno lcttcro od Ercole Ricolli, s!;imputu a pug. 342 dei « Ricor1li » 1fol mcclcsinio. • 
Questa lcttcro 1·onticnc nnlizic intcrcs~untissi111c c un giudizio tłcl!no cli nota sui 
Go\·crno austriui:o c sulic comlizioni politico·socioli Je! puc~c. 

(JO) 'Mutilnto dulia t cnsnr.i umtriaco. 
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]umc: Fcsta sccolarc della miscita di Torquato Tasso celebratn in 
Torrno il i,riomo 11 marzo 1844, alcuni 1( CClllli storici „ sull'illu
strc pocl.a (<p. 95-124). Su qucsto sl~o .argomcnto, c pii1 Llrecisnmen
t-c « SuTic causc dcUn prigionia c delle svcnturc del enn.tore della Gc-
1·usr.tlcmmc Liberat.a », cgli ritorno poi sci .anni piu tardi, dcdicandovi 
cinquc ]unghe 1lllppcndici della Guzzctta l'ie11w1tl('SC (12, 21 e 29 
marzo, 4 c 10 aprilc 18:i0), <love sostienc, con argomcntazioni Iorti 
c1l ńngcgnosc, Ja ir:e-.alta dcgli arnori dcl poc.La con la princi.pcss-a 

~:Iconora. 
A parte, ncl 1841, puhhlico un vol~umcUo di 1< Considerazioni sui 

Romanzo >1 e nel 1843 il romanze> odginiale intitola.to 1< Giuliano >>. AJ. 
tri scritti oritici di lui v:c:rmcro in luce parecchi anni dopo, nei giolr· 
na li quotidi.ani: cosi p. es. qucllo. intorno .a.Ha <t P.ropost~ .di un vro
grnmm!a p;cr l'opinionc n:azionale italian:a » dcl d'Azeglio, slinmpato 
neUa Co11corclittdel 184Sł, quello su] IX Volume della << Storin del Con· 
!'olnto c Jcll'Impcro » (li Adolfo Thiers, nella Gazzeun· Picmont,•sc 
dcl 1849, c nn ah.ro su] 11.iscorao stor.ko di F. Guizot: « Pourquoi ]n 
Revolulion d' Anglctcrrc a-t-ellc reussi? )I nclla stc..c;sla Gazzctta 1lcl 
niso, CCC. (li). Ricorclo anMra fr.a 1o Appemlici <ldla GazzCtta Pit!
rtl<>lll('S(! del 1850 le St'g:ut>nli: (( Alcuni principii eslctid snlla musi
ea >1 (30 gcn.-8 Ichh.); <C Lucrczia Borgia >1 di F. Romuni e G. Do
nizeui (8 gcnnaio) ; <C EBp05izione ln.clns'lrialc N u7Jio~b'Ee: pittrnl'la 

storica di Carlo Ilellosio » (19 luglio). 

(11) T.c « Consi1forozioni sul Romanzo D c 1.1.li 11ńir.oli sul Pellico, snll'A~wglio, 

s11l Romnni, ~nl Thiers c suJ Guizot vonncro nuo\'omcntc uuhhlicuti ncl volnnw 
" Snp:11i 1Ji cdticn lcllcrnrin », Torino 1852. ·· 

Dopo lelio l'articolo <li (, , Fr.n ~ptn lu sua opem, Silvio PcUico gli ~rrim• 
rr Vi sono dehitorc di riniirnzinmrnli, c <li la1mnnz1:. L'onnrc rhc mi nvctc reso 
i: ~on,..d1io, c solo mi convcrrehhc, se u\·e;;si 11011110 nhnrmi lin lo1lclovc io 
mirnvn: 11111 du: Fono rimnsto lonlunissimo. Le l'titid1e ,·o~ltl' snllc mic prmln
zinni mi pl'rrnmlono, mn rcrtnmcntc il , ·ostro nrumc ndl'e~nminurc c l!iudieurc 
me 1111 nvrchhe fulle ossoi maggior mnnero. Fe: non fo~li: illmo <lnlln 11olrc he· 
ne\ olcn7JI l'11c mi f)orlolc. Srl1il~llnmcnte 'i cli ro 1·hc <li nel\l'nnn <lelie comno~i· 
7ioni m1•itc 11nlla min pennn Fono ronlPnlo: i difctti su1wruno fo hellczzc •> (Vc11i 
Pelliro, Epi.~tnlnrio, Fircnzc 1!16!l, p. 226l. 

lntorno ni vimlizio dnto dol F1!0 sui « Nirolo cle Lnpi • 1li l\f, cl'Azeglin, Silvio 
S<'ti!oc a G, Urinno : <( Giustn mi scmhrn lu porte delio l0<fo c m11!1ln 1lc•ll11 
pc-.nsurn, c tulli i 1wnsieri sono svohi bene'! (Vc11i Pclliro, Lc11crc a G. Bria11n, 
Fircnzc. 1R61, p. 27 e 38). 

Nel hel lihrello "ConsMernzioni su] Romnnzo n Pdlieo noti1 I( il ~cnno, c11c vi 
rci:ona n, E del romonzo u Giuliano " re ~rtitto l'on ing1!gno gentile •! 1111imo l1uono n e 
"1et111rn nłlrnenlc » Errissc: « Qucsto romonzo non i· ~cnzo tlifclli ag]i orrhi 
miei, mn nhhonclo <li prcgi nohilissimi, c tali 1ln for climenticnrc i difcui » (Ivi, 
png. ·127 ·42S), 
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Queste prod.uzi o ni si possono dividcre in due categoric: da. una 
parte il .romanzo << Giuliano >> c i duc capitołi d·dl « Bancltierc », da]. 
J'altiia gli scritti critici. Dici:omo subito che quct;Li ultimi vcnncro ac. 
coJti con maggior J:a.vore de.i primi. n I( Giuliano )) fu bcnsi apprezzato 
da giudici competcnti eoonc un g<>neroso c Jodcvo]:c tcntativo di roonan
zo psicołogioo, ma non divcnnc 1popolu.re. F...sso e la dcscrizionr. minut.a, 
!>ottilc, int.ima di tma iprussione sol,itari.a, che si svolgc in un Dltlhicntc 
lranqu.illo e un po' sbi:adito, scnzn l'aiuto dl avventurc spettacolosc; 
c un'csposizione di scntimenti 1pur.i cd clevat.i, ma a.pp.unio percio 
non fooiti .ad csserc cOtłJJ(prcsi cd ap•prczzn.ti dlał1a comune dei lettori. 
Il « Giuliano » fu vc.rcio battez.zato da taluno come un romnnzo in
gcnuo, ma critici łllUtorevoli, pu.r facendo ńsc1-ve nel senso accen
nuto, ne riconobbcro i mC"riti. Fra qucs.ti crit.ici not.iamo Giorgio 
llrinno, che nc scrissc un'cntusiast.ica recene.ionc sul g:iornale Il Fi
garo tli Mi,J.ano del 2 agosto 1843, e uno scrittore che si finnava << Z >> 

nc>Ua Rivista Enropca. di M'ilano dcl 15-30 giu.gno 1844 e che non csi
t.ava a oonfroDta.re il « Giu.limJo » col « Ja:oopo Ortis » di Ugo Fosco
lo (12). 

Crttieo lett.erarf o. 

Piit npprczzati forono, Jo ripeiliamo, glii scriUi di critica lctter:t
l'ia del Fen. In quest.a sfora, cgli lenne scnzn duhbio per qtta.lche 
tempo il ~rimo posto in Picnmntic. li 11rc~rio principale dclfo, crith-a 
di lwi e l'onigin.a.lita c l'indipc.ndcnza dei giudizi. P.rima di dire il 
suo ·parere sopra un'oper.a 1etteraria, egli so.Jeva csporre in lormu 
c•hinra c schcmotic.a i canoni fon:damcntali a cui, n suo ovviso, tlale 
oper.a deve cor.rispondcrc, le doti che deve possedere; quindi misu
rava, per cosi dire, a questa stregua il vo.Jumc od i valumi che nvevla 
&oLL'oer.hio e secondo i.I risu.htHo di tofo rF:ime prommzi,avn il sno 
giudizio, senzn lasdarsi distogliero ne dal nome dedli aU.tori, ne 
dal1'opinione altrwi. Cosi scor.remlo i suoi saggi, Jo vcdiamo bia<ti

m-nre, sempre, bene intcso, con fo·nnu łcm!Jlerata e signorile, i:nuolle 
paNi de] romanzo di Mae.simo d' Azr:glio e delle <c Liri<'he >1 di Felirc 

(12) TI Fen stCl!~o, in unn lettcrn rlcl 12 giui;nn 1843 1lirt?ll11 nd Eri:nlc Riconi 
e st11mp11t11 11 pup:. 349 tłei '' Ricordi >I 11i lui, rendevn conto dei p:imlizi che i suoi 
nmil'i po1111v11nn su] suo rnm1m7.n. Frn questi nmil'i v'crn llnl'hc G. Pruli. il qunlc 
vnllc r.hc ił Fen mnmłossc uno copiu dcl « Giuli11no u Dtl A lcs511mlro Manzoni, 
clm crzli stesso nrrompngnn c!'n un biglietto suo, e uno o Tommol'-0 Grossi. Nclln 
mcntovnta foucrn e in uno prcccdcntc, pure stnmpoto nci 1( Ricorrli » del Ricotti. 
L. Ft'n pnrln 11 luntto c <'on mollJI stim11 del Prnti, col quolc eonsecvo omichevoli 
relozioni per tuun la vita. 



Rom.ani che gli pnrev1ano piit deboli, pur mctlcndone in ev.idetun i 
pregi; e notare difetti nellc opere di Silvio Pellico, vel.'So il qua.le 
nutriv.a pur nondimcno una rivcrenza parlicolarc. Egli concepiva la 
critic.a come un vcro. aposlolalo, dcstinalo .a chi.amarc .al suo u[Eicio 
dl"\·atissimo civile c morule qucilllu1 forza mcravigliosu ohc c la lettc

ratur.a. 

Lcggendo- quelle pa.ginc, se 1.alora Cli si imhattre in sentcnze forsc 
un po' troppo ll.S6ołute, si ammin1 senz.'.l riscrva la oncsta, 1n purita 
mor.ale dcllo scrittorc, la coscienziosiln del1e sue conclusioni, non 
l'hc la vae.Lita delle suc cogn.izioni. Il saggio sui ce Nicolo de' La.pi », 

per csempio, rivclia. uno &tudio profondo della storia fiorcntina nl 
tempo doll'assedio c una cono~cen:z.1. p "rfottn dcgli storici contcmpo· 
rnnei, studio e conoscenza procncci.ntasi d'all'autoTe p& poter gindi
l'nre con fond am.en to fino n qu.ail punto il d' Azcglio si fos.se attcnu.to 
ulia vcritii ncl descriivere l'amhicrntc dovc si svolge il s.uo roml!lnzo. 

Uno studio 11.dcg111.ato nell'opern 1ctteraria <lol Fe.n richiedCTcl1be 
tr.mpo e vigorc h en mag.g:iori di qtmlli di cui io pDSSo dii;,porre: csorto 
pero viv.amcntc i mici figli .a ]cggere i suoi sag~. certo che cssi vi 
trm•cmnno molto da im.p;anrc e cła 111Jpre7a.ue (13), 

La nlaturn, o me.glio l'a:rgomento di parccchic delle O!pcre c.snrni
natc nci saggi critir,j - come npparc dall'escmpio del « Nicolo clri 
Lnpi >> - iporgcva al Fen il destro di trall:nrc, non solo qucstioni lct
łl'rnrie, ma anche c forse piu qucstioni storiche c politid1e; oo egli, 
al pari dei nostri gr.amii scrittori del p t>riodo di cui ei ocoupinmo, ne 
co~licva avid.amcnle l'oceasione per '(larlare de~li avvcnhńenti politi
ci de:] suo tern.po, per uniire la sua mo'desta voce a quclle piit aulo· 
rO\·oli che prciparavano·, nelfo :regione del pensi'cro, il Tinnovamcnto 
uaziona.lc it.aliano, Non ernno certo invoeazioni ·palcsi di novi.ta, ne 
crilfohc a.perto ·degli ordinamcnti politici vi.genti, in:voeiazioni e criti-

(13) I pre1d dcl Fen l'omc r.ritiro vcngono m~si in cvidenzu dąi numerosi eil 
m1111rev111i srritrori che r~ero mnfo dcl volnme dei nSoi:gin nei princ•ipa1i f[iornnli 
cli Torino, come Domenit·n Cuppdlina ncl Pnrlnnum1n 1lcl 26 marzo 1853; Giorgio 
Drionn ncJln p„,„;„ dcl 21 delio; Dnm1miro Curulli nd Picmonlc cJd 16" morzn 
JR56; Pictrn Mnzzn nel Diriuo del 7 11irembre 11156, oltre o tre unonimi che ne 

11orforono ncll'Opiriumc 1fol 29 nprilc lP.53, ncllo Gm::r.lf11 Pcmontcsc 1lcl 13 scttem. 
hrc 1853 e nello Rfoi.~111 tldfo Unfrersitit e rlni Collrgi 11cł 17 mnrzo lR53, lntnrno 
nl prindpolc clci Soggi, «Le CDnsi1lernzioni sul romnnzo n, crn gin sioło pubMicolo 
un tungo nrtirolo nell'Eri1l111111, vol. I, iłcl 1811, 1ln G. M. Cnrgnino, in risposlo 
nd ulcunc osscrvozioni dcl qunle, il Fen stnmpii ncllo ~•e~so volumc le porhe 
pnginc gin citnte « Sulln poCBia in prosu ». 
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cłie, le quali non sarchhcro stale permcsse dalia censura, e del rcsto 
non crano confo.mti alł'indolc e g,j principii rigidamootc monarchici 
de-ll'oautore; crano .alln&iO'ni t.em.peratc, ma frcqucnti, nllc tristi cou
llizioni połiticlac dcll'Italia in quel tempo, crano lo1rt1enli sullc suc 
cłiscordie, suUa sua clh isionc in piccoli slati, dalb qua le dl"r.ivnva 
t:mta inCcrioritu di fronte ollc uhro! nazioni, tania .ristrcttezza di 1w11-
sieri nclla ma.ggior 1~11rlc dcl oiuadini, tant.a cliCficolli1 per gli &lcsi 
6crittori di clcvarsi n concczioni nltc c vastc; crano clogi entusiaFtti 
n quelli di cssi, che, n malgr.3.do di t.ali oslacoli, am1a.vano riclcst:11u1o 
la nostra coscicnui m1zionalc c parlicolam1c.ntc al Manzoni, ncllc 
opere del qtu1lc egli mclłcva prinrirp:t·lmcntc in ri licvo il fine ~uhli
nte di cementare in affeuo Cr.a.tcn10 gli animi de' suoi concittadini, 

prcparandoli a rhmirsi ó\ln giorno .anch:e nellc i~titnzioni dvili c po
litiche (14). 

Scrlttorc politłco e głornallsta. 

Si nVVIcmava pero il lC'mpo in Mti qucsli nrgomcnti, che nel 
pt>riodo anteriorc al 1847 si potev.ano solo toccarc di s(uggit.a c COłll al· 
lusioni prudenli, si sarcbbero potu.li a(fr0111.are e lrnU.are con lihertit 
r responsabilitu piena erl intern. Si entr:iva ncl pcriodo tlcllc rifoi:-
mc, cd uno dei primi e pii1 irnportanli passi stt q;ucslta vfa fu il Dc
crcto 30 ottohrc 1847, ehe ronccdevn lma moilerata liherli1 di slr:nnpa 
ni cittndini dcl Rcirno cli SaT1lcgna. Effcllo im1mrd.iato cli tale concl!S
sionc f'u 1a nnscita cJi rrnrecclti giorn.a.li cJi vario <'olore. rra i quali 

1łn<> dei p.iu imporlnnti iurono !Ja Concordia c Il Costituzionalc Su
lm/ pi no (15)'. '1 -,-.--, 

Fra i collnhoratori <li es.si prcsc subil.o posto, a fianco di alruni 
dcgli uomini rhc salirono a maggior Camn nclla stori.a cJc.1 nostro Ri
~or!rlmento, Leonanlo Fc'l, dapprima nc TA Cmrcorrlia, ]lO:i ncl Cn
stituzi·onah•. In cntr.ambi i perio<lic.i, c<,!li trntto spccialmcn·łe dc:?li 

avvenimenti c1olla Franria in rclnzionc roll'Jtalb, avvcnimcn.ti cl1e 
Jriit da hm:w tempo s&„"IUVlt 1•011 int't"ressc c con aUctto port.1colari 

(14) T ~•·nlimenli 11el F1•n, fieromcnlc nv\'crsi ollu 1lominn:done oustrioro, onnn· 
risrono 110 uno letlero die egh, reilure 1111 un vioggio o Milono, i;cńvcvn il H 
lu1tlio 1842 110 Cni;olhorgonc nil Ercolt• Ri1~011i. ~tompola dol Manno n pog. :J42 
ilci « Riror1li u ilcll'illuslrc ~lorico. 

'15) Il C11~ti111:i11n11lc S11l111lpirw, Forto qualcl1c tcm1m ilopo Jo C1111cnrdi11, ero 
1Hrc110 do Luii;i Vigno, c il ~uo numcro·proi;rommo, uscito ił 16 folihroio 18411, 
rihocc:mle 1Ji polriottismo, cm finnato, ohrc die 1101 11irct1orc, do G. M. Gorgano, 
P. Cor1i1li, L. Fca, E. Leone, G. Pasquole, A, Sci11loio e Onorato Vii;liuni. 
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sui giOll'n1uli stranicri che cntravano in Picmontc. Ma si oc~upo anchc 
di nltri gravi nrgomcnti, qu11ntu11quc la su.1 opcrositi1 giornnHslicu 
durn66c so1lanto quul1•he u1csc. Lo serii.to sopra « La politica lran
ccso in ltulia nel 18·!7 », a.11pu~o nci nnme.ri -1, 5 c 6 gennaio 1848 de 
I.a Conc01:dia, cd 1il quulc faccvano scg1uito duc .a~tri nrti.coli snllo 
sl<'sso argomcn.to puhhlieati il 15 gcnn. c 1'11 Cchhr. costi-tuiscuno 11110 

slmlio slorico·po.lilico dcgno <li mcdi~azione anchc oggi, ricco cli o;;

srrvnzioni ncutc e sngDci c di sag;~ic c.onsiclcr.uzion.i. Il Fe.a cru 1111 

<'lllUsiastico amatorc della Francia e prcscutivn fin da alfo1ra che •li 
Iii- s-;rcbk vcnuto p;iulo, di cni l'I1.ali:.i avc,·a hisogno per raggitm
gcr<' i nuovi dcstini: c i suoi arlicołi tcn1lt'Vano ud un l"1tnpo n bia
simare 1n politic.a frc1ldn e contraclditorin dcl Ministcro Guizot verso 

l'lt.111.in c spieg11.rfo con ragioni ll'.alle dnll:.i storiu diplomatica dell'Fu
ropa dni 18'10 in poi, in guisa eh <lieslp'.trc, c111anlo fossc possihilc, il 
rist>.ntimcnto che csso ave,ia• dcstato in Italia c du prepar.1ue, da 11nn 
1•artc e t1all'ahrn tle.lic A111i, gli animi a..t u.na mi:dior intcsn in nv· 
\'Cni re. 

Per darc un saggio <k.llc idee rlcl Fc·1, rifcrircmo un passo d<'l 
t•ilato artirolo 1lcll'll fr.h11raio, nel qualc ~i 1·omml'nlav:1 la disf'll:>· 
sioll<' 11och.i giorni prima nvvc.m111n ncl Pa.rlamcn.lo fr.a.1wesc inlomo 
alle COise d'l1alin, dist•n.ssione n.cl <'Ol"SO dellu qualc H Guizo.t nvtwn 
IM1l.mlo di soaponarsi <faille l'ri.ticl1c deU'Opposizionc .c.<1 ~poslo i mo
\"enti deHa sua połlitic.a. E:di not.ava in.na.nzi tut~o die il Capo tlcl 
l\·liuistcro franccsc avciva coufm;o in.sfomc i 1lne movime.n.li italinni nel 
1831 c ncl 1847, cs~zinlmc.n.tc clivcr;;i: " Jl primo, di.ceva, c figlio 
di un:a scuoln rivoln:aiomariia c sovv<»rshm, 11'.a.llro cli una scuola temrnc, 
pazi:ontc, progrcssivn, r:ri.:.ti:.mn c c•onc.ilialricc : il primo, oltre cl1c 
/!ran 1Jlllr1e dei pc>]ltł.i, avcva h1Ui i prim·i.pi contrn; il secondo ehlie 
per capi c scconclatori, ollrc tutti i popali, gr.an p;a111c clci pr.incipi 
i1ulinni ». 

I11<li .affom1.ava che J'Italin, n ~l momcnlo in rui c:,rli scrivcva, non 
inlcmlev.a romperc i ltia11ali dcl 1BJ5, ma sl.ava ncllc vie Je.gali, c 

proscgnivn: 11 Ne si creda con qncsto che noi non prevediamo che 
UJl di J'inlera patria llOSlra non snru Jiher~t affaUo <Jallo stranicro. 
Cii1 accaclru infallihi.lmcntc, ma il quamlo c il come sono ncl1e mani 
di Dio. Forsc •llJVVerri1 fll.l<"iri<·:uncnt.c, c con rnntaggio di i.u.Lin Euro
pa, c fon:c dell'Austri.n st.cssn. L'intcnto dei principi c popoli ita„ 
li.ani slu orn ncl prO'~rcdire schic.u.ornc.nte, orilinatamc.nte, lihcra• 
mente e indipcndentcmentc; sta n„Jl'w1irsi, nell'armarsi, pr~vve· 
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dersi contro tutti e non aggrcdirc nessuno, qualunquc siano i scnti· 
menti che avvllJłlpino nel loro cuore: ma sono risoluti all'incontro, 
FC 0tggrcditi, n fare gucrra unanimc, tormiclubilc e mor.tale, qunlnn· 
quc nc possa. esscrc l'csito. Qncsla c la nostra profonda convinzionc, 
c rrcdiamo sin qucfia dcll'immcnsa maggioranza it:aliana ». E gin duc 
giorni prima, nel render oonlo ai leuori de La Concordia della ce· 
J<'hrc << Proposl-n di un progrtamm.n llcr l'opinionc nazionalc italiana » 
di Massimo d'Azcglio, nella qwi.le si csponm•ano idee conf.armi a 
qucstc, Leonardo avcv.u dichiarato di aderirvi con tulta l'anima c 
di far voti, o: <laJ profondo della sua coscicnza », accio il libro dol 
d ·A zeglio fosse « acccltato concordcmcntc e libCl'lamcnte come Ja 

ci;pressiooe politica e mor.ale di Oł:,"lli itnlliano »· 
A qucst'.arlicolo nc se1;ui, duc giorni dopo, uno assai lungo fo. 

torno ni giii citato Dccrcto 30 ollollre 1847 snlla stampa, nel quale, 
pur J'.accndosi alcunc riscrvc sulla redazionc di csso, si esa.\ta.vnno i 
v11.n1ia·ggi che una mo.dcr11ta 1il•crtii cli slampa reca al Govcrno stcs.•o 
che la co-nec.de. « La lihcrlii dala a1 popo1o <li discutcrc a:11ertnmcn· 
te gli atti del Gov.Drno, cgli diccva, imprimc a qucsto un uti:Usaimo. ca· 
ntttcrc di sinecrita. Esso lo incluce a pond.crar bene i suoi provvedi
menti, per non csporsi a critichc fondatc; accrcsce il valorc delle 
huone leggi, pcrmcttemlo di rncttcrne in cviJcnza i pregi; sostituis1·c 
con grande '1a.ntag:,.rio la polizia politica, la quulc non giovo mai ni 
i:ovcmi, e spcsso rceo loro i,rravi imharazzi . Qualc migliore slnuncnto 
di vcira p1>lizi.a politi~ per un huon govcnno, che la stcssa lihera c 
puhhlica discnssione? A1la lu.ce dc.11a puhbliea discussionc, ipnri· 
scono le societii scgrcte e le cospirazioni o co.do.no in breve tempo di 
rcr se svenlate; <li pii1 c'c poi questa nolcvolc diversitii che, ]a di
E<'Ussione .facendo vedcre rctalmcntc Je cosc come stnnno, mostra 
cinanto siano pochi qucsti intr.ut.tahili nC11Tiici dt.>I GovCTtto, mentre 
nll'~nc1>nlro .all'occh.io .to-rhido. dc11:a po]izi~, Cii8i si moltiplic:ino a 

d~ruisurn ». Qua1i altri vuntaggi d.e11a Jihera discussione, l'arLicolo 
addita. qncillo di f.ar conoscere uomini vulcnti, che possano utilmf'U• 

te ctiscr cltiamati al potere, quc-llo- di a.ssicUir.are ad un buon go· 
vrrno la Jocie c 1:t dUcsa dei suoi ntlli commoodc:voli da parlc clcgli 
uomini di mnggior v.nloro fotellct.tualc c mora.Je « che sono quelli per 
<'lll fo. sociotli vive e progrcdiscc », c infinc quello non meno lm· 
portanle di costituire, per il Governo, un co-ntrolfo efficace per la 
rettu esccuzionc de' suoi aui da parte de' suoi stcssi funzionari. 
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« Questo .aiulo c cli tanto poł.t'll"C, die il sapere solo che esistc, c forsc
il piu gr4'1l Irooo che csso saprcl>he jinvcn.l!lre uccio gli e5ecutori c 
gH amministratori delle suc leggi e cle' suoi or.din.amcnti non li tr.i
sl!rediscnno, c il migliorc !'timofo a fuTli csCbruirc >>-

Da La Concordia, ehe fors() i;iu si uvvfava ad uno. lievc devin
zione da qucsti 11rincipii c iniziava un mov.imento che dovcva łar.ne 

Porgano dellu 11artc democr.atica, Lconurdo p~s0 al Costituzimuilc ; 
Subnlpino, il cui programma er.a tutto un inino all'ltalia risorgentc 
a nuova vit.a « gr.azic alla P;rooVVidcnza che voHc (ur servire al bene 
anchc l'ostinazionc di un tcnchrOEo pal'lito >> . E Cin dal primo nn
mero, :uscito il 1° m111rzo, egli vi :riprcndeva i suoi studii sulle case 
di F-runcia, con un arlicolo sulla dvolu7.ione c11e in quel mezzo avcva 
ruvcsci.ata la Mona·rchia di Luglio. Dopo avcł" acccnnat& ai iialti c no· 1 

t.ito ehe 'Wl govemo H ciuale non ccdc :ai movimc.nti gcnera:li d.cll'o
pinionc puhblica, anche se ltlorvi.ala, comanette sem.pre un errorc, c 
che tm'opposizione ch,c spinge all'ccccsso l'opcnl propria scnza cu
t1sirsi dcHc consc~'ltcnze, proivoca spcsso eventi cl1e travolgono .anrhc 
Jci, cgli passava a con.sidcrnrc- l'avvcnimcnlo in rclazionc con l'ltulia 
r sciivev.a: (( Qua ni o Il noi' ln paro la. re1mbblica non c nc di lusingn, 
nil di paura, pcrchc siamo profon.dumcnl.e pcrsu111si che questa forma 
di govemo, co]Jo. spirito c coi eoslnmi· dolla modf"rnn societii curopc-a, 
, ... infcriore d'assni a qnclla dc.1 Govcmo rap:11rcsootntivo, che ]n ]j. 

hl'?">ta non sarn mui cosi wmpiu e sine.er.a, c !'online cosi si.euro c reale 
in un governo rcipuhblicano quim.to in un govcmo rappre6Cnt.ativo. „ 
c die la civi.lta progredisce c il repuhhlic:mcsimo la farebhc torn.urc 
un passo indietro (16) ... Grcclia.mo dunquc che 1n repuhhli.d!I non 
si con.solidcrii, ma se cosi fossc, .•. non s:irettno meno o.mici d·clla Fran· 
ci:i c non totnorcmo per nulla cli mcltcrc a fronte del suo ·govorno- r<'· 
pubhlicano il nosl!ro govcrno rappresentativo, ]111scbin.do, non meno 
al:lc due nazioni che all'Eur0tpa int.er.a, ił giuclicnre ]a pacifica g.:ira l>. 

Leonardo Fea e Io Ste.tuto Albertlno. 

Quattro giomi <lopo, Carlo AlLcrlo largiva 1o Statu.to, cd H 
Fcrt scioglieva un inno 1ulla nuov.a crn c•hc sor.gcva per il popofo pic· 

(16) Questa ronvinziom' clclln supcrloritit delio Monor1·hio Co~tituzionolc c;ullc 
ułtre fonnc cli govamo ero rosi profondo ncl Fca. rhc duc anni 11iu lordi, in 
uno fit•rillo 11i tutl'al1ro orgomento, cioc suJlo pr:igionin dcl Tasso, olludendo di { 
sruggito ngłi avvcnimcnti politici dcl 1848-49, Io rihodivn d1iomondoln « Io forma 
piu bclln, piu libcra, piu 9Jdo, piu progressivo d'ogni govemo 1>: Gaz:ena Pie- __,.. 
monte&c, 12 mni:zo 1850. 
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montcsc-li{,rurc, c aeccnnnvn nd alou:ui punli ai qunli csso avrchhc clo
n1to nttcncr.si lcrmruncnlc n t-ll'avviarsi verso j suoi nuovi destini. 

~
te Noi cnt.ri1amo i.n Wl'cra novcl.lu - cgli scrivcv.a - ; noi siruno c.>mc 
vił•ggiatori che cnt1iano impro\l'Vifamoole in una grundc ctl illu.sL-rc 
conl•rada, pc-r vive c stupc1111o dcErrillioni da lungo tempo nota cd un
si~amcntc dcsidcralii. La contradn c ricca c v~'l!l c ci scmhrcrit piu 
vast~ c riccn u m.isu.ra che ].a. visircremo accura1amcnlc cd n misura 
1·hc la coltivcrcmo con wmorc. Tutti i bisogni c tutti i dcsideri:i \c. 
gillhui, siuno pure ampi, potranno in questa terra csscr soddisCatti, 
Sl'J1za cltc il gu.ardo •umi volgcrsi a.ltroivc. Tcnh1moci .adunquc in cssn, 
umiamola col cuore c coll'intcllctto c difond.iamola arditi conko ogni 
n.ssnho c contro ogni ncmico. Ncll'immcns.o ccrchio del.Io Statnto, 
ogni dottrina puo fnr ll'ionf.arc lu p:irtc huona c vt'ra che in se rac
chiude, cOilłlc da ci;so ogini glorin, oigni lihcrtii, ogni progrcseo puo 
cs~crc agcvolmcntc oltcnut-0 »... E, pn'6ngo dei pcricołi clac il nuovo 
rebri:m.c .avrobhe potuto con-crc, e rorse infatti, per dfetto delle pus
sioni dcmugogichc, insis1m·a snhi.to pcrrhc Ja, 1ihcrli1 v<'llissc :isso· 
d a la colF.'orlline, non solo materiale, ma and1e morale, e ud cntr.m1-
hi 'Prcsicclcssc lo spirito crist,ian.o: « Ma, accio qucstc iflcc d'ordin1• 
l' di Jibcrli1 1•igli110 piit suldc rniliri c si rrniluno 1•ii1 pralicahili, c Ilf'• 
<'C5snrio che siano appoggir:lłc n qucllc clollrinc l'ristianc d'nirct Io e 
11i \'lriti1, che in qucsli vcnt'am1i vinscro popoli- ; re, che Iurono le 
molrici dcl risori,.jmcnlo i la liano c c•hc no rnifcnncr.nnno· sem.pre J' 1i1 
runione, ln forzn c la 1lnmt.11. Qucsle do'Urinc fanno un dovcrc drlla 
bencvolenza, e 1a henc\'olcnzn sura lu rhinvc che futra aperli i piu 
gram] i prohlcmi dell'unh cirso ». Come consigli pratici de1 momento, 
c~li l'-1t~gcriva intłmlo: 11 Al di fnori, lega srhiella coi principi iła• 
liani ]ihcrnli, nmirizia od anchc lc:;a collc nazioni csterc pur lihcrnli, 
massimc colJn Frnncin ; ni di dcnłro, presto orga.niu..amNtło di tut· 
tu il sistcma Tat}tprcscntalivo, unnnmen.lo dol popolo a ~uarilia na· 
zionnlc c rhi.amnl.a di tulło l'csc.rrito sotto le ariui, ma 11ii1 di tutlo 
calma c conCidcnza intern, am:pia, fna il Popolo cd il Princi.pl' '" 

A qucsto articolo nc segui, il 15 marzo sncccssivo, un a1tro sulln 
cl<'zionc <legli u(fit•iali della Gunrdia nazionalc, o mcglio sullc 1loti 
che si dovcvnno riccrcarc· nicgli ufficiali 11.u elrggcrc n termin.i di 
1rggc. l'iu qucsto l'ultimo r.uiticolo dcl Fen, eh~ da allora ce:&So di 
scrivcrc articoli politici, ritornnndo rolo fli qnando in qnnndo al 
sno primitivo uffido di criti~.a. Poichc, se ncl ma.rzo Jel 1848 egli, 
con Cesare Bnlbo, Luigi Cibrnrio, Pnolo Prom.is ed alt.ri, promette· 
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VII In propri11 colhnhor.azi1>ne 111 nuovo· giomalc La Nllzio11e, dirctto 
dii Carl.o Baud i di V csme, non mi risulta che tale protnessiu• fosse poi 

m.autenuta. 

Bibliotecnrlo della. prima Camera llei Deput~ti. 

