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REVI-IU'/VlHSSmi» PADRE

fatto di portare a teri

e per consiglio decitili alle stampe

questo elogio dell'ottimo che fu il nostro P. D. Ilahio

Cuaiotti, che tutto in un pnnto mi nacque il pen-

siero di farne offerta all'animo gentile di V, P. Rina,

a cui per ogni rispetto, io fui d'avviso, doversi rac-

comandare. I molti conforti, ch'Ella mi diede ad in-

traprendere questo lavoro, la singolare benevolenza on-

de mi andava incoraggiando nelle non poche difficoltà

che tratto tratto mi ai opponevano, ed oltre di ciò la

aggiungerne un altro, a cui sogliono i leggitori pre-

cipuamente riguardare, ed è il merito del personaggio

a cui fatta è l'offerta; io non dubito punto di asserire,

che quand'anche mancate mi fossero lult'altre ragio-

ni, questa sola nella persona di V. P. Rma mi so-

verchiava al bisogno. Kè a renderne persuaso chi che
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sìa mi fa mestieri di molle parole. Le gloriose fòli-

che ond'Ella gimwe a disvelare le più recondite bel-

lezze del Principe de'nostri poeti, le molle sincere e

spontanee congratulazioni cbe gliene vennero dai più

dodi conoscitori del divino poema, e il desiderio vi-

lo slesso argomento, non più che baslevoli s farne fede.

Potrei, quasi a suggello di quanto e detto finora,

o più. veramente a dolce sfogo dell'animo mio, accen-

nare altresì le sollecite core, con che s'adopra al pro-

spero avanzamento della nostra Congregazione a cui

meritamente presiede; ma siccome io non ignoro, che

la sua nota modestia noi soffrirebbe che a malincuo-

re, egli e perciò che mi consiglio di non soggiaugere

ulteriori parole.

Ella intanto, Rino Padre, accolga con buon viso

e gradisca questo mio qual ch'egli siasi lavoro, e l'ab-

bia, qual È veramente, come un segno non dubbio del-

l'alta stima e rispettosa affezione ond'io godo rasse-

gnarmi

Di V. V. Rma

Homa dal Collegio Glcmeutino

addì 16 di Luglio 1845.
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iSe > siti vere l'elogio d'Ilario Casarolti diun altro

eccitamento io m'avessi, che il comun desiderio di

quanti da Ticino il conobbero e ne ammirarono le

rare doti dell'intelletto e del cuore, questo solo ba-

star mi dovrebbe ad abbracciar di buon animo co-

teila onorevole fatica. Ma s'io considero, che a muo-

vere un desiderio siffatto concorrono in pari tempo

ellissi mo detto finora intorno alla vita e alle opere di

lui; oltrecehé me ne cresce il volere, lodevol cosa

io la reputo e al tulio giustissima . Né altramente

per avventura vorrete voi, prestantissimi ascoltatori,

farne giudizio, e insieme con voi lutti coloro, a cui,

piucebè un tributo d'officiosa ricordanza, parve sem-

pre santissima impresa mantener ne'superstiti, e tra-

mandare agli avvenire la memoria dei generosi, che

coll'opere dell'ingegno, e colt'esempio d' un vivere

incorrotto si travagliarono al pubblico bene, e ne

promossero con ogni studio I' accrescimento più

vero e la miglior floridezza. In questo , o signori ,

gran parte riposa di gloria nazionale e di pubblica

utilità ; in questo , e non altrove , l' impulso più

energico a degnamente operare. Ed io porto opinio-

ne, che niun frutto di civil sapienza e di lodevoli

discipline maturar si vedrebbe alla patria, se gli ani-
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mi giovanili da splendidi esempi non venissero con-

fortati, e non s'ausassero in tempo ad avere in pre-

gio ed onore, e a ritrarre in sé stessi le virtù che

illustrarono i dotti e buoni cittadini. E dotto e buono

fu veramente il Casarotli. L'attività della sua vita ,

l'integrità dei costumi, la copia dell'ingegno, ed ol-

tre di ciò gli ottimi scritti che di lui ci rimangono,

soverchiano a farne fede. Il perchè s'io non temo,

elio nel discorrere di' io farò con parole d' onore i

diversi periodi della vita d'un uomo si degno, sem-

brar possa a chicchessia ne lontana dal vero né men-

dicala la lode, niun sarà certamente ebe di troppa

fidanza m'accusi e mi dia voce di credulo e non

bene avvisato lodatore: anzi io tengo per fermo, che

voi, umanissimi ascoltatori, condannerete concorde-

mente il lungo silenzio e la quasi dirci vitupere-

vole noncuranza, in che, se ne togli un breve cenno

biografico dato in luce a Venezia, lasciossi per ben

due lustri la memoria d'Ilario Cataratti.

In Verona, città nobilissima per ogni maniera

d'ottimi studi, trasse i natali questo insigne letterato:

e disceso da famiglia di sufficiente fortuna, ebbe ge.

nitori Antonio e Teresa Cabianca, che il diede alla

luce a'a3 di luglio del mille settecento seltanladue.

Uscito appena della prima fanciullezza cominciò a

frequentare le pubbliche scuole del patrio ginnasio:

e fornito qual era d'indole generosa e d'ingegno de-

tto e pieghevole, corse con lode quel periodo di fi-

la-, che nel più de'fanciulli, mobili per natura e in-

chinevoli a'solìazzi, trascorre velocissimo senza frullo

di sludi. L'Avesani ed il Forlis, l'uno e l'altro de.

gnissimi d'onorata menzione, l'ebber discepolo negli

elementi della reltorica : e si ben ne conobbero la
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perspicacia della mente, e si drittamente l'educarono

all'amena letteratura, ch'egli medesimo, fatto già vec-

chio e ricco di esperienza e dì dottrina, solea tutta-

vìa ricordarli con espreaaioni d'affatto. Tanto può ne-

gli animi gentili la rimembranza de'ricevuti benefi-

zi, e quel sentimento dì gratitudine, che, a detta di

M. Tullio, il più delle volte ha compagne ogni ma-

niera di virtù più iodate !

Avviato così di buon'ora e con auspicii sì lieti

nel difficile cammino del bello e dei vero , giunse

l'ottimo giovinetto all'anno sedicesimo dell'età sua.

£ fu allora, che, fattosi a riflettere in qual condi-

zione di vita quella voce il chiamasse che a clii ben

ode internamente favella, dopo lungo c maturato con-

siglio, lutto senti volgerti 1' animo a tal genere di

religioso istituto, che pienamente rispondesse al de-

siderio ch'egli aveva ardenti ssimo dì giovare alla pa-

tria ed a se stesso, tesoreggiando per sè larga vena

di sapienza, ed educando alle lettere e alla cristiana

pietà la gioventù studiosa. La congregazione dì So-

masca, la quale in quei giorni occupava gran parte

del pubblico insegnamento nella veneta repubblica,

parvegH al tutto convenirsi a'suoi desiderii; e tanto

bastò perebè a lei ai volgesse. Deliberato in tal guisa

su l'affare importantissimo di sua vocazione , volle

dapprima conoscerne a fondo le regole : finché fer-

matele quasi a verbo (cosi egli stesso) nella memo-

ria, potè a tutta fidanza chiederne le divise, e vestir-

le in Venezia nel magnifico tempio di s. Maria del-

la salute.

Viveano allora in quella casa professa uomini

di mollo sapere, e di sperimentata virtù, l'uno e l'al-

tra mirabilmente opportuni a ben formare l'intelletto
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ed il cuore de' giovani religiosi. A questi fu con-

fidalo il nostro Ilario: e sotto il magistero di perso-

naggi il degni dando opera agli studi filosofici e ma-

tematici, e più lardi a quelli della teologia, ammi-

rato dai precettori, onorato dai compagni, e carissi-

mo a tutti, li durò da cinque interi anni
,
quanti

bastarono a far di lui un ingegno felicemente nutri-

to in ogni maniera di scienze e di lettere. Nè ciò

fata maraviglia , chi ben consideri di qua! rapidi

avanzamenti sieno capaci coloro, che come il Casa-

rotti forniti dalla natura d'ottimo intendimento e di

gagliardo sentire, alacremente percorrono la carriera

degli studi, e durano in essi con fermo volere ed In-

faticabile amore. E che siffattamente adoperasse il no-

stro Ilario, min che argomentarlo da quel forte de-

siderio ond'ei ricordava le sue giovanili esercitazioni

letterarie , scrivendo a quel dottissimo che fu Gio.

Antonio Moscbini, già suu confratello di religione e

compagno di sludi negli anni di ebe favelliamo, ne

insieme con lui e col Meschini viveva a que'lempi

in s. Maria della salute. Cosi adunque fra continue

fatiche profittevolmente gli corsero quegli anni di slu-

di; al compier de'quali, dato altresì compimento all'

anno del suo noviziato sotto la guida e i consigli

di quel piissimo P. Bonatli, la cui memoria gli fi.

sempre dolcissima, pronunciò finalmente la sua so-

lenne professione religiosa.

Fin qui la vita del Casarotti, circoscritta qual

era da'privali suoi sludi , non può considerarsi che

un apparecchio ad emergere quando che fosse, non

altrimenti degli antichi atleti, che ne'più duri eser-

cizi di corpo privalamente addeslravansi affinando le
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proprie forze
,

per quindi uscire in aperlo a lottar

co'più vigorosi su gli occhi del popolo spettatore.