Er.a infatti omuli gi.unto il tempo ncl •1ualc ił movimenlo intel· 
lelt1uiJe ia cui cgli avcva j)rcso non ultima parte, dal campo lelter.a

r!o pnssav.a al politico, dal c1u11po delle i.dcc 11 qncJlo dcll'nzionc. 
Lo Stututo, promcsso 1'8 fchbr.uio 1848 c pronll\l!lg.nlo il 4 m.arzo, 

entr.av.a in vigorc: il 7 ma.ggio la prima Camer.i dei D :?.put.ati subal
pin11 si 1I1u·du11ava ncl Paluzzo C.a.rignano. Pa.rccchi Ira i migliori a
rnici del Fen - il R.lcotti, il Vesmc, iii Buffa, il Valerio, Carlo· c 
Raffaele Cadorna - erano st.uti elctli deputati; e poiche egli, per 
Je suc ristret.te conclizioni di fam.igli.a non .urvrcbbe pol:ulo .nspir.ure ad 
un seggio nel Purlamcnto, gh umici --e particolarmcnte il Ricotti 
- pens.arono di larvclo cntrm-e l'e;r ahr.a viu, proeaeciandogli il pa
sto di bihliotcenrio-arcl1ivistu dell.u Camera, tcs.timoni del1a p.as;;ione t• 
e diligcnza con cui cl.u molti wmi, come vedemmo, egli seguiva Je .. / 
cJiscussioni dei Parlamenti franccse e belga, i quali, in quci primi ~ 

tNntłi, clovevano servirc Il.i giu.ida c di modello a qucllo che e-tiava f 
sorgcndo in Pie.montc, siouri die. nel delicato officio, che lo avrcb-
he mes.so -a conlnllo continuo cogli elctti della Nazione, cgli sarehhe 
~Luto per Joro un consigliere 1nczioso, dcl che aveva gi ildato u.n -
&aggio concorrendo con l'Qperu ~na - ~me trovo scri.tto nei suoi ri-
cordi - alla prepar.azione del Rcgola.men.to p;ro"" isorio .lelle (];nc 
C:imere._ Essi er.ano persuasi che pochi avrchhcro polulo oecmpare 

l)Uel posto, oosi bene quanlo Im. 
E nellu seduta del 7 1;riugno, sulla proposta di una Co1mmissione 

specinlc nominata a tal uopo, de lla quafo faccvano pnrlc nlcuni dei 
pii1 illustri meml>ri del ParJamenlo subalpino - Carlo Caclorna, ~~--
Merlo, De M;archi, Carlo Farinu - lu Camera ilci De.pntati c1~g-___. ----
gcv.a il F e.a .a proprio bibliolcclll;o- con 101 voli su 109 votanti. 

Commosso da tnie splenclida prova di ficlucia, cgli s-i misc subi
to ~lł'o.pcru per eor.ri.spo.ndervi cleg;n:aimenle, ma i primi suoi pussi 
uell.u Camera furono assai piu diffidli c conlrlastati di quanto a

vrebhe cl.uto 1~ione i1i crccle·re la l:,'Tnndc maggioranza dei voti (ln 
Jui otlęnut.n. Du un lalo la l,';rnVili1 dc:rli avvooimcnli 11olitici e miliła· 
ri ~-O!lt.is.i nei mes.i succcssivi wllu sua nomina, nssorhcndo tutta l'at

tenzionc del Paesc e dei suoi ra1tprcscntanti, rcndeva dilHcile udirc 
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lu voce di chi si doveva occup1are di cosa intercssante, certo, ma di 
troppo lievc momcnto ~1 paragone delle batlaglic comhattute E-ui 
cnmpi di Lomhurdin, c delle questioni poli.Liche rigu.ardanti c08i l'as· 
scllo est.emo dcl PiClDlOnte, come quello delle pro.vincie momcnta
lll'Umcntc liberio.te duł giogo slr.nnicro. Ilu un uLtro lato, ~'iudclcrmi. 
n~1tczzu 1,riuri:dica, per di.r cosi. neU.u qua·łe, nei pmmi t~pi della 
~islenza, l'amministr.uzionc della Camera dei Depututi si trov•l· 
va. di fTonte .u queJJa -delio StJa!lo, fucev.u si dtc non si sapesse heu.c 
u• chi spelt.asoe il txadurre JM"a.ticamcute in utto l'0:ttimo provve,di
mt"nto cl1e l'assemhlea avev,a fm d.ui ,primord.i della sua cs.istenza duto 
prova di voJer prcndcrc, J'isLituzione cioc della sua hihlioteoa. Per 
ultimo le .ardcnti lotte politicl1e dcl tempo involsero .imcl1c ln. modc;ita 
1łersona dcl Fca e diiedero luogo ad un Qpisodio, che c senza d.ubhio 
il J>iit import.ante della SWl vitn pµhblica, e c.he richiecle uno svoł
gimcnto un po' diITuso. A bene i11tenderlo inf.utti e necessurio fare 
1.a stori.a l"llrlamcnta.re della Bihliotcca, cioc delle dełiberazioni Jella 
t:iunera e dei suoi organi ufficiuli riguardo nlla medcsima. 

Vicende parlamentarl delln JUblioteca; sforzi per impi3ntarla. 

li 30 giugno e il 14 luglio 18'!8 vcnivano n.nnum:.iate alla Camera 
dul'. proposte7 una dell'on. Albini, l'.ultra dcgłi on. G. B. M;i.chelini 
c Coltin, relative 1ull'ord.in11mento deU.a hihliotcca; ma J>Cr la eoprav
\CJIULa sosponsionc J.cllc scidute7 esse non poterono veniire svoitc c 
tanto meno dis<...-usse suhito. Per accelBrare il clWlDlino, e.c.se nn-
1~ro riwtlte in una solu, leu.a neUa se<lut.u dc.l 26 ottobre e svolt.u il 3 
novembrc succcssivo. La propost.u ooncordnta st n.bili va: che si .assc· 
guassc un primo fondo di L. 8000, e iu scgu.ito una sommla annua tli 
L. •1000, per l'ucquisto dei libri c dcl pc.rioJ.ici; che ci.uscuno <lc.gli 
Llfiici, in cui Ja Camera si dividcv.a, proponcssc le opere che sliimassc 
neccssarie; che per I.u sccha dcfmiliv.a di queste, si nomin11SSe utlil 

a.pposita commiS&ionc; ccc. Lu proiposta, svoltu dull'on. AlLini, VC11· 

ne presa in considerazione c rinviat.a ull'csam.e di una Commission~, 

della qualc, oltrc ai proponcnti Alhini c Michclini, Iurono chiamnti 
a fal' p.arle i dep ulali S •lopis, ScoUcri, Pnolo F.arnia c Brignone, 
qncst.orc. Il 23 <1ic.crnhre, l'on . Brignouc lc.ggeva alla Cameira la re· 
Jazione, ncUa qu.ulc, dopo .u:vcr ncccnnato a.11:1 qucstione dei locali, 
niodifieava la. proposta Alhini-Micllt.~ani uel senso di r.inviare la mag
gior parte delle disposizioni pu.rticolari che cssu contencvu ad nn 
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futuro regolamento, .che s111rebhe stało compilnto da lUlla comnuss10-
ne pcl11llnncnte di cinque momhri dn uomin.arsi dalla Camera, eon 
J'incarico di provvederc, di concerto eoi .qucstori c col hihlioter..:.irio, 
aHu sceJta, compra c disposizione dei libri c giornali neces6ari per 
1o stabilimenlo e per il succcssivo inmpliamento della Bihlioteca, con 
fJUelle 60Jllmc che J'ufficio dei qucstori avirebhc 11otiuto dcstinn.re 
n La] fine. La proposw, cosi modificala, vcnnc discnssa lo sresso 
giorno cd a.pprovata dopo brevi parole dei deputati Pcrnigotti, Mi· 
chdini, Lanzat c del rclntore, ,con w1 emcud.nmonto che porta.va. a 
E'l'lte i futuri commissn.ri della Bihliotec.n. Quatl:To giorni dopo J.a Pre. 
silłcn.z.a della Camer.a, a cui l'Asscrnhlea ne avcva dclegato. l'incarico1 

comuniciwa la nomina dei conunissari dell.a Bihliotcca ·neJle persone 
doi deputati Alhini, M;nur.i, Mooabren, Ract, Scllo-pis, Sulis e V esme1 

oltre n.i questori. 

Nel Jiarc la comunicazionc, ił P11C&idente in.vitava i commi$sari 
n radun.arsi sollccitamcnte e a provvedcre, di conccr·lo coi que&tu.i:i 
c col bihliotecario, a tutto cio che occorre;se per la nuova hibliotec:i 

Sc non che, triaisco.rsi pochi giorni, Ja Camera ven.iva sciolt•a. La 
uuov.a si raduno ai priini di fchl»-aio d.c.l 1849, e il 16 l'on. M,ichelini 
clucse che si proccdcsse alla elez1one della nuova Commissionc per 
la Bibliotec.a, L'on. J.Janza propose che il numero dei memhri nc 
veni~e ridollo n tre, m1a in allora la CU1111era non aippro-vo l'!!men· 
dameulo che il futuro P.residenle dcl Con;;.igłio riproposf' poi c fecc 
lrionfa.rc qualche temipo dopo. Essa accolsc invccc In dornanda dcl 
.M1rhelini c del.ego nuovament.e 11.lln Pre5i.denza la nomina della r-0m-
1nissionc, la qu.ałe risulto compo.s~ ,d~fi on. Carquet., Ccppi, Da· 
horJnli.da, Lione, Merlo, Michelini c Montezemo1o. 

Disgraziatomente, prima che anche quest.a seconda Commissionc 
polcsse n.piplicarsi seriamenle al suo incarico, la Gamera, in seguito 
alla hatta~li.a di Novarat era nuova.m~nte· sciolta, di modo che al hi

Lliotecario veniva a manoarc o~ni efficacc ap~poggio JlC.r l'adcmpimcn· 
to dcl suo mandalo. Le pro11ostc dei dcput.aLi Albini c Michelini, la 
rcl.azione aff retta.tn dcl qnestorc Brignonc, lu nomina delle duc HlC· 

cr.:..~ive cmruniss.ioni erano state in buo.na parte cfictto delle sue ca· 
1orosc sollccit.azioni: oria tut.to er.a da c.a.po sospeso. 

Tuttavia egli non si diedc p:er vinto, e durante le forzate vnca.nzc 
della Camera, che si prolungarnno per pat•ccchi mcsi, si rivolse, 
con lettcra del 6 giugno .a Pier Dionigi Pi.nelli, l\fiiinistro dell'Interno, 



32 „ 

de] cui dicastoro, in quei priini .tiempi, il ParLuncnto en coni;idc
ruto, nei :rii,ru1ardi amminis lralivi, come un'appcndicc, prcgandolo 
a<l intcrcssatsi <ldłu !C pm cru hib1iotcca della Camera dei De1rn1.a1i.„ 
"l~llza :libri, seJ12Ja. carte ł,re<><.;rufichc c scn:m uu locale ucfotto », e notun· 
do come il lwigo ·rillardo dell'adcmpimenlo di una dclih~r.nzione prCi>.t 
d.~;J'Asscmh1cn nel.l'intczcsse proprio, suscilasse Wł viv°' mulconlenlo 
fru i suoi mcmhri c potesse sooi.hra1·e un atto di noncuranzu verso i 
rappr~ent.anti della Nazionc. Il minislro dcll' lnlemo, con cui il 7 lu. 
glio cgli u.vev.a pure nn .abhoccamcnto, .accogliendo la su.a domantla, 
tlcstiinuvn alla Bihliotcc.a della Camer.a duc stanze dcll'ufficio 1>ostale. 
Ed ił Fca - (( sdcgnoso, come aveva scrillo al 1\linislro, di slnrscne 
int•r.te in un posto dcgno di uomini di us~ai m~gliori di lui » - si 
dava subito d'attorno (ICr traspo-rtarc ncllu nuova scdc le porhc cen· 
tinnia di volumi che le effimere Commissioui ave.va gin coounc;;ai e, 
autorizzll.lo dull'intcndenl'c Reyua.ud, che uvcva lu gercnz.a <lcll'am
minist11azione della Camera, chiamava ad aiul.arlo nella fntico3u im
prl•.sa UD tnie Luigi Gcnova, es.perto lilm1io, pussandogli una parte ael 
proprio stipcndio c i~repurnvn un sucdnto re:<óolnmcnto suH'u.so della 
DihJiotcoa, iancor C6SO a.p.provalo in via 1tłronis0irfo cl.al Rcyna,u<l. ~1.a 

tJUCsto zelo, invece di a'ltirnrgli le lodi c.hc mcritav.a, gli provoco grn
vissimi dispiaccri. 

Le lotte polltiehe del 184:~. 

Ahhiamo gin accennnto alln violenzn delle pussi.oni, le qunli, dopo 
i primi cntusiasmi sollcv~li <la.ll'islituzionc dcl nnovo i·egime, e spe· 
crnlmeule dopo i rovC'.3ci delle armi itali1me, imperversnrono in Pic. 
monte c dicdcro }nogo u numerosc orisi m~11isleriali e J>arlamenla1·i. 
Tl':nmonlate, per il forzato sgoni.hro dcl Lombu;r<lo-Vcncto, le qucstioni 
t.ldlc wnncssioni, dcll'a coslituente, d:elln forma di govcmo da dal'C 
ni nuovo Stalo italiano, che s'cr.a spe.rato di fond.a.re, era sorta app:is· 
siunutissimu quclla della dcmmzta dcll'.urmistizio s~llasco e poi, dopo 
l\ovara, quella dellu pace eoll'Austria, che il Govcmo nppoggi'1lo 
dui parl.iti conservutori propomw~1, c che i partiti nvunzati, gridmulo, 
;;ccondo il Joro cosLume, .al tradimen.\o, e d1iudcmlo gli occhi alJa rcnl· 
ti;. comhlalfcvano fudosamcn.te nellu slump.i, ucl Parliuncnto c, n Ge
n11va, anche ncl1a pini.za. Le sccne \·iolcnt.e avvenulc nelln Cnrucrn 
dei Ocpututi nel marzo 1849, la rihellionc di Gcnova, 1o scioglimento 
tłt•lfo Camera, la chiamata di Mnssimo d'Azeglio a ca1m dcl Miui· 

sl l"t·o, eec., sono cose no.te. 



In nac1.20 o questc lottc iardcnti, non ci risulta con ccrtezza quult! 
fo~sc ł'aLliludinc dcl nosl!ro Feia; mu conosce11do noi, du un lato, i1 
suo curutlcrc franco cd upclflo c Je suc 4>rofomłc convi.nzioni, e dal· 
!'uhm lu modcru~ionc c Ja dcłia:lllczza dell' animo suo, possiamo si· 
currunenlc congclluriw:e uhc cgli non nuscond~c Je suc simpatie roer 
lu causa dcłł'ordine c dcll':naloritit, mu che, nell'csp:rimcre le sne 
opinioni c ncł porgcrc Iors'uuco i suoi consi~łi ui mcrnbni (le.Ilu Ca
mera, coi quali cru in coulatto, non ollrepussussc ma.i i ~iusti con
fini. M,a Je opinioni che avevu cspostc ne' stwi scl'itti, la i>ubblicu 
acfosione che uvevu futt.u ul progrmnma di quel Mussimo d'Azcgłio, 
che er.u alJora hcrsugliato dagli struli dcll'o1>posizionc, bastarono- ud 
ullarurgli la ostilitu <lid iiartiLo av1a.nzato, riuscilo trfo.nfonte ncllc. elc
z.ioni ~.ncruli dcllu tcrza fogi.s.l.utura. Puo anchc dursi, che, ad uli· 
mcntarc 11uestu ostilitit, conco1Tcssc .il~ sap&e che cgli avcv.a prcsliato 
lu sua collaho-razione al giornał'! La. Na:iotte, fondat.a dal suo antico 
Carlo V csmc, lienchc, come dicuauuo supra, uon ci l"isulti che V·i 
scrivcssc ua·ticoli po1it.ici uc firnwLl, c hcuchc tJncl Jlcriodico a.vessc 
~cssato di pulihlicaroi il 23 muggio, fondcmlosi cou Jl Risorgimciao. 
l· inulmcnte non c impossibilc chc1 in tcmpi J.i tanto nervosismo .....: 
come si dirclihc oggi - la stcssa so-llct'itu cu1·Jl che il f ca si era prc
sa di scrlverc c 11oi di 1u1.rlwrc al ministcro JcU'1ntemo, pei· 0Uc-
11c•rnc głi accc1111ul.i provveJ.imcnti prn-vvisorii in fo.vore della Bi
ltliotcca, urLa.ssc la susccltihiłitu omlirosu clclłu parte nvanz.ata dcllll 

Cumeru, qwisi Iossc un riccmoscł111cnto indchito dcll'ingcrcnz.a. dcJ po
tcrc escoutivo nc.llc cosc intcrnc dell' Asscmhlca. n Iauo e che, rad11-
nnta il 30 lu.glio la n.uova Ca.mera c rlclcLta fotegralmct11Lc la Presi 
dcnza della prect..-dcmt.e (col murchesc Pareto presiidcnte, i de1mtati 
Baricco c Deprctis vicc-piresiclr.mi; Cavu.llini, Marco, Pera, e G. B. 
Michclini scgrctarii, Valvussori c Bastian <1ucslo1ri), quest:o. decise di 
togliere al Fea l'ufficio suo. 

I partitl u.vauzatl fanno sopprimere il posto di biblloteeario. 

l\t, non era facile trovare un prctcsto dccentc per raggiu11g1:rc 
J'intcnto. Leonardo Fen era stato nominato in puhhlhca sedaua. 
quasi all'un:a:n.imitu, dellu 11rima Ga.mera "C.łcuoa dal Pacsc c non 
avcvl\ dato ragionc alcuna di lugmmza ncll'a.dempimenlo del suo 
uflicio; come coipirlo, senza offcndr:rc troppo palcsemcntc. ogni con· 
v•:uicnzu, ogui 11rincipio di giusl.izia? Dopo matura riilessione, il 

2. 
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modo {u troV'.ato: soppressione del posto, com,e suoa dirsi, per ridu
zionc di piant11; c il colpo fu cscg.uilo di sorprcsa. 

Il 30 agoslo, il dcpulalo Bm·hicr prnponcva si proccdes:5c sol
lcdtamentc alla nomina de.Uu commissionc della IlihlioLeoa, ma il 
l'Cgrctario 1'4ichelini, dn nome della Ptresidenza, dichiarava che quc
r.lin uvcva preparuto uno sclu.\lrnu, di nuovo regolnnu•nlo per la Bi
hłiolcca, c chicdeva ~l r im;o dclln nomina dopo lu discussione del 
mcdcsimo. Gli onorc.voli Barhicr <' Cudom.u (Carlo ) comLattcrono 
il rinvio, l'on. Lionc Jo appoggio: .ulln votazionc, In Camera non 
risulto in numero. Il giorno seguCJlte, Io stcsso on. Micl1clini Javn 

lcuura <ll'Jl ' an.nunzi.ulo nuovo rcg:olumcnlo, il sncco del quulc t•on
sislcvu alF1nl, 6 concopilo cosi: 1~ E' dal primo gcnnaio 1850 sop• 
1•resso l'impie:w <li llihliotccario-arcltlvfata; ftn cura degli Archivi ,, 
Je ultrc incomhcuzc .alficlatc al Bibliolccurio-urchivisla sarunno di
simpcgnutc dagli impicg.uti di Scgn·tcrin >1. Cogli allri nrticoli, la 
dirczionc dcł1u Bihlioteeu cru a{fid.a.ta ullu commissionc p11rlaruen
t11re, port.atu n no\ c memhri, ciascuno <lei 11uali vcniva per turno 
pii1 spcci.uhncnlc incaricalo della soncglianza di cssn: l<' Innzioui 
tccnichc di Bihliolecru.·io ernno aiddossatc ud un ussistente, da nomi
uursi da11u Commissione. 

Tcnui.nutu Ju lettma 11el pro.getto, Ja Cumcru nc inizio subito lu 
discussionc. Purlamno in ful•oi·c, ohre .al relalorc Michclini, i ile
Jrnluli Gu.glianelli, Moin c Pera; contro, i dcputali De Marcl1i, Mena· 
hrca, Parodi, Fnrina P . c Dem.aria. Il Mcnuhrc.u - foturo gene-
1'111<' del gcnio c prcsidenle <łcl Consiglio - e H DcJJU1ria tratlnrono 
spcdu.Jmente la qucstione teenica: sostcnoodo la ·neccs.situ, per la Cn
mer.a, di .avcrc una buonu Bihliotcca c di conservure pcrcio a capo 

tł<>Jln mcdcsimn, non giit un im1)icgnto suhalterno, sottoposlo all'ar· 
hitrio di UDla commissionc soggetlla n c.nmbi.are ogni scssione, mu 

hc.nsi un bibliotcoairio inamovihile, colt.o e inte1llgen.te, che pone<i· 
;;c ramorc al su.o ufficio; c r,orrohorauclo ]n loro tcsi con l'e.scmpio rlel
le migliori bibliotcchc it.ali.anc e sh·unierc c con .iltrc ragioni c.hc 
J'cvidcnza dei fntti molto fncilmcnl1! suggcrivn. Il scgrctario Michc
lini, H M;oju e il Pera soslCJmcro all'incontro che la Bibliotccn non 
nvcndo veruna impocrt:11:11za, era supe.rfluo un 11osto di bihli<>tecario 
con 2.500 lire di stipemlio; - ehe, in tcmpi cosi difńcili come qm~l
li atb'aversnti dal puese, spcU.avn ul1a Camera clnrc l'esempio 11eille 
ci:onomic; - che del resto, qunndo la Bibliot.eoa avesae pr.eso unn 



renie imporLanza, si sarebbe poluto r.istiabwc il posto sopprcsso; -
che Ja cspcric11z11 avcv.11 d.imostrato cGme alcune delle atLrihuzioni, sulic 
primc affidate al hihliotecario·archivista, potessero vcnir me.glio di· 
eimpegnalc dagli impicgali dcUa sc.gJrclcria che non da 1ui, - e che, 
diminnitc in tal modo le sue aul"ibuzioni, era naturale dimin.uime 
i11 proporzione il grado e lo ~Lipendio. 

Di tnllc qucste .r.agioni, Ja sola che avcssc quwlchc fonda.mento, 
c quclla iriguardantc l'opportunita di sollevare il bibliotccario da 
alcu.ne munsioni poco confaccnti llll suo ufficio prindpalc, ma la 
&emplicc cnumcrazionc di tuli mansioni - tenere il deposito della 
corrispondcnza della Camera, la formazionc delle liste, l'elcnco clelle 
dimissioni, de.Ile mo!l"ti, dei congcdi, dei pnssaporti cec. - basta a 

dimostra.re cłtc, delle attribuzioni dcl bibl.iotccario·.arch.ivjsta, CS!e 

cosliluivuuo Wlu parte cosl piccofo, che la loro asscgn.azionc ad ultri 
utlici non dim.inuiva in modo sensibile !'import.an.za del suo. Aff-atto 
ridicola poi appnre ]a ragionc principale adclotta dal Mich~ 
dal Moja: che, non 'CSist.endo oncora llll1l hibliotcca di qualche enti· 
tu, Iossc ii.nutilc il bihlioteoorio: quasi che, come oescrva.rono Il Me
n nb rea e il Demaria, una biblioteca po!l611 fond.ami, ordinarsi, ac· 
rn:csccrsi da se, scnzu che vi siu l'uomo che Ja fond-i, l'ordini e l'ac• 
cresca! La veritii e che si voleva c.olpire il Fra, e tutti i pret.csti era· 
no 1111011.i u tal fine; e un deputato meno pruden.te degli mlltri, ]'ono· 
rcvoJc Gugliancui, Jo riconohbe con ingcnua franchezza. Rispondcn
do aU'on. De Marcl1i, i! quule, citando l'rut. i9 dcl Rcgolamcnlo vi
gl'nlc, comlintt.eva la sopp.rcssionc dc.1 poslo·: « Ncill'.nrt. 79 - cgli 
osscrvo - vicnc bcnsi detto che il Bibliotccario c n.onr.inato o con
/''rniato dalf.n Camera ma ahrc~i che cssa puo pure rivocarlo ». L'o· 
norevolc De Man-hi rt'pli<'o: « So hcnc <'11c la Camera puo rivoearc 
l'.impi.cgitto, mia cio non vuol farsi se non quando nbbia clcmeritato'/. D 

Jl Guglianctti t:acq:uc, e poiche la. maggiorauza uveva giii preso il suo 
partito cd era dccisa a farlo prevalcrc scnza curnrsi di ragioni l>uone 
e cnU.ivc, la discussione tc.r.mino con l'ap1lrovazione dcl nuovo re· 
golnmcnto. 

Ritorno all'ineisione e ni glornalismo. 

Ecco dunque il nostro Fen esonerato senza eeri.monie dall'uffi. 

cio che copriva da un anno. E' fnciJe immaginare l'eUeuo che que· 
sto ingiusto c inaUeso pro.vvedimcnlo dovcllc produrre su lui. Al 
danno morale ch'C cgli veniva a riscntirc - 11011 tutti infatti pote· 
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\ 'ano conoscc.re il retroscenn połitico della delibcrazione - ei "leni
v" ad aggiungere un gra.vissi1110 danno materiale. Dopo 111. sua no· 
mina .a bihliotccario, cgli uV"CN.u nuturalmente quasi .ul>bnndo-nato 1n 
proI'e\Ssione dcll'incisore, intcrrom11cndo le 1·c.luzioni cogli cditori d1c 
solcvano ailidu.rgli lavori per le Joro puhLlicuzioni illu.strate; cd a· 
\·cva nnohc dovuto ritirarsi da Ilu redazionc di giornali politici: co· 
me dunquc mantcncre la famiglia? Dovcvu cgli ricadcrc nelle slrct· 
tezze in oui si era trovato ał.t..·uui anni addictro1 p. e. ucl 1846, nel 

Cjtta1c non uvcv.u guudagnato che 400 lire? Scnza pcrdcrsi di corag· 
~io, il Fe.n si dic<lc suhito d'u.Uorno per procuru.rsi qualche ocou-
1rnzione prima delio scadcre dcll'anno; c per 11otersi dedicare a que
sta penosa tiia crucis, cli.iese -uJłju, prcsi<lenza lu f.ucolt.U di .farsi SO· 

sliluire 11er ak'UBe orc nell'ufficio, che tuttor.n. copri.va, da una per

sona .Ji sua Iiducin, e du lui compensuta. Ne le sue ricerche tornnro· 
no vane, poiche d.apprima egli ehhe duU'cditore Moris ._ non trovo 
per quale 1>uLhlicazione - l'incarico di alcWic incisioni; poi, nel 
dicemLre, vcnnc assunto Iru i rcda~t.o.ri de La Gazzictla Piicmontese -
o.rgano nffici.u.le dd Governo - coll'in.01u'ico di sor.ivere da qu.a.Ltro a 
sei appcndici di critica leueraria od artisticu. al mese, al prczzo. di 
40 li re ciusouna. 

Ma, 1mr ccrcundo in questa guisu di prcmwursi per il caso peg· 
gion„ egli non rinunziava alla si1crwtza di pole.re, o tosto o tardi, 
ricuperare, gruz.ie ai cumbiumcnti politici che matura.vana e al sno 
huon diriUo, il poslo di LiLliotccar.io, momcntaJl.CIUmente peruuto. A 
truł fine, egli apri suJ1ilo con lu prcsidc'11za un cu;rt.cggio, cbe dura a 
lungo. QuatLro giorni a.ppcnu dQ_l10 la dcliLcr.uzione della Camera, 
du· 1o riguurdu.va, scdsse .al prcsi1łcntc una 11cttcra piuttosto riscnt 

ta, nclla qwlie, mentre fucev.a lu SOJ>ra occcnn.at..n domami.a del sup· 
plcntc, si lllgnuva dcl pro.vvcduucnto prcso a suo <lanno e del •nodo 
col quale era slato iu·cso - modo, dicc\'n, usalo hen di rado anc.b.e 
dui governi piu <lispo.tici - ; dicltiaravu cl1.e non uvreLhe pot.uto nc
eellure, se ofTcr:togli, il posto di assiste.ute urc-alo dal nu.o.vo i·cgo
J.amcn.to e si ;risl'rvuva di insistere per riiuvcrc qucllo di bihliot.ccario, 
H giorno in cu.i Ja Cumc.r.u Jo avcssc ristiabiJito. Il prt..-si.dente, senzu 

rilevare le po.role riscn.tiilc del F ca, i;li ri!>pose concedoodogli la ri
chie&ta f:n.coltit di farsi aiuture da un supplcntc, a patto che la re• 
tribuzionc 11i csso fossc slahi1ita dali.a presi<lonza. U Fca, ncl quale 
H risentimcnto non era cvidcnll•mcnte ccssato, rcplico nssoggettan-
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dosi .alla condizionc, mn non srn1J11 lagnarsenc, come di una ingiusti· 
licata dimostrazionc di sfiducia nc11a sua parola. Naturalmcnte que
iilo linguaggio chhc per cffctto di Inr sospcndcre la conccssione rlcl 
su1>pf.ootc, che cgli dovcttc ridomancfo.re una seconda volta due mcsi 
clopo, pioga.ndosi 1111Ua volonti1 drtUa presidcnza cosi per la retri
huzionc, come per Ja i1crsonn dcl sostituto. 

Egli avevn proposto n tule ufCicio il giit nominalo lihrnio Ge
mma; In prcsidooza v'i dcstin(1 i.nvccc l'nvv. Giov.anni Scovnzzi, Jl.I.I• 

L'ł7iot1u ia.rdoo1te, oond.llolllłl4Lt<> n m\OJ\le in contumada n:cl 1831, cd ot
Lima persona, ma del hallo ignam di ogni t•ognizionc bihliogrn6oo; il 
che sin delto di passaggio non gli impcdi poi dt giungcrc al gratlo 
di hi~cario, dopo csscre 61.aro p.cr vont'.n.nni sostit.uto t1eł Fr..a, 
dh·e.n:llml.o suo hucKl amico. Il F.ca, ri;petD, p.~ .fnoondo qu.ałche D5Ser· 

v:1zionc, accetlo e continuo con ze''o non 1li111inuito ad occn.pnrsi cl -' 
l:t Bihliolcca, che gli stava sempre a cuore. 

Jl proclnma di Jloncalierl, e le sue conseguenze. 

In 11ucsto frallcmpo h Camera era nuovumc11ll• stata sciolta -
!!O novcmlrnc 1849 - c soaLitu.ita da 1plcilla clcUa so.lto l'Jmpressionc 
efo) Proclnma di MoncctH-cri, Ja qunlc, riw1i1asi il 20 diceimhre, do· 
po ulcunc tornnte pre<!ic11.u1e c1o1 suo <lccano, avv. Fraschini, nvcvn 
<1unsi in:tera.tncntc mula.Io il 1noprie> ufficio di prcsid.cnzn. ~el 

unovo uIIicio, composto dni derutnti D. P. PinclH, prcsidcntc, De 
Marcl1i c Pa:Unel, vicc-prcsidcnli, C:walli.ni, Fnrina, Aireuti c I\ ; 
nulii, segretari, Valv.assori e l•'rancl1i, qtmstori, Leonardo contuva 
purccdti amid c due tra i d~putati che l'a.vcvuuo difcso a ~ 
u1u:•.r10 cJavanli ailln Camer.a, D~ Mm-clti c F.a.rina; lo slc5.so presi
dc·nte gli si era .dimostralo hcnevolo; era <1uindi naturale che la 
spcranzn di una possihilc ri1rnrazionc clel torto paliło si fncess-c. stra
cJa nel cuore di lui. Ma le t1iUirolti1 erano gra.vi. 

Bcnchc il parli.to di Sinistra fossc st.a.Io vinto ncllc clczioni. 
conscrvnva sempre nclla Cantil.'.ra o ncl [lllesc una forza considercv1•
fo, c iil parti:to vi.ncitore non avCVla. intcreSSf! ad url.u.rlo 1•cr qu.cstio

ni seconcmric. La moclificazio.uc dl'l regolamcn10 nclła pa.rlc riguar. \ 
clanlc la Bihlioteca, huona o <'u.t.liva che fo.;sc, era siat.a dclihcrntn 
clulla Camera in puhhlica sc11uta, dopo una cliscussiouc refotivament·c 
hmgia; chiedcm'C subito Ja r.cvocu, signi6cava clevwrc la qucslione 

a.Ila dii:,'llitn di qucstione politicn. Ora cio, olt:re che non .appariv.a 
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ulik al fl"lllllrlito m.iuistcrioale, non sarcbbc in ult.imo tor1w.to uLi

fo neppnrc al Fca, ni quule come impicgato, non poteva convenire 
oct~upa.r.e il suo uffi-cio a dispelto di uno dei grandi p111rliti <lell'as
scmblcu. Quindi, primu che il posto di bihlioto!cario fossc ristabi- 1 
lito e i·cstituito n] suo Litolnrc trascorscro hen <lue anni, •lurante i 
quali il Feu cscrcito di Intto "le funzioni dcl grudo, ma ScmJ!I• il graJo. 

Duuno brcvcmcntc conto t1cllc pcdpczie per le qunli egli pa.sso 
in queslo pcriodo trnvagliato. 

Appena riunitn Ja Camera, csscndo immincntc la fine dell'au 
uo, col qunlc dovevano legalml'ntc ccssarc anchc Je suc funzioni, il 
F'ea si ·affrctlnvu u consegnurc n.I prcsidentc decnno di -css.a, avv. l'ra
srhini, il rcgolnmcnlo provvisorio int.emo per la Bihliotccn, che wveva 
nhhozznto c messo iu C5ccuzionc duranie lu pl'o.roga dell'asscmhleu, 
.acciocchc Io sot.tomcttcsse wll'csamc della prc.!!idcmm p·rovvisońn. E 
poichc il Fr.a.schini, com'cn t1a prevederc, Io jnvito ad allendcre 
a tal uopo Io costit.uzionc della prcsit1e.nza definitivn, cgli Io prc
scuto a quest'ultima prnprio il 31 diccmh1·c, aggiungen.dovi una b1·cvc 
relnzione 1mll'<>pcrn sua: e dich~nd~e, qunnLunquc l'ufficio suo 
crs5nssc appunto in qu(.. giorno, ~li snrchbc rimasto al suo poslo 
finche la prcsidcnzn nvcss.e provvcduto a sur.rogarrlo. 

. ~ • na inlC'iiZionc łli-<larc qualchc soddisfazionc ad nn va lente fonzio. 
\ \ La nuova p1·csidcnzn si ocen.po subito dell'.argomento, con la buo-

~~ m1rio, ingiuslamcnl"' trallato , c 11i non urtarc susccttibilitil politi
<'hc; m11 non osum„ ... , per Je .ragioni sopra acccnnutc, prcndcrc la soln 
risołnzione logica, invl>.cc t1i i·cstituirc ~1 Fen il sno poslo, inuna
gino di snnarc pnrziulmcntc lu pinga conie. ·endogli l'ufficio di ar<'hi
vistn, c .ngghmgcndovi, forsc per pot.orgii Jare uno slipc.nt1io piu 
com·cniente, l'incarico di supplire, in cnso di bisogno, il rcdnttore 
d'f'i Ycrl1nli. 

Quest.a disposizionc, notiftcatagli dal segretario P.oolo Farina, 
non polcva esse.re c non In acccttuta daI Fen, non eolo c non tanto 
pł'r In prima pnrlc, qtumto per 1.n seconda. L'estcnsore dcl vcrhali 
avv. Pcllati, al qualc gli si proponcvn di far da supplcntc, era sinto 
cłt•lto a la.Je ufficio 1lnlla prima legislatura, ncllu mcdcsima scclnta 
nf?łla quale c.ra stało elcllo egli stcsso hihliotccario, con cgualc sti
pcndio e con cgun.le dignita: troppo grave era per lui ił pieg:irsi, 
senza verun dcmcrito c ncssuna seria rn.gione, ad una condizionc <li 
dipcndcnza verso il collcga. 
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Riammissione nella SegreterJa. della Camero.. 

Pnr i·cudcudosi conto delle diUicohl1 di natum politic.i che si 
oppo11c\'u110 alla 1mra c semplice sua rcintcgraziouc ncl primitivo 
~'Tado cd ullicio, cgli pensava clw vi Iosse modu di ll'ovare una solu· 
r.ione del pruhl·em.a ucl tempo stcsso piit utile .all'anuninislraz.ione, e 
pii1 conciliahilc col suo dccoro. 

La rngionc pii1 impo·rtanlc addotta dalia ccssnla prt>.sidenza p•!r 
giuslilicarc Ja sopprcssiouc del suo poslo era stała qnclla finanzinria: 
parc\•a a lui che questa polesse risolvcrsi accettamlo la sua propo~ta, 
di mcllcrc provvisoriamcule a suo ca.rico Io stipcndio di un'.assistcn
lf!, Ja cui nomina era imlispcnsahi.lc se si volcva che 1n Bihliole:-a 
polesse regołarmcnte fonzionurc. Pc1· iuizialiva di Cesiuc Balho, la 
Camera st.av.a p1•1· afCida.re acl mta commissionc specialc lo studi(} iii 
1111 .n110\'o 1ric:g0Jnmcuto per ł'.asseuuhJca c per i snu.i uflici, com.111·nsa 
la Bihliolcca: che cosa di piit nalurulc, secondo il Fe.a, ch-e rin· 
viarc a lia~e commissione. l'asselto dcfinilivo di qucsl'u.ltima, c Ja. 
scinrn int.anto .andarc avanli le coBe alla mcglio, scnza com.prontclh't'C 
l"av\•enirc? Il Fe.a nc fece la proposta formale alta presidcnza: m.a 
questa non l'accello, rilencndo vorosimilmcnte irrego1.are c i1oco de· 
<·oroso 11cr 1a Camera 1 'avcre un impic.galo rclrilmito 111·iv.atamN1łe 
da uu alt.ro, c tc.nlo di indurrc il Fc:a a ccdcrc nlłn i}ropria decisio- ~ 

ne con insislcnzc no11 disgiuntc da ffUalchc lcggcm min:tecia. \ 

Dappirma cssa mo.difico la dccisionc, cambiando il titolo di nr
chivista dato nclla pl"irna slcsura al Fcu, in qucllu di u impiegato 
straord.in.ario di St;,ITl"Cleria », col du.plice :incarico di sorvcg1iarc i;ili 
archivi c di supplirc l'cstcnsorc dei verbuli, i!, ucl notHicargli tnie 
modificnzionc, gli dichiaro che qualor.a cg1i .avcssc prr~istilo ucl ri
t•usnre qucst'ultimo incnrico, il s110 stipcndio snrehhc stało ri<1otto 
da 2000 a 1500 lirc (16 gennaio 1850). IJ Fe.a, mcnt1re in una let· 
tern prival.'l al Farina, csprimcva il dolore che głi a.rrcca.va, al ve
derc che 1a prcsidenzn faceV1111 cosi poco conto dcl suo (]ccoro, con 
1111a lcltcra uHicialc dicl1iarav11 <li a<..-ccllnrc il p.rimo inc.nrico c 1c· 
neva rispclto al secondo un siłcnzio che cquiva]cva a1] un rifinto. 

Passurono cosi circa tre seltimnne, .alJo spirare delle quali pnr· 
ve che la pvesidcnz.a, ind1ispcLt.it:a della 1rcsistcnza opposta dal Fe:a, 
voJesse .agirc di auloritu verso di ]ui. InfatLi il 4 fehbraio, per boc
oo dcl qncstore Fir11nchi, c.$11 gli ingiungev.a. d.i conSC!f,,"lla.re la Bi
bliotccn 11Il'avv. Scovazz.i, nominata assistentc alla Biblioteca stes-
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~. li Fen uhbidi e per qualchc giorno vago, per cosi clirrc, fli ufficio 
in uCficio, non sapenclo hene dove pin.ntorc Je sue len.de; pci·che in 
Dihliotecn non polcva lcgalmcnle rcsturc, e in segrelcria nullu era 
pri>p-nrnlo per riccvcrc il nuovo sorveglinntc dcl;i'.i 11m·hivj; c sEoito 
ił suo dispiaccrc in un11 lcttcrc confidcnzinle al vice-prcsiilentc De -l\lu.rehi, al qnale era lcgnlo dn sincern nmi<·izin. Finalmenle i I 16 
fch1>raio, la scena cnmllinvn: lo F.IC~f.o 11ncstm·c Fr1mchi inform:1va 
ił Fea che la presidcnzn, spiegando meglio le suc int.onzioni, focnri
cuvn Jui, i:n qn111lii1tl1 di jmpfogato s·uiato1rdinar.io d~ sc.i:,.>Tcleri.a, dcl.l'.as
i;i.htcnza alla Biblioteca e all'archivio e lo invi.lava a tcncrnc i resdstri 
c la responsnhilitu come in pnssnlo e u dnrc le sne istruzioni nll'-.v
voc:alo Scovazzi. 

Rlconoseimento definltivo del tito1o e dell'Ufflclo di bibliotecario. 

Il Fen vcdeva il proprio sli.pcndio ridoHo a 1500 ]ire; ma grru:ie 
nUn sua for.mezza c al 1>110 cairaUcrc, usciva nu<>vamentc vincitare dal
i.n dur.a loot.La. Pero, .afouni anni e r.un!fhc pralich1• łnrono nnl'or:t nc· 
<'•1m1ric, dapprima pBr ollcnerc che gli fossc ufficialmcnlc rest il u i to 
il titoło confcrito:di dalia Cumcrn il 7 giugno 1k-l 1848, c poi }lCr 
rii:cquistarrc c m:inll'ncrc al hihliotcrnrio i~ ~'l'ado rhc la Camera gli 
a.vcva in quel tcmpi nssegnalo· fr.a i p1mpri rnnzio.na.rii, c per non 1lo
\'Cł' tomnre in st"guito sull'urgomc.1110„ nc ilircmo anr.ora 1111i po1·hc 
paro.Je. 1 -~ 

L'ufficio cli hibłiot~rio-urchivisla vcnnc Coroiulmcntc rislahi· 
lioto iC12 marr.o 1852. Lo st.ipcndio nS~l'l_lillaloglieracii-i::-2000, ma, 
poicli'c era in quel turno ullo studio prcsso la Prcsidcnz:i il progctto 
di una pianta orgnnic>..11 di Lulto il personale clclJa Camer.a, tule U'i· 

seęno potcva considerarsi !'orne provvisorio. ~piania vcnnc infntli 
nJln luce j} 24 genn.aio 1853, e, nclln mcdc..<;im:a, al hf.hliot.ccnrio VC· 

ńiVii"Słiihilito uno stipcndio d.a 1800 n 2600 lire, infcriorc percio iii 

mille lirc 11 quclJi 1lcll'cst'C'.nsore 1lci v~rhnli c dcl ilirittore cld
J:i scgrcl·cri,o, c di 800 n qncUo <lc>l capo rcvisorc. A tule 1li1Tcrc11w 
tli trattamcnlo iJ Fen non si aclalto, non gin per lma mcschinn qnc
~tionc di clnnaro, - poicl1c un norno pii1 mo<lesto c pareo nci rlc
sidcri di 1ui non conobbi forsc mai, - ma per 1n slcs<:u ragionc cl1c 
gli aveva victato ncl 1850 di lasci.ar mcnom:arc fo di.i,r.nita che la l" 
legislatura aveva attribui.to al suo uffi.cio ncr.rU:indo un poslo su

bordinato all'estensOł'e dei verb.ali, E poic11e in quei tcmpi i rro-

„ 



f?elti della presidc.nzu deNa Cnmcrn dovcvano esser sot.toposti aUn 
Dt)prov.azione dc1l'assemhlc.a riunil:1 in t•omitato sci,,rreto, a que11to 
egli si ap.polio per mezzo dc~li amici aut<>rcvoli c numeroei cb;
a\·~Wi Ira i dcput; li; c il comitato, facendo proprii i 1 criteri cl1e .avc
vnno .i.nspifuto la dclillerazionc dc:Ua prima lcgisfatura, stahili che 
il bihliotccnrio avesse Jo slcsso lraltumcnlo clci t•npi tl'ufficio pii1 

clcvati. 
Ln qucstione risorsc nncl1c pii1 asprn scltc anni pii1 tardi, nl'l 

1360, nllorche per Ja prn~rr,;sh·a trasformazionc dcl Pftrlnmento 1m
hnlpino in Pnrlamcnto italiano, p .r1rvc opportuno aumcntarc ałqua.n. 
to la piania dcgli impil'.guli clclla Camera c le rispcttive pagl1c. 
Anc.he in quc11ft pinntn, al hihliotc<'ario era fiss.ato uno stipc111lio 
variubf.e dalle 3 1ullc- 4000 lirc, mcntrc <1uello dcgli altri capi ń-·uf

fi<'io era portato a 4-5000. 
In qucst'occasione ·Jltlr<' , il Fen riron;e al comit.ato contro l'in

giu.sto trattamcnto; ma, sin 11cr l'entrula n~llu Camera di molti rlc-
1111tati nuovi che am·orn non lo conoS(·cvuno cel crano inclinati a 
r!speltnrc le decision.i '1ci ror ~>i 1•oslit.uiti, sia per l'o.pcra dcl rlcym

tnto Cnvallini._ segrctario della presidenza e suo principale iru;pi· 
n:atorc in qucsto genere di quc: tioni, l'csito della loua non Cu qua• 
1r. er.n stato ncl 1853: l'ap1pcllo fu rcspin.to (23 giui:no 1860). U F<'a 
nc provo grave dolo.re; e iad llf;enm&.Vlllllo contrilmi il fatto c.hc, prcss" 
a poco nello stcsso tempo·. ]n prcsiid-c:nm cass.avn la nominn ad im
pirg.alo <lclla Camer.n cli suo nipot-e Pa~o Meinardi, !alta dietro sun 

1n·opostn, durnntc l'in.terv.nllo della SCS6ione, dai qnestori. Di qualche 
tonforto gli fu soltanto Ja nomina a <'...nvaliere rnaurizi.nno - onorifi. 
c•c>nza che .nveva al.lora un va~o-rc che 1ta pur troppo pcnlutu 'in 

gran parte di poi - confcritaitli clu S. M. il Re su proposta c1el1'il· 
Justre filosofo Mumiani, ministro clclb Pubblica Istruzione, c11e glie
l'rumunzio con una lusingl1iero lcttcrn partirofo.rc (luglio 1860). 

Durnnte il secondo semcstre del 1860 e i primi m~i del 1861, la 
ł.ume.rn rimasc chiusa; quamlo si riapri, n.el murw cli qucst'ultimo 
anno, coll'intervcnlo dei rapprescnt:mti '1i quasi tiulla l'Ilnlia, n 
cumtlornc la prcsidcnza furono· chiamnti in mn~giorunza dcpul.ati 11i 
11:.irtc Jihern1e nvanzu.ta, ron n c:1vo Urbono Rut.ta7.zj; sicche il Fen, 
mcmorc delle tlurc lolłc rlcl 18:~9, i;t•1·issc n-:l suo tuccnino: « Con 
Cjllest4 presidenza, che Sara di me? » Ma l'cspcricnza gli TilOSlro ben 
presto che i suoi timo,ri non nve1Vano fondamcnto. Appenn insediuto 



il nuovo presidentc, dopo che l'amico suo Giu~ppe Bertolcli gli 
cbbe pret>nrnlo j) lerrcno, egli Sł rccu Il furgli ]u , .j5jla di doVet·c, C 

ne ripor.to ottimn imprcssione (16 murzo 1861). Incoraggiato dnlla 
accoglicnza riccvula, rilorno du lui un ,m;c dopo a parlargli f)ella 
t_tut.-slione ehe lo ribruarcl1ua, e sep}łC mcltere le propirie r.ugioni sol· 
to un nspclto cosi evidenl·c, dtc il Ruttuzzi nc fu pc.rsuaso e nc 1>cr
HH1sc alla sua voltsa. i cdllcghi deUn prcsidenzn. Duc giorni 1fo~ -
26 u11rilc - ił Fen ricc\ cltc Jn noli zin uUiciulc - dcl suo parrggia
m1•nto aglia ltri capi d'ufrkio della Camera. E il'ulloraii\jiOl.:-Cgli 

·no1C cblic piua lo.ttnrc per diICiiilerc JiiiSiiilposizionc: ma, per dirln 
di sfuggitn, la gtierrn contro la grnduatońa dcl hibliotccario non 
t•c:.so colla sua morlc. 

Import1mzn. politicn. dell'URlcio lli '3ibliotecnrlo della Camera. 

Qucsla oslinnlu gucrrn, <'he <luru tntlora, di.pendc in parlr Ila 
poco nohili nmhizioni, in pa1·tc dul conccllo prclla.mcntc burocrut._ 
t:o che molti sogliono farsi dell'ufficiio. di hibliotccnrio della Came
ra, paragomuulolo u qucllo cli quulnn'tttc ca.po tli una puhblica l!t• 
Miolcca. Qucsto concctto e r.n.dioolmente errato; poiche il hihliott'· 
cario della Camc1··1. oltrc nll'ndrmpie.rc le Iunzioni degli ultri hi
błiotccarii, nmminist.rnndo mrn hihliotcca consi1lercvole c in rapi ·lo 
aumcnto, c cu.randonc l'indirizzo c l'inct·emenlo scicnli(ico con l'uin
to de.Ila commissionc di vigilunza, che talora <'5i~tc qnasi solo, pt•r 
co5i dire7 di nomc, dcvo fungcrc do consiglic1·c intcllcttunlc dei rup
presenlnnli dcl pacsc, forncndo loro le imlicnzioni c i suggerimcnli 
1wres~11rii allo studio delle piu svn.riutc questioni poliliche, giuri<lip 
die, nmminislrative, C('C. cl1c il Padamcnlo 1lc\'e lrnllurc. E 6<' 1la 
tuJi indicazioni c suggerimenti dcrivnssc anchc solo una volta di 
cru.ando in quundo Ja miglior compiJazioue 11i una leggc e cvidcutc 
che 1o stato ne rlcaverebbc un vantaggio In cui impo-rtanza e diffi
cile esagerare. 

In queslo mot1o appunlo Leonardo Fen in.tende,·u 1'uCficio sno e 
in questo modo J'aclempi fino nll'uhimo, leggendo, stmlinndo libri, 
period.id, discussioni pnrlnme:ntnri nostre e strnniere, prendendo co· 
piosi nppunti in b'll.isa du poler prontamcntc soddisCarn le dchieste, 
non di rado frcttolose cd .n.{fannose, <lei dcputati. Nello stcsso tempo 
impinnluva i catnloghi necessarii alla Bibliotcca, c, non nvcndo :i sua 
disrosiziooc un p.ersonale sufficiente ne per numera, ne per qualitlt. di 
impiegati, copiavn di 6Uo pugno il principale cli essi, quello meto-
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dico, in ollo volu.mi, riporlundoci non soJo i lito1i delle opere a 
stampu viu via ucquislalc dulia Bibłiotcca, ma anche notizie c indi. l 
cazioni bihliogirafichc prcziosc. Ed ancl1c di piit avrcbbc c<>rtamcnle 
fatto~ se avc.;se potulo disporre di migliori me:ąi e dedicarc ullo 
studio il lt.'tllpo impieguto ncl lavorn matcl'ialc di t.rascrizionc. Ma 
l'opcra snu principale come hihliotecario, ripctiamo, fu quclla clclle 
ric·erchc per agevoliure gli studi dei 1'18•pprescntmiti del Pacse, c quc
sm slu~c pur trnp.po ud ogni indaginc, c si 1mo soJo congettn.rare 
dui grande conccllo <·he ehbcro di Jui uomini insigni che musl.ruro-
110 il 1'.urlament.o. Un sollo dato di Jla.Uo posi,tivo a tal proposit.o si ri
cavll dal suo tnccuino, cd c i.] scgucntc, 

Fra gli umici piu cari ed intimi che cgli avesse, nessuno undava 
inmmzi aU'illustre ingegncre Giuseppe Bell.a, che fu successh~amentc 
d<>pUlalo e !Pnatore e che per molti anni copri l'ufficio di segretario 
generale - om si direhbe sollosegrotario di sl.alo - al ministero <lei 
La\'Od Puhb~ici e di commissario ircncralc delle (errovi-e, c in tale 
l[llllJilu coopero forse pitt di O!,.'lll ałtro U dolare ) 'Jt.alia dc.lJn SUQ Tl'tc 
fl'rrovinrin. Dopo nver trascorso la giornata ni bvoro, ił Bellu soleva 
di lrequcnle recursi a passare ]a sera prcsso l'umico; e la conversu
zivnc fra di loro verteva il piit delle volte intorno alle varie qur.· 
Etioni .allo studio al miuis lcro de.i lavori pubblici; c partJ.colanuente 
a łJUclłc ribruurdanti Ja cost.ruzio.nc e l'escr.cizio delle slr.adc forcate, 
nrgomcnlo di cui il Fen amnva molto di occuparsi, regislr.anilo ncl 
suo taccuino Je tappe rug.giunte via via d.alla crcsccntc i·cle. 

Era in quel lempo a.vvcnuto il tra.sCcrimenlo della ca.pit.ale dn 
Torino a Firenz.c, il qunle nvcva i,t1.rha10 Je ahitudini e gli inl<-rl'ssi 
di una grandissima parte dei (1mzionari dcllo stato, fra cui pr~

vnleva allora cli moho l'd cmenlo pic.monlcsc. Trnsportnti Jungi dal· 
le citta do\'e ahitavano, dove molti eruno nali e dove tuui avrvano 
parcnti, amid, a(fari, cc.c., essi ne avevnno riscntito grave dnnno, 
origine di piu grave malcontcnlo. Parvc al Fca che dimno e malcon
tcnl<' snrcbl1cro słali di molto diminuili qualora, ni fonzionarii tra
erł'riti a Fircnzc, si fossero .agcvolnte le comunicazioni colla loro 
„,~ione nntiva, permettendo loro di lnre ogni anno a pre1.zo ridotto 
quufohc viagbrio dnila nuovn alla vecchia capitalc, e che questa ł'On• 
cesi;ione nvrchbe potulo farsi scnza dimno dell' AmminislTazione, n 
causa dell'aumenlo di traITico che cssa avrebbe detcrminalo, c co· 
muruco l'idea all'.amico. Il Bella, -al <f11al.c piucque il suggcrime.nto, 
apri in proposiJto rolle socictit fmiroviarie tral.t-0tłve, che chbero esi-
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to fnvorcvolc, c l'accordo <·oncluso allora lra i.1 ministero dei 'LavOTi 
Pnhhli<'i c le societii stcssc fu ]'inizio dcl rcgimc specialc che go
\'Crnn tuUora Ja materia, con grande vantag.gio della sempre pii1 nu
mcrosn elassc dei pul>hlici funzionarii. 

Idee polltiehe dl J,, Fea: suni nppuntl e gludlzi. 

Nclr 1111cm~>i·mcnto cli q11~tn parte nohilissima dcl suo urficio, 
po~~iumo csser ccrti c·he il Fen, a malg-rado rlclla orisi <lcl 1849, non 
t•r;;so mai di mani[cslarc frunr:im<'nlc, quando se ne p.rcscnt.ava Ja 
t1<'cai;ionc, le 1mc o.pinioni poli1i1·hc; ma srp·pe fnrlo con tanta 11r11-
tl<'n7.11 c modcr.azione, da 11rq11ii;lar~i ]n stima c l'amicizio, nnchc di 
uomini 1·hc la pcnsa.\oia.110 ilive:rsnmcntc da lui, come p. es. Jleucd.cllo 
Cairoli c Dcncdctto Musolino. Lr i-uc opinioni, come si 1mo bria ri-
1<·\·arc <la! fin qui dr uo, crano q•1clle che, con maggiore o minorc t!S:it
lezza, si soi,rliono qualificnre rolb dcnomin:izionc conscrvatrici-1:111'• 
ruli. Caldo f.antorc <lclla monun·hia t-ost.itnzionale, cgli invor.avn llll 

Go\'rrno modrrnlo hensi, c riS!>clloso dcllt> lcl-(~i e delle pnhl>Ht•he 
lihcrta, mn coniwio il<'l suo aho nfril'io, inrl~sihilc tntore dcll'ordine 
non solo matcri11lc, m:1 :uu•lw morale; vofo,·1.1 <'he il Sovrano escrd
ta~sc con sngh'la risolutrz:rn i •·uoi polt'ri, s1•11:rn alulirnrnr vł'runo; 
che Jo St.atuto foss<' ossrrvntu t.' f·1tlo ossrrvnr<' 11:1 t.ntti in 111.Uc le l'lle 
prescrizioni, comprcsa qnella t•lrn dirhinrava la religion<- ttHtoli1•.a, 
1·rligione ilelł:o sł.'.lllo. Considcruva la pare rcligiosa come un clmlinc 

Couda.mentnlc 1lcl111 sot·ieli1 e l'm·1·ordo fra i cluc potCTi, come una 
1łc1Jc basi, delle t•ondizioni iw1i.:1u~n~ahili d~lł:i prosperitii c ;_'t'an-
1lczza nazionale. 

A tiali prindpii SOn'O informate le noll:' che di tanto in tanto c.gli 
!'<'rivcva per intimo uso snl proprio lnc1•11ino· intorno agli avvenimr.n
ti ,le] giorno. Giovcri1 spigolarc qua e ]i1 talunoa delle pii1 nol<'voli .:J 

parli.re clal 1848. 

li 5 setteml1re ]8.lłJ, ust'ivu ]'opusrolo 11i Giohcrti: <c 11 Mini

i-tero clci ilnc pro:mumni >•; cil egli, hcnchi- ammirntore 1lcl rc•le
hrr Cilosofo, 1o gitulienvn ce molto gesnitico, parolaio c Canciulle5co l•. 
U 26 giugno 1849 si spargc la vorc prcmatma clclla mortc cli Carlo 
i\ lhcrto in Oporto, c.d il Fen s1·rive: <c Questo Principe sarn com
pian.to dall'immonsia ma~gioir.n.nx:i della '1111lzion.e percl1e, n.onost.nnte 
i suoi difetti, dieJc le istituz.ioni 1ibcrali e tento di liherarc l'ltnlia 



; 45 

daUo straniero. Egli fara epoca nella storia del Piemonte c dełl'lta
Jia, Dio Jo rimuneri jn Ciclo ! ». Il 7 e il 10 successivo scllemluc 

' hutlezza uno com;e ll scioeclLi:eimo » c l'altro come ll scundulo~o » 
tłuc .ordini del giorno, vol:llti ·dallu Cu.mem, coulro i vcscovi di To
dno c di .Asti, e contro i p.rovvooimcnli di prccau.zione p1·t.><si dal Go
vcmo verso Garibaldi. Il primo Ichlm1io 1854 11iungc la mot'le di 
Silvio Pellico. « Avcva 64 anni, la 11.aLria ingrutu non m eno cl•c ~tolla 
non .cerco di .ave.do fra i 16Uoi 1r,u,pipr.cscn.t1mti, UC dcpulati, UC. 
scuutori: quest.a maccltia rt.-stera al Picmontc ». 

Il 20 gcnnaio 1855, giorno in cui moriva la regi·na Maria Ade
laide, lJłoglie di Vittorio .Emanuele II, scrive: 1( Questa morte, che 
puo avere consc~enzc incaJcoJ.uhili, e una vera sciagur.a nazionalc; 
Ella era un ungclo di honta ed amutissima anche dugli uomiui me

no mona:rchici;. la sua ricordanza sari1 indelchile nci cuori dei Pic
montcsi; il Rcl fłCtl'COSSOI d.a .t:unta perdita, e come <l.is.11era.to; Ella llOll 

u..-eva che 33. anni! ». Pochi giorni piu tardi, cgli pronwiciav.a uu 
giudizio ł'iuttoslo sfavorevole sul trat.lato per l'aHCUJ1z.a. di Crimeu; 

poolu altri do1>07 deplorava la i>erdita del Diuca di Genova, « grn· 
ve danno per 10 SLa:to ». Il 19 lu.glio 1858 dedic11va le se~uenli pn
roJc .ad un uomo orma.i dimenlicato, ma del quale egli aveva potuto 

.ap1m~zzare le rarc doli: 1< M,uore l'~-regio .amico, deputalo ~<z· 

uico Buffa: era uno dei migli or i uomini del Piemonte; muore sul 
fi~ell'eti.t; la !'atria hu l'erduto uno degli uomini che uvrehhcri> 
polulo CISS!Crle utili, cd io un iaani.co sicur:o: siu. Ia.tt.a la volonta di 
Dio ». F.spressioni <1uasi idcnticlte avcva il 19 maggjo per lu mCi1no

ri~1 dcl deputalo Gius'Clppe Brign~. 

Alta gucrra dcl 1859 il Fea dedico note pinttoslo numerose; ne 
rilevo soli.anto Lre. Il 2 umggio, .scdve: « Gli Awt1·iaci sono vicini .a 

Guanie: povcri .diav.oli ! enLro una seLtinuuw. non ve ne snra nep'Pur 
uno .al di qua del Ticino: cosi credo>>, Il 19: 1< Piove indegnamen· 
le: poveri nost.ri solduti! e ·povere noslre t•rovincie, sacd1cggiate dal 

UC'mico! Jł. Il 15 luglio: «Il Re c J'lmpe.ratorn ginngoIID .alle 5 e 

mezza a Torino; l'uccoglicnza che si fa all'lmperaLorc non e molto 

t'Ulusi.astlca: mah! ». Queslia esclrunazionc ełoqucnte non vuol l'ero 
s1g11ificnre che il l~ca avesse perdu.to la fiducia ncll'amiclzia delln 
Frnncia di NufJolcone III verso di noi; tutl'altro. Convinto amd <'he 
l'Imperatorc fosse sempre animato dulie migliori intcnzioni ''erso 

J'Italia, e indoviuando che, se si era uncslalo a Villair.anca, l'nveva 
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Cutto per ragioni superiori - come oggi e risuputo - egłi scrisse 
in quel turno un opuscolo di·relto a propugnarc !'ami.cizia fra i dne 
pacsi, intitolulo: (( Quałc intercssc Jui lu Francin ncllu queslione 
Italianu? ». 

Le relnzioni frn l'Italła e la },rancia. 

In qucll'opuscolo, che porta la data dcl 22 ollobrc 1859, si nota 
un singolarc contruslo Ira alcune J>revi~ioui, che il Iauo confermo 
quasi foueral.inc11l.e, ed .altire che esso smenti invccc in brcvissimo 
tempo. Esuininando innunzi tullo le ragioni che dovevuno spingerc 
lu Fruncia ad adopcrasi per un favorevole scioglimento della qne
stionc ituliuua - <juulc si prcscnla' a in ffUcl momculo - oltre uUe 
:rui;ioni slorichc7 cl.nic.he, e scnlimenla.li che uniscono i due popoli, 
cgli udditava J'op·po·rtunitu di una non lontauu prcvnlcnzn dulla U.us• 
siu c .della Germain, che rapid.an1cntc progrcdi\'auo in forza, al 
punto di minacciurc, non pure l'cgcmonia di cni l:t Franciu godcva 
nJłorn, ma Jo slesso equiJibrio europeo. 

E -clopo avcr i1ar)u.to hrnvc:mente dellu Russia, acccnnu.va alla 
G<"rmania, la <1uale si trovava, al pari dclł'Italia, ucl travaglio della 
unificaz:ione. « QucsLo mG'\·imcnto - .diccvu - puo cssc.r.e piu o meno 
rnpido, pii1 o meno Juhorioso, ma. e sicuro, e condnrru inevitnbil
nacnte al suo scopo. Poco im.porta a noi dl sapere se 1a Germanin, 
in nn u.vvenire piit o meno lont.uno, si rciggc1·i1 sotto un govemo uni
to c fortemcnlc fodemativo; l'importanle per il nostro argomento ~ 
di csscre convinti che, comunquc cssu si a.ssctti, questo movimc1:~.: 

~onale la menera nccessnriamente ad avere un governo fortissimo. 
t: .\;U" percio Ja Germanin fra non molLi anni sarii una naz1011e cm~· 
p111:i& ui ottre !>U milioni di .alJitan.Li li. Per consl!'rvnre il proprio pa... 
sto di fronte a qt1esle forze in geslazione, .di cui il Fea prcvcdeva con 
t1111ta luciclitu Jo svo4,rimcnto formidahilc, Ja Francia avevu dun• 
qu-e, 11 suo avviso, il mnssimo intercsse nd assicnrarsi l'np,poggio delle 
nazioni latine e pnrlicolaTmcntc dell'Ita1ia, c quindi n fnvorire Ja co
stituz:ionc di qucsL'ultima in una polente confcclcruzione, nclla qnule 
dovcva cnlirarc rui.che Io Stalo pontificio, rello n govcxno liberale. 
A:Ue mod1111itu della tr.nsformazione dcil govcmo ponLificio in tal sc-n
so, egli dedicava una porte considerevole del suo opusco1o, perche 
iulendev<.a cltc cssn avrcbhe costituito una delle diCCicoltu mnggiori 
dcl progclto vaghcggiato. 



M111. queitto disegno, che cbhc un momcnlo di voga, fu ral[lida
mcnlc lravolto dal corso <legli cventi, sicchc ancl1c l'opuscolo i·imuse 
inedito. Cio luttavia non impcdi nl Fca di so.rivc.rc sul suo taccnino 
nllia fine dcl 1859: t< Qucst'nnno {u straon1inario per J'ltalia. La 
I.omburdia fu congiunla al Piemontc c la 'fosenna ed altrc provincie 
pr-0damarono l'.n·unessione. L'112mo vcnturo no.n sa.ri1 forse meno fe. 
condo in .uvvc.nuncnti vantnggiosi nlPltinliu, sc l'Imperatorc dei frau
eesi Se<óUC ud ui111m·ci, come foce sinorn b. 

Alla fine dcl 1860: <t Bcnchc l'anno sia stało immensam"nle fn. 
\•orcvole .all'ltalia, %Sendo essn, meno la V enezia e Roma, unita 
legalmen.tc in un .rcgno solo, tuttuvin l'a1U10 finiscc con auspici tut· 
t'.n:ltro ehe favorevoli. Gaeta c da liro mesi asseiHata inutiłmc.n.te : 

pressoche tntte le Potcnze hnnno protcsluto c minacciano; ull\D lf'ga 
Frmbra minacdare la Francia; e tutto cio, credo, percha noi ci :iia· 
mo con.doili molto malc c senzu grandezz.a c lcahit ». Questi gimli
zi, nuluralmentc, non pretcndono all'infolłihiłili1, mili· hanno il loro 
va101·e come imprcssioni contemporanee ai fatti. 

Dalln morte di Cavour alla '" Connnzione di Settembre „. 
Scoppinto nel 1861 il dissidio Ira Garibaldi e Cavomr, il It e..a 

prcude cnergicumt:nte llłllXle contro il primo. te ~on si puo negare -
egli scri\'le jR 18 aprile - ch.e quest'uomo ahbia una gr.andc influenza 
sullc> masse c che non siu un cnormc ostacolo al l>ene della Patria. 
Tutti, amici c ncmici, a forzu di aduln.zioni, nc hanno fatto quialche 
cosa di grosso; cppurc tuu'ul pilt si puo parngonare a La Fayette, 
che era un uomo mediocre ». 

Alla morte di Cavour: l{ E' una immensu pcrdita per 1a na· 
zione in.tera, che puo aveire con.seguenze inoalcolahili ». 

Nel 1862 ricominciavano le .agitazioni garibaldine, che a suo 
a\•viso .potevano mcllcre .u rcpentaglio il mcraviglioso cdificio U3• 

zionale, c il Fea le condanna asprnmc.ntc. 
Il 27 maggio nnnotu: « Stollo tentutivo ,}i alcuni guribnldini con· 

tro il Ti role> »; il 20: u lmfogna c pcrversu leltcra di Gr.lribaldi )) ; il 
14 luglio: a: lnterpellanza Boggio contro· le 6tolte ed inique t>arole 
di Garibaldi contro l'Impcrntore dei Fr.ane~i »; il 26 1u~lio, 1'8 e il 
18 agosto: a: Garibaldi divoota sempre piu matto c malvingio „; 1e fi 
Govemo continua a J:nr l'imbccillc con GuribnJdi >); il 30 si contenta 
di scrivcre, senza commenti: «Jl colonnello Pallavicini batte Ga· 
rihaldi e lo fa prigioniero >1. 
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Dal 1862 al 1866 non Lrovo notc dcgnc di spccialc ricordo: sol· 
tanto J'8 .a1>rile 1863 si dcdicano alcunc parole di se ntito rimpianto ... 

- .._ alla memoria dei deputali M;onlicclli c Pa.sini, ce gravi pcrdite 1 c•r 
il pacse ''· DclJa « Couvca1zionc di scll.cmhirc >>, <łci Latti. di Torino, 
d.c.l Ll,as fCll"i.ru.'ea1 Lo· dcLla ca1>itaJc c 'c il sofo .anuuuzi.o. Ncl 1866i regist r1\ 
i sintomi pitt significutivi dcl.la it.rucr.ra che 6i 1111•pressu.;, se~ il 1>re-
1•ipiture dei fondi pu!.hlid a 39, ed osscrva. che doipo Nov.ara si <'rano 
ft•rm.ati .u 82 1/ 2;. segnala Li circobre Lami11rmoro alle Potclllzc, ),, 
clLiamntu de lle classi, il dccrelo per il con>o for:t.oso, lic tratt.ulivc pel 
congr,C66o, la leggc u. dr.oconian.a '' sui !>OSpei.ti, la. costituzionc clcl mi
uislero Ricasoli, il procla.ma dcl R e, Lt clicłtiarazionc di ~uerro. Sona 
tp1asi sempre brevi cenni di cronaca: solo il 10 ma.ggio il Fea arl'i
i...I1ia una prcvisone che fa con(crmata 1L 1nm1ino dai lalli: « Ln 
guc.r.ra non scoppicria che fr.a un mese o u.n mcsc. c me.zżo ». Ił 25 
ma.;gio, aUe .notizic delta. ~ruerr.a. si fr.ununcllc una mesla not.a hio-

--;;> grufica : « Broffcdo muo.rc! clicci giorui fa cgli fecc 1L suo inno di 
gu en.a! pove.ro Brofi' crio ! uria uu hu.on diuvoło1 ma lu v.ani.tlt d.i far 
pnrluru di se gli foce lu.re mohc corhcllcrie ». 