Ma già maturo era il tempo di pubblicamente

inoltrarsi , e divìdere altrui l'acquistato tesoro del-

le sue cognizioni. Per la qual cosa destinato in istan-

te all'ufficio di precettore, ebbe du'suoi la cattedra

di beile lettere, a cui potentemente il traevano e il

desiderio suo proprio, e l'attitudine ch'era in lui

decisissima all'amena letteratura. Il collegio di 9. Cro

ce in Padova fu il primo aringo io cui eimentossi;

aringo tanto più malagevole, quanto più era grande

la fama dell'Evangeli a cui succedeva, e l'espettazio-

ne de'dotti, che quivi, a motivo di quel seminario

rinomatissimo, e della non men celebre università,

in gran copia fiorivano. Ma Tesilo fu pari all'espet-

tazìone: concioffoisechc quinci appunto, donde i più

deboli traggon sovente materia di timore , e si fan

pusillanimi, egli all'oppoaito, aJorno qual era d'ot-

timi studi, e scorin a'consigli dello stesso Kvangeli

.

ebe come suo confraielln rarararntc lo amava, e con

follalo ad un'ora dall'altro suo confratello il P. Bar-

ca. iogegno versatissimo in ogni genere di scienze
,

e professore di dritto canonico nella mentovata uni

tersità, ne crebbe per guisa in coraggio e buon in.

lere, che ne'circa veni' anni, die quivi spese inse-

gnando retlonca , s' acqu.slò di leggieri nobilissima

fama di eccellente letterato.

Ma per meglio conoscere il salino e apprezzar

degnamente le fatiche di lui fa duopo ni irò a più

alto principio, considerando di volo qual eondiriona

di lettere corressero a que'di per l'Italia.

Dopoché su I' esempin del Frugoni e di quel

Belimeli-, che quanto gli età inferiore d'ingegno, di
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tanto il superava d'audacia, s'affascinarono gli ani-

mi de'nostri , e come pecore inaile si lasciarmi ira-

volgere fra le insanie d' una scuola stemperalisai-

ma e guasta , non die la poesia, ma ogni maniera

di letteratura, perduto ogni succo e vigore, era ca-

duta nel gonfio e nell'inetto. Cessato lo studio del

divino Alligliieri, unica fonte d'altissimi concetti, e

lasciali all'oblia gli altri padri dell'italiano sapere,

la licenza e l'arbitrio erano entrali in luogo di leg-

ge. Non più dignità, eleganza e semplicità di elo-

cuzione : non più regole conservatrici della puliti

del il.:- brevemente, non più quel tutto d'arte

e di guato, ebe assicurano perpetuila di fama a clii

scrive; ma una libera facoltà di cmiiar nuuve voci

mi re, un ga
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r. .
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Le fona all'errore, e come nell'arte statuaria il Ber-

Dino, così egli in fallo ili Iutiere strascinò su l'or-

me sue una lurba di male accorti, a chi era fango

e mondiglia lutto che non sonasse di quelle rumo-

rose gonfiaggini, di cui era egli troppo felice, e per

poco non tlissi idolatrato maestro. Padova, nella cui

università dettava il Cesarotti lettere greche ed ebrai-

che, era stata il teatro di questa ingloriosa catastro-

fe; ond'é facile immaginare quanlo profonde radici

gittata v'avessero le opinioni allor dominanti.

Di tal piede procedeano le cose, allorché il no.

atro Ilario comincia sua carriera. Or egli, che ben

conosceva la mala via tenuta Gno a quel punto, non

por disdegnò secondare ( tanto avea di buon giudi-

ciò ! )
l

7 inganna de' novatori, ma tenne fronte alle

loro censure, e tutto si volse a calcar daddovero le

vestigie dell'Evangeli, stato finora saldissimo propu-

gnacolo alla ragion delle lettere contro all' impeto

degl'incauti, che vinti all'autorilà d'un sol nome, e

al mal vezzo de'più, ne affrettavano il deperimento

e la mina. Né le sole parole, rimedio troppo scarso

allor che il vizio canglossi in natura, Ola la forza

dell'esempio furati l'armi a che s'apprese per trion-

fare gli altrui pregiudizi, o impedirne almeno mag-

giori progressi, educando con ogni studio la com-

messagli gioventù alla vera scuola de'uostri classici,

unica tavola dì salvezza in lauto stravolgimento di

opinioni e di gusto. Il perché, confidatosi nella giu-

stizia della causa , diessi di colpo a combattere la

vergognosa licenza de'conlemporanei : e sostenendo

a viso aperto l'onore e la fama de' veri padri della

nostra letteratura, non mai si peritò d'inveir dalla

cattedra contro a quella malleva ond'erano da molli
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messe in dileggi le prime gloria d'Italia. Parer do-

vivi in mi Ir prime, e parve in effclio , non che

•consigliti» , I«merari* l' impresa Infatti . < nui

petto, avvegnaché <li fortissima teiopsra, in (accia a

lami aiietsan, quanti era pur duopo affrontarne in

opera di ai allo rilievo , non Jotea dubitare di se

medesimo, e i|Uaai duri disperar >'.. burnì esito? L'au-

torità de' t«ccbi maeslii, che tuttavia calcavano le

cattedre di Padova, l'errore de'giovani clie tetani.