ALI.u nolizia dolorosa dclLt battagli.a di Cusloza, cgli si conforla 
nl1.pumto not.amio che (( tui.to l'cscrcito, e massimc i gencrali, si com
po11arono valorosissimam.c.utc >1. 1110 l~lio scrivc: « G11ru1 chiacchicre 
pet- l'.annistizio: Ja Prussi1u. Io 1·ifi11ta, l'ltuBa Jo rifi.uta, nndte 1'.t\u
stria Io rifiutu, in certo !fUal modo; cppure si Cara tra qualchc giot· 
110 .u dispcllo dell' Austria, dell.a Pmssia c dcU'ltali.a >>. 

E l'armistiz.io, scguit.o poi dalla .pace, si concltiusc, ma non co3i 
presto co·mc il Fca credcvu. Vcnncro le Lristi giorntn.te di Palermo, 
c r.antica amicizia di Jui col generale Ca.dornu non gli impcdi cli 
giudicurc un po' scvcr:uncnle )'oper.a di lui, c111alc commissu.rio ~tra

ordin.ario in Sicilia. 
Pochissimc notc polilichc trovo nell'ntutu.ta 1867 dcl taceuiM, 

11::1 rcd;u.Uore dcl qualc gii1 si era maniCcstata la tcrribic rnalattiu c·hc 
Io costrinse hl"n pt·csto a ccssu.rc di tenere qucsli ricordi, dcl re.sto 
;1cmpre molto luconici e salluurii. Egli r~ristro S<>llJllnt.o le Jiasi prin
c.ipali della crisi polilica che ehhe il suo punlo culmin:mte ncl fauo 
di Mcnta.na, c limita i suoi giudizi in vropo&ito a duc punti. 11 !?O 
ott-0.b-rc scl"iV'C: 1c li rnini5tcro Rut.t.uu,i, dopo avcr latto le piu gr:u11li 
hciiti.ulitu, dia le suc di.missioni, pcrc.hc il Re non vuoł fare la gul!rt·u 
ulln Francia ». Il 6 dicemhre: ce M:enahl'ea diec qualchc co·rbellerin 

pii1 de~ antccedenti minist.c.ri in !at.to di Roma ». 
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J,1L C!nestione Romana. 

A bene intendcrc qucsl 'ultimo giudizio, col quulc tenniniamo lo 
spoglio del taccuino del Fen, occorre solforma·rci alquunto }ler furci 
un .idea esatta dcUe sue 011inioni intorno alfo Question.e lłomana 1 alla 
quule, come nbbiamo ucecnnu.to di sopra, cgli avcvu giit dedioulo 
mrn parte nolevo.Je del suo opuscolo inedito dcl 1859 (f~) . 

Leo11Jairdo Fen la pcusuvu, su qnesto urgomcnto, come Bulbo, 
C:111poni, Tonunaseo c tutto il partito cosi detto « neo-gue]fo ''• il qua· 
le. 11111· esscmlo st.uto caloro!iumcnle lautore cd clTicacissimo colbLo. 
rntore cle11a liber:izionc dell'It;aAia dal dominio slranicro e d.el
]'introduzionc dcll.e puhblidac liherta nclla penisolu, consideru·„a co• 
me• con<lizionc csscnzi.ialc cli salutc per lu pulria l'uccordo frn il ro· 
tere! civile c il religioso, c c•cmc primo clcmenlo di ~randl'zza morule 
p~1· lei J'csistcnza dd pap.uto u cl suo se.no. 

E poiche ull'az.ionc dcl pupalo sem bru\ a - c fino ml un t'crlo 
111mlo era cd c scnza dnhhio m1cora - ucccs!'al'i.:a la piena sovru1· 
nili1 tlel s110 Capo, il rpialc, aveu<lo giuriscłizionc univcrsalc, non puo 
e..:sPr sogge.Uo nd alcuna potesti1 civile - i eattolici nnziou1a.li o libe· 
r:ili in1:liani, concordi in cio co:i c.uuolici di tutto il mondo r colh1 
mnggio·r parte dei governi. slima\'uno che Romu dovcsse csscr Jasciuta 
ul P:ipn c cl1c la capit.nle del nuovo regno dovesse rimnncre a Fi-
1•e11zc, e Vllll,;heggiavinno su questa base un aceorclo pieno c cordiale :Cra 
Jo Stalo e Ja Chiesa, fonte, a loro a\rviso, 1)i grandissimi hcndici per 
cnlrambi. 

Pl'Ofondnmcntc convinto Ili queslc vcrit11, Leonardo Fen, sd1· 
bene, come si C .acce.nnato, gili engionevo.Je di salutc, dopo Ja er.IS! 
dcl l86i ccrco di diffonderle nel celo politico i~li:111n con un opu· 
e;colo intitolato a.ppunto·: ce Roma non puo ne 1fovc csserc cn.pit:11e 
rl'Italiia », pubblicnto dn.pprima nella Rivista Univcrsale e po-i in opn· 
eeolo n parte .a Fiirenzc, sol.to il psendonirno di Rohorto De Gismon· 
dis, consigliato da rngioni di pmclenza fat•ili ucl i11tc>1ulcrsi in 1111 

fonzionnrio della Camcl'ln, e dcl resto trasparentc per coloro che avi:
vano lelio il suo Giulirmo. 

In qnest'o1mscolo di trcntnlrc pngine, il Fea esnminuv.a la quc
stione sotto i suoi vnrii nspelli. Ai r,riovani dei nostri giomi ricscc 
forse difficile r.cndersi conto n tultn prima dellu gr.mdis.sima im~~r-

( •l Rirortli.Jmo rhc quesle poglne della re Dioi;rnfio 11 furono srriuc prima ddlo 
Concili.nziune. 

-'· 
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tauza che cssa rivestivai agli occhi dcg.li ltaliani .avanli il 1870. I cam• 
hi.amen.li avvcnuti d'ullora in poi llel mondo mo1·alc e politico, SO• 

cinle e religioso, camhiamenli che la gucrra mondiale, non ancor.o- ben -
chi.uaa, ha immcnsumoote intensilicati, accclelUlll cd ingranditi, hanno 
11ort.ato alla SU!perficic alLri prohlroni cosi brrnndiosi, rosi nuovi, co!li 
inrnlzanti, da attrarrc tulta l'allenzionc dei coetanci e da fare im· 
pa.llidirc qucłli che affaticarono Je mcnti dei nosLTi ma.ggiori. Ma pri· 
ma dcl 1870 la cosi dctta Qucslionc Romana e.na. 1a piu ard.ua cne agi• 
tusse i pcnsatori nostri cd ancl1e stranicri. Ai loro occl1i, cssa non t'ra 
una semplice questione di confmi, da risolvcre con una guerrn Ior
ltmata o con ncgoziati diplomatici : er.a una questione che tocc:gva le 
pii1 altc cimc dcl diritlo puhblico e dcl diritto ccclesiastico, della 
politi~ e della mor.ale, che aveva un'influcnza dccisiva su tutto l"in· 
dirizzo della nozione all'intcrno c sulle suc rclazioni csternc. Causa 
il di~siclio che cssn aveva detcm1in:ito ira lo Stało e la Chiesa, una 
molti1.u.dine considcrevolc di ciuadini, per nttaccamento n·Ua. reli
gionc, od ancl1c per fedcltil oo sovrano spodestato giu dei quattro quin· 
ti de' suoi dom.inii tmnporali, si teneva in wsp.arte dal1a cosa pub
hlica, seguendo la funesta mnssima: ne cletti, ne elettori, ;pasccndosi 
ucl la stolta spernnza che il nuovo ordine di cose dovcssc durnre n 
lungo. D.all'.altra parte i nemicl del oottolicismo, i qttali, tra la ~rnn• 
de mnssa dc1la popolazione favorcvolc alla nuova co-stitituionc 1•011-
tica dcll'ltalin, formn.v.ano ullor.a una minora.nza piccola, ma nmlace 
c passionatn, non nnscondev.ano il desiderio e la speranzo che, rol 
poterc temp.ortalc, .avcsse da crollare anche il potcre spiritwJle dcl p.o· 
1mto e della Ch.iesa, oggelto dcl loro odio settario, e profhtuvano 
<l~·ll'astcnsione dei ca.ttolici e del1n debokzzo. di pnrtiti medii, che 
tale nstcnsionc privo.vo di un contrappeso necessnrio, per spingere 
i pnhblici poteri sulla via deU'tllDticlericalismo, con grave danno della 
religionc, base fondmnentalc di ogni societn hen costituita, e i;i gio· 
vov.ano a tal uopo del grido uRoma o morlel». Occo.rreva dunque IDt'l• -

trre in evidenza da.vnnti all'opinionc puhhlicn italiano cosi i <limni 
che l'occupnzionc di &ma, rendendo insa.nahilc iP. <lissidio, avr.cbbe 
cagionati alla nazione, co~c i v.antaggi che l'accordo avrehhe por· 
Ulti con se; cd e aJtpUnto qucsto che il Fca tcnto di fare col suo 
opuscolo. 

Le relazionl fra il Papato e l'lt.alin. 
Egli incominciava col not.arc che l'accordo colla Francia, pusto 

do ~avou.r come condizione dell'andat.a dell'ltlnlin n Roma, e la for-
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moln « Libera Chicsa in libero Stato „, per mezzo della qitale si ri· 
rrometteva di risolvere Je difficoltil dcl. due poteri nclla citta ctema, 
fossero onna.i tramontati. Osservava <"he, mcntre il posscsso di. Rom.a 
er.a qu;estionc cssenziJalc per il Papa, coslitucndo esaa tutto il suo do. 
minio tcmponałc, era invece qucstioue acccssoria pc.r l'Italin, la qun-
1~ poteva hcnissimo vivere c prospcrnrc senza di lei, e che il pirin· 
cipio cli nuzionalitu non era tpunto- offcso da.1 solo fatto che una ]lic· 
cola parlc dd1 paesc, in luogo di ia.pp•artcncire al rc.gno, formasse uno 
stnto .a se. Additava mcmri svanlag!,ri che Roma, come capiłlałc p ·rc· 
scutava a paragone di FirCJtzc, citta pii1 centrale, culla della lingua, 
ccc. Enumcrava i da1mi che l'uspirazionc continua al posscsso di 
Uoma, quasi uni<'o scopo <1c11a vita nazionnlc, produceva nella po· 
Jitica italiana: all'c.stero, rcndenclola schia.va della. F111aucia e intral· 
ciuodo la sua attitudine in tuttc le qucstioni internaz:ionali; all'in· 
terno .provocando frcquen.ti cńsi. costiringendo il goV\ell"lllC) .a. pn.tteg· 
giare coi partiti ·cstremi, iallontinnando -clalla cosa puhhliea .un gran 
uumcro dei mig1iori ciuadini~ l'opcra dei quali sarcbbe stata indi
spcnsable per comhattcre il minaccioso disscsto .amministnalivo c fi. 
mmziario, dtc ci .affłigcva c il grave malcontCJtto che nc dcrivava 
ndl pacsc. &65Dva qu.indi ad ;cnumerare i, guiai ed i pericołi che l'ltn· 
lin avrchbe incontrato in Roma, cosi se il PaPfa all'ingrcsso degli ita. 
1ia:ni avcssc ~prcso 1111 via. dcll'csilio, come se si fosse a.d:attato a runa· 
ncre ·nel Vaticano. Nel prim.o Oll6<>, l'Ita11a, a puer suo, si snrehbe 
trovata in aperto c irriconciliiahiJe antagonismo con tutto il mondo 
cuttolico, c peTCio in uno stato cli precarietU insaa.ahilc e rovinoso; 
nel secondo, il governo itaili•aoo, da un foto, awehhe dovuto sostc· 
11crc unn lotta c-ontinua c.d nccanita per mnntcncrc il.a promcssa SO• 

lenne foLta al mondo di rispettare la liber.ta dcl Gapo della Chicsa c di 
forla rispettare dai settarii, che dinJl'.a.bollzionc del potere temporale 
avrebbcro prcso le mosse per as.gaJirne con nuova lcnll il potere spi
rituale; dall'altro, si sarcbbc suo malgrado .addossata una parte della 
rei;ponsabilitii dcgli alti che la S. Sede nvcssc dovuti compicre nC'l• 
1'adempimcnto dc.l suo ministcro all'esl'ero e dei conflitti ai quali -cssi 
nvrchhcro potuto dare oroasio.nc, come era giii accaduto in Polonia, 
in Inghilt-erra cd iailtrove. Questi atti poi, cmanando da un istitu.to 
soggctł:o al&u sovr.nniti1 di lUlO sta.to particolurc, avrchbcro perduto 
autodtit erl cfficacia, sicchc il prcsligio dcl papato ne avrcbhe gran. 
demcnte soff erto. Con queslc ed altrc ragioni, che Jungo c difficile 
sarcbbc riassurncre e cltc, riassuntc, p'crdono cfficacia, il Fea soste. 
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nevi1 vigorosamcnte lu sua opinone, rihatteva le iiagionl, sveluvu i 
t:ccondi fini, meuevu a mulo le falsitu dcgli :JV\'ersari pii1 clamol'Osi 
e do po uv.ere scongiwiulo i lihcrali mod.e.rati a. med.itar.e sui 11erico li 
che, lusci11n1ło insolutia la questione, avre.bhcro minncciuto la gruudc 
oper.u dal risorgimento nazionale, concludeva invitando i cattolici 
itaJiuni u scuotersi, a farsi valcre, u prender 'iva parte ulla vi.tu imh· 
hJiou in difcsu dellu patria c della religione, facendo loro not..l.t'e 
111111nto fosse ussurdo, c pcggio, s.pe1·11re dte l'Itałiu potes1>e ritornnre 
al:.t conicdcIUl·zione c reistituire al Papa le provincie toltcgli ud 
] 360, quwito fosse statu lcmpe•nala nci snoi pri.noipii c nc) suo :,, ,). 
~imcnlo Ja rivoluzione it1aH.nn41 e quanlo fos.se iragionevolc c dovc· 
roso accellare leu.lrncnto cio che )'opera sun avev.a di huono c di utile 
per la P.llitria, e adop.crura a conso-HJ.arlo promuovcndo la fine dcl 

di!'sidio che minucci:i., .a l'edifizio nuzionale. 
RHcggendo oggi quoll'opuscolo, che tece n11lora un certo rumorc -=--" 

~ fu atu·i.Imilo a pcrsouaggi cospicui, come il :Mnrohcse Gualterio, e 
de! qua.Je l'A. lento, mu senza tratlurrc in at.to il pensicro, cli Iarc 
una terza c<lizionc con aggiuntc, si resla colpili <lulJn v.astn. ce>łtura 

che ri\'cla e da1ł'acutezza di moltc delle osscrvuzioni che conLicnc. 
Le cosc sono andatc ben <liversamente da qmmto c-sso invocava: tru· 
scursi appena due cauni ilullu sua .Puhbłicazione, Roma clivcnne capi-
tufo d'Italia; il Pi1pa, spogliuto di ogni dominio tcmporale, ccrco, 
t1l'l111 prigioniu volont.uri:.i in Vaticano, nna difcsu della sua <lignitu c 
della sua 10.utoritu spirituale, rjspurmiio.ndo al go.vmno itali.uno l'ar-
du() compito di lutelare la &UO. incollumita personale Del ('.USO cho 
.I<:gli fosse uscito per le vie della cillu, e fr.u i due potc.ri si stahili un 
111od11s vivendi che pennise loro d.i con.vivere i.nsicme senz.a vcJlire ad 
urti vi.o.lcnti. Ma questa soluzionc iDJaSpet.tnta, che il Fca non chhc 
trmpo di vcdcre; questa soluzionc, che ha penncsso al PrJtiato di 
proioeguire la sua opera mondiale senzu C'ambi.ur sedc c, sotto alcnni 
usp'elli, ha piuttosto giovalo che nociuto alla sua autoritit morale, 
non puo cert<> ·di.rsi una soluzione pedetta. La prigionira del Papa nel 
Y ntican.o, per quanto piutitosto convcnzionufo cl1e rCJlllc, continua: '.a 
qncstione dcll'indipcnde1121a. pontifici:a, risolta fino ad un certo punto 
neJla pratica, pertlnra intcgru in clirillo, e non lu senza influenza 
ncl determinn.rc all'cstcro certc attitudini poco favorevo1i nl nostro 
pac.se duranie Ja guenr.a mondialc. Si trovcri1 il modo d.i Ti6olverln 
anrhe in diritto? Fino .ud ora, e dilTicilc prevcder1o: quindi moltc 
d<11Jf' considcrazioni cout.cnu.tc n1el1'01pmc.olo di Roberto De Gismon-
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dis conservano il loro v.alore, come pure molte delle osservazioni che 

egli Caeeva sui fini reconcliti che si pro'Poneviano i piu s.fegatati Iautori 
dcll'aboliz.ione dcl polere tr1mpor.a-lc. Che se In religione si munlicne 
P.t1 in cerle sfcrc e forsc piu sentita oggi che in al tri tem1li; se Je re· 
Jazioni di fotlo tra lu Chiesa e Io St.ato italiano sono sostanzialmcnte 
migliori; se i cattoJici it!llliani, che si nstenevtono in uddieLro c1alln vita 
1mhhliea, vi hanno prcso c vi prcndono una parte cssenziule oggidi, 
l'm1io sctturio, non contenuto c combuttulo in tempo, come il Fe.n 
al'r.chbe voluto, dilaga piit ohc mai vio!lc.nlo, sicche .ahbiam<> oramai 
nn grande partito, il qualc fo a.perta profcssione di ateismo, comhntte 
e coi mczzi legali c colla violcnzu quotidiana la Chiesa, la. religioue, 
fo stcsso sentimcnto rclli.gioso. Non e pUll' troppo molto vc.rosimtle rJ1c 
].a politicn di coneiliaz.ione propugnaln •1nl Fen, unche se udottata e 
e-cguila in buona fodc dał governo iit.ialiano, Iosse bastata ad mrcstnre 
il movirncnlo nil quale assistimno e che minaccia al noslirO povcro 
Pacse una nuovn er.n• di vcra e protlria persecuzione xcligiosa: ma 
ll' oscure prevjsi.cm,i di lui mgli effetti della prQPng.andia· antl-religio"::i, 
CQnlro la qttalc Innciu:vu fin dal 1868 un angoscios() grido da allar· 
Wf', non avrchhcro 1mtuto avcrc una• piit triste c piit picna conferma 
di faLti. Percio la lettur:a dcl SUO· opuscolo e anche oggi istruttiva e.d 
utile, mcntrc da un allo concctto dcll'amor patrio c dell'intelligenza 
clc:ll'.anlorc. 

Ln.vori letterari e nrtlstici lneompiuti. lllalnttiu. e morte. 

L'.opuscolo che ahhiamo 1nnali.zzato, puo consideransi il testa· 
me.nto, non solo politico, mn .anch<' ]ctter.ario di Leonardo Feu. Come 
si .ac.coona nelle p·arole di Ercole Riootti rileriłc in principio della no· 
slra monoi,,rrafia, cgli avcva idcalo c intraprcso 1111 Javol'O di altra ua· 
tur.a e di ben mnggior mole: J.a storia criti.c.a deUa pocsia c spec.Lal. 
mente della liricn. in Italia. Durantc gran parte della vita a.veva de· 
dicato a questo lavoro studii, letLure, ricerche d'ogni maniera. Fr.a 
i numcrosi scritti inediti che ha laseiati, la maggior parte rigmmla 
qucsto ar.gomcnto-. 

Sono n1'hozzi di un 'inlrodttzione all' opera vagheggiatn, c ca.pitoli 
slu<·cati di cssn; sono stmlii spcriali su Dante, Pctrnrc::i, Ariosto, Tas· 
so, Manzoni, e piu gener.ali sui liriai, sui comici, su.i tragici, sui 
pocli cpi1•i e via <liccn<lo. Ma il tempo c le forze non hast.urono al 
Fca per colorir~ il s110 vusto discgno. Ne a miglior fine egli pole por
tar,• un certo numero di st1ulii che inlraprcse sull'arlc, <Usl'iplina che 



54, 

coltivo pure con amore dur.ante tulla la vita, abbozzi riguardanli il 
Perugino, il B. Angelico, il Tiziano, Gaudcnzio Ferr.u:ri ccc., condolli 
in parte sui libri, ma principalm ł!ntc sułlu osi;crvazione dfrctlu <lclle 
op;ere degli ar.tisLi, da lui cs.wmin:ute dw100.te i suoi v:ilug~i. Purtroppo, 
ripclo, se tutti quest.i studi cd abbozzi e di lette.ratura. -o d'artc, diinno 
un'alLa i<l.e.a delła sua coltur·a, dcJ suo animo critico ed estetico c 
della sua pcrsevcr.anza al luvoro, .nessuno di cssi fu da lui polnło 
condurrc ul b'Ta.do di pcrfczionc neccssario per darlo ulic stam.pc. 

Infuui, prima ancora della pubblicuzione dcll'oipuscolo su 1łom11 
ca.t,itale, Ja malatti.a di vcscica che egli aveva ercd.itatu dn:l pa.1lre e 
che fin dal 1863 si era .uonunziata con dolorosi sintomi, riaf[;;u:cian· 
dosi poi momentuncamc.ntc nel 1863, si 1]imoslro apcrlamcn.le e con 
\•iolenza ta]c, che ncl .gennaio 1867 ogli creidcttc di morire. Miglioro 
p~r qu.alche mese; ma Je cure p:rescrittcgli da quatta-o mediici illustri 
- Sdpione GiOI·dano c Lorenzo Bruno di To:rino, I. Ga1ligo c Giusep
pe Burcilłai di Fircnzc - 11011 va·lscro a r.allentnre in modo semiibile 
i progrcssi della malattiu, la quale non gli concessc piu cl,c tTei,rue 
sempre ipiu Lrevi. Egli continuo hensi n Irequcnlurc 1a Bihliotecn -
trasJo-catn nel 1865 .da Torino a Fircnze solto la sull! direzione c inslul
lata nel secondo pi·ano. del Palazzo V ccchio - c n compiervi come 
mcglio poteva i doveri dcl suo uffi.cio; continuo le lctturc, nclle qunli 
era sempre slato ~ssiduo, riposando alqunnto la mente nelb mcdita
zione d.egli storici: greci; ma non pole piu scrivcrc, ne partccipnrc in 
alcunn misura alla vila puhblica .. 

A poco a poco anchc 1e sue visite alla Bihliotec.a divennero piu 
rare, poi cessarono interamente. 

Finalmente, il 1. aprile 1870, ncll'ancoT verde et.n di 59 anni e 
uoV<' mesi, rcsc }'anima a Dio e (u scppcllito nel Cimitero di S. Minia· 
to di Fircnzc. 

Vita privata e relazioni con la famiglia. 

Gittnli n qucsto punto, dopo avcr parlnto di Leonardo Fea co· 

me cittadfa10 (17) c lctternto, ci reslia di parlnme hrevemente coml} 
padre di fa.miglia, come iamic.o, cOIDle uomo. 

(17) Acccnncrcmo onc~orn 11 qucsto proposito che cgli rh·csti dol 1848 ul 1856 
1n diviso di militc delio Guurdi11 N11zion11lc, ollor11 tenuto in prcgio d111ł11 popolnzio. 
nc e dmłJo pubblir.11 opinionc, c vi presto regolarmento scrvizio. Ił 28 maggio 1849 
egli s<·rivevu ncl suo toccuino: 11 Sono chiumato improvvisumcnh! di picd1c1to; uc· 
corro; dellu min compttiµiiu non sono prcfienti che sei o l;Clle uomini e il cupilono ». 
:'lid DO\'Clllhre lfS!! fo osonerolo dol scrvizio, Cfł'UO per miopio, 
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Abbiamo gia detto in principio del nostro sludio qualcl1e cosa di 
!rt!O padre e de' suoi fr.a telli: .aggiungerCIJilo qui atcune parole della 
fnmiglia llropria di Lui. Egli spos0 il 17 a:gosto 1844 Ja signorina An
giola Ponzio, figlia di un oneslo negozi.ante di vetture e possidenlo 

torinesc, che Jo fece p,wdrc di tre figli: Edvigc nata il 9 giu~rno 1845 
mn:ritata dopo la morle di lui all'nvv. Autonio Senesi di ROJUU, e 
n1orta ił 22 dicemhre 1922; Piclro, nalo il 26 uovcmhre 1849 c EqJosn.ta 
alJa sirgnorlrui .AonaJ.iia Borella; e ArmilDlll, !llJllta il 20 l~o 1854, ~posa 
al prof. Adolfo G.aliussini di Pi1cvepe1ago, in pro:viucia di Modena. e 
man.oo.ta llri vlvi il 7 mal'zo 1922. 

u1dulgentc insieme e severo, semplice di gusli e pur signorile di 
modi, cgli seppe aUevare d~n.amentc i figli, che Jo vencrarono e 

i'amarono svisceratlllllente, e che apprcsero da lui, fr.a le nltre cose, ad 
apprezzare i hcnefici inestimabili ·delJn. concordia e delle virtu mmi· 
gHari. 

Non ricco di beni di fortuna, scppe tuttavia amminist.r:are saggi.i· 
mente Ja piccola sostnnza creditata dal padre e quclla portntagli dalla 
moglie; sicche quando mori scnza avcr diritto a pensione, la su.a fn
miglia potc supcrnre senza troppa dillicolta la crisi nella quale venne 
.a tro.vnrsi; cd in cio il suo- merito non fu piccolo. 

Abbinmo veduto infatti com'egli avesse attraversulo periodi di 
vere strettezze primu di essere f.atto hibliotecario, e come' anche ri.n

troito che qucslo ufiicio venne ad assicuru1·gli fosse .assai ristretto, O• 

scill.undo, nei prirni anni, Ira Je 1500 e le 2500 lire7 che giuusero poi 
al massimo di 4800 soltanto· poco prima della sua morte. 

Molto. meno considerevole ancora erano i suoi gundagni come in

cisore e come scrittore, ai qua.li, dcl resto, egli rinunzio internrnente 

quando si vide .assicurnto uno sli.pendio fuso. 

Il suo p.atrimonio poi, che nel 1845 sali a 12000 lire, al principio 
del 1848 er.ni disceso a 9000. La mDglie non gliene porto in rlote che 

8000; solo molto pii1 tardi essa chbe in creditn dallo zio paterno G. B. 

Bonino morto nel 1858, e ipoi dal padre G. B. Ponzio, morlo· nel 1862, 

mrn somma alquanto mag;giore, investitn in una casa posla nel Vicofo 

dei Tre Quartini nelln vecchia Torino;_ ma non tale W. cambinre le 
sue condizioni eeonomiche. Tuttavia, ~azie .alla sempilicita e atla pnr

i;imonin de.Ile sue abitudini, egli riusci · non solo ud 11Y1\curare una 

vita rełativamentc comod.a. .alla sua farniglia, ntla .anche a f.are pa:rec-
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chi viaggi, 11 procuxarsi una casa di oampagna cd a vcnire spcsso in 
11into dei parenti, mc.m> fo.r.LUU111.ti di łui. 

I vi11ggi Ji amav.a moltissimo7 e .fiucl1e la salute głielo permisc, egli 
si prncuro qu~Lo svago, clrn era ncllo stesso Lempo per lui wio studio. 

Vio.ggiav.a nel modo 1Jiu cconomico possibile, come le i>Ue coudi· 
:.doni irich.icdevano; ma ciO non gli impcdiva di ~stare grnndemcute e 
dj giudica:re con fine senso cstelico le beUczze naLurah cd artistiche 
d<>i ]uoghi veduli, intorno ałle qu.ali 1n·cndeva copiose nole. \' isilo Ge· 
nova e parte della Liguria ncl 1840, nc.l 1851 e nel 1856; la Tosoana nel 
1851; Milano m~l 1842, nel 1857 e nel 1861. Piu lunghi v~~gi lece ncl 
1358, ncl 1860, nel 1862 e ncl 1863: percor.rendo nel primo il Lom
l1a1·do-Vencto, l'Ilałia 1•cntr:ilc, la Toscuna, e ritornando per la Liguria 
in Piemontc; scgncndo ilinernri non molto diven;.i ncgli ialtri, 1•om· 
piuti quasi sempre in COlll(Hl·b'lU.a della moglic, di qualche parentc od 
amico. Ma anchc .a qnesti villl,!:gi l'indcbolimcnto della sua salut<! pose 
Cim•, t•rima uncom che i I u·.asfcrimenlo della ca.pit.ale Io eosu·ingcsse a 
eoslituit·e, ai viaggi di diporto c d'istruzione, quelli unmmli da Firen
zo n Torino per cm·ure i suoi interessi, rivedere i suoi pa.rcnti, e recar· 
si (•oilu fomigli.a a passare i mesi estivi nclla modcsla- cnsa di <'nmpnimn. 
da lu.i posseduta nelle vicinan7.C delll'antioa sede del governo. 

Ques.t.a casa di cumpagn.a, de.ttrn 1< il Murena >l e fornita di annesso 
podcre, si Lrov.ava ncl t.erritorio di Castiglione Torincsc. Leonardo l'a
\'e\'.a acquistat11 a meta col frutcllo P.uoło uel 1852, in massima parte 
col danuro ricuvato dalla vcndita dcll'.nltra c.usa di c.ampagna, deno
minata <c la. Sarlo.rn »7 posLa ncl tocritorio di Ca.salborgone cd creditata 
dal 1~a.dre. Situ.a.to a 15 km. da Tori1110, in mezzo a Verdi col.line c in 
mucna posizionc, da cui si godeva una meravigliosa veduta dcil Po e 
dclJe Alpi, <c il M;urc.na » fu per p•arccchi anni la dcilizia cs.tiva dei 
fratc:lli Fe.a e delle loro łiamiglie. 

Ma pur troppo le ltmlate circostanze costrinsero ncl 1868 Leo· 
nardo ad iniziare la vcnditn, a frazioni, della sua meta, vcndita. che 
venne poi compiuta dni figli. 

In quel simpatico soggiorno, Leonardo soleva nlLcrnntivamente in
,·ilare a passar qu.rulche mese .alcuni dei piu prossimi parenti. 

Egli portava a quest.i u:n .afTetto sc.ntito e verace, qualc di rado si 
inconlrn milin vita sociale dei nost.r:i. giorni. Al fratei1lo Vincen7.o, na· 
to ad un parto con lui, portava si &viscc1·ato affcllo che, quando mori, 
Iece una grave malattia. Poco men cnro gli fu il fratello Paolo, col 
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11uulc convisse fino alla morte di lui. Delle cose dei pareuti, si mte
rf'..ssavu come delle propric, e cerCJlva nei limiti dcl possibile di nssi
sterli coi consigli e tinilvolta anche con aiuti materiuli. Cosi si adopcro 
per comporre di~di che 1takrn. sorgevano fra talluni di loro, per a1prirc 
una c.arr.iera ud alcw1i altri, pen collocare sorclle, cog·nate e nipoti e 
via .die.codo. QU111ndo, per cscmpio, il cognato Giovanni Meinardi, te
soricrc nellc finanze dello stato, lascio il sCll'Vizio, e quando il fra
tclło Paolo mori, Leonardo si udo1•ero a tullo polerc in pro delle ri· 
spctLive Iamiglie, procurando wi impiego ad un figlio di quello, assi· 
st<'ndo la vedova di qucsto uclla difficile impresa di allevare lu prole, 
sovvenendo gli uui c gJi allri con p1·csliti e donazioni. Per qucste sue 
qualitn, che gin gli avevano aicqu.istatu, come diccmmo ahrove, la spe· 
ciale fiducia dcl padre, l'illustre dottore Giacomo Bonino, zio lna· 
terno di sua moglie, gin medico capo dcll'escrcito sardo e scrittorc sli· 
mato di scienze mediche, sentcnclosi vicino .alla morte chiumo lui a 
prderenza di ogni nitro al suo capezzale, per ooncreta.r.e le sue ulthne 
volontil r.elaLivameute uU'uso da fare delle sue sostanze, le quali, dab 
i h·mpi, sarcbbero state considcrevoli, se non a\'cssero dovuto dividersi 
frn molLi ercdi7 e Io nomino suo esecntore tcstamcntario. 

Felle religios1i e virti1 eristiane: fine esemplare. 

A qucste doti di ca1po !umiglia e di amico, Leonardo un.ivn uua 
sd1iettn. e profondo. fede rcłigiosa, che non vacillo neppure nei giorui 
piu osouri, Cra i dispiaceri mora.li ipiu pcnosi e in mezzo ai dolori fisi· 
ei piu atroci. Nel suo taccuino, sfogo di imprcssioni intimc non d.esti• 
11ato ad nndarc sotto gli occhi di alcuno, e percio spccchio si.nccro dcl
l'animo suo, sotto In data del 23 giuf,rnO 1860, egli scriveva: « Gramli 
guni, grnndi seCCJ1lure, grandi dispi.aceri chhi in questo scorso trimc
stre per l'ulloggio, per ai.utarc la famiglia Mein.ardi, per I.a revocazi.o
nc dall'impiego di Paolo Meii.n:ardi, pe.r 1.u rovina dctl Murena e massi
mc per la dccisione della presidenza a1 mi.o riguardo (18). Ma sia fnt
tu 1ln volonta di Di.o! ll. Alla firre dcl 1862: « Quest'anno fu sventn
rnli$Simo per me avendo pen'duto l'irumnto mio lratello (Paolo), do po 

(18) Delto crisi cconomica delio fomiglio Meinordi, delio revocolD. nomina del 
nipole Paolo e del tr.allomcnto ingiuslo lotto ul bihliotecorio ncllo piunto degłi 
impie1mti d111lu Camero del 1860, ubhiumo gii1 porloto. Qnunto o]J'olloirgio, si ullu. 
ile ol cnmbiumcnlo 11i qucUo clio L. Feu occupuvu fin dni 1845 ul qnnrto 11iuno delJll 
caM n. 111 in Via Bogino con ultro sullo stesso pinno. Quonto ul Mureno, si ac· 
cenna ud unn Iranu che cagiono lo codul4 d'un nngolo della easu c nhri dnnni 
ni terrcno unncsso. 
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Wla te.rr.ibile malattia; die Dio ohbi<a in pnce l'onima sua! ». Alla 
fum del 1868: ce Quest'aJUll() fu uno ·dei piu svcnturati della mia vita; 
fo Iui qu:asi SCJnp.re maJ:a10; mori l'~ca coguata Er alda (l~) 

e l'eccellcntc mio amico Sta:,rnon, e la mia Angelina fu pur es;a lun· 
gamente ma'lata: cbhene? fila sempre lode a Dio ». 