u

te guidavansi a norma degli avuti insegnamenti, la

prevalnta opinione decisamente favorevole a costoro,

ed olire ili ciò la Tre: eli issima età del Cataratti, cran

ostacoli ili tal natura, elio all'occhio de'più pareano

insuperabili. Anch'egli sei vide, e ne pesò l'impor-

tanza: Dia l'amor delle lettere, divenute oggimai trop-

po guaste e licenzioso, attutì nel cuor di luì ogni

vano timore, e via più il raffermò nel preso divisa-

mente. Quindi è che ne' quasi vent' anni, che Pa-

dova intese le sue lezioni, non mai si cessò d'insi-

nuare nella crescente gioventù i semi del vero buon

gusto, e svilupparli con ogni sollecitudine. Né qui

terminavano le sue fa l iche Solevasi a que'giorni for-

se in tutti i collegi d'Italia dar esilo all'anno sco-

lastico per una solenne accademia, in cui (ed era

assai bene, checché altri ne senta] i professori di

belle lettere, ricreando gli animi delle persone ac-

correnti, davano pubblico sperimento del proprio va-

lore nell' arte clic insegnavano, e in un medesimo

un vivo ammaestramento ai discepoli dell'opera pe-

rigliosa, che fu mai sempre l'avventurarsi al giudizio

de'molli. Or da celesta occasione il Casarotli trasse

panilo per incarnare il suo diseguo. Il perchè da-

tosi ad imitare lo stile de'nostri classici, ed alleg-
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gìando sul far di que'snmmi le proprie cumposizin-

ni, adoperò in guisa, che udite lui labbro do' suoi

alunni, erari esse un pratica testimonio del condan-

nar cb'ei faceta la servii greggia decoratori. Ne que-

sto esempio riusci senza frutto. Imperocché sebbene

a que'di un illustre letterato, anch'esso professor dì

rettorica vicinissimo a Padova , seguace qnal era e

caldissimo ammiratore delle nuove dottrine, tutt'al-

tremente che il Casarotti attraesse la moltitudine alle

sue clamorosa accademie; nulladimeno il giudizio de'

saggi non fa tardo a propendere io favore del no-

stro, dandogli vanto d'eccellente scrittore e d'assen-

nato maestro; e l'altro chiamando ingegno bensì fe-

licissimo, ma tenace a suo mal prò di una opinione

oggimai conosciuta piuttosto universale che retta, e

ch'egli slesso con molla sua gloria rigettò poco ap-

presso , voltasi a percorrere con esito assai lieto il

aentìer de 'migliori. Diana delle sue eeercitazioni ac-

cademiche, avvegnaché meritevoli della pubblica luce,

fu da lui consegnata alle stampe, né in qUel tempo,

nè poi (a). Se la propria modestia, o il desiderio e la

speranza di dar cose migliori a di più sodo lavoro

la fermezza, che parecchi di questi componimenti

,

rimasti in mano de'suoi discepoli, uscirono al pub-

blico e in Milano, e in Verona, e persino in Parigi,

parte anonimi, parte colle iniziali dell'autore, e parte

col nome altrui , e qualcuno di essi pessimamente

svisato anche allora, che gii conoscessi per le stam-

pe. Oltre di che non e da tacere, che una intera

accademia
, pochi giorni dì poi eh' erasi recitata in

Santa Croce dai discepoli del Casarotti, s'udì un'al-

tra volta ripeter» da un cotal professore, il quale ras-
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smurandosi nella disiali» dì cento e più miglia, non

dubito di esporla come coia sua, e farsene bello. Ma
nulla v'ha di coperto, ohe tardi o tosto non ai ri-

Tali, Giovanni Zuccàia di eh. racm., sialo alunno ed

amico dui nostri) Ilario, travarasi a caso tra gli udi-

tori: e però che già intesa l'aveva in Padova, e, co-

me affermava egli slesso, l'avea tutta Dalla memoria,

maravigliò di si sfrontata impudenza; e a gran pena

ai leone da svergognare in quella pubblica adunan-

za il plagiario.

i l'inora il Casarotti, tranne una graziosa tradu-

zione in verso sciolto della istituzione puerile del

Munito, tranne il volgarizzamento della storia uni-

versale dell'Anquatil, che venne alta luce in Vene-

zia nel i8o5 senza nome del traduttore, e una nuo-

va edizione correttissima ed elegante del classico poe-

ma dello Spolverini sa la coltivazione del riso, com-

mentato dal nostro Ilario con acutissima critica , e

fatto adorno d'una sua eruditissima prefazione gran-

demente lodata dal Pindemonte; non erasi ancor ci-

mentato per via delle stampe al periglioso giudizio

del pubblico. Nè a «io gli eran mancati eccitamenti,

eziandio da'ptù reputati scrittori che in quel tempo

vivevano iri Padova. Ma egli, il quale, oltrecebè si

ave» liuti fitta nell'animo la sentenza di M. Tullio,

che nulla produr si deve all'occhio del pubblico, che

non sia e dall'ingegno e dalla diligenza lavorato e

perfetto, volea frattanto provocare l'altrui sentimento

au ì propri lavori producendoli anonimi; muovevasi

e sfavasi alle vedette, non lasciando però

ipere di lunga lena e di altissi-

mo rilievo. E già infatti affretta vasi a compiere il

suo stupendo trattato su la natura e l'uso dei dit-
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tonghi italiani, per consegnarlo in breve «Ile slam-

pe con eMo in fronte il suo nome; ma la tristilia

de' tempi , che lutto in un punto intorbidarono la

quiete dalle sue occupazioni , e travolsero il cono

dell'operosa svia vita, ite interruppero il disegno, sic-

ché non Tenne ad effetto se non circa due anni di poi.