Ma. la fortczza crislia11:1. di lui riluJse speei.almcntc duranlc la 
sun ultima e terribiłc malattia, che lo fcce sofirire per tre anni atroci 
dolori. Chi l'nssistctlc in quel triennio di pussionc, non lo vide mai 
ad inquietarsi, mai ad impazieutirsi, mai a pronunziare una parola di 
initazionc. Quando i dolori erano pii1 fieri, « Oh Signore! - dictWI\ 

- nostro Signore ! >> e non altro. Soltanto egli, che aveva tanto pre· 
giato l'amicizia ed aveva tuttora numerosi e eari amid, in questi ulti
mi anni si era chiuso nclla solitudine, pago della compagnia della 
fomiglia. Duc soli fra i piu intimi amici seguito fino all'ultimo a rico
vcrf' con piaccre: Antonio Rahbini e spccia.lmcnte Giuseppe Ilelln, 
che, come ahhiamo acccnnalo altro~c, tutte le serc i;oleva rccarsi a pas
sarc un'orctta nclla modesta camera c.he l'informo occupava nella ca· 
sa ~posta in Via dei Ncl'i. Fn cola nppunto che, dopo aver compinti 
tutti i suoi doveri di lmon caltolico, visitato pii1 vohc dal parroco dt'l
ln v1f'in:i chiesa di S. Remigio, fmi i snoi giorni, Jusciundo nel piu 
profondo lutto la mogl.ie cd i figili, schbene cłu scri.vc, ndl veder final
nwutc ccssate le soifcrenzc .miJic e mille voltc risorgenti sotto i suoi 
occhi dcl dilctto padre, non potesse reprimcre interuamente un sf.'nso 
involontnrio di sol1ievo, il cui ricord.o gli cagiona tuttot1a• un vjvo 
rimorso. 

La mortc di Leonardo Fca fu esemplarc, come ne era statu ]n vita, 
Conscrvo fino all'ultimo limpida la mente e piena la conoscenza: con
scio di morire rnanifesto ai prcsenli n.lenne ultime volonta, pcrdono ad 
una sorella, colla. quale nvev.w rotto da molti anni ogni rclazionc, a 
causa, credo, di un malrimonio da lui disap-provnto; saluto c benedisse 
i suoi cad; e chiuse sc.renamootc gli occhi, raccomandnndo ol Signorc 
!'anima sua, la. qualc naturahnente ben.che non andasse immune Jallc 
imperf~oni, che sono triste retaggio di °'1"'1li esscre urn.ano, se l'amor 
figli.ale non m 'inganna, fu certo unn di quclle che meglio le com1>f'll• 
so coll'csc.rdzio delle piit >elcttc virtit mistiane. 

(10) Sorcllu di sua moglir., sposula al pror. Domcnico Fontana. Angela Ponzio· 
Fen ehlte pure qunuro nlttc sorelle: Rosa, mnrhntn 11 Paolo Fen, morio nel 1850, 
Ounvin muritulu nl pror. Carlo Piacenza; Carolino, mnritnta all' ing. Alessandro 
Dr S1cfonis, e Tt!resu, morta nubile; o cinquc frntełli : Giacomo, Domcnico, (.;iu· 
seppe, Emilio c Carlo. 
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Picvcpelago, 9 agosto .l9.t7. 

Non snpcndo proprio in qual modo imptcgare il mio tempo quas
t1ti, non avendo alcun luvoro iniziato c non scntcndomi la forza di ini
zianm veruno, mi voglio diverlirc a bullnr giu qualchc memoria della 
min Junga vita, non per llSO di nltri, llC pcrchc m'i1Juda di poler UO• 

tarc nlcunchc di importanle, mn unicumcntc per mio passntempo e 
somm nessun proposito di portnrc questc Memorie ulln fine. 

Ricordi della prima giovinezzo.. 

Io nnrqui u Torino il 26 novcmLre l81t9 da Leonardo Fen e da 
An~iola Ponzio, che si trovuvano nlloru ncl quinto anno dcl loro ma· 
trimouio. conchiuso il 17 ngosto 1844. Di mio padre. e delle principali 
vicende .Jcllu sua ' 'ita ho giit dato le notizic che mi lu possibile rncco
gliere in una breve monografia, che ho scrjLta ud oso de' mici figlioll, 
e nclla qnule ho curulo di mcllcre in cvidcnzn le rnre sue doti d'in
tellello e di cuore. Quando io vcnni al mondo - secondo dei tre figli 
che Dio concedette ui miei genitori -- mio lłDdre era da nn anno e 
mezzo bibliotecnrio della Camera dei Depulnli, ma nttravcrsnvu il 
periodo pita ucuto delle lotte che dovettc sostcncre per di.fendcrc il 
suo poslo dngli attacchi de' suoi avversari politici. E' quindi probn· 
bile 1·he l'iarrho del figlio mu.schio non sia st.at.o accoho con tultu l'en· 
tusinsmo che l'unebbe nccolto in cirł'ostanze pita liete, quantunque a 
11uei lempi, per fnmiglic modeste c use a contcnt.arsi di poco, come 
er.a la nostra, le 1lirJicolti1 della vita fossern moho minori che oggidi 
e cosi 1c preoccnpnzioni dcH'avvcnire. Tanto e vcrn, che, non essendo 
mi.n madre in gr.udo di lll'llntt.a.ro, ie. - come giU la mi.n eot·cłla Edvigc 
e pii1 tJ1rdi l'alll·.n sorclla A1mi11a - ve1uti. ouhi.to •messo n balia, e ne 
tornai l'anno seguente, da quanto udii piu tnrdi, in ottime condi· 
zioni di salute. 

I primi ricordi della mia esistenza risalgono piuttosto indietro. 
No1 ahill:w.nmo 1m piccolo qu.mr.tiere al quarto piano della casa posta 
al n. 18 doli.a Vin Bogino: stilllo stcsso pin.no nbitava pure H fratcllo 
maggiore di mio pmlre, Pno1o, professore di discguo c pittore: anzi 
i qunrlieri dei due fratclli nc formavano in reulti1 uno solo, diviso in 
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due, e Je due Cumiglie vivcvnno in contullo continuo. E siccomc Paolo 
aveva pa.rccchi figli, qu?s.ti e qnelh di Lcom1.rd() vcnncro su come fra
tdli, Io, prim() dei maschi in online di ctii, d.ivem1i per łJUu!cł1c lltmto 
iJ capo, per dir cosi, dc11:t piccola schicra1 compostia di me e dei tłuc 
cngini muggiot•i, Leoarnrdo - che doV'l'tVa poi divcn.ire ilłnstre l\.'llU· 

ralistu c morirc in verdc cli1 per unu tcrrihile ntalattia incolta ne' 
suoi viuggi - c MurcclJino, per molti nnni llircttorc di una hanca 
torincse e tuttora vivente. Paolo Fcu ehhc hensi ultri lre muschi, Silvio, 
Giuseppe c Giucomo, mu qucsti erano troppo 11iccoli per potersi unire 
con noi, c morirouo tnll1 in tcncrn cti1. 

Lu vitu dei lrc cugini muggiori, in vcriti1, non offri nei pdmi tcm
pi nu Ilu di inlercss:mlc, che io ricordi e che mcrili di c~ere ricorduto: 
11 :.unhin.i, giocavamo da hambini, e .f.acevruno i primi studi nellc scuole 
llo1·111uli. Vole1ulo pur uc1·em1urc ciuulcl1c cosa de' miei prim i sei onni, 
diro che i fulli pii1 rcmoti di cui serhi memol'iu sono lu nuscitu del 
mi•J cugino Leonardo e l'ar(lllli'lo della. t•asa. di cum.po.gna, il Murt•na: 
faui che, UY\'Cmtli quasi ncłlo stcsso tempo, mi rimuscro iu mente 
<.•omc un f.aUo i>oło. Alt1·0 dcol'do molto lonl.ano Cu 11er me, giit pii1 
grandirclJo, il l'ilomo dei solduti picruonlcsi daJło Crimen ncl 1856, 
ni qnulc ussistelli in Piazza Castcllo, antmirnndo i visi ubbronzati di 
•Juei voJ.orosi, che avcvano i !ucili gua.r:niti coi mnzzctti Ji fiori giHali 
dalJe fincstro dnllu popoluzionc cntusiasta e pluudcntc. Ricordo pure 
••i nvcre in quclło stc5so anno e in a l<·mti succcssivi, partcri.pnlo .ai 
cortei dellu festu •lelio Stntuto c 111mnirulo 1c hcllc ilJuminazioni del11t 
ritti1, e spccinlmoot.e <lelie \ie di Po c di D()r~1gt·os~a, o·ra Garibnl.li, 
fulle in <1uclłe occnsioni. 

Scnole, profei-sori e eondiscepoli. 

I primi rmlimcnti (lcłl'istmzionc mi Curono 11nti dalia UHU ollima 
m.ammu, che mi inscgno cosi bene u scrivNe, lcggere e a Iare le quatt.ro 
opernzioni, che portato in elit di sci anni alla scuolo comunule, fui su
hito amruesso alla I" clossc supcriorc, ogi,ri 2° clcmcnlnre, sa]lan1lo Ja 
i• inleriorc (o 1" mignin come la chinmnvuno in 11iu)ctto n Torino). 
Ed unchc nella l" classe superiore mi giovo tanio il soli(lo fondu
mento dcll'islruzionc mat.crna, che all'csame fin.a.Je Cui promosso p.rimo 
fr.a un ccntin.aio di condi~oopoli. Fu qucllo il mio maggiore trionfo 
scolastico; nc moi piit negli anni scguenti mi nccuddc nuJła di simile. 
Per voritii. non mi ur.caddc nc11pnre mui di dovcr ripetcre J'nnno, nc 
ncllc clussi elemcnluri ne ncłłc ginnusinli o liceuli, che io pcrcorsi Il 
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Torino, meno l'ultima Jiceule che terminui u Firenze, dove mio padre 
dovclte trasferirsi ul segui\o della eapitalc nel 1865. 

Di lulle quclle scuole, se.rho u.n. goot.iel6iD10 ricorJo e polirei, COi• 

• pooa fotiea, iROminare quasi tutti i miei iinse~n.anli . F.ra di cssi cite:ro 
purticoJarmente per il ]foeo-1,r.i1masio 11 Gioberti » di 'f o.rino il prof. La
ce, inscgnante cli P, pii1 111morevole e capace che il suo succcssore Tar· 
tuidino di 2•, il quale non so.pt...-vu acquistursi l'uffetto de~i allic"i; il 
prof. Bayer di aa, tut.to preciso e assestato, il qualc, dovendo inse;.mn· 
re Ja lingua greoo, appunto allor.a introdouo fra le nwteric ohbligato• 
rie nei ginnasii, e llOll conoscendola .ancora, la impurava cogli scolari; 
ii1 1irof. Gusbcrti di 4•, pierio di un cntusiasmo cb.e swpeva trasrouoore 
in noi, e spcsso escl1UUava u gran voc-e: « Avanti .nvunti! che scrittore 
Tito Livio, eh? Io vorrei tutto il mondo liviano!>i. Fr.a i titolrnTi dell 
l1reo il prof. Oltino, profondo conoscitore delle lingue ol'ru!Sicl1e, ma i.n
st•imante freddo e caus.tico; ił Berrini prolessol"e d'itnliano un po' dc
clamatore; il Peroglio, che, come iusc<~tc, dcl resto ottin10, di sto· 
ria, dovcndo parlll1I'e ancl1e del Cr.istiianesimo, esponevn, mi pa.re. co· 
scicnziosumcntc il rucconto del Vangclo, sicchc apprcsi con meravi
gliia, se~snnl'anni pii1 turdi, leggendo il Luzio, che arppart.enevia alla 
Massoncria; il Bachelet, che mi scmbru ancora di vcdcrc fare słorzi 
erculci per trattcnersi qnando gli sco1nri si moslravano indisciplinati 
ulic sue lezioni di matematica. A Firenze, nel liceo «Da.nie Jl, trovui 
G • .Higuti.ni, ouimo conoscitore, come tutti sanno, dcl latino c dcl
rituliano, scrittore fomito, ma, secondo me, pooo• adauo oJl'uffizio 1li 
inscgnunle; G. Biuncinrdi, anch'egli scrittore arguto e stimato, ma 

Ireddo e monotono nel Inr leZlion'C; Ager10ire Gelli di stol'i11, che mi 
accoJse con parole lusinghiere qUJando p.assai da To.rino a .Firenzc, r, 

che, avcndomi intcrrogato suUa spedizione di Colombo ed avendo io 
risposto bene - bella forza ! - esclamo, rivolto agli sco1nri: « Ecco 
signori, come si studia in Piemonte ! Jt Povero Gelli l Neppure egli 
avcva molta autoriti1 sulln classe, cd io ho il rimorso di non aver cor
risposto con Jo debita deferenza e disciplina alla sua accoglienza trop· 
po benevo1a. Una diseiplina ferrea sapeva invece mantencre il prof. 
Merlo di matcmatica, uomo di ruro valore, insegnante liors ligne. 
Qnando egli faceva Jezione, si sarebbe sentito volare una mosca; col 
suo occhio d'aquila, egli frugava tutta Ja classe e colpiva immediata
mente e infallibiłmente un allievo disattento iu qualunque punto di 
essa si fosse trovato. All'estremo opposto si trovava il povero prof. 
Biadaioli di storia naturale, alle cui lezioni gli allievi facevano un 

5 
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chiasso continuo, menlrc cgli li supplicavn invnno ad uscir dalia classe 
eJ a fusci.a.rlo di.scorror,e :mag.a.iii u.i ha.nchi. E' veiro che a quel tempo 
la storia naturale era tenuta in conto di materia molto secondnrin, 
che nllc lezioni dcl Bi.adnfoli intervenivano gli studenti di due classi, 
c c11c, esscndo ranno 1866, l'ngitnzionc per In b'ller1·a immincnle in
udeva tutto 1'n.mhioole dcl licco. F.ra il ~e.rllo c il Biadaioli. ma piu 
vicino u qucsto che n qucUo per il mantcnimcnlo dellu disciplina, puo 
coUocu.rsi Pictro Siciliani, .profcssore di filosofia, il quale nt>l 1•cl'iodo 
meno felice dellu storiia del }>ensie.J·o in Italia, fu divulgulo're appas
sionato dcl positivismo c godettc di un certo credito, ma a noi insegno 
cou metodo cosi infclicc e con si SCIU'SO il.'lllto, clte alla fine dell'.auno 
fummo tutti proniossi scnzn esnmc pcrcl1e non si sapevn che cosa 
avessimo studiato, Di Toounaso Del Bcnaro, insegmmte di fisicu, 
11011 ho ricordi precisi. 

Del complcsso delle mie rimcnbranze sco1nstichc, mi e rimustn 
fimprcssionc che allora l'inscgnamento sccondario, meno es.trso ussni 
tli or.a, fosse pero impartito, sul s'Crio, c a Torino forse }lii1 che a Fi
rcnzc. Il lntino, spccinlmcnte, cru molto curnto. Fra i compagni di 
scuola di quel tempo, non ne ricordo che pochissimi: forse perche. 
avcndo in cnsa nc' miei cugini dei simputici compngni di vita, non 
avcvo occ11Sionc di stringcrc con i condisccpoli nltre relnzioni che Je 
scolas·tidic, e certo poi perche il tradeńmcnto mio a Fircnzc intcrnip

pe qucllc che tJOtcssi nvere nnnodatc a Torino. Fallo stu che quasi 
il solo condisccpolo che 1o ricordi cola, e Stefano Scala, giovanc di 
molto inge::,'1lo7 che divcnto puhblicista valoroso del parlito cauolico 
lorinesc, ma nOIJl ;raggiunse quella posizione socialc alla. {1nnle pureva 
deslinato dall'ottimo csito de' suoi studi. Pero su qucslo punto biso· 
gna d1c ritorni, pcrche ho bisogno ~i pensnrci mcglio per riparare 
a qunlche dimenticanza. E' certo p. es. che al liceo di Torino ebbi ptt 
compngno C. F. Fcrraris, il cclcbre parJamcntare cd ccouomista che 
t11tti conoscono, col quale mantcnni relnziollli di &ll{Rlicizia 6nche viS!:e, 
e, mi pnre, .anche Pietro Gamba, giovnne picno di ingCerrno, che di
vcnro senn.tore. 

Piu numerosi sono i miei ricordi sui compagni che trovai ncl 
1icco di F.irenze, basti nomin:are Luigi Baldaeci e i iratelli Luigi e 
Edoa.rdo De Gnet.a.ni, che dh11Cnncro tutti iingeg:ncri insii.r.ni, e gli ulti· 
mi duc mici amici intimi. Col primo conservni rcluzioni 1ontanc per 
inter.poste persone; ma r.amment.o con molta simpatia ]a sua figura 
snella, il suo ingeg:nó sve.gli-ato, la prontczzia colla quale rispondeva 
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quasi sempre il primo allc intcrrogazioni inculznnli del prof, ~rlo. 
Termin.a.to il liceo, cessai per quasi due onni di frcquen.ta.re scuole. 

Studi superiori. Morte de1 Padre. 
Ammissione 11.lla Jłlbliotecn. delio. Co.mera. 

A .li'.iirenzc non vi etra universitu, c la mi.a f:unigUa non si scut.iva 
i:l t'Oraggio di mandarmi ia P.isa, sia per queMa certa esi.tazionc oliłe mol
ti !,'l'.Jllitor.i. lum.no di Jasciarc ~ovani figl.i vivorc d-a se, lonl.3ni .dal loro 
occhio vigilc cd amorcvo)c, sia sopratullo pcrchc consideravano la 
mia presenza necessaria 1Prcsso di loro. Mio padre fm dal 1865 ave:va 
e.cntilo i pri.mi irumlti di quelLa. maliauiia che, dopo alcuni .anni 
Ji 1111troci sofferenze, doveva coudurlo alla tomha n~.llo. anCOlr verde 
etu di 59 unni, ecl io gli fo.ccvo da infcrmicre e dn compugno, cercan
do qwacnto polevo d.i .UJllevia.rinc le penc. Ln mala.ttfo, tra 1a fine dcl 
1867 e il ipr.incipio del 1868, si aggravo al pun.t.o che teme.mmo di per· 
dcrc il oaro malut;o; poi cgli si Tichbe c a.ndo .a.vmtli fm miglio;ra
menti e pcggioramcnti succcssivi, fino ul 1° apriJc 1870. In queste al
tern.ativc, che mio padre soppor.tJO con mer.avigUosu r.aS&egDnzione, io 
come ho detto, gli prorligavo Je mie cure, scguendo le indicazioni, pur 
troppo poco efficaci, che mi davano i mcdici, c particolarmentc il , ·e
uexando Giuseppe Bare1lni. Ne mio padre avrchhe potuto fur .~cnzia 

di me, nc io uvrci llWUto il cora.ggio di lasciarlo in <1ucllc cond.izioni: 
pcrcio passai gli anni 1866-67 e 1867-68, stuiHando da me in cosa e 
alla Biblioteca della Camera, clove accompagnavo mio padre, ma 
studiando senza metodo, specialmcnte linguc stranicrc e storia, c in 
particolarc Ja storia militare dcl nostro risorgimento. Piu tardi, essen
do sorto in FiTeuze l'istituto di studi superiori e ·w per.Cezion111mento, 
che cquiva'levu prcsso a poco ad lma univer8ł.tu, per con.siglio di Do
rucnico Berti, giu minislll'o della puhhlicn istruzionc, e amiciss1mo di 
mio padre, io mi iscrissi ai corsi del medesimo c li frequentai per 
parecclri mcsi dcgli anni 1868, 1869 e 1870, finche, venuto mio padre 
a mancare, ottenni un impicgo alla Bihliotcca della Camera dei 
l>cputati, e lo.&cia-i l'ist.ituto. 

Di qucsto e dei professori e condiscepoli che vi l1'ovai, conscrvo 
nntur.a.lnicntc una memoria pii:t precisa che dcgli antcce.denti. Gli in
scgnnnti crano o divcnnero quasi tutti illustri nelle rispettive scicnze: 
Augusto Conti nclla filosofin, G. B. Giuliani ncllc Jcttcrc itnliane, Gre
gorfo Ugdulena nell.a l~<TU.a c letteratunn green, P.a.squalc Villia.ri ncl
la storia moderna. Inscgnava latino Gactano Trezzu, prctc spretato, 
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feroce unti-cuttoJico, imhevulo delle pii1 avanznte dottrine positiviste, 
arnnlilratoire sviscer.11110 dcilfo coltura tcdcsca e del Renan, che cgili ci
t11v11 ud ogni momento pronunzinndone il nome sdrucciolo, Renan; 
insegnuvu storin unticn Frucesco Bertolini, anch'egli reduce dulle scuo
Jc tedesche, divu]gatorc delle teorie dei Nichu:hr, che a me m·tava 
i nervi per la prosopopeu vuota con cui mcttcva in ridicolo 111 tradi
zione ronuma e Tito Livio. Dcl Conti, dcl Giuliani e dcll'Ugdulenn 
conservo oltimo rioor:do; mi doleva sofo che il tcrzo, lcuer.ato, uomo 
poli,tico e se non en-o an.che monsignoirc, si tingesse i ca.pcUi e la bnrba 
esponendosi ai surcasmi dei disccpoli. Dcl Viłłnri, non ostante il suo 
grande valorc, non mi piacque il metodo di insegnamento, perche in 
tutto !'.anno che io ne frequenooi le ]ezioni, egłi non ci parlo chr dcl 
Maehiuvelli. Forsc in purtc avevo ragione, mu in parte il mio giudi
zio dcriv.nv.n daol fntto che io non mi facevo un giusto c.oncelto dcl cn
rattcrc dcll'insegnamento universitario. Percio nppunto io non en· 
pcvo concepire come il Villari e il Bcrtolini dcssero agli studenti 11 

trntwre temi vasti, a compilurc una monografia sopra punti speciuJi di 
storin, pur cssendo cvidcntc, secondo me, che gli studcnti non cono
sce\'llllo, o qunsi .affatito, 1ai storia su cui ernno chiam.ati n dettare giu
dizi, Certo, fra l'insegnnmento seeondańo e l'inscgnamento universi· 
tario esistcva un distacco eccessivo. lntomo n questo argomento e ad 
altri si mili si facevnno discussioni anima te fru noi studenti: e ricordo 
che in una di esse Leopoldo Cecchi, giovune d'ing%'110 ma un po' tron• 
fio, che diverme huon insegn.nnte e puhblico qualch.e scritto lod!lto, 
stupito di sentirmi sostenere le o.pinioni .n.cccrmate, sdegnoso csclnmo: 
o: Queste non sono idee da secoJo XIX! » c se n'ando via. Io non cam
biai parere per questo e continuni a pensare che, prima di d1iumnre 
i giovani a compilare memorie speciali, convenisse nssieurnr loro una 
soli.da coltUll'lll etocica generale: 1ałlrimenti si snrebbero ovuti laure:it.i 
che conoscevano a perfezione due o tre punti specinli di storii:., ma 
ne ignoravano, o quasi, tutto il resto. 

Fra i ecmdiseepoll che io trovai inll'istituto fiorentino, oltrc Ccc· 
clli nominero ••• (1) . Altri valenti - come Augusto Alf.ani, Dcl Zotto, 
Sautini, F111lcini - .fr.cquentavano alilora l'istituto, ma siccome eruno 
piu avanti di me, oo io, come ho detto, lasciai l'istituto d°'po poco 
piu di un anno, cosi 11an potei legare amidzie eon loro. 

Uno ~o fu cccezione .alla 'regola: Adolto Galas.sini, col quafo 
stringemmo non pure vincoli di cameratismo e di amicizia che d11ra0 

(1) Era forse intcniione dcll'A. di 11ggiungcre 11hri nomi 111 prct•edente. 
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rono inlULterati fino alla sua deploratis.sima morte, ma nnche cli pa
rentela, avcndo c.gli sposato la secondilll delle mie sorelle. Ln nostra 
amiciz.ia nncquc npplLillo in occasione della discussioue suddettn. 
V enuto a Firenze dalłe native montaigne delle qunli semhravn 
aver preso qu.nlche tir-aLlo del suo canntt.ere fisit-'O c monile„ nerissimo 
dj ca·r111a1,rionc e di capig1iiatuna, 1llll ·po' tl111Scur.a.to- nel \~slire, urn po' 
:ritroso nel contei:,rno, insommn con qun1cl1c cosa :in tuua 1.a persona di 
un po' selv.aggio, che }JOi scomp.arve eogłi iarutl __. del re.sto ot.Limo co
me studente, tanto che prcse due laurei!, in ]etterc o in diritto - egli 
i;ta\'a alquanto in dispartc ;ed as.sisteva scnza molto parlnre ai discorsi 
degili a.ltri comł:iscepo'il. Mn siccome tra questi ve n'era alcuni che sfog
gi.avano le teorie posi.tivi.stc ed an.che materi1aliste care nl T·reZM, al 
Ber:w1ini, e particolairmea:i.tc .al M:antegazzn, i~ntc di ontropofogia, 
egli, .alłev.ato .iu quello sch.i:etto e sicwr,o cnttolicismo che prutico co
rnggioaamente durantc tuttla 1.a vit.a, fu :Celice di vicdc.re che io profcs
s:ivo principii 0:ppooti e non mi peritavo di ,di.do aper.tamemire, e 1ni 
esterno il piu cordiale e vivo conscntimento. E l'nooordo Ina noi in 
tutllo qu.anto ri.i,,ruarda re1igioo.e, filosofia, 1etterntu.r.a ece. non si 
smcnti piu e costitul il piii saldo legiame che ci uni finchc cgli vi56e. 

Riassumcndo le mic impressioni sull'lstituto Fiorentino, diro c11e 
se le Jczioni del medesimo, nnchc per i] poco tempo che le frequentai, 
non accrchhc.ro di molto le mie co~ioni conc1·etc, servir.ono pero ad 
nllargare il mio orizzonte intcllettuale e n formi una idea di alcune 
delle grnndi questioni che si ngitnvano ncl campo lctterario, fi]osofico 
cd unchc politico di quel tempo. Ma certnmente, se io avessi avuto 
mo·do di frequentare rcgolarmente :ii corsi e di pr.endere una. !aurea -
che invcce non presi - avrei trov.ato minore diffiooltn a procur.trmi 
queHa colturn che mi occorrev.a ![let" iad-etnpierc ai doveł'i dell'ufficio .nł 
qnale, come ho detto, venn:i ehiamato non -appena mio p1n,d.re passo di 
questa vita. E huon per me che alfo.r.a, per entrnre oo .puhbliei impie· 
~hi, non cna necesswrio .avcr !aurea, pcrchc a1trime111ti n'On nvrci potuto 
ottenere il posto che otlenni, e che mi pcrmise di contrjhuire al man
tenimento della min Inmiglia subito dopo 1.a mor.te di mio padre, nwe
nut.a prima che egli .avesse diritto a pensione. lnvece, grimzie aUe larghe 
simpiuitie che mio padre aveva t:-a.puto- iacquislarsi colle .suc rare qualit.ii 
intcllcttuuli e moruli fru i membri pii1 autorcvoli della Camera, sim· 
1mt.i.u che in pa·rte si riversa:v.a sul figlio, Ja presi.dc:nza dell'assem• 
blea si contcnto dei pochi titoli che io polei presentnre c come ho 
gin nccennalo, mi ammise alla Dibliolcca ilal 1 luglio 1870 col grado 
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di 111pplica1X> di 3• cl:nsse c. collo sti:pcndio d.i L. 1600, r.i.dotto .a 1200 
nei primi sei mesi. 

I prlml lavorl dl storła. e dl polltlca. 

Fra i titoli che prcscntai, oltre ai ccrtificati dcgli studi compiuti, 
e ad .alcuni saggi di traduzioni dal firnn<iesc, dall'inglcse e dal tedcsco, 
prodw;si i primi cnpitoli della mia futura storia dei Bersaglieri, cstrnt· 
ti dalia R.i'Vista Un.iversale. lnfutti, come ho pure acccllIJUlto, se, termi
nale le scuole sccondnric, io non avcvo prcso subito a frcquentnre 
acuole superiori, avcvo procurato di studiurc da me, cd a scarabocchia· 
re qualchc articulo di storia militarc. Imparni il Iranccse sui libri, 
e poi per qunłchc mesc da un certo prof. Pons; appresi un po' di te

<lcsco <ial>1prima sotto llll hmm prete tedcsco, di cui mi sCugige il nomc, 
c poi sotto n prot Co~dla, che insegniava con en.łasi c mi par lava sem
pre di una ~rrtunmatira moravi~liosa che stava compilando e che, quan
do si łossc puhhlicata, nvrehhe, secondo lui, stupito il mondo inlero; 
e finalmcnte imparai un po' d'inglcse da mio padre, che ne aveva 
qualche cognizionc, traduccndo con lui l'/vanltoc. Non diro cli aver 
imparnlo molto bene ncssuna delle t.re lingue, ma tanto da poterc 
tmdu.rre libri tedeschi e inglesi, e da leggcr corrcntemcnte c pnt·lnre 
aUa me.glio il fr.ancese, si. T;r.aduss.i dal tedesco una monografia del 
Wohill sul processo di GalHco, dall'.in~cse alcuni capi.to.li della «Sto· 
rin d'Europ.a )) di Alison, ccc. Aggiflllll'gero fin d'ora cl1e a:lcunc :iltr.c 
trnduzi·oni piu importanti feci molti anni dopo: due daHl'ingl("Sc: Lie· 
her, La liberta civik, e Sc.hnff, Chicsa e St:ato, e due dal tedesco, cioe 
Brie, Stato federale e confederazionc di stati, e K:aser Il Basso .1łf.e· 

dio cvo, i primi tre stamp.a.ti nclla Biblioteoa politica del Bruniulti, 
e il quarto nella Collezione storica del V .allecchi. 

Mcntre studiavo le linguc, come ho detto, andavo scrivendo qua}. 
che ·11l"tico1o di storia militare. Avevo stucliato con inte11S0 amore In 
storia delle guerre delio nostra indipendenzn; avcvo seguito con pas· 
&ione le vicendc di quella del 1866; aveV() un nUetto innato per il no
stro escrcito, llllll stima ingenun dei nostri gener.ali; ero deso lo.to 
della campagn:a denigiratrice ehe una p.wrte della stampa, traendone 
motivo dallc sventure di quell'anno, conduceva contro Je nostre istl· 
tuzioni militari e desidcroro di comh.atter]a nella mi.sura delle mic 
forze, mi posi a scrivere brevi biografio dei nostri migliori generali -
Govone, Ougia, ~one, Ricotti Magnani, ecc. - e le munda.i, fir. 
mate con le sole mie iin'iziali, .alla Gazzcua. d'ltalia, grande gio.mal~ 
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tiorcnt..ino, il qu:ale, con mia moltn. soddi~ione le stampo, uon solo, 
ma invito }'ignoto autore a forsi conoscere, cosa che io Ieci solo molti 
anni piu turdi. Ncllo stesso tempo, io incominciai a scrivere i p.rimi 
.:ap·itoli di storia del Corpo dcl J1einsaglieri, che la Rivl!ta Univcrsale, 
gruzie alla hcnevolenza de' suoi direttori, marchoesi P.aris Salvago e 
Manfrcdo da Passano, arnici di mio padre, conscnti ad accettare. Dico 
consenti, perche quel primo abbozzo di storia, se era abbnstanza esntio 
nei futti, dcsunti dalle fonti ufficiali allora esistenti, era molto dilettoso 
nelła forma, che riflcttcva troppo l'ingcnuo entusiasmo del giovane 
scrittore. Gli nggcttivi di vuloroso, prode, illustrc, s'incontravano quasi 
ad ogni riga; l'ammirazionc - sincern del resto - sc.attnvn ad ogni 
pie sospinto. Qucsto difetto, spiegnlo in parte dnlla mia inesperienza, 
si manifestavu pii1 o meno ncgli scriui analoghi che puhblicai anche 
un po pii1 turdi, non escluse duc biografie pii1 mcditatc e piu serie che 
slampai nel 1869 e ncl 1871 nella Rivista suddettn e 11cU11 Nuova. 1foto. 

logia; se non che da qucst'ułtima scompnrvc, grozie ni consigli Cli 
Paolo 1•'.amhri, il qunile mi uso la COIIOOSi.a di leggerc le bou.x::. n Fam. 
ltd, con una Ir.a.nchezza di cui gli tui molto ~to, mi csorto a r.a
diarc senzn pieta tutti gli ng;getti.vó, tuttc le frasi ammi:rativc ed a J.a. 
sci.ar parlwre i foui. Quellai lczionc di uno scr1ttore di v.aglli.a, diun giu
tlice com,p·e.teintc, mi riusci utiHss:ima, m·a mi s1łinse fo1·se ad un <>.SU"C· 

mo opposto: tanto che quamlo parecchi a.nni pii1 tarł1i, nel 1878, io 
ripresi Ja mia « Sto.ria dei hcrsnglieri >l e la rifeci portnndola fino al 
J870, e formnndone un gi.usto volume, edito .anch'csso d:nlla Gaz=Pttn 
d'ltnlia, mi alrenni 11d un'espos.izionc co.si austera c acc.wa dii lodi e 
di amvlificazioni, clte un aJtiro critico, Carlo del Balzo, b1.arttezzo con 
l'.epiteto di et ligneo » il mio stile. Ed anchc quest.a cri.lica e łonooro, 
poiche, pur tro.ppo, io non ho rice\-mto in dono dalia natura che scar
siseima fantasia e poco gusto lettie.rario. 

Mentre ottendevo ni lavorucci che ho accennato, faccvo pure qual
che passo nel campo giornalistico. Jnnonzi tutto, nel no-vemhrei dcl 
1867, avendo il Ministero degli Affari csteri intrnprcso la pubblicazione 
di Wl periodico ufficioso, intitolato Corrcspondcnce ltaliemw, Gior
gio Br.i:nno, a.nch'~Li grande amico di m3ot padre, cłi;e nc &a diretwre, 
mi dicdc l'in.carico di fure per il medesimo un breve rendiconto tle.Ile 
sednte deJJ.a Ca~.ra dei Deputlllti, e semhir.a che io, gin allora appas· 
sionato della politica, adcmpissi al mio dovere con soddisfazionc della 
amm~lll'istr.azione, perche quand<>, trasoorrsi sei mesi, per atte:ndcre a 
studi piu serii cd nnche, credo, per incostonza giovanile, chicsi di ea· 
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,;crne dispensato, il conte Tomrige11i, capo di go.binelto del mii11i~tero, 
mi si naostro seccuto deł1a domnndu. Per quel brm·c scrvizio, io riscossi 
quulchc centinaio di lirc le quali, come accade u chi riscuote il primo 
frutto dcl suo lavoro, mi Ieccro un piacerc pa.rticolare, sel1hmte io po:;~ 
dire in coscienza di non csscrc mai stnto nvido dcl dcnaro. 

La collnborazione politien nelln "łłnssegna Nnzionale„: Chiesa e St.ato. 

Pochi mesi dopo mi vcnne dai diretto·ri dellu Riv1sta Univcr. 
sale, nlfian.to l'uińcio di redaltorc della cronncn polltica, in sosti· 
tuzion.e del Br.i.a.no, cd io Io .ten.ni fi.no a che il periodi<'o uon ccsso ]e 
sue puhblicazioni. Quclła rivistn, come c noto, era l'organo dcl piccolo 
gruppo di cultolici ituliuni che vnghegginvuno In conciliazione fru la 
Chicsa c l'Italiu, conciliazione che a quel tempo, cioe prima del 1870, 
ura oslcggi;atlU Her.u.mente •l.u.nlo din.i libcrnli di tntte Ie i-r:ra<laztoni, quan· 
to -cbi ełeded1i, e rcspinta oosi dal governo iuaUano cOilllc dal V nLir~mo 
il primo d'Ci quali mir.u.va a.ll'.acquislo di Rom.a c il scrondo chiPdeva la 
r<'sli<tuzione delle pro-vincie perdutc ncl 1860. Fonclat.a dni mmche~i 
Sulvago c Da Passano, nv<'ndo come 1·cdattori pii1 uutorcvoli Cesare 
Canli1, Augusto (.:onti, rnons. Guglielmo Audisio, il Iutur.o cardht.ile 
Alimoncl11, cssa, come J'idca principale che sostencvu, cru combattuta 
aspramente doi due (l!LI'liti opposti e Iorse ancl1c piit da parte dcl po.r· 
tilo elcricn]c e dell'autorita ccdlesiastioa, che da piw.te dei libel"ali, e 
truscinava una vita mcsclt.ina c .omareg1:,rinta da una gucrra non sempre 
le.ale c pii1 ancora dalla cOoJtgiur.u. del silenzio. Tnuavfa i fondatori, 
(H'(•fond:ooncntc convinti dellu bontu della causa che sostenevano, la 
mautcnnero a costo di gr.avi saicrHici in v.ita fino a1 1877. anno ncl 
quale ~ cesso, per risorgere piit vo1.uminosn e piit rohusta sotła la 
dircziono del solo Du Pn&Sano nlCll luglio dell 1879, col nomc di Ras.rn
gntt NrizioMlc. Non e qu.i• iJ. ooso di wrre5t.o.rsi sui pri111cipiii e s.ulle vi
t·c·ndc di qucsto (tCTiodico. ne sulla fonniclahile qucstione ddl'indi
pendcnza pontificia, jntomo alla qu.aJc J.o, Rasscgna Naz:ionalin, nl piari 
de-Hu Rit!ista Universale, ebbc a travagliarsi dn.rantc j primi lusl'ri 
dcilla sua vita, ma non e su.pe.rftuo notlllll'1C che 1.a causo sostcnuta dai 
duc periodici, i quali, oltre a cercnre una so.lu.zione alfa qnestione 
pontificiu, pro.pu.,,"11.avam> con fede e persevernnzn la partecip·azionE'. 
dei ca.t.tolici itnli.ani ialla vita puhhlioa pC!l" la difesa detla rcligionc 
minlaeciata, eT.a nobme c snnt.a c che in sost:mza, essa fm1 col trioo· 
larc coll'intcnrcnto dei caltolici .a11c umc. E non e certo cołpa del 

I 
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itruppo da loro r.a.p.1}.l'esen.łalo, se wle h11w.r.vento non ha dato tutti 
i hc.nefiei frutti che se ue potevane> atlcndere c che avrebhe verosi
milmenle dato qualora si fosse attu:a.to molti anni prima. 

Questa dig1-cssione er.a nccess.a'l"ia per cluari!l'e quuli fo.56Cd"o Je ialee 
politiche che io uvevo assunto l'impcgno tli sostencrc e che sostenni 
con profonda convinzione come cronista della Rivista Universale c poi 
della Rassegria Na;,ionalc. Nat.ura1mente col trascorrcre dcgli anni e 
collo svolgc.rsi de~li avvenimonti, unchc ta1i i<łcc dovellcro modificarsi. 
L'occupazione di Roma da porte dcll'ItaJiu, per prima cosa distrusse 
il piuno di coloro che, temcauło per l'ltialia e per ]a. Chicsn. UJl passo 
che uvrchbe rcso inconciłiuhile il diss1>nso fru i due poteri - il quale 
duru anehe oggi (1) uonoslante la maggior buona volonti1 delle due 
parti, sotto la forma della prigionia del V aticano - avrcbhero vol uto 
che il Papa avcsse conservato la sovrn.nitil della provinciu rommm, o 
della ci.ttu di Roma, o ·per Io me.no del quartiere lcouino: piano soste· 
nuto nella Rivista Univcrsale da un collahorutore struordinairio, che si 
cefova sotto il nome di Rohcr:to De Gi51DOmUs e non era ultri che mio 
padre. Allora sorscro nomi illustri che sosteonero, in Italia c fuori, !'i
dea di un trattato intemuzionalc, che potes&c esscre accettuto dal Va
tfoano: e la Rassegna Nazianalc si associo fervidumentc .a tnle soluzio
ne, che pero, fino ud oggi non c rius<"ita n trionfnre. lntanto le re
luzioni fra i due poteri, frn Q1i~a e Stato, !ra re.ligione e ammi.n.i
strazione civile in Italia suhivano oumerose altern:a1tfre. a misura <'he 
prevulevano al patere in Vaticnno gli intrunsigenti, piit strunicri che 
ituJiaui, o i t1C!Inpe.rati, e iał govc.rno i m.oder.ati o i rudicali c massoni: 
e 1a Rassegna Nazi.o11alc ei ad~perava a com.bat.te.re gli cstremi dcll'una 
e dell'ałtra parte, tanto nel campo tcorico, quunto nel campo delle 
11pplicazioni. E fu questo .Jo sforzo eosbante d1e io Ieci neUo scriv.("re 
la cronaca politica, s.pecialmente della Rasscslła Na::ionalc, c11e com
pilai dal 1879 tJUasi senza interruzione fino ul 1904, nel quale anno, sin 
per un scnso di stanchez:r.n, sin pcrche di tanto in tanto si era muni
fost.ato qu,aJche disscmso fra il mnrchcse Da.. P.aBSallo e me, piu fedele 
di lui ul proi,.'Tammn cli una conciliazione vera, cioe che non sacrificasse 
troppo le rngioni della Chiesa, lascini l'incarico all'avv. Vicini, mio ge· 
nero, oggi dcpntuto, che Io lenne, con alcune internlZioni, fino alla fi. 

(J) Qucste righc vcnnc~o scritto pńmo della Conciliozionc: in quel memorabilo 
giorno (11 lebhruio 1929) ł'A. crn 11mmnlulo, cio non ostunte volle scrivcrc di sno 
pugno, con mnno trenumtc, 5ulln sun ngcndn: ce Si nnn11n1·i11 111 Cnncilinzione fra 
il Pn1111 c l'Itnlio: si mettc la bnndicra„. » Quanta commozionc e q1111ntn cloquenza 
in qut.'5te pochc pnrole. 
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ne del 1916, quando il mard\cse Da Pa.ssano che er.a st.ato fondatore 
e o.nim.a della Rassegna, c che l'o.vevo. tenuto in vita a costo di gravis
simi sacrifizi - troppo gravi, secondo me, in rclazione alle sue condi
Y.ion:i di f.am:iglia '- ne ccdcva Jia direzionc e la proprietil ad altri. 

La piit lllll@ll di tali intet'lftlZi.oni ahb'r.acci.a il pe.r.iodo daJl 15 giu
gno 1915 °01 31 marzo 1916, dUirantJC il qn:ale il V:.ic.ini in-csto lodevol
m.ente scrvizio mili~aTe al fronte come oopit.ano, poi magjtiorr. ncJla mi-
1izia territori1a:k. Nei mcsi successivi, tr.as.ferito prima a Venezfa e poi 
n M;odena, egli pot.C riprendere l'ufficio di cronista c tooerlo, ripeto, fi
no al dicemhre 1916. 

Giudizi e studi sulla " Grande Hnerra e l'Italia ~· 

Nel pcriodo suddctto, l'incarico di sostituire il Vicini venne di nuo
vo affidato a me. Com'c naturale, ił gran pensiero di tutti in quel tem
po fortunosoł era la i:.ruerl'la: tJlltte le altrc quc$Lioui .passm·nno in s.econ
d.a lirnea. Prima cl1e la ~ fossc dichiuatn, io ero s.tiu!to di avviso. che 
all'Ita1ia non convenisse associarsi alłe potenze dcll'lntesa. Mi pnreva 
che la lotta gi.gantesoa impC-1,rna.ta fra le due coalizioni in cui si divide
va l'Europa, fosse piit che altro una lotta di predomin.io politico-eco
nomico; che l'Italiu non avesse nessun intercsse a favorire il trionlo 
nc dell'una, nc dc1l'altra parte helłigerante; che tutto Ie consigliasse 
di allenersi ad nnu neutralitii forternente armata fino al momento in 
cui le circostanze Je offrisscro il destro d'intervenire con le forze fre· 
schc c int.nlte p'er irnpone possihi1mente la pace, che mi seanbravu 
il supremo bisoi,1110 suo e del mondo; che le pres.sioni fatte d1agli a
gcnti del1a Francia e dcll'Inghilterra fossero incomp.atibili con la. 
nostna liherta e indi;pendcnza; e aveva cercato di sost.eniere queste o
pinioni in un artico]o intitolato: « La c.risi curopca c l'Itnlia 11 fir
mnto Fo0pe.rti. 

Sehbcne qucsto articolo, inconlrassc Ja disapprovazione di a]tri 
collaboratori della Rasscgna, forventi interventisti, io non cambiai il 
mio parere, cd anzi procurai di confortarlo con nuovi argomenti in un 
altro articolo intito]ato: n: Guerra di distruzione? >• uscito nel mnrzo 
de] 1915. Qu·esto arlic.olo7 che il marehese Da. Passanct acoolse coll'u
snta henevolcnza, per il profondo convincimento da cui era dettato, 
mi venne scritto in modo, cl1e, rilcggenłlolo ogi,ri, mi sembra uno dei 
migliori che scńvcssi mai. 

Ma, 'llOn .appena fu noto che il governo del Re aveva scclto la , .ia 
op.posta a quclla da me propu~atia, strfaigendo alleanza colla Triiplice 
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Intesa, cessai, come dovere di 01:,rni buon cittudino, di discutere e mi 
uniformai alla volontn di cl1i, non solo avev11 ił diritto cd il potere 
di deciderc in ma.tcriu di cosj tt~niendu g1·a\itii, ma avev.a. a.n.dte no
tizie di fauo che il gran pubbłico ignorava e che dovevano infiuire in 
modo dccisivo sulłc suc risoluzioni. E dcvo riconosccre <'he, se 11vcesi 
saputo prima cio che il cu.1>0 del goviemo pulcso nl mondo d0ipo la 
nostra dichiarazione di gucrra, cioc che le due potenze centrali aveva
no scatooato l'immane conflitto senza consultare l'Itulia, loro nllcata, 
ed anzi non ostante che questa~ fin dall'onno preccdcnte, avesse chia
r.:imcnte manifestu.to lu sua disapprovaz.ione per una gucu.n o!CP.Jl15iv11, 
probabilmcnte non avrei sc-,ritto quegli arlicoli. 

Ad ogni modo, cntrata l'ltalia in guerre, il dovcre dcl cronista era 
semplice: app.oggiare con la fiW1 modesta p1ai:roll1 l'·az.icme del go.ve.nio, 
pure iastenendosi da quell'.o.pprovazionc co.nt.iinua, incon.dizio.nata e 11:1· 
nule di li.uu.i i suoi 111tti, che per la sua natura stessa P".J"dc ogni v.oforc e 
influenza sulla pubblicu opinione; suggerire quclle soluzioni che gli 
sembrasscro migliori nile difficohii via via nascenti; tenere alti gli spi· 
riti delle popolazioni, insistcndo sulla gravitii e sullo grandiositu senza 
p1·ccedenti dcl moment o storico che la patria altrave-n;av.a; esałtare in 
tutte le occasioni propizic le azioni dcl nostro valoroso esercito e so
pratuu.o ipl1eld.ioaire la concordilll, 1n pnzienza, Io sriTiro di sacrificio. Ed 
a qucsto sacro dovere mi lusingo di non esser vcnuto meno, o.nche sen· 
za mai associ.oirmi 1l quellc esager.azioni, a <1uelle violooz;e di linguaggio, 
le .quali, amio avv.iso, non faru10 onore a chi scrirn c diminuiscono an
ziche occresccrc l'cfficacia delle sue argomentazioni. 

Delto qucsto intorno ·alla mia o.pera di cronista' ucl breve periodo 
in cui la ri:prcsi 12 anni clopo .a.vterla lusciata, devo ancora fare due os
aervazioni intorno al pcriodo hen piu considcrcvolc antcriore ul 1904. 
La prima si c che, se in quel pcriodo io trattavo di prcferenza le que• 
stioni per noi fondamcntałi della conciliazione fra Chiesa e Stolo, delio 
intervento dei cattolici allc mne, della fondazione di un partito con
servatore, ccc. non trascuravo noturalmente le questioni politiche ~ 
ultra natura cl1e si andavano via via prescntondo all'interno e all'estero. 
La seconda eche, qlllllndo sorgevlllJlO inc.i'denti, a couunentarc i qnali )p 

cronaca politica non mi dava campo sufficiente, io procuravo di svilup· 
por le idee che sostcncvo in quclla in articoli scparati. Ricordero, fra 
gli altri « La questionc dcll'Indipendenzo 1•ontificia in lnghilterra e 
l'on. Crispi >> (1892), « Reli1:,rio:n.e e patrfa » (1896), re Vittorio Ema.nue· 
le II ei princi1pi conservatori » (1890), ccc. 
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M.a non tutti gli urticoli da me scriLti per la Rivisla Univcrsule c 
J>t!r la RllSscgna Na=ionalc ch:e sono as..~i numero;ii, trnu11110 delle re
Jazioni fra ł'ltalia e il P.apalo. Mohi crano .u•rlicoli slorici, militari, o 
politici e molLissimi, meno eslesi, crano recensioni di libri di vario ur
gomcnto. Ił mnrch. Da Passano, acccttav:a tutli quelli che gli propon~
vo, c non cessava du p.artc sua di chiedcrmcnc inlomo ui te.mi piu svu
riali c posso dire die dur.ainll.c venta c 1»ii1 aun.i io Cui ił coU.iborntore 
pii1 prolifico dcl p-eriodico. li piu delle volte ~ mie.i airtzieoli er.ano fir
muli con un pseudonimo, pru-chc lin quei t:c:Jn1•i per u.n ilnpiegato, e 
per lllll. impiegato della Camera i>rincipa:lmcn.tc, il eo1Uaho.l'lllrc pa1ese
mcute Li perio<lioi pol~t.iei non ero C06ll. u.mmes611 o u:lmcn.o giradit.a da.i 
su1pcmi0llli.; lo srriverc po.i in un perioiclioo c1>me la Rasscgna Nnzionnlc 
vcni'V'a con$ideroto quusi come un:a C05ll .arnt,i;patr.ioLtica, cd i.o ne tui 
oflici:osrunente avve.rlilo da parte dcl I>ł"esidente Biancher.i: cosi forte 
cru .u1Mora il pregiiud.izio .antie1'er~calc anche in uomini uJierń <la sette c 
pcrsuasi di cssere veracemente liberali. Il psendonimo col qu.ale mi 
finnavo piu .spcsso era qucllo di E. A. Io'opcrti (nnugrauuna di Fca 
Pietro) mu nc assuns~ anche .pa.recchi altri, come « Un diplomatico », 

a. P. di Leonardo » ••• 

L'opera storłcn.: l"' Alessandro Farnese „ e '" L'assedlo di Torino„. 

Altri lavori pero venncro alla luce col mio uome: busli citare quel
lo EU Alessandro Fiamese~ che costitui il groi;;i;;o volnme cdito dai Fra
telli Bocca nel 1886. 

Questa monografia, dellu quu)e mi <licde la prima idea mio padre, 
norno di vastu coltura C· di giudizio sicuro, fu du me intruprcsa cosi per 
fissurc un limitr, e uno scopo n11c copiosc Jctture storiche che andavo 
facendo per mio dilctto senza ordine e scnza direzione, come per trnr· 
ne qualche partito, c particola1'11Ilente per procurarmi, se potrvo, tul ti
tolo scicntifico il quule, uella carricru hurocrutica, potesse tcnenni 
in qualche misurn il luogo della laurca che mi maucava. Ci lavorai con 
lervorc e con piaccrc parecchi anni c finalmcnte il meno impcrfetto, se 
non crro, dei miei 1mni fottcrnri, vcnnc al mondo. Mu se l'umico Da 
Pussano non me lo avcsse uecolto ncllc ospitali P%rine dellu sua Ras
scgna, non so se sarei riuscito u puhblicarlo: certo i pii1 noti editori 
d'ltalia - Bocca, Barbera, Le Monnicr, Trc\•cs - ai quali l'offcrsi, 
con belle parole Jo ricusurono, adduccndo ragioni cconomiche delle 
quali io, hibliotecario, ero in grado di riconosccrc perfettamcntc In fon. 
datczzn. li Barbera parlicolarmcntc, per scusarc il suo rifinto, mi citava 
l'cscmpio del Montccuccoli di M. Campori da lui stmn1>alo, che, non 
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ostanle il nome c le doti dell'au.tore, gli er.a ri-mnsto tutto qu.anto in
\·cnduto nei magazzini. Invcce, grn:iie aUa benevolenza del Da Passano, 
Je 300 copie a parte del Farrwsc ehe b Ra.ssegna mi cons.egno, acceLta· 
te dalia Casa Boccu che 1c mise in vendita col suo nome, furono a poco 
11 poco csaurite. Certo, dal lato- finanzilario, il mio non łu un affare, ma 
io non pcnsavo aff alto a qucslo; dol lolo dcl succe.sso letterario tui sod
disfatto, perche i giudizi che le principali rivi'stc italione c sLraniere 
dicdero del Farnese lurono generalmen.le lusinghicri, come :Cu lu3in
ghicro qucllo che nc diedc I'Accademia dei Lincei, hencl1e, per :ro
gioni di princi.pio, non crcdesse di poter conforirc il premio reale di 
storia, al quale col mio volun1c concorsi, nc a me nc agli altri con
correnti fra i quali vi crano uomini come Arturo Graf, Amedeo Cri
\•cllucci, Carlo Randoccio, ecc. 

Il mio libro Cu nnchc meglio accollo in Belgio, e mi procuro, -
in gran parte, credo, per bcncvolcnza dcllo illustrc storico Pirennc, -
la carica di socio corrispondentc dell' Accademia Reale di Bruxelles. 

Annoicrei me e chi per caso Jcggesse qucste chiacchierc, se voleasi 
enumerare tutti gli scritti che pubhlicai nel periodo della mia, chia
miamola cosi, attivitii lcttcraria. Del rcsto, essi sono registrati in un 
elcnco che mandoi, dietro richiesta, all'Aecademilll dcl Belgio e del 
qn.ale ho ten.uto un du1plicato (1}. Naturalmentc, in tale elenco non 
comprcsi gli articoli puramonte hibliografici, i quali sono inve.ce in 
gran parte citati nell'lndice generale del1a Rasscgna Nazionalc da me 
compiloto, e stampato nel 1902. Fra !li essi costituiscono un gruppo 
speciale le « Lettere iuedite di uomini illustri -a Massimo d'Azcglio l•, 
che pubbłicai in parccchie ripresc corrcdandole di prefozionc e note, 
e che poi furono in massima parte riunite in un volume a parte col ti· 
to1o accennoto. 

Nell'elenco suddctto apporiscono pure alcuni scritti che pubblicai 
in period.id diversi ddła Rasscgna : p. es. uno su Alfonso Lamamtora, 
usrito nella. Riv~ta Europca del 1878, uno snl generale Cugia, useito 
nella Nuova Antofogia del 1873, CCC· 

Ma il lavoro principale da me pubhlicato fuoń della Rasscgna e 
quello sull'assedio di Torino, che venne alla luce prcsso l'editorc Vo
ghcra nel 1905. Prima «li studiare qucll'episodio glorioso della nostra 
11tori11 patria, io ave\'O pubblicato nelJa Rasscgrni cinquc articoli intor
no a.Uu grande opera su1Jo Canipagnc dcl Principc Eugenio editJa. dallo 
Stato M~iore austriaco e fatt.a· traduTre dal Re Umberto. Gjunlo col 

(I) Vcdi 11ppendice. 
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mio studio ni preliminari dcll'usscdio di Torino, mi vcnnc i] pensicro 
di allargare il mio quadro c di scrivcre intorno a qucll'avvcnimcnto U· 

na giusta mo.n.owr.afi1n, che .111t1Co.ra mwnoava1 e mi pas.i alacremen.te all'o· 
pera. Sapcvo che, per cclcbrarc l'nnnivcrsario dcll'assedio, Ja Dcputa· 
zione di slorin patria di Torino stuva preparando lllla vasta puhblica
ziO'lle, <Dhbracci•antc parecchie voluminosc monografie di curatterc mili· 
tare, politico, cconomico, ecc.; ma a me parve non Cosse inutile un la· 
voro meno considerevolc il quale, traendo partito delle pubhlicazioni 
antcriori e spccialmentc dell'opera delle Campagttc del Principe Eugc· 
nio, e complctandolc con alcune ricc:rchc dircttc, esponcsse con uno sti
le piano c chiaro gli avvcnimcnti e rendessc facile e piacevole, alla mas· 
sa dcl puhhlico il prender notizia csulla dcl grande futto di cui si sta· 
va per cclchrare la ricorrenza. Avcvo quusi finito il mio lavoro e l'avc
vo offcrto a parccchi cditori, uno dei quali - uno solo - il Voghcra, 
Jo avcva acccttato, ftssandomi un compenso moho modcsto, quando, 
avendo parloto della cosa coll'on. Boselli, qucsti mi suggcri l'idea di 
mettcrc la mia pubhlioazione sotto gll nuspici dcl cC>mit.nto per lu com
mcmorazione dell'assedio, so1·t.1> allora a Torino e presicduto dall'on. 
Villa, c si incarico di farne egli stesso la proposta. Io nuturalmente, 
accettai con riconosccnza; l'on. Villa consenti da parte sua e cosi la 
mfa mon:o~.afui Iu puhhlicata hen.si dal Voghera, ma. a nomc del co
mitato, il quale non si riscrvo nemmeno tli fur csuminarc i1 mauoscrit
Lo, c mi assegno un compenso. Col VO'gluma pp.i ci guastJammo pcr
chc, uvcn(lo egli assunto ohhligo, nel contratto in carta hollata stret
to fra noi, di danni oi:'lli anno il conto delle copie del mio libro ven· 
dule, sullc quali uvrei dovuto riscuotcre una piccola percentuale, non 
mantcone la pnrola, contentundosi di dirmi che non avevn venduto 
niente, ma che anzi a.veva fntto uu cwttivo nffarc, c.cc. Io osservai, un 
po' rlsentito, che questo modo di ngire era slJr.ano, ed egli mi scrisse, 
che se io met.tevo in dµhhio Ja sua buona fooc1 era pronto a Clnrmi 
soddisfazione co:Jlc armi ! fo gli .risposi rlliadctulo il mio punto ••• 

Lievi ineidenti e rieordi personali. 

Giacche ho accennnto n questa comica vertcnza sellll-cavnlleresca, 
ne raccontcra. qui un'altrn, ugualmcntc comica e ugualmcnte finita 
in niente: c avro raccontato tutto cio che nclln mia Junga vita mi ac
cnddc in questo genere. 

Una domcnica, non so piu di qualc anno, ma forse fra il 1880 e 
il 1885, chicse di consultarc nclla Bihliotcca della Camera un libro di 
cui aveva urgcnte hisogno l'avv. Pilade Muzza, il noto uomo połitico 
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re1>ubhlicano-m11ssonc, che divcm1c poi deput.ato c mori tragicamt>..nte, 
mentre parlavu nclla Camera. Il regolamento dellu Biblioteca victa.va 
eeveramente di ammcltcrvi C6lranci se non muniti di te.ssera speciale 
e se non in una sala loro riservata, Ja quale non si apriva la domenica. 
Come dissi, era appw1to domenica e l'avv. Mazza non avcva te88e:ra; 
tu~tavia per .interposizione del oomm. Biffoli, di'l"eltore della sei,,~c.teria 
e '\<ista .l.'urgenza del oaso, io, che aro Ji g:uardia nellu Bihlioreoa, con· 
eentii a lascill.T cnlrurc il Mazza nella su.la dcgli estranei per la consul
tazionc che gli occoITeva. Lu sala era molto lontnna dalia Biblioteca 
e le disposizioni vigcnli imponcvnno che lu porta nc restassc sempre 
chiusa a chiave, anche quando vi crano pcrsone a studiare, salvo ad 
e!sere in.perta, all'cnt1rare e all'nscirł' delle medesimc, d.all'iu.servicnte 
della Bihlioteca, chiamnto all'uopo con un campunello deurico. Ter· 
minuta 1a snu COtl6Ul'l:aZionc, l'on. Ma!ZZa suono .perchc l'inB,ervientc gli 
audasse ad a1>rirc, ma l'insel"Vientc aveva ahusivamente lasciat() il su.o 
posto. Io sMtivo suon.arc, ma swppauentlo che J'inservi~ da un mo· 
memlo 1all'altro ritorna6Se, e non crcdoo:do mi.o dovere &0stituido nelle 
sue funzi:cmi, me ne steitti 11er qualche minuto al mfo scrittoio, lascian
do il Maz.za suonare. Finalrnante, vedcn.do die l'inserviente non tornn· 
,.a e che il rcolU$() contim.uav.a .a 61.lorutre, mi all'.a.i e andwi. ad .aiprirgli. 
Credevo, un po' ingenuamente, che l'on. Mazza mi avrebhe ringra· 
ziato; invece cgli, eccitatissimo, mi rimprovero il ritar.do con parole 
sdegnose e violcnte, alle qunli io risposi sullo stesso tono, finche egli 
se ne ando. Il giorno dopo, il comm, Biffoli mi rucconto che il 
•Mazza gli aveva narrato l'incidcntc e gli avcva detto di csser pronto 
a darmi soddisfazionc per le parole che mi aveva rivoltc, ma che 
egli, Bilioli, aveva messo le cose nei loro veri termini, che l'avvocnto 
si ero calmato eche tut.to era accomod.aito. ConCesserO. che io fni l?'<'lf.o 
al Biffoli dell'opera sua, perchc non nvrci a\'uto nessuna voglia di 
scendere sui tcrreno per una cosa simile. 

Tornando alle mie pubblicazioni, diro che il mio Assedio di To
rino fu anch'esso accoho benevolmcnte dalla critica e mi procuro 
1a earica di socio cor.dspondcnte della Dcpulazionc d.i Storia Patri 11 di 
Torino, come l' Alessandro Famcsc, oltre a quella di corrispond„nte 
della Accadcmin di Bruxelles, mi avcvn procurato la stessn caricn 

presso la Deputazione di Parma. 
Mi sembra coltl c.io di a~ CLSaUrito l'a'l'gomento della mia opc· 

rosita letteraria, la qualc, come si vcde, si svolsc particolarmcnte nel 
campo della storia militare, a cui mi sentivo grandemente attirato. 
Da questo particolare gu.sto lettcrurio, posso io dcdumc che mi sen· 
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tivo chiamato alla profcssionc delle armi? Non Io so, e per quanto 
io cercbi di ricordarmi ora qua)i Cossero i miei veri senlimenti a 
vent'anni, non posso in coscicnza dirlo: fors'anco perche non el.ibi 
mai l'occasione di mettcrmi ncllamcnte e positivamcntc davanti il 
probłema. Allevato strett amen te in famiglia; amantissimo dei miei 
genitori e delle mie sorelłc; persuaso. senza nemmeno discuterne, 
che ił mio primo dovere fosse quello di pcm;ure ad aiutare gli uni 
e le altre nei loro hisog11i; escluso per leggc da ogni obhligo militnre; 
alicno per indole da spiriti bcllicosi; giunto alla giovinezza in un 
periodo in cui la professione militare non era popolare presso di 
noi c in cui la patria non scmhrava aver molto hisogno di soldati, 
io non mi chiesi nemmcno se dovessi cntrare ncll'escrcito, che pure 
amavo con passione. Forsc, se le circostanzc fosscro state diverse, 
S"P- per esempio avessi avuto qualche parente militare, se altre fos
sero ·state le condizioni della mia famiglia, se invccc di trovarmi a 
V<'nli anni una modcsta ca.rric:ra bella e pronta, a"·essi dovuto pensare a 
procunarmente un.a, awei potuto sccgliere quełla mi.lita.re, per la 
quale sentivo tanto simpatia. Avrei poi avuto le qunlita necessarie, 
c specialmcnte il coraggio? Facendo un sincero csnme di coscienza 
non oso affermarlo, ma e prohabile che, trovundomi in hallo, avrei, 
come tant.i altri, superat.o qucil1a timidita, che non l)OS60 purtTOppo 
negare di aver nolato in me in alcWlc circostanzc della mia vita. 
Comunque sin, io non chbi occasione di mcttere a prova la miJl ido
neita alla professione militarc. La sola volta che mi avvcnnc di 
assistere ad .un foUo d'airmi fu ocl 1916, qu.ando, essendo accorso u 
Venczin per visitare mio figlio Mańo, degente per uno caduta da 
cavnllo fntta al fronte, mi trovai prcscnte ad un vivo homhardamento 
aereo della citta, e vidi, a breve distanza dol luogo dondc ammirovo 
ił tragico spettacolo, rovinare una cnsa colpitn dalie bomb~, e posso 
nll'ermare con tutta sinceritii di non over provnto il minimo timore. 
Cosi pure posso di:re di .non cssenni commosso ni> punt.o ne poco 
alla cadutn di Iulmini sugli edifizi dove mi trovnvo, cosa che nti 
nccadde piu d'una volta. 

I primi anni nello. Biblłoteca. 

Reso conto de' mil'i studi c della mia produzione Ietteraria, resta 
che io parli della mia cnrriera hurocratica e delle mic opere nel 
campo della bibliografia. 

Come ho giii nccennato, io cntrai alla Biblioteea della Camera 
il 1° luglio 1870, tre mesi dopo la morte di mio padre, che ne era 
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stało il fonc.Iatorc c il primo direttorc. Gli cru sueccduto, a capo della 
bibliotcca, l'avv. Giovanni Scovazzi, antico cospiratore, csiliato per 
cause połitiche, uomo d'ingegno svcgliato ma dcl tutto inadatto al 
suo ufficio. Appunto per questa ragionc Ja sua nomina era s1ata 
vivamcnte comhattuta, sicchc egli era stało ełctto dalia Camer.a -
come ałlora si ~ava - con soli quattro voti di maggiorąnza contro 
al prof. Chilovi, grazie al fav.ore del pll!l'tito di sin.istoo, all c1uule 
<'gli iUoppa.rteneva, e gruzie al .fatto che egli er.a gii1 vice-hi:błioll!i!ario. 
Gli altri impiegati della Bibliotcca crano vcuuti su dal personale di 
servizio: uno aveva il grado di applicato e si chiamava Teodoro 
:Manzia, uomo di eta avanzata, laborioso c prcciso, ma di ncssuna 
colturat. l'altro era distributorc c si chiamavn Antonio Rossi, ollima 
person.a, molito alfc.zion8'la a mio padre, mu uon ce11to suiperiore al 
Manzia per ]a coltura. Io vcnivo dunque a trovarmi in eompagnia 
poco o punto idonea a insegnarmi quclla scienza bihliograficl! e 
bihłiotcco~omiea, che mi maucava inticrameote. PerciO, J.asciat.o prcs
soche libero di fnrc in ufficio qucllo che crcdcssi, su1lc primc non 
foci quasi altro che pcrfezionnrc ]a conoscenza prnticn della Biblio
leoa, che gia mi ero procwr.atllll fircquootando J.a mcd~ima durante 
In vita di mio padre, e in breve riuscii n rcndcrmcnc padrone abha
stanza da poter risponderc adeguatamcnte allc richicstc dei dcputnti, 
coll'aiuto, s'intende, dei cataloghi esistcnti. Fra di essi c'cra un huon 
catalogo per materie, compilato c scritto tutto di suo pugno da mio 
padre, il qualc se ne era occnpato con grande amore c con mo1tn 
iuteJligenza, fmchc la sua salute gliclo aiven1 conscntito. Era J.e,,so 
un catałogo n volumi, in 8• gr., e come succl'de n questa genere di 
cntułoghi, si era andato per i uuovi acquisti ricmpi~mlo al punto, che 
per .a-!cu111e ckt~i non comporlnva pii1 ahrc rcgistrazioni. Bisobrn·ava 
quindi riordinarc le dette classi e ricopiare alenni \•olumi, e tJucsto 
ln\oro, naturałmente, spcltava al nuovo hihliotccario, il quale, 1>ovc-
1·etto, non fece che accrcscere il małe. Esistevano poi due cataloghi 
alfabctici, compiJati dal Manziu, anch'essi a volumi cd aventi per
cio anch 'cssi, oltrc agli a]tri, il difcuo di non preslursi alle nuo\'c 
r{'.gistrnzioni in modo regofore. Io fui incnricato di fnrc qunlcuna 
di taM :r.egistr.azioni nei v.arii cataloghi, mn le facevo senz.:1 nessunn 
compiacenza, perche vedcvo che la cosn in tal modo non andava, c 
attend,evo piu volcntieri a soddisfarc le domandc dei dcputati, che 
allora si affollavnno nella bibliotecn e si rivolgevano di prcfcrcnza 
a me, piu giovane e piu svelto dei miei colleghi. Per queste mic 
qualita, ebhi anehe a sopportare il maggior peso del trasloco della 

6. 
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Bihliotcca da Fircnzc nclla sua nuova scde di Romu, c uochi mesi 
1łi poi da.I primo pilLllo del palazzo di Mont.ecitoxio al secondo. 

Era appena trascorso un unno dal trnsJoco, quando il sibrnor 
.!\lunZii.a si am.mało e lascio 1.1 se.rvizio; siec.be la presidenza, vedendo 
che il personale era insufficienle, che la Bib1ioleca avcva hisocmo di 

o 

esscre riordinata, che Io Scovazzi non era adallo a tal uopo, che 
pr.rcio era necessn.rio mellergli a fianco un sostituto, il quale faccsse 
da di.rcttore, c che finalmenille io mn.nnavo di titoli acoademici cd 
ero troppo giovane per polcrrni nominarc al poslo di vicc-bibliote• 
curio, rimasto vacante dopo la promozionc delio Scovazzi, bamli per 
t~ł posto un concorso, che fu vinlo dal prof, Attilio Bruni.alti. 