La seconda general soppressione degli ordini re-

ligiosi, avvenuta nel maggia del litio, fu cagione di

questo subitaneo sconvolgimento. Il quale non è fa-

cile a dire di quanto dolore riuscisse all'animo del

Cesarotti, che poeto avendo ogni affetta in quel suo

vivere lontano bensì dai clamori del secolo, ma la-

borioso ed utile alla società, vedessi nuovamente sba-

lestralo in mezzo al mondo, e divelto da'suoi con-

fratelli, a cui l'uso e la regola stretto l'avevano di

tenerissimo amore. Ma fu mestieri cedere al tempo,

e, trascinato dalle vertigini di quei giorni tumultuo-

si, aspettare dalla Provvidenza miglior mutamento di

cose, e, se cosi era scritto ne'suoi disegni, un novello

ordinamento d'animi e di leggi.

Egli frattanto cominciò a far ragione su la fu-

tura sua vita: e visto che dopo la scioglimento della

propria congregar. ione, nul l'altro compenso trovar po-

trebbe a ei grave sciagura, fuorché vivere in patria

in compagnia de'congiunti, e coltivar nel silenzio gli

usati suoi stadi; standosi contento alla modesta ma
sufficiente domestica fortuna , ricusò di buon grado

le onorifiche profferte, che parecchie citta d'Italia, de-

siderose di possederlo, si mossero e fargli quasi tutti

in un punto. n Nata appena la soppressione ( cosi

» egli stesso al eh. Bennassù Montanari ) mi sono

d dato intorno un'occhiata, e visto che avea di ohe

u mantenermi da povero religioso, quale volea can-
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» serrarmi, ho rinunziato a mille profferte, e a Boi-

» legna, e a Venezia, e a Brescia, e altrove, solo

» per vivere a Dio e a me. Si aggiungeva allora un
» desiderio grandissima di studiare, cosa che fino al

u quarantesimo io non avea potuto far liberamente.

• La patria placcami, e la famiglia invitatami. . . .

i Non doveva io seguitare la mia inclinalione ? La

ii seguitai, a Così egli. Aerassi adunque in Verona,

e lasciato ogni pensiero di qual si fosse luminosa

fortuna, che procacciar gli potessero la rare parti dell'

ingegno e del cuore, onde natura largamente l'avea

fornito , interamente si volse ad una vita laboriosa

bensì, perchè tutta di studio, ma divisa affatto dai

pubblici negozi , e dalla frequenza di quelle citta-

dine relazioni, le quali, oltrecchè agli uomini stu-

diosi rubano il tempo migliore distrandoli in mille

guise, generano assai di sovente sollecitudini e noie.

E a rendergli più cara questa conauetudine di vita

concorsero in gran maniera i dottissimi amici, che le

molte sue virtù gli seppero acquietare , ed erano a

que'dì il più bel fiore di tutta Verona, e il suo più

nobile adornamento. Il cav. Ippolito Pindtmonte, no-

me superiore ad ogni lode, il conte Bennataù Mon-

tanari, giovine allora di quelle alte speranze che or ai

veggono avverate, il conte Alessandro Carli , i due

Zamboni, Benedetto del Bene e alcun altro simile a

questi, erano i soli in cui terminava»! ogni relazione

del Casarotti. Or questi soli soverchiarono a'suoi dest-

derii; e però che ben conosceva in quanto pregio tener

si dovesse l'amicizia d'uomini siffatti, e quanto valesse

a crescerla e conservarla il mostrarsene degno, pose

ogni cura a via più meritarla, coltivandola con ogni

studio ed ogni maniera di lodevoli uffici. Per la qual
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Primo (inno ili fucsia tranquilla',! d'anima e

di nudi fu il compimento del tuo trattato tu i dit-

tonghi italiani, (Quest'aureo volumetto, primo lavoro

eli? di tali materie aiaai divisato e scritto in Italia,

venne alla luce nel i8i3; « liscilo in Padova dai

tortili del seminano , rinfocolò in quei cittadini il

desiderio di ancor possederne l'autore. Ne altramente

per verna doveva aspettarsene: coocioasiacliè lutto in-

aarolli. La quale nata falla per apprendere il bello

e dargli Torma comunicandolo ad altrui, vagheggiava

a preferenza d'ogni aliro tubbielto argomenti non ten-

tali da prima, •• riusciti a mal termine per imperi-

zia dì coloro clie vi ai erana accinti. Io ben so die

il dar mano ad impresa di tal falla conduce assai dì

aoTcnte a vergognose cadute; ma io del pari, ohe l'in-

gegno del nostro Ilario, anziché impetuoso e «con-

sigliato, movevasi a rilento nell'operare , e memore

della sentenza d'Oraiio; a Difficile est proprie Cora-

mania dicere : n solo allora deliberava , che fatto
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avea saggio di sé medesimo e ponderate le proprie

forie, seguitando anche in quello il precetto dello

Sumite materiata vestris, qui scribitis, aequam
yiribus, et versate din quid /erre rccusent.

Quid valeant humeri.