Il nuovo vicc-bihliotceario, era di soli sci mcsi piu vecchio di 
me, mu godeva giu di qualche nomc ncl campo degli studi. Portato 
in palma di mano da parecchi mcmbri della deputazionc vcnela -
forse la piu colta a quel tempo della Camcm - auivissimo, luho· 
riosissimo, colto, noto per alcuni scrilli sulla rapprescntnnza clct· 
tor.ale, uvrebbc avuto tJUltc le qunliti1 pei· divenlare un buon biblio· 
tecario, purchc avessc dedicato tutto se stcsso al suo nnovo uffirio, 
hcnchc mancasse anch'egli di cogni.zioni tecnichc ~ bibliograiiche. Al

l'incontro si vide subito che cgli aveva accctlnto il poslo in via pmv· 
visoria, come un pied-a-terre per salire pii:1 in alto. Non trasc1m1va 
del tutto l'ufficio, ma dedicav.a la maggior parte del suo tempo a 
scrivcre per i giornoa.li e le iriviste, :a lavor.nrc per lu socicla gco·grn· 
ficu, della qualc era scgrct.ario, e pii1 t.ardi u favorarc per il mi· 
nistcro dell'lnterno, collaborando alla compiluzionc di varic i·ela. 
zioni pnrlnmcntnri, e parlicoln1·mentc di quclla sulłn riforma clet· 
toralc, Per quanto riguarda 1a Biblioleca, l'opera sua si rivolsc par· 
ticolarmentc alla compilazionc dcl nuovo catalogo mclodico dei libri, 
che gli era st.at.a cspressamente affidata dal1a commissi<Jne. Ma, :non 
avcndo egli, come ho delto, una sufficientl' preparazionc hihliogr:a
ficn, il nuovo catnlogo - al qualc anch'io coUuborai in parte -
avcva gli slessi difotti di qncllo che dovcva soslilui1·c. Ahra nostra 
fnticu fu l'impiimto del catnlogo degll iarticoli delle riviste, int.rn
preso ancor esso per preciso volere della commissione, e partico· 

larmente dell'on. Filippo Mariotti. 

Nominn. a Yice Uiblioteeario della Camem (1879). 

Questo deputnto - che avcva conosciuto e molto a.pprczzato mio 
padre - oltrc nd esscrc lellcralo di un certo valorc, era uno dei 
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pochissimi doui itałiani che upprczzusscro adcguatamcntc l'impor
tnnzu delle bibliotcchc, intorno allc quali avcvu scritto, per inc:irico 
de.~: goveruo, una cruditn. relazione. ?t1cssosi in capo -che la Bil>lio
teca della Cumera dovcssc vcnire ollimamcnle ordinata e servirc di 
modello allc ałtre, alla morte di mio padre avcva, cgli llIPPUnto, 
messa in campo la candidaturu a hihliotccario dcl Ch.ilovi, che 
godcva allora ln riputuzione di esscrc la persona piu competente in 
materia che vivesse in Italia. Fallito quel tentativo, egli non aveva 
riuunziatc> al suo intc.nto, anzi vi per.severa con sit1gobre costa11z11 
c, chiamuto a far i1urtc dclLi conunissione di vi~'1lanza per la- Ilihlio· 
teoa, inizio un 'as&idua opem aCfi111c di .t.r.aduirre in ia.Uo il suo idea.le. 
Ma le difficolta che si dovcvano superarc a tal uopo eruno assai gravi. 
ł'cr la tungu malattia di mio padre, per l'incttitmlinc dcl suo suc· 

ccsso1·e, per lo scurso amore nll'ufficio dcl Bruuialti e per varie altre 
circostanzc, la Bibliotcea era a poco a poco caduta molto in basso 
nell'estimnzione della Camera, c qucste ragioni speciali aggiungen
dosi alla trascuratezza ubituule, cltc dominavn <' 1nn troppo domina 
ancora per tali istituzioni in Italia, facevano si che, ulic domande 
nnche Ie piu ovvie e semplici che si Iaccsscro per lei, si opponcsse 
quasi invnriabihnentc una negativa lormale o larvata. I mcmbri (lt•lla 
commissionc - fra i quali vi erono pure uomini del valore di An
gelo Mcssedagli.a e di Paolo Lioy - oocupatri di he1n altr.e cose. 11on 

a\·evano nessuna volontil di pigliarc a pelto i bisogni della Biblio
teca nc per il personale nc per il materiale. Essi cmcttevano voti, 
che si rcgistravano a verbule, ma non si curavnno di assicurnrnc la 
eseeuzione. L'on. Mnriolli si proposc di mutare qucslo stato di cose 
c ci si adopcro come ho gin detto, con una pazienza e una tenada 
mil'uhili, dapprima come se.mpłicc conunissario, poi come president.e 
della commissione e finalmem.te anehe come membro della prcsi· 
denza della Camera, alla qualc spcttano tutti i potcri amministrativi 
dcLI'.asscmbloa. Grazie .a lai, Io spoglio delle riv.iste, per l'impianto 
del qua.le la eommis.siloine aveva em.esso pa.rccchi voti pla.tonici, scnza 
occuparsi mai di fornire i mczzi ncccssari all'uopo, divcnto nlfim• 
un fatto. A poco a poco, si potcrono ottcncre le schedc ncccssadc, 
si fisso un compcnso per la copia delle mcdcsimc, si acquisturono 
i relativi schcdari; c gli impicgati, vcdendo che finalmcntc si comin
ciavano ad ottcnerc, scbhenc con tnnta łatica, i mczzi indispensahili 
nll'adempimcnto delle loro funzioni, vi si npplicnrono con un nr
dore che prima non potevano avere. Dicendo gli impicgati, intendo 
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il Brunialti c me, pcrchc allora di impiegati validi non c'criov.aino 
che noi. Sc non che, come ho ~in detto, il Rrmtl.alti, dopo avere 

per qualche mesc dato opera solertc alla compilazionc dei catnlnghi, 
rallento via via la sua allivitii, per darsi quasi intcramente allc oc· 
cupazioni a cui ho accennato sopra. Si giunse ul punto che, auto· 
rizzato piu o meno ufficialmcnte dalia pr.esidenza, cglli passp l'er in. 
tori mcsi a prcstar servizi.o al mimstero dell'Intcrno. Ił peso (1clla 
Biblioteca ando quindi sempre pii1 gravundo suBe mie spałle, c in 
proporzionc ando crescendo In simpntin che i frcquentutori della me. 
dcsimn dimostravano a :m,c, che, pur lnvoran<lo ai cataloghi ccc., mi 
occupavo con zelo di uiut.ar'J.i nelle loro ricerche. cosa .alla quule il 
Hrunialti non utlcndevu invece quasi aff utto. Cosi avvcnnc che quun· 
do, nc] 1879, il BrnnforJti come.i,•ui ił fine a cni avev.a aspirato pre~@o 
a poco dal giorno stesso jn cui era stato fnlto vicc·bihliotccurio, c 
fu nominuto professorc di dirilto costituzionalc ncllu rcgia universitu, 
io vcnni scnza esami di sorta chiamulo a sostituirlo, per conscnso 
umm.i.me della conunissionc o della presidcnza. Sc io, nu.tuirolmentc, 
fui lieto di tale promozione, poco men lieto ne fu l'on. Mariotti, 
ehe crcdcva di aver trovnto in me l'uomo ndnllo u tradurrc in elTctto 
le sue idee sulla bibliotecu e giit dn tempo me Io aveva fauo intl'll· 
dcrc in mille modi. Il Bruniałti, divcnulo profcssore c pii1 tardi 
c:omfrglicre di stato e dcpu.tiato, ~;razie alla sua intelligcnui, alla sua 
rara opcrositit, alla fncilitit colla qttnle Sll[ICVU rnpidamcntc nssimi· 
larsi le cognizioni piu varic, uvrebhe certo rnggiunto le pii1 nltc en· 
.riche dello Stato, se non nvcssc avuto min lcggc.rezm di cat·attere, 
che gli procuro grnvi guni. Quanto a me, gli dcvo molta ricono;;cenza 
per il grande bcncficio che, senza volcrlo, mi foce, lasciandomi nn 
posto :ul qttale, se cgli avcsse voluto conscrvarlo, nem avrei potuto 
aspirnrc se non alla su.a mortc, c non ho il minimo r .improvern 
da Iargli per la sua condotta verso di me. A soslituirmi ncl grnclo 
di segrctario, venne dti.nmato dldll'uffioi;o di questura l'aVT. Pio 
Gaddi, uomo di non comunc i1111gegno, di indole dolcissima c di 
modesti.a qttnsi eccess.iv:a, eol quulc str~nigemmo un'-llJilicizia cor:diu

lissima, che duro 26 anni e fu solo troncata dalia sua mortc prcmu· 
tura, avvenuta ncl 1905. 

Eccomi dunquc, a 30 anni, vicc.bibliotccario di nomc, c di Iatto 
hibliotecnrio della Camera dei dcputnti. Dico bibliotecario, perche, 
da quel giorno, lu direzione, c l'amministrazione della Bihliotcca 
,·enne affidata interamenlc n me. Lo Scovazzi, che giii dur:mtc la 
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vice-dirczionc dcl Brunialti, c1·n stato tenuto in dispurtc c non a\'c\'a 
mai tcntato di far valcrc il suo grudo, non Jo tcnto ncmmcno al 
momcnto dellu mia promozione. Egłi avcva oltrc 70 anni e, anche 
volcndo, non sa1·cbb~ slato in grado di cawbiare altitudinc, sicche 
ron. l\{uriolli, che escrcitava ormui, per tacito conscnso de' suoi 
coHcgbi, .tutti i q>olmi della commissionc, mi !Nlccoman<lo espre3· 
samente di non lnsciargli fare nulla, Cosi andammo avanti per oltre 
dicci anni, scnza che qucsto stato di cosc irrcgolarc dcssc luogo a 
ncssun urlo lra me c il mio vccchio capo. 

Il riordinamento e l'orgo.nizznzione tleli& Biblloteca. 

Assw1ta la mi.a carica7 .ucquistin.to ncll'avv. Gta.ddi un collabora
tore prczioso, appoggiato c spesso consigliato dnlPon. Mnriotti, io 
d<~dicai tulte le mie forze al riordinamento completo della Biblio
tcea. Pur tacendo per ora del personale, tutto ne aveva bisogno: il 
mate1·iale come l'ordinamcnto . Ho gin det\o che i cataloghi, meno 
quello delle rivistc, iniziato dal Brunialti e da me con nnovi criteri, 
cr:mo difottosi; l'inventario non esistcv.a; il locale era iinsufficiente; 
gli scafTali per i nuovi acquisti mancuvano. L'on. Mariotti si ocC'upo 
principalmente di questi ultimi bisogni e, con opera intclłigcnte e 
perscverantc, riusci ad ottenere a poco a poco 1>cr la Bibliotecu nuove 
sale, a cominciare dall'ampio atrio aderentc ad cssa, a furie guer
uirc cli scaffali cd a far elcvare fino al soffitto quclli delle sale nn
tiche: io pensai a utilizzare qµcsti scuffali <listribucndo fru di essi 
raziona]mcntc le opere gin possedute c qucUc di nuovo acquisto e 
S(H'l'ialmcnl'e a riforrnarc, coU'aiuto del Gaddi, l'inlcro ordin111D1ento 
di tutto il scrvizio. 

Innanzi tutto si complcto il riscontro giit inizinto col Brunialti, 
di tutte le opere della. Biblioteca con ccrtc vecchie schede impm·felte, 
compilate dal Manziu, confrontandole coi cataloghi csistenti, colle 
singole opere, e facendo ex-novo quelle numcrose che non esistevano 
affatto, riduccndolc tulte aUo stesso modello con tuttc le fodicazioni 
hibliografiche necessarie, in modo da avere l'elemcnto base per 
tutti i ca.taloghi da 1-.ifurc e per l'invC!lltario da impi.antare ex-novo, 
e da sa;pcre co.n iprecisione quali e qua.nic fo~ero le opere delta lJj. 

blioteca vcramente csistenti, quuntc nc fosscro state smarrite, qtrnnte 
fossero in lcttura foot·i della Dihlioteea, quantc scomplcte, qwurte 
rilegate nci volunri di miscellanea allora in uso - e che io sosti

tuii con buste - ecc. Compiuto · queslo lavoro prdiminarc, si iuizio 
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la copia delle schede cosl ollcnutc su. ultre di cartoncino snodatc, per 
ottenere u.n catalogo alfobctico csatto, dn collocarsi su appositi s1'11e
dari c du potcrsi tc.n.-eire continuamente iirll online perfeuo. E &iccome, 
dovendosi rinnovare tutto l'arrcdumcnto biblio:,rrafico della Biblio
tcca, il pen;O'llale era iosufficiente, ooll'appoggio dellu commiesiouc 
si ottennc di poler fore cscguire questa copia - e poi ultrc - in 
arc str.aordin.wric dal personale stcsso od 6nchic da personialc csllranco, 
sotto la nostra diligcnte vigilnnza. 

Appena copiate po.i, le schccJ:e ori1,rina1li veni:vano messe in oNline 
di materia, per compilare il nuovo catalogo metodico, moltiplicamlo 
qucllc che per il loro contcnuto undusscro catulogate in parecchie 
clnssi, intcJ,rrandolc con uhbondunti rinvii, ccrcundo insomma di ren
dere piu ngcvoli che fosse possibile le riccrchc. 

Questa nuovo catalogo pero non fu tenuto 11 schede, mu copinto 
sopra fogli mobili, uniti in volumi con un mcccanismo speciale, in 
modo da consentire l'inserzione di altri fogli fru quclli gii1 copiuti 
cd ancl1e da ricopiure, in cnso di nccessitu, quei gruppi bibliografici 
che occorresse riordinare scnza toccure gli altri. Infatti, poiche i 
cataloghi delle bibliotcchc si rinnovuno continuumente, e neccssario 
escogitarc tutti gli cspedicnti perche tale rinnovamcnto si possn com
pierc conservando nelln maggior misura possibile il loro ordinumenlu. 

Ad un tcrzo scopo fu.rano pure utilizznte le schedc originali: 
esse venncro cioc disposte nell'ordine in cui i libri creno co11ocati 
negli scaffali, e copiate a volumi, per costituire l'irwentario della 
suppellcttile Jibraria della Bihliotecn, rcgistro fondamentale di ogni 

istituto del genere. 

In tal modo, dopo malli anni di indcfcsso luvoro, la Bihliotcca 
venne ad avere i suoi trc strumcnti essenziali: il catalogo alfahctico, 
il catalogo mctudico c l'invcntario - oltire una qua.n.Litu di altri in
dici complementari o di registri di caratterc amministrativo - com. 
pilati nel modo che per noi si pote migliorc, Il catalogo aliabctico 
e l'inventario non potcndo averc che una sistemazione sola, ernno 
quasi perfetti; per il catalogo metodico, lavoro che si presta invcce 
a tanti sistemi di clnssificozione quanti sano i compilatori, non diro 
certo la stessa cosa, ma credo di poler affermare che non era infe
riore a molti altri lavori del genere ed aveva il merita incontcstnbile 
di essere Iorse l'unico catalogo generale per materie csistcnte nelle 
bihliotcche italiane, come riconoscevano cordialmente i numcrosi stu· 
diosi che venivano a consultarlo da fuori, e fru ił.i essi non pocili 
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m11nd11ti dai varii ministeri. Del reslo io, che ho compiłato quo&i 
tutto, e certo rivcduto tuuo il detto catałogo, cd a cui quindi ue 

risalc in massima parte il merito o il demerito, non avrei 11vuto 
11cssmu1 difficd~tii, invece di esco~tare un111 sistemazione nuova, di 
adottarne qualche altra preesislentc, se ci Iosse &tata. Ma quundo 
llłln nostra Biblioteca si fatil.io questo luvoro, un ca1.ulogo per ma· 
l~rie che si polessc adattorc alln suppcllettile possetłuta d11ll11 Camera 
non esiateva, c il sistcma decin111le Dewey, che for.se, con rnolte re· 
strizioni e modificazioni parzio1i, si sarebbc poluto in massinrn li<'· 

rettarc, non era ancora venuto alla luce. 

SuUo stcsso schcma dcl catalogo metodico delle opere io mi stu· 
Jiai di ordinare quello degli scritti cslraUi dalie pubblicazioni pe· 
riodichc, che uvevoMIO dm;piiuntlilto jn,sic1111e ool. Bł"uni,u.lt.i ncil 187i • 78. 
Questo c:ataJogo - unico nllor.a i.n ltruia - Iu sulic primc tenuto 
11 sche<lie, poi1 dui 15.000 arlicoll cs11r.a-Lti al.Jo.ra, esscndo salito a piu 
centinoia di migliai11, per rispam1iarc s1•uzio, prcsi il partito di 
farJo and1'eS60 copia.re in vol:umi ma non u fog.li mohili, bensi a 
pagine latte, abbracciunti un dato periodo di tempo, Una prima s.:rie 
in 13 voJumi, ahbr.acciava il periodo dulle oro:,,oini a tutto i1 1887; una 
secondu ~l pcriodo dnl 1888 al 1900; una terza il pcrioclo d:nl 1901 al 
1913, cd cm si siu. co.piundo ił qunrlo pciriodo dal 1914 al 1926. Tnle 
<'O(lia e divisione in periodi, imposta dn ragion.i di s:p:u,zio, ccc. hu due 
\anl:i.ggi: 1°) di i•·or.meLtere .a chi ordina il catalogo di moclliicnrne 
parzialmcnte la ripartizione da una serie all'ultra, scgueudo le in· 
cessanli e spcsso sostanziali variazioni che nvvengono ncl movimcnto 
scieutifico e ncUa produzi.one lettcraria; 2u) di pcrme.tterc di d.i.sporre 
le sehede tuta volt111° copiate, in ordine di nutori, e di procurrursi cosł 
a11ehe il catalogo nliabetico degli articoli delle puhblicazioni pe· 
riodiche. 

Questo catalogo e il ifru considcrevolc contributo che Ja nostł'n 

Bibliotcca abbia portato allc discipline hibliogrnfichc. &so puo cs
serc, e lu, criticato per qualchc pnrticolare da giudici compctcnti, e 

non senza 'llagione: io per il primo lo· riconosco. Quando il Langlois 
scriveva che ]a ripartizione metodica dcl medesimo, pubhlicata nel 
1894, era « discntahle », diceva unn pm.ia· vcritn. Io aveva pi«>nu co· 
scienza delJe difficolta cnormi die 1a classifieazionc metodica della 
r•rodu~one sclentilico-letterarJ.a port.a con se, e non mi vi s.arei mat 
cimcntato spont.aneamente, Ma io non avev<> la ecelta : hiblintecario, 
do,·evo adempier.e .i doveri del b-ihilmtecari.o, .:mclie i piii difficili, c 
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c10 fcci. Tuttavia, pcr(cltnmenlc conscio dei difclli - parle iuc\ ila· 
bili per tutti, parte dovuti alla mia incompetenzu in tro1>1>e materie 
• della rip.ar-tizione metodica, feci dapprima escludere ln massimn dal· 
Jo spoglio, insicmc con tutti gli scriLti di pura immaginazione (ro111auzi, 
novcllc c simili), tutti quclli di scienzc matemntichc c fisichc, luttB 
le monografie contcnutc ncllc sczioui ddicate a ta1i scicnzc UC'gli 
atli delle :nccndemic (eccettuti gli articoli bio~rafici sLrcttnmcnte 
storici), perche non nccessurii in un catalogo dcstiuato ai memhd di 
un '~sscmhle.u poliLica, e poi mi opposi •a dare allc stamp(' qualnn· 
que categorin del cntnlogo stesso. Ma }loichc l'on. Mariotli, che d 
m•evn cosi cordialmente sonctti cd aiutati in tulla la nostra opera 
c al qualc pcrcio non potevo negare nulla, dcsidcr:na vivissimumcnto 
che si stampasse pnr qualchc cosa, per Ia1· conos<'crc cd npprczzarc 
la Biblioteaa, sin nclla Camera, sin fuori, io g1i proposi una pnłihli· 
cnzione cbc si poteva fare scnza porgere il fianco u qualsiasi critica: 
qucłla dl tutti gli scritLi biografioi, criLici, ecc. rigu:mlanti sinc;ole pc·r·. 
,;one, di.sposti ne.H'm-dine allahc.tico delle 11\'rsone stessc: mta speci'e di 
dizionwrfo hiogl'lalico sui gcueris. 

L'on. Mariotti nccello In proposta e cosi nel 1885 venne foori 
il 1° volumc di questa serie, •ll qualc ne tcnnero dietro succe;;si\'n· 
monie fiino 1:1-d oggi .altri otto-, di nta.no iu mano che il mnt.eirill'le scm
Lrnva sufficiente. Non ripetcro qui gli schiarimenti sui criteri sieguiti 
ndla compilazione di qucsto catalogo che ho puhhlicałi nclle nn·er
tenze premcsse ai primi volumi del mcdesimo: di ro so1o che esso fu 
accCllto con molto Iavore dagli studiosi, che vi trovnno una miniera 
di notizie su personaggi piit o meno ilłustri ed anche su altri m;so
lutnmente iguorati prima. 

Dlrettore della Jłiblioteea (1889) e ł suoi eollaboratorł. 

Tutto questo ]avoro di ordinamcnto c di catnlogazionc al 1prnlc 

potrei aggiungcre una qnantitn d i nltri registri o indici p'lrti<'olari 
- che forsc si va 1mrlroppo rovina11do per l'ingl'renz.a prcpo· 
lente di persone incompetcnli c prcsuntuose - richiedcue molti e 
mo1ti anni, e durnntc questo Jungo intervallo il personal~ dcdicato 
al medesimo suhi numerosi camhiamcnti. Io non li nnnovcrero ce1·· 
tamentc tutti, e non acccnncro la 1oua che hisogno sostencrc per 
portare e mantenere il personale stesso ad una forzn proporzionatn 
al lavoro della Biblioteca, il quale non consiste soltanto nella com
pilazionc dei catnloghi c nellu tenuta in conente dei medcsimi e 
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<legli altri rcgistri, mn nnchc ncl scrv1z10 di amministrnzionc, con· 
tabilitit, scclta e acquisto dei libri, ricercn c distriLuzione, ecc. ecc., 
diro solo che, n forza di pcrseveranza c di pazicnza, si pcrvcnnc ad 
nvere in pianta quattro impicgati di concetto, tre di ordinc e tre 
distrihutori-copisti, Jllutneiro suffi.cienle •ai hisogni. 

Volendo forc i uomi de.i principali, c.liro :innanzi tullo che, do.po 
dicci c piu anni di reggc.nra elietl:i.v.n della ilirczionc col l~t:olo di vice-
Libliot.ccario, col 1° genn.aio del 1889, io vcnn.i finnlmente promosso 
hililliotecario. D.n qunlche tempo io nndavo richiamnndo l'attl"nl:ione 
della commis.siouc e della inesidmza sull'nnormalitu c l'ingiust.izia 
della miia posizione di capo ufficio 11;rim del l!r.ado c delio stipemłio i·c

łativo, c, senza chicdcirc il licc.nzi.amento• d:ello· Scovnzzi, cłtiedcvo che 
!Sc, per :ra:,,rioni· speci.aH, Io si volev.a tenere in scrvizio, si faccsse a me 
uua posizione del p·ari speciiale, che mi indermizzasse pecuninriamentc 
della perdita che snbivo, e salvagunrdasse gcrarchicnmcntc i miei di-

' ritti - ma la Prcsidenza non vollc mai nccettarc la proposta, c pre- ~ 
feri fare blande pre.ssioni sullo Scovazzi per indnrlo a domandnrc 
Ja ]Jensio11c, non tencndosi .cssa ben sienna di potcr c!>llocarc n riposo 

I di autoritii un impiegato elelło dalla Camera. Finalmcnte Io Sco- 1 

I 
'~ che avcva--;_·aggiunto nicntemeno cli'C"l '85" anno, si decise a 

chicdcre la- pe:nsionc. La presidenza2 alla qnalc la Camer.a delego 
i suoi poteri in materia, invito nel proprio seno la Commissione clella 
Biblioteca, prcsicduta da Ferdinando Martini, per nvere il suo pa-
rere sulla nomina del succcssore, e avulo tule in1rere, chicsto piu 
per forma che per altro, io vcnni eletto all'unan.imitu bibliotccario, 
e a'.nvv. Guddi vice-hibliotecario. 

Pnr troppo Jlcro, dopo- sedici anni, qucsto prczioso cołlaborutore 
c carissimo amico, il 4 gxiinnaio 1905, oolpito da plcurite moriva, la
sciuudo un gr.andissimo· vuoto nell'ufficio, al qude aveva reso ottimi 
scn•izi, non ostante la sua &overchiia rjtros'ia n Lu·si innanzi nel scr
vire i dcputati, spesso illustri, che aHora kequent.nlano la Bibliotcca. 
Per questa riliosia e modestia, che appnriv.a ianehe all'estcmo, q11l'llo 
spiriLo .nrguto che era il Bonghi m,i disse un giorno: « Girl e quel vo-
1>tro colJcga, il qualc p1are Gabriel clie diccssc ave.»? 

Povcro Gnddi l Mi ricordo1 sempre che, csscn<lo iio andato a visi· 
tarJo mcnłlrc i,ri.accv.a a lcLLo per fa sua ultima ma.liatli1n, che i medfoi 
esit.ava'llo a hattczzare per płcnritc, bronchite o pohnouitc, e gli cbie
devo come stav.n, mi .nispose: « Car.o Fe.a, come puo i.t.are con qu.este 
ma Int lic in ite un uomo cbe c pad.re di cinque figli? » 
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Al posto del Gaddi, dopo un certo inlf'rvallo, Cu chiarn11lo il 
dott. Antonio Rovini, entrato ncl 1897 nella Bihlioteca per conrorso 
in qualita di scgretario, Iunzionario colto c cupacc, proveniente dal 

Ministero dell.a Guerra, u p·roposito del quale iJ Bonghi non avrehbe 
~crto ri.petulo l'osservazione futita .rispello al Gaddi. 

li'.r.a gli .alt1·i impicg.a.t.i suecedutisi dla Bibliolcoa·, ricordcro per 
1•dmo GofCredo Trivisonno, <li Campobu!i-SO, laurealo in lcg.ge, che a• 
v.endo conoorsp per uliici.ale d'orcli:ne, tcnne cclutu lu .I.aurea per non 
essesre escluso~ c fu nomina.to. P.icno d'.ingegno, lavornlore di primJ. foir· 
za, p.resto aUa Bihłiotcoa buoni scrvizi, finche non avenclo .poluto con· 
scgn.ire il p.assagbrio a segrestwdo, a malgrado della 1aurea ta1·<li messa· 
(uori, passo alla Bihliotcca del Senato. Mu <lisorclinatissimo nelle cm;c 
sue, poco scrupoloso nell.u condott.a, dovettc dopo poco tempo chie
dere le dimiseioni e ando a finirc in America. 

Tutt'altro uomo c iiJ conun. Consalvo, che occnpo il post.IJł la· 
sdalo dal Trivisonno. Ottimo padre di Inmiglia, di condotta illibatu, 
csallissimo ai suoi dovcri, di cnltura Jimituln ma sufficiente al Euo 
grado, dotato della pii1 bella calligrafin che io abbin mai vislo, 
<'gli e il tipo dcll'impicgato d'ordinc, Il catalogo mctod.ico clei Jibri 
della biblioteca, copiato fino a quulche tempo fa da lui, e un mo
delło ·dcl genere. Mu certo non bisoi,rna prclendcre da lui piit di 
1rucllo cii.c puo darc: sehhCllle una hreve op'errella da htl puhblicata 
ucl i928 su SaJlta Chtai'u abhfo mo.difieii.to alquanlo i.I 1·onretto die 
U\'CVO di }ui. 

l'.ii1 Ju.rga .iintelligenzu, schbcnc altbiia solo 11 cliploma di r.ag.io
nierc, ha l'altro impicgato d'ordinc cav. Alfonsi, ul quule si potrcbbe 
łasciare a.nche la gerenza pmvviso.ri~ dell'ufficio iiu te.mpi di Viac:mza, 
piu sicuramente che ad ultri munili di studi superiori, mn meno 
dototi d'iniziativa c di cquilibrio mcntale. 

Tra gli impiegati di prima catcgoria, oltre ol compianto Gnddi 
~ al Rovini, .rico.rd.ero: il dott. Damiani, oggi bihliol:ecario, assunto 
in scrviz.io per concorso duranle la mia direzione, giovone di val'ł.U 
collurn, esperlo nelle linguc stranierc quonto forsc nessun altro in 
Italia, scrittore gentile, animo d'oro, mu, secondo me, non altret· 
tan.to 00.atto a tener la direzione deU'Ufficio; e due estinti: l'nvrn· 
cato Giugni e l'avv. Agiahitl, quest'ulti.mo morto nel 1918. En
tr-11mbi ap(l'arlenevano aJll'ufficio di ~eteria e entrombi soddisf:a1·c· 

I vano poco i loro supcriori; quindi, secondo un pregiudizio cretino, 
contro il quale la Bihliotcca dovettc e deve continuamente lotturc e 
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continuamente invuno, cioe che uclle Bihliotcche possono servire util
mcnte gli impicgnti non idonei ud ułlri uffici, vcnncro tutti e due 
messi a mia disposizione, col pretesto che io avrci saputo trnrnc 
partito. L'avv. Giugni, in slulo di avanzata etisia, presto scrvizio per 
hrcvc tempo, e poi moiri; l'avv. Agahiti, nel .fiorc dell'etu c del vi-
gore, presto servizio per qualche anno, fino a che, scoppiata la guerra 
mondiałc si arroło volonlario, foce con onore, come ufficiale del 
gcnio, le quattro successive cumpagne ncl Vencto, riappare111lo di 
qnando in quundo in ufficio, e ritornato dcfinitivamentc a Roma 
ncll'autunno 1919, perdctte per un Iulmineo attacca di fobbrc spa
gnnola quella vitia, che avieva oonservat.a Im i pericoli della b'llerra. 
Romognolo come il Giugni, avcvn ingegno non comnnc, coltura va
sta c varia, moha attivitit, ma poco cquiłibrio menlalc e pnssioni 
violente. Entusinsta ora per un argomento, ora per l'altro, ei butt:iva 
tulto .a qucllo che per il momen.to l'occupia.va e, senzu aT.restarsi cla
vanli .ad ałclll1la ohbiezion.~, scrivcv.a c sc.rivcv.n, fi.nchi: tm altro argo
mcnto venisse ad attrarrc la sua Iantasia, Una dell<; ,.\!UC maggiori fis
sazioni Iu la qucstionc dei scpołti vivi per errorc, alla qualc dcdico 
purccchi volumi. L'altra fai la ·lcm;ofia, sulla quale pure scrisse 
molto, e alla quale appartcnnc fino agli uhimi della sua vita, 111lor
c11c entro neJla massoncria. Alin: Bibliotcca presto un discrelo i;cr
vizio sotto la mia personale vigilanzn: nclla vita privuta porto le 
stesse passioni che porto nellc cose pubhlichc c foce parccchic cor

bcllerie. 
T.accndo del dou. Bach e dcgli .nhri impicgati cnt.rati in BihJio

tecn dopo il mio colłocamcnto n riposo, acccnncro ancora ad uu 
lunzionario di secondo ordine, ma di merito sn1,criore al suo gt·ado, 
Luigi Jackson. Queslo otlimo briovanc, di povera fomiglin, cntrnto al 
sc·n·izio della Cam(!.J'la• come Iauorino da commis&ioni, 1>oi trasferito 
quale copista alla Bibliotccn per opera dcłl'on. Mariotti (il c1ualc, 
non trovando aperte le vie mncstre per darc al personale insufficientc 
Io sviluppo indispcnsahile , si nppigl:imv.a ia .tutti i rip1eghi) studiando 
da se, mcttendo nel scrvizi9 tulla la diligenzn c buonn volonta, di
vento a poco a poco un ordinntore c distributore ecccllente. Mori 
nel gennaio 1929 dopo malattia Junga e pcnosissinut, da lai soppor
tnta con vero eroismo cristinno. 

AI ricordo dei colleghi di ufficio, dovrci aggiungerc qnello dei 
dcpumti illustri che il mio ufficio mi diede .occasione di lrcquentare, 
ma per poler dire qualche cosa di concreto intorno ad cssi, avrei 
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dovuto tenere qua1che memoria c mi duole moho non avcrlo fono. 
Diro solo che i depulali che conobbi furono numcrosissimi: Bcrti, 
Dm1ghi, Barlolini, Lacava, Cocco Ortu, Rudi11i, M.iuglrctti , Lu:zaui. 
M.artini, Beltrami, illesscdaglia, BucceUi G. c A., Lumperlico, Sclla, 
1,unza, Orlando, Speroni, Ruggeri, Dcl Zio, Morpurg:o, Ma111froni, D11l 
Jlt•rme, Mor.d:ini, Ganclolfi, Pompili, 1Uic/1di, Mra.uri, V nlli, Rava, 
Villa, Piccoli, Sonnino, Marcon, Biunchcri, Zunardclłi, Spavenln, 
t;alandra, Giolitti, Ciccotti, lłlosca, Galimbcrti, J.lost•lli, Bovio, Cu
vallotti, Cerutti, Fambri, ~odacci, Turbiglio, Fcrruris M. e C. Bc
Ioui (1). 

Qualehe episodio della sua co.rriera. 

Devo oru narrarc minuLumcnlc lu sloriu <lei mio collorumcnto a 
riposo? Volcntieri me nc dispcnscrci, contcntundomi di dirc che esso 
avvennc il 1° luglio 1920, dietro mia domandu; mu siccomc, per 
le circostanzc in cui avvcnne, esso costituiscc uno elegii cpisocli prin· 
cipali della mia vita, Io ruccontcro colla muggior hrcvitit 1>ossibile. 