Olire dì che l'amicizia del Piodemonte (animo in-

capace di adular chi die fosse ), al cui leverò giu-

dizio non che i propri lavori, ma gli slessi pensieri

soltome ttea, gli era norma bastevole e certa, e tale

da stoglierlo, ove l'uopo il chiedesse, da mal preso

consiglio.

Ma è ila tornare al Dio della nostra narrazione,

e rimetterci in via.

Chiunque per poco richiami alla mente i tempi

dì cui è discorso, e ricordando gli elettissimi inge-

gni, che in quella stagione fiorivano in Verona, vo-

glia farne memoria, non può, senza difetto, passare

in silenzio i nomi dello nobilissime famiglie Verza

e Pompei. Fecondissime i'una e l'altra d'uomini d'ot-

time lettore, e ornate a que'giorni delle due eultis-

sime gentildonne Silvia Curtoni Verza e Lavinia

Monlanari Pompei, pareano rinnovare in Verona il

ecolo di Mecenate. Non eravi persona di chiara fa-

ma, non ingegno di belle speranze, a cui non s'apris-

sero volonterose; che anzi avendo per fermo d'acco-

gliere in ciascun di loro un novello ornamento a sé

medesime, si ben li attraevano con isquisile cortesie,

che la loro conversatone potea dirsi a tutto diritto

il convegno dei dotti, il centro del miglior senno di

tutta Verona. Fu il Casarotti uno del bel numero;
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e avvegnaché il suo mollo sapere accompagnato da di-

gnitoso contegno agevolmente gli procurasse una som-

ma estimazione appo tutti, che intervenivano a quelle

fioritissime adunanze; niilladimeno ei sape» cosi bene

attemperare le proprie cognizioni con una soave non

affettala modestia, che inai non die sugno di sentir

alto di sè, e mollo meno di credersi da più di chi

che fosse. Avidissimo qual era d'imparare
,

più che

manifestar ie proprie opinioni letterarie, amava co-

noscere le alimi, esaminarle senza passione , e se-

guirle se rette. E tanto era il piacere che da que-

sti veramente utilissimi conversari gliene venia, che

anco in appresso, scrivendone al suo Montanari, so-

lea chiamarli i suoi giorni felici. E tali per fermo

es»rr doveano per quell'animo nato fatto all'amor de-

mini dolli, oltreccbò la sua mente avea pascolo di

peregrina sapienza, anche il soo cuore tranquillamen-

te ri|iosavasi nella noaiilà della loro omicitia. o Qoni
tra lieti e sensati discorai di belle arti, dì poesie,

ii di prose, di lingue, non si cercava qual re fosse

(emulo sotto dell'orsa , uè di che Tiridate avesse

» paura. Se Ippolito, che, come il sol nel suo giro,

n nelle sue azioni non indugiava, nè preteriva, non

'i c) avesse fatti accorti dell'ora e de' minuti colla

n partenza; ciascuno sì sarebbe trovato quasi fuori

» del tempo. Ed io misero cherichetto, fra tanto sen-

ti no e splendore, avrei dovuto levarmi in superbia:

» e levato me ne sarei certamente, se 1' angìol del

d Signore non mi avesse a quando a quando ram-

» mentalo l'avviso di santo Agostino, poter suscitarsi

qualcuno , che in quella o in altra stagione ini

» desso esercizio, n Così egli al suddetto Montanari,
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E infatti non tardami pei esso i giorni amari di

che temeva; e furon tali, che ad evitarli stimò bene

allontanarsi dalla patria. Parti di Verona sul cadere

de! :Bi4i o in quel torno; e desiderato da parecchi

suoi antichi confratelli di religione, i quali presie-

devano alia direzione del pontificio collegio Gallio di

Como, recessi a vivere con esso loro, e spendere le

sue fatiche ammaestrando la studiosa gioventù, di che

fioriva e tuttavia fiorisce quel rinomatissimo collegio.

Quivi durò poco più dì due anni ìn ufficio di professore

dì belle lettere: ed é superfluo ricordare com'egli pie-

namente rispondesse alla molta espettaiione , a cui

dato avea luogo la sua venula. Imperocché, oltre che

la bella fama di che godea andava del pari col me-

rito di lui, tanto era l'amore e l'impegno ch'egli po-

neva ne ll'insegna re, che assai di leggieri faceaaì ma-

nifesto dal fruito che ne veniva a'suoi discepoli. Ma
il Cesarotti, avvegnaché avuto caro e slimato da tutti,

non polea senza vivo desiderio volger l'animo ed il

pensiero ai dotti amici che avea lasciati ìn Verona.

Como gli era largo di gentilezze; ma la patria, non

ostante le passale amarezze , aveva per lui qualche

cosa di più dolce e lusinghevole. Non seppe infatti

resistere alle care memorie che colà il richiamavano:

ond'è che datosi vinto alla speranza di ritrovarvi per

lo innanzi giorni più riposati, prese commiato da Co-

mo, e là si diresse non senza dolora de'suoi confra-

telli. Giunto in patria, ritornò con tutto l'affetto agli

amati suoi studi : e benché su le prime ninna nube

di sinistre avventure gli ottenebrasse la serenità della

vita, tuttavolta non tardò a persuadersi, che mal ai

era apposto ritornando a Verona. Pochi mesi basta-

rono a ciò; essendo che tutto ad un tratto, e allora
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•ppimto che pei tipi del Mainardi dava alla luce le

lue bibliche versioni , sonerò nuovamente a balla-

gliarlo ai disgustose vicende, che I' animo tuo fuor

d'ogni credere sensitivo, e la fantasia non meno ri-

sentila e bollente, il costrinsero a dipartirsi un'altra

volta dalla patria e dagli amici. Cotesla nuova de-

liberazione ebbe luogo su lo scorcio del 1817 , in

cui lasciò volontario la cattedra di rettorica dei pa-

trio liceo-convitlo, dopo averla occupata un anno solo,

invilalovi con parole d'onore dall'imperiale regio go-

Così gli correano le cose: quand'ecco che a lui

lucerlo ancora sul partito da prendere, e dove rivol-

gersi, opportuna venne ad offrirsi l'occasione di man-

dare ad cffello il suo divisamento, e colorirlo ad un

tempo con /stratagemma ( così egli stesso ) accorto

sì, ma generoso. Avvenne in quel mezzo cha man-
cato essendo al mentovato collegio di Como non so

qual de' professori, i confratelli del Casarollì si vol-

gessero a lui perchè in qualche modo ne li fornisse.

Or egli, senza più, togliendo cotesto incarico siccome

un invilo fallo a se stesso ; e consigliatovi eziandio

dal desiderio della vila collegiale, e dall'amore degli

amichi compagni
{
così scriveva egli medesimo al mio

dottissimo monsignor Muziarelli ), volò nuovamente

alle rive liei Lario. Ss questa tornata riuscisse gra-

dita a'suoi buoni confratelli, che tult'allro speravano

che riaverlo, a voi lascio, 0 signori, l'immaginarlo.

Solo dirò, che destassi fra loro soavissima gara per

largii onore, e mostrargli coll'opera quanto in essi ero

caldo l'amore che a lui portavano.

Rientrò nel Gallio il novembre del 1817,6 de-

stinato ad insognar la rettorica, e poco di poi la re-
y
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Iigione, durù in mi tre nauti anni e non più , a

seppe, oc putta acosa ilncapito, accondiaeendere.

I . u-atiauto nel coreo I. questo triennio s'ab-

bandono più ebe ma. alla dolce»* dello studio : e

portegli occasiune d. cnmpagn • alle fatiche ico-

Ustirba quelle altreti .lei minuterò t ve
loDUrOR) H volta od Utraire .lai pergamo le menti

uVbdeU, e a pascerne gii animi col cibo sustantioso

della divina parola : la quale, testimonio eia la in-

Imo, parca prendere lui labbro di lui Ij eoa mag-

gior fona e .osv.là, e far» cara enandiu a'più rilM-

ei. Parecchi diaconi di sacro argomenti), scritti da lui

e remali in Como cJ in Milano negli anni di die

.1... . .1.. uicironu alla pubblica luce, I comiche

gelici j,mr .ilo | .1 .! . le opere ili tal ualura, sotto-

poste die sieno allo sguardo, perdami in parte quel

la caldezza e quel vigore che prendono dall' aiio.se,

nulladuneiio ques!i sjIì bastano a far fede , ebe il

Casaruiti possedea lutti i pregi ili eccedente orato-

re. Né solamente nei pubblici templi, dove facessi a

gara per averlo, ma e si ancora ne' privali luugbi di

educazione, e specialmente in quel inrdMimo J.iv'egli

ministero, addottrinando I eia giovami" nelle auguste

verità di nostra fede, e nei doveri ebe la riguardami,

Inturjio a ebe e qui opportuno ricordare, che anco

:«;!. .no. tu. ..ut .„ Mo.. , ..... ini J«t.ao..

dagli uffici di profetsore quegli altresì di catechista,

evaogebiundo a giovani convittori, (he presi alla dol-

cezza dei suo favellare, pendevano dalle aue labbra.
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rocche non contento a quel sempre aggirarsi fra mille

tariate fatiche, mai non permise, che quegli stessi

ritagliuzzi di tempo, che altri suol dare agli onesti

ricreameuli
,

gli corressero inoperosi e lenza frutto.

Quindi è che, oltre a non pochi opuscoletti di mi-

nor conto, ci crebbe la mole delle bibliche versioni,

le quali a giudizio de'veri dotti, non che reggere al

confronto de'più rinomati lavori di simil fatta, lutti

li vincono di lunga mano, e tolgon forse agli avve-

stilc sempre nobile e dignitoso, vuoi nella frase pu-

rissima quanto può dirai, e rispondente a capello colla

originale espressione del testo. Di tanti pregi va ricco

il non grosso volume, in che si cliiudono queste bi-

bliche versioni : ciò non pertanto, ch'il crederebbe !

pochi sono in Italia, die ne abhian notizia, e po-

chissimi, che conoscendole trihulino ad esse la de-

bita Inde. Ma viete oggiroai son colali ingiustizie: e

vero è par troppo, che anco in fatto di lettere pren-

de spesso dominio la bizzarria della sorte!