Premcttero che io nvevo sempre ricevuto dalia Camera le pili 
ampic attcstazioni di lode per l'operu mia quulc hibliotccario. Una 
sola volta, nella mia lunga carricru, avevo <lovuto suhirc una puni
zionc: mu essa non uveva ulcunu rcluzionc col scrvizio: c lorsc roi.Li· 
tuiscc per me piuttoslo un titolo d'onorc ckc di hiusimo. Correva 
il 30 giugno 1900: Alla Camera crano giunti al colmo i deplorcvoli 
scancluli ctell'ostTuzionismo. Per ].u prima volt.a daU'1i.ntroduzionc dcl 
regimc costituzionnle, si crnno vcduti i dcpntnti scendcre in mnssa 
nell'emiciclo c vcnirc a vie di futto. A tal vista io, che mi tr°'·n"o 
neUa trihuna dcgli cx-deputnti, indignuto du tanto cccesso, pcnsanuo 
che, se il pubhlico nvcsse manifcstato clnmorosamente la sua ripl'O· 
vazione, i rapprescntanti dcl paesc avrcbhcro forse comprcso l'enor
mita dcl loro ntto c il pcricolo a cui csponevano le istiLuzioni, lasciai 
pnrtire un fischio. L'escm11io pur troppo non trovo imitatori; le 
collutazioni fra i deputali dnrarono un pczzo ncll'auln e ncllc adia· 
rt>nzc. Sciolta la scduta, la prcsi-de.nza si admto di urgcnza 1i;ei: slu
diare i provvedimcnti opportuni u mantcnerc l'ordine ncll'aula c per 
punirc i suoi disttuhutori, c fra questi fu comprcso il fonzionario 
che avcva osnto ofTcndcre la maesta dcll'assemhlca tnmultuante con 

(1) Sono in caraucrc cori ivo i nomi dei depu111tichc J'A. co~osccvn piu i,nti· 
mnmente, circn i qunli forse in1cndev11 nggiungerc 11u11lrhe spcc111łc osscrvn:llone 
o qunkho ricordo personale. 



„ 93 

un fischio. Credo si proponesse nientcmeno che lu mia destituzione; 
mu, p:cr for.tun.u, 1a sera stessa del tumulto J:a scssione fu ohiusa, i 
poteri delio Prcsidcnza ccssorono uutomaticamcnle cd io fni !'nlvo. 
Invece della destituzionc, ehbi poi un'ammonizione; ma i qucstori 
(Giorduno-Apostoli e d'Ayifia) inooricatti di farme1a1 mi lascin·rono 
apertamcnte capire che me la focevano per forza e che comprcndc
Huto perfettatnente Io scallo di sckgno che ad Ul\ vecchio {unzfo-
11ario come me, aveva strappato il vilipendio inaudito delle istitu
:iioni. La conseguenza pii1 seria dell'episodio fu, per me, la pcr<lita 
di una gratificazione di L. 500 che mi era stała ossei,'llata. 

Questa punizione, ripcto, non aveva nulla che fnre colł'opcra 

mia di bibliotecario, }>er la qualc all 'incontro i10n avevo ricevuto 
che Jodi. Le varic commissioni di vigilunza, prcsiedute da uomini 
come Jltlartini, Luzzatti, Dal Verme - per tacerc dcll'on. M 1ri0Lti 
- avevano ripetutamente approvato voti di plauso per il moclo con 
cui l'ufficio funzionava e nccolto senza cccezione tutte Je prop1Jstc 
dn me latte per Io sviluppo e il miglioramento del servizio. L'ono
rel'ole Luzzatti specialrnente non aveva trascurato vcruna occasione 
per proclamnre, colla sua nota csuberonza di esprcssione, Ja Bih1io· 
tel'a della Camera la prima biblioteca d'Italiu, s'intcnde per 111 or
~anizzazione. Anche la presidenza mi aveva in molte occasioni ma· 
nifcstala la sua soddisfazione; mu, un po' per l'inadcguato co1wctto 
che in Italia, come ho gin detto, si ha gencralmentc delle biblio
teche, un po' per 1'invadenza degli altri uffici della Camera, pensosi 
solamentc di se stessi e piu in condizione di far apprezzarc alla 
prcsidenza i lorro servizi, essa mi aveva an.che giocJato, per dir cos1, 

pM'eccbi hrutti tiri. Tutte le v.olte che si procede,'llll al rim·di-narnento \\ 
degli uffici, cosa molto frcqucnte, mentre gili impieg.ati della S<'grc::· 
terie, della questura, eec. conseguivano miglio.ramenti di assegni c 
di gr(ldi, quelli della Biblioteca eruno lasciuti indietro, In questi 
casi io, nell'interesse mio, e forse nnche pii1 in quello dei miei dipen· 
d<'nti, i cui diritti avevo il dovcre di tutelarc, foccvo le mie rimo
slrn.ruze alla presidenz.a c quando esse non veniv.auo accolte, forte 
deJJ'aippoggio dell.ta. commisisone, non esita.vo n rieorrere, per mez:r.o 
ilclla comrnissione slesoa e dei deiputati che frequ.e:ntiwnno la Biblio· 
teca e ne apprezzavano l'opcra, alla Camera intern, alla quałc, riu
uita in comitato segreto, spettava ap-prov.nre o respa·ngere le va.Ti,n
zioni proposte dałla prcsidenza alla pianta degli impiegati, c quas"l 
sempre mi riusci di fanni rendere giustizia, henchc talvolta Io ste!'so 
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presidente della Camera prendesse la parola per comhuttere Ie mie 
ragioni. Finalmentc nel 1919, venne in quistione, non giu un sem
plice cnmbinmcnto di grada o di stipendio, ma il mia collocnmento 
a riposo. Ecco come nudo la cosa. 

Lascia In. direzione d0 lla Blblioteea. 

Da parecchi mesi il personale della Camern - come qucllo cli 
tut te le •lliDWli:nistrnzioni della &lllLto - si 1111gi~a.va per ottcnere un 
miglioramento delle suc condizioni cconomiche. E poiche tule ngita• 
zione P.ariiva specinlmentc dal personale inferiore, il ~rtito socia
lista, allora potcntissimo, ne aveva preso la causa in mano cd nven1 
GITOia.pprov.are daU comitalo segret.o un ordine del giorno col quule 
s 'invitnVla la •prcstdcnz:a a soddisfarnc le as.pirazioni. ~aturalmcntc, un 
provvedimento di tal genere non si poteva lintltare al personale di 
servizio: bisognava estcnderlo, almcno in parte, agli impicgati di 
tuUi i grad.i, c cio impor.L•aVJlll unia considcx;evole spcsu. La. prcsidcnza 
allido Jo studio del iprohlcma ad una oe>mmissione a capo della quule 
Iu posta il vice-prcsidcnte Alessio; cd cssa, per non aggravnrc di 
troppo il hilancio della Camera, propose che una parte dei fondi 
necessari all'uopo si procurasse collocando u riposo gli impiegnti 
piu anzi.ani - senza prcoccuparsi, bene inlcso, dcl fatto che, in tal 
niodo, non si faccva prcsso a poco nitro che pass:irc la somm:i Tispar· 
miut.u su! bilancio della Camera a queJ!o dello stal.o salt.o forma. di 
pensloni. E poichc tra i funzionad della Camera io ero Iorsc il 
pii1 anziano, lllVeD.do 49 anni di servizio e 70 di eti1, la commissionc 
iuscrissc il mio nomc fra quclli dcgli impicgali da mandarc in pen
sionc. Ma siccome il hibliotecario, come ho detto sopra era nomi· 
lJlllo dalla Camera - .ancorclie ncl caso mio cssa avcssc, con nppo· 

sita delibc:razione, clielegatn. In. nom.i.na alla presidenza - questa non 
si credeva in diritto di collocarmi a ripo;;o d'autoritit scnza il con
scmso del comitato s-cgreto;. e in att.esa della riunione del medcs.imo 
si cerco, con lodi sperticatc, facendami balcnarc un trattamcnto di 
pensione cccczionale e la conccssione di un'altissima onorificcuza a 

persuadermi a non oppormi al provvcdimcnto. Io pero non volli pic. 
garmi al primo invito ne ccdcre il pasto SCllZ:t far Vcdcrc che, VO• 

~cndo, avrci potuto conservarilo e attesi tiraquillamentc il ro· 
mim.to, sicuro che vi avrei trova.to numerosi e autorevoli di
fonsori. J.n.fn.tti il comitato, riunito alla fine dcl sieLtcmł1re 1919, __ .;_... __ 



„ 95 

respinsc a grande maggro'r.anza la proposlla della presi~ 
che mi riguardava, Alłora io, che, naturalmcnte, ero stato molto 
disgw;tato della inattesa proposta; che non volevo intralciare Ja cnr-
riera del mio presunto succcssore, impaziente di ottenere l'avanza-
ruento che gli si era fatto balenare; che non desideravo punto di 
andare avanti con a flanco un collcga imhronciato c atteggianti>si a 
vittima, e che d'altra parte cominciavo a scntirc il peso di un uf-
ficio che assorhiva tullo il mio tempo c tutta la mia attivitu; che \ 
finalmente speravo di facilitare cosi l'entratn in Bibliotcca di un 4-
funzionario di molto valore, Guido Pardo, il qualc ando poi invecc 
a morire in Russia con una missione del Governo, mi dccisi di chie-
dere spontaneamente il mio collocamento a riposo, non dal 1° gcn-
naio, ma dal 1° lu glio 1920. E, non oslantc le cortcsi prcmure cU pa-
rccchi dcputati amici, persistclti nelln mia decisionc, e al tcrmine 
fZBsato lnsciai la dirczione della Bibliotcca, nella qunle avcvo pi·c-
sl.alo scrvizio p:cr 50 .iumri .pr.cci.;.i, Ag:giungcro qui che, .aUa prov.a dei 
fatti, le vnghe promcsse di un trnttamento speciale di pcnsione che 

mi i;i crano fatte, finirono in niente: ehhi invcce la gnan. croce <lella l 
Corona d'Itnlia e, quel che pii1 importa, il titolo di bibliotecario 
onorario, che mi davn il dirillo di frequcntarc lihcrnmente 1n Bi- -
hlioteca. 

Ultimi lavori letterari en "Catalogo Generale " 
delle pubblicazioni delio Stato. 

lnfotti, benche siano ormai trnscorsi d'allora novc anni, non 

ho mai tralasciato di andare alla «mia» Bihlioteca a leggerc, a stu. 
diarc, ·a: fovora.re per conto mio e poi ancl~e ;per conto dcllo sta.to • 
.Ne1 1921 e 1922 scrissi per la Rasseglła Nazronalc un articolo, in 
continuazione di altri prcccdcnti, sulla storia. dcl Belgio di E. Pi
:rcnne e due per l'ATch.ivio pa;ranense su cpisodi di storin farnesiana; 
tradussi dal ted.e.sco, per la co1lczionc &lori.ca del prof. Codignola, 
a: La storia dcl basso Medio Ern » dcl Kasc.r, d1:e, per 1m:i lmffa combi· 
nazion.c, passa per tir.adolla da G. Besta, e feci mo-ltc riecrche, spe· 
cia1mente nella « Cort•cspondance du Card. de Gramouellc », col vngo 
proposito di prepararc una s~onda edizione dcl mio « A. Farnc~c » 

ntiJizzando le pubblicnzioni rnnute ·alla luce dal 1885 in poi. M.a 
vrrso la fine del 1922, essendomi statn oHcrta fo, direT.ionc di una 
cmu;idcrevole opera di hiobliografin, ]nsciando le allre occupazioni, 
accet.wi l'of:Ccrta, si.a per il dcsiderio · di 1ripren.dere un lavo.ro di 
lrua nel oa1mpo a cui aV1CIVO dcdioato tanti .:um.i, s.ia per quello di 
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arrotondare alquanto il mi.o biluncio, a cui il mio collocnmcnlo a 
riposo non avevn certo giovato. 

Si trattavn di compilare il catalogo hibliografico di tutte le pub
hlicazion.i latte per cura dello stolo e col suo concorso daJ.Jn crea
zione del Regno d'Italiu in poi. L'idca era vcnnla al ministro delle 
tinanzc dcl tempo, De Stefani, il qualc intendevn di contribuirc an
cł.tc con qucsto mezzo a ninlzare il concctto delio stato, meUcrnfone 
in evidenza l'opera ne:l Clllln.po onlLurale c c<lHoriale. 1\1.(n l'attua
zione ne era st.atu affidaita, .a un tanto per scheda, ad un personale 
del tutto incompctentc, il quale non avcvu quasi nitro scopo fuor
chc quello di larc il maggior numcro possibile cli schedc per gu11-
d11gn11re di piu. Tali schede, compilate scnzo rego1a, aggrupp·ntc ulla 
ntegłio in classi disuguali, eruno stule con eguał frettn date a elam-
1u1re, di guisa che, trascor;;o qualche mcsc, il min.islero si era tro~:JtP 
davunti un considcrevolc stock di schcde abborrncciutc c cli hozzc 
scorrctte, di cui non sapcva qua1c uso Iure. Solo allora si pcnso 
di ricorrerc al consiglio di pcrsone del mcsli-c-re. Um1 eoounissioue 
- o comi1.ato - p:nesieduta dal pro.vvedhore generale delio stało e 
compostu dei bibliotecurii dellu Camera, dcl Sennto e dcll'Alessan
drina, ussistiti da qualchc nitro funzionario, cs1101iuato il )avoro si 
persuase che non potcvn nssolutamcnte andure e che urgevn . sospcn
iłerJo c ripigliarlo da capo. E poic11e i tre bibliotccari mcmhri dc11n 
Ćomrnissionc, occupati: nclla direzione d'Cl1c Whlioterhe rispcUive, non 
avrebbero potuto ussumere un lavoro cosi podcroso, poichc inohre 
io pussavo nlJora - e scnza falsa modesli.u posso dire non a torto ~ 
come persono molto prntica di cntaloghi, l'idcu di affidure a me 
l'auuazione del concetto .Jell'on. De Stefa.ni sorse spontainoo nella 
f'ommission:e, la qualc incairi(!o il Rovin.i di interpellarmi in pro-po• 
sito. Correva l'nutunno dcl 1922, cd io mi trovuvo uncora in vil
leggiatura : risposi che al mio immincnte ritorno a Roma avrei vii::to 
di che si trattnv.a c prcso una dccisione. 

Jnfatti, intervenuto in scno della commiss.i.one, intorma.ło dr.Illo 
stato delle eose, esuminato rupidumente il lavoro fatto, dichinrai che 
avrei assunto l'incnrico, a condizione di avere 11m.1u11 lucoltia cli adcm
pirlo nel modo che mi pnrcssc opportuno, e tale Incoltu mi fu ac
cordata e mnntcnuta poi per tutta 111 duralu dcl mio incarico, dal 
1923 W. 1928, con una lnrghezui di cui eon.o brrnto ni mic.i co1leghi e 
specialmcnte al p-residente della oommissione, della quale fui subito 
nominnlo mcmbro, e nilu qunlc di tanto in tanto rilcrivo sull'nnda
mcnto del lavoro, e ricorrevo per consiglio nei ensi dubbi. 
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Non staro qui a darc .umpio ragguaglio di questo lavoro: chi vo
Jesse esserne informato, potrebbe consultare le brevi avvertenze pre-
111e"se ni quattro volumi d.e'll'opeiro. Diro solo che„ oltre alle diffi
coltu incontrate per ecova·re le pubblicazioni cłcncale nel primo volu
me che costituisce il vero catalogo desidcralo dułl'on. De. Stefani, 
mentre i tre altri volwni contcngono sol!Janto lo spoglio, iuteressantis
eimo del rcsto, de1łe opere cołlctlivc e periodichr. contcnute in quclle, 
fo nc dovctti superarc nltre nou meno gravi per l'inespericnzn c Ja mu
tabilita dcl personale messo a mia disposizione, al quale, fatt:1 una 
eccezione quasi sola, il ]avoro bibliogrnfico riusciva nuovo. Ne meno 
arduo fu il problemu della ripartizione per n1aterie delle scbcde <lc•llo 
spoglio; poiche, estcndendosi questo .a tntte le mnterie tr:tll·alc m •llc 
puhbłicaa;ioni scientiliche, come atti e mcmorie delle .nccadP.mic e 

i~tituti similari sussidiati anche in piccola misuru diJ~o sl!ato, rtol 
V('nivumo a trovarci duvanti migliuiu di scritti di motematico, di 
fisica, di chimicu, di mcdicino, ccc. ecc. per 1n cni divisione a noi 
- cioe a me, a' miei di.pende.nti e ·onche a' miei colleghi della com
missione _.... mancavano le cognizioni tccnichc iudispcn&uhili. Fu 
qnindi necessario ricorrere, per questo particolure, ull'aiuto di spe· 
ciaJisti; mn nncbe p er trovarli, per fare loro inlcndcre ch.e cosa si 
desidcrnva da essi, dovctti Inticnrc piu ussoi di quanto si potrehbe 
iJDmabrinare • .On altro grnvissimo fastidio costitn1 per me In pressione 
<'Ontimm del ministero, ił qu:ale, non remłendosi conllo di tutce le 
delle difficolta. e della mole del lavoro, insistcva continuamentc per
che qru:sto ei .alliettasse, per f:am.e uscire i volumi in <1ucsta o qu:ellu 

ri('o11rcnz.a politica, c mi costirinsc si.a .a.d offrirc pii1 di una ·'\'olta 

le mie dimissioni, sia u dcelinure fonnalmente ed ufficialmcntc 1n rc
spon.sahilita degli crrori che dą tale frcttu derivarono. Finolmrnte, 
1•oll:t dut.a del 4 novembre 1928, l'uhimo volume venne alla luce, ed 
io mi trovai libero da un luvoro che mi aveva occup.ato per sei anni 
consecutivi e che .aveva oramui esuurito le mic forze, ma che, ripelo, 
non mi era dispiaciuto, mentre mi procuro complimenti eupcriori 
ul valorc intri-nscco del ca.talogo. (Qu'CSto lavoro ebbe ancora un sc
guito, il supplemento per il pcriodo 1925-1930, che io compilni ucl 
1930-1931). 

Rleordi famigllarl. 

E con questo, ho finito di uccennarc tutta ]'opera mia ]cttcl'nrin 
e hibłiografica. Ormui, giunto nll'elu di 80 anni, quantunque l'ina. 

8. 
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zione forzata mi sia oncor.a· penosu, non ho pm spel'anza ne possibi
lita di far niente di serio in quahmquc campo, e mi conviene dcdi
cn1·e le pocbe forze rimnstemi a preparormi al gran passo, che uon 
puo essere lontano e n ringrnziorc Dio delio vit.a eccczionalm1•nte 
longa c fortunata che mi ho conecsso. 

Dico fortunata, e sorcbbe nero ingrotitmlinc contcslorlo. Certo, 
nnch'io chbi i mici dolori c le mic prove, ma se parngono le mic 
vicende n quellc della mnggior parte dei mici parcnti cd amid, ho 
il dovere .Ji riconosccrmi tra i piit bcnignamcnte trnlloti, onche se 
nltri, sotto l'aspetto degli onori e dcll'ngintczza, sono saliti pila aho 
di me. E del resLo, anchc sotlo questo aspel.to, ho ragionc d·i cs„crc 
r,oddi.sfaUo. Quanto agli onori, mi fnrono conce~c dimostrnzioni che i.o

gliono dorsi ai pii1 •nlti I1u1zionari •lclło stato. Quaulo ai mezzi di 
fortuna, cbhi assai pii1 cli qucłlo che mi sarci immagin:ato c che crn 
necessario ni mici bisogni. E' 'ero che, dato Jo sconrnlgimento to. 
tale dei valori e dei 1nczzi cagionato dalln gucrrn, in alcuni <legli 
11himi muii le mic entr.alc personali non haslarono pii1, come in 
passato, n provvcdcrc n tulle le spese della fumiglia senza ricorrrrc 
ai redditi parLicolari di mia moglie, la qunlc, ller esempio, mi lascia 
l'alloggio di Roma per un prezzo di favore c quello di Picve Jler 
niente: ma c .anche ver,o. che, se non, 111:vessi questo .aiuto, 11olrei p·rov· 
\•cdcsre con qualcbe sacrifizio, riducendo alcune spese e prelevanclo 
qun1<•hc cosa sui ris11armi fatti ncgli anni preccdenti. 

D'altra par.te, come 11on ho mai aspirato a c.amhi.are con nltri piia 
clcvati il mio ufficio mo!dcsto, ma simpa.tico, c che mi melte\·u in 
1·ełazioni intclłct1 na01.i cogli uo.mini pii1 cmiuenti dcl nostro 1•eto poli
tico, cosi non ho mai dcsidcruto ricchezzc di sorta c non le av1·ei 
nemmeno potutc upprczzarc, Nato e crcsciuto in lma condizione so
<'inlc modcst.a. non bo mai aspirato ad uscirnc, non ho mai deside
ralo quel lusso che molli mici pari si sotto procacci.ati, tocclii clialla 
mnnia crcscente che spingc ad un'elevazionc ussurda le classi mcdie, 
tl\'idc di assidcrsi come ugnali a lato delle clnssi snperiori. ealpestan
do ogni ragioncvolc gcrnrchia, ('edcnrlo a scntimenti non dissimili da 
qn<-lli che si rimprov.e.mno ni socialisti. 

l\fa ~ a farmi clichiarare soddisfuuo tlelła mi:a vita hnnno un gran 
peso qnc.str . ragioni di ordinc soc.inie cd cconorni<'o, uu peso assai mag
giore hmmo roi,rion:i 11\.nline morale c famigliare. 

Comincinndo da' mici gcnitori e dia1le mic sorelle, ni qunli Iui 
l1•gulo da \'i·1woli di affcl.to non mai off nscati d-3 ll l'$Sllll'a omhra, c ve· 



nendo a11a mia fomiglia par.t.ico1are, non ho che da loda1mi della sor· 
te che mi e toccat.a. D.ire tu.tt.o i1 bene che dov.rci della Sposa che Dio 
mi h.n data c che, dopo esscrmi st.at.a comp·agn.a di .giuodt.i nella nostr.:l 

infanzia, mi e da oltr.c mc-ao i;ccolo compngna fodcle, ail:et.tuosa, ge· 
nerosa·, devota c pazie.n.te nf'llc v.icencle )icte e trisli dcl nostro Jungo 
cammiiuo, non mi snrebbe possil>i1e, cd e meg1io tacernc che parlamc 
i.n.ndc~'1Ult1:une11tc. Cosi pure mi sarebbe difficile di.re tutto il bene 
che -dovrci dei fi-gli che J.a Provvidenza ei ha da.ti. Pur trot}P:O duc cli 
~ssi ci forono tolti in etu infant.ile, :ma i trc che ci sono rim.asti, si sono 
port.uti in modo dcg:no di lode e mi hoono conserviato in ogni tempo 
un'nffozione profon.din. 

Te!ó!tamento spiritunle (1931). 

A qucslo punto desidcrcrci, come c uso diffuso e come il cnore 
vorrcbbc. lnscinrc alla miu dilctta f.amiglin quulchc pnroln di saluto 
ed ai miei figli c nipoti quulche huon nmmnnimcnLo, mu non mi 
sento in grudo di csprimerc dcgnamcntc <Jucllo che dovrci dirc. Dł'l 

rcsto spero che n~suno de' miei c&r:i Juhitcra dciraUc.Uo che io ho 
Joro portato, nnchc se non ho sempre sapoto dimostral'lo coi fntti 
e se tutor.u ho unzi potuto, ben involontnrinmcnte, ofTcmlcrli o di· 
sgustarli in qpalche cosa, c che nessuno percio stcntcra a credermi 
se dico che il rnaggior dolore che io provi ncl lusciure qucsto mon
do c qucllo di staccarmi da loro, di nhhandonarli ni pcricoli cd ni 
mali inseparuhili dalia. vila senza qucll'nssistcnzn, che mi illudcvo 
ingeounmcnte di poter ancora prest.arc loro, imr nclla mia impote.nza 
sen ile. 

SimiłmcnLc, sono certo che ncssuno de· rnici cnri si maraviglieru 
se, sui punto di chim1cre lu lungu vita che Dio mi ha data, colmim
do}u di hencfici straordinari, dei quali spero che non \·orra chicdcr• 
mi un conto troppo sevcro, ripctero loro con muggior fcrvorc che 
m11i le duc raccomandazi:oni prin.cip.ali su cui cei·cai sempre di in
sil'terc in passnto, e che rignardano l'osscrvanzu dellu nostra Santa 
Rcligionc c la concordin. 

Qnunlo alla Rcligionc, base fond11mcnlale di ogni bene, si stu. 
dino i mici end di pcnclrarnc quanto piii intimamcnle c possibile 
gli inscgnamcnti morn/i e si fuł'ciano un sacrn dovcre di uniformnre 
sinccramente nd cssi le Joro azioni: sinccramcntc, cioc in perfotta 
buona fede 'C scmpliciti1, se.n.za fasc.iarsi sviwe nc dai mułtiformi 8()

fiswi dcllnti dullo spfrilo dcl mule, nc dn possibili escmpi non huo
ni vcnuti łialvohn anche da pcrsoue uulorcvoli o circondate da una 
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consider.azione non semp,re giusti.Ck.ata. Rispct.to 3.i dogmi, ricorilino 
che chi diec rcligione diec mistcro : dw tutti i ragionam.enti che si 
fnwto per dimostrnre con argomcnti nuovi -. filosofici, storici, scicn· 
tifici, ecc. - 1n su.a .iincompalibilita apparcnte colla .ragionc umaina, 
non sono che lorme divcrsc, nuove edizioni di nrgomcnti gia a.ddotti 
in passato c quindi non possono ne debbono scuotere la fcde pree
sistente a queste nuovc cdizioni. Dunque non discussioni sui dogmi, 
mn umiłc soltomissionc agli insegnamcnti della Chicsa, la qualc vive 
da duemila anni, supcrundo le piu dure vicendc e i pi\1 CormiJa. 
hili oslacoli; vcrace ubbidicnzn .a' suoi precctti, c allcnta osservan
zn delle virlu Cristiane, lra cui la modestia, l'umiłtit, la moderazionc 
nei dcsidcrii, cosi rare, c pur cosi csscnziuli per vivere bene in qne· 
sto e per salvnrsi nell'altro mondo, vanno particolnrmcnle ricordate 
oggidi. 

V cncndo all.a concordia, che regno finora indisturbata irn i mici 
fi gli, cosi da C06tituirc w10 ile.i piu gr.undi bcncfic-..i concessimi da 
Dio, non posso che raccomandar loro di conservarla inultcratn in 
avvenirc e di inculcarln nci cuori de' mici nipoti. E cio, non solo 
per lu noto, e un po' utilitnria massima che l'unione Cu la forza, 
ma principnlmcntc per il conforto, la tranquillitn d'animo che ap· 
porta, nclle viccnde lietc c tristi della vita, l'affezionc reciprocu di 
p11rcnti che si umano, si stimano, si sanno pronti ad aiutarsi moral
menle e anche mulerialmente se si prescnta il bisogno. Rigcttino lu 
t<•ntuzionc di criticarsi a viccnda, intcrpretino sempre nel modo piu 
fo\'orcvolc gli alli e le parole gli uni degli altri, aptllichino insomma 
fra di loro in ogni momento i precetti della caritit C'ristianu, e se ne 
troveranno contenti in questa c ncll'ultra vita. 



IN MEMORIAM 

Jl << M.cssaggcro >1 di Rom.a ncl suo num.ero del 28 aJ>rile 1932 por-

1.tW<l il segumuc cmuw .declicato alla m.cmoria di Pietro Fca: 

Si c spcnto serenamente 11.U'etii di 83 anni l'illustrc storico com
mendutor Pictro Fen, che per oltrc cinqwmta anni lu una d.ellc piu 

cospicuc ftt.rurc del nostro nmhicnte cultunile. 
Nuto a Torino cd educato in una f.amiglin di nohili tradiizioni, 

il comm. Fen fu il vero organizzntorc della bibliotecn della CamC:'rll 
d~i Dcputati, che egli porto all'allczza delle migliori di Europia:. La 
su.n "la6tn. QUltura c il suo bcll'ingcgno Io spin.sc:ro a lnvori di pii1 
ampia portata, specic ncl campo storico: a Lui e dovuta un'opcrn 
momuncntalc snl grande l"upitano .t\hcssundro F.nmese, che porto il 
nome dcll'.autore per l'Europa e głi vnlsc lu. nomina a socio della 
R. Awa-dcania di Scienze dcl Bolgio. Fr.a le sue numcrose opere ric<>r
<lPrcmo unia doourn:entnta <c Storia dei Be.rsuglieri » e lllllo studio sul
J 'cc Asscdio di Torino del 1706 >i. 

Ma anche 1a politicu Jo attrassc c per oltre venticinque anni 
comba:ttc su!1Ja « Rlass~"Tia Nazionu]e n u11111 nobile cum~llfla is.piimta 
1111'.acoordo fru la Cltiesa e Io Stiato, e cio qna·ndo il pensarlo sem
bruva un 'utopia. 

La sua attivita si produssc in un gran numero di .articoli sparsi 
in varie Riviste e questa attiviti1 continuo fino negli ultimi anni, quian
do il Govcrno Nazionnlc gli 11Cfido Jn direzione del « Catalogo gene• 
.i·ale bibliografico » delle pubbli'Cazioni dello Stnto e che costitui!ce 
un'opcra grandiosa, portnta a t.c.nnine poco innmnzi la sua mo.rte. 

Quanti Jo nvvicinarono chbero prova dcl suo grande cuore, al 
qu:i.lc ncssnno volsc mai inutiJmcnte. 
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U OPERE PRINCIPALI (c.~clusi i cata/pgJii bi.blfografici) 

FEA PmTRO, Alfonso Lamarmora. Studio bihliografi.co. Firenze, Tip. 
della G.au.etta d'ltali.a, 1878, in 8°, pp. 62 • 

...... Storia doi Bersaglicri, cor& alcunc idee del Gcncrak Al.essandro 
La.marmora sut 1-0ro impiiego in guerra. Firenzc7 ivi, 1879, in 160 

pp. XV-321. 
- Lctlcrc incditc di uomini iJlustr.i a Jllassimo d' Azcglio, con prefn· 

zione e notc (V. Giolierli, G. Ga.vour, G. Dahormida, 1\1. Ca· 
stelli, C. Balho, V. SalvagnoH, L. Cibrnrio, Gio. Dlll'nndo, A. 
~anzoni). Fhie.n.ze, Cellini, 1884, in 8°, pp. Vlll-268. 

- Alt•s.mndro Farncse D11ca di Parma. Nar.r.iu„ione storico-militarc, 
con documenti incditi. 2 ed„ Rom:n, Bocca, 1886, in 8° pp. XLVIII 
530 c ca.rte. 

- Trc anni di gucrra c l'asscdio di Torino dcl 1706. "Roma, Voghcrn, 
1905, in 8° llp. 382 con carte e ~e. 

A.NoNIMO, La lfopiibblica de/V Equatore. Monografia storico-politiro
cconomica, Ricardo delle Fcstc Colomhinnc. Fircnzc, Pcllas, 
1892, in 4" g;r. pp. 103 con c1Mlla. 

Il) TRADUZIONI 

LlEBER FRANCESCO, La libertoiii civile c l'mllogov1•rno. Prima trn.dnzione 
italiana su.łla terza ingll!Sc, rh"C'duta 1Ja T. Woolscy, <li Pictro Fen, 
In Biblioteca di sciienze politiche .diretta dn Attilio Bnmiulti, 
vol. V, parte 2, p.p. 109-488. 

Bntr SJGIFUEDO, La storia. delio Stfllo feclemle. TradoU1a ct:il tf'..desco 
cla P. Fca. lvi, vol. VII, parte 2, pp. 81-219. 

ScHAFF F1urro, C/iiesa c St.ato ncgli Stali Uniti, ovvciro L'illea amc
ric<Nia della Ubcrtii rcligiosn cd i suoi cffctti pratici. T.raduzionc 
dall'inglese di Pietro Fen. lvi, vol. VIII, pnrtc III, pp. 385-511. 
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Ili) SCRlTTI ORIGINALl JNSERITI IN PUBllLICAZIONI PO
LIGRAFE DIVERSE ANCHE SOTTO PSEUDOMINI V ARII O SEN 
ZA NOME D'AUTORE (Esclmm le recensioni mirwri), 

FEA l'1ETR0, Un'ifl.11stre /anuglia. biellcsc (Lamarmor:a). In Il Biellt.-sc, 
Milano, 1893, pp. 33-42. 

- Il Luogoterwrite generale G-iuseppe Govone. Rivista univcrsale, 
Vol. 15, pp. 272-198 (1872). 

__. Jl Generale Efisio Cugfo. Nuova Antologia. Vol. 23, pp. 636-672 
(1873). 

- La ł'rancia rwlla guerra dd 1870-71. Riv. univer.sale, Vol. 15, pp. 
38-58; 16 pp. 116-138 (1872). 

P. Di LEONARDO, Il mnrcscicrllo H1tzain,• e la guerra <lel 1870. Riv. uni· 
vcrsale, Vol. 19, PtP· 130-160 (1874). 

f Ol'ERTI E. A., Le cause dell' attullte decadimenlo scientifico ,[ell' I ta• 

lia, a proposito d'un d~or.~o di Q1tirit.ino Sella . Rasscgna Nazio
nałc Vol. I, pp. 97-105 (1879). 

- L'Europa oricrualc prima e dopo il Trattato di Berlino. Ross. Na
zionolc, Vol. I, 161-186 (1879). 

- li part.ito conservatorc e il nuovo libro del Sen. lacini. Rass. Na
zionale, Vol. 1, 945-951 (1879). 

P. F. La di.~cussionc sulla du.rata ,Je/Ja ferma militare i11 Parlamento. 
R.ass. Nazionalc, Vol. 2, 610-620 (1880). 

FoPERTI E. A., La relazio1łc dcl cleiputato Brin sul progcuo di legge 
per ~n. ri/orma elt•tl-OraLe. Russ. Nazionale, VoJ. 2; 495-504 (1880). 

- Giuseppe Garibni<Ii. Rass. Nazion:iJc, Vol. 10, 220-226 (1882). 
- Gambeta c Claanzy. Rnl!S. Naziomi.łe, Vol. 12, 376-388 (188:J). 
- La qucstiorw della 'li/''.<1a d'ltalia tlavariti al Pnrlamcnto. R:iss. 

Nazionalc, Vol. 21, 265-286 (1885). 
Fm•ERTI E. A., Di alcune imbblica:ioni reccnti intor1w a Cam~lo 

Cavour. Rass. Nazionalc, Vol. 31, 75-92 (1886). 
- Il scnll'lorc Piola c i suoi '< Elemcn.ti <li un programma consel"Vll• 

tore » Rass. Naziion.a.lie, V~I. 32, 600-610 (1886). 
- lł1arco lł1..ing/iclti Rnss. Nazionnle, Vol. 32, 798-803 (1886). 
NoN D1PLOMAT1co (Un), Italia. e Bulgarui. Rass. Nazionalc, Vol. 33, 

351-373 (1887). 
- L'lta/ia c il conflitto franco-germmiico. R.uss. Na.z.ionale, Vol. 33, 

703· 718 (1887). 
FCll'ERTI E. A„ Forza c comanclo dell' Esercito italiano <lopo le ultime 

leggi votatc dal Parllfmten.to. Ross. Nazionnlc, Vol. 37, 310-:~a·i 
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