In questo mezzo Scrisse il Casarolti eziandìo due

trattateli!, i quali servissero di guida in due diversi

generi di scrìvere, che a prima giunta sembrano age-

voli e piani, ma in verità racchiudono anch'essi non

pochi perìcoli, e vogliono, a ben riuscirvi, ri flessio-

ne e fatica. Ciò sono lo stile epistolare, e la favo-

letta esopiana. Interessantissimi sono entrambi que-

sti due lavoretti: ed è a desiderare, che come l'un

d'essi è già fatto di pubblica ragione , tal sia pure

dell'altro, il quale, se mal non m'avviso, contiene dì

molte bellezze, e non poche osservazioni sfuggite al-

l' occhio dì coloro , che dì si fatte materie tennero

discorso. Furono eziandio nobilissimo frutto di queste,
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direni così, straordinarie fatiche del Casarotli lo ame-

niaaime lettere conosciute sotto ii finto nome d'In-

nocente Natanaeli, scritte do lui quasi a diporto, ma

in un medesimo a far manifeste la proprie opinioni

letterarie, e dare a'suoi lettori la vera chiave delle

vicende elle accompagnarono buon tratto della sua

TÌla. Io non saprei se possa scriversi cosa piò dili-

cata , più festevole , più islrultiva di questa. Quivi

s'incontrano magistralmente adoperate le grazie più vi-

ve e più fresche di nostra favella: quivi i più veri e si-

curi giudizi intorno a cose di lettere: quivi finalmente

ottimi precedi di ctitlian.i inorale e di vivere civile.

Di questo libretto furon fatte due edizioni in Lu-

gano, ed una in MiUnu djl Sonsogno nel i8a5: e

d'allora in poi niun altro, cti'iu mi sappia, si con-

sigliò di rialamparle. Per tal modo le buon" scritture

vanno dimenticate, mentre all'upposito le disutili, e

il diro jiuie , le perniciose agli sludi e alla morale

si i . ,i ogni dì piò, come gl'msetii nella cal-

da stagione. Ma basti di ciò.

Volgeva il novembre del iBao: ed Ilario, che,

come è detto poc'anzi , crasi un' altra volta partilo

da Como, già era invitato a Milano in ufficio di pro-

fessore di religione nel ginnasio convitto Calchi-Taeg-

gi. Duo lustri e più sostenne con applauso cotesla

cattedra, finché dopo aver dato all'Italie, la sua clas-

sica versione delle prediche del Cambacerés, e poco

prima di queste, parecchie altre apologetiche a con-

ferma di nostra fede tradotte anch'esse dall'originale

francese, c corredate d'una splendida suo prefazione,

col crescere dell'eia e degl' incomodi che le vanno

compagni massime in coloro, la vita de' quali non

fu che contìnua fatica, deliberò riposarsi, e spendere
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ogni cura in apparecchio al gran passo, n cui scri-

nasi ogni dì più avvicinare. Sarebbe qui luogo, pre-

stantissimi uditori, di trattenervi alcun poco ragio-

nando per disteso i molti e singolarissimi pregi di

queste versioni ricevute con tanto applauso appena

uscite alla luce; ma conciossiacbè il breve spazio dì

tempo concesso ad un discorso accademico non mei

consente, null'altro dirò, se non ch'elle son fuor di

dubbio un solenne modello da cui apprendere a bea

tradurre le opere degli stranieri, si che nulla perdano

della loro originale bellezza, e sembrino ad un tem-

po, anziché trasportate, nate iti Italia. Ritirassi egli

adunque , e messo da banda ogni altra occupazione,

tranne lo studio, fu tutto a raffinare la propria vir-

tù e tesoreggiare per la vita futura. Della cui bea-

titudine favellando cogli amici, che frequenti il vi-

sitavano, con tanto ardore ne teneva discorso, e con

tanta fidanza di possederla fra breve, che ben dava

segno dì coscienza tranquilla, e d'animo riposato nella

speranza dei meriti di Gesù Cristo.

In quest'ozio profittevole e tranquillo passi quel

uscito del collegio calchense ; e avvegnaché la sua

salute ogni di più peggiorando il consigliasse a ces-

sarti dalle fatiche dell'intelletto; pur nondimeno, quasi

a sollevamento dell'animo, or l'una, or l'altra cosa

andava meditando e scrivendo, e fra queste una nuova

serie di sentenze die doyeauo far seguito a'suoì due

volumetti già editi col titolo : « Paralipomeni ai pro-

verbi malabarìci dì Michele Colombo. » Altri lavori

andava divisando, e non v'ha dubbio, che, se bastata

gli fosse la vita, compiuti li avrebbe con somma sua

gloria e utilità delle lettere; ma la morte sopravve-
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fiutagli dopo sci mesi di tormentosa maialila eagio*

natagli da uno ecirro al piloro, die già ila gran pezza

sordamente il consumava, ne [roncò ogni disegno, ap-

ponici allora ebe sul principio di quella infermili,

ch'esser dovea l'ultima per lui, dato avrà mano alla

«e isiune delle favule di Fedro, le quali accompagnate

dalle sue oaservazioni estetico-morali uscir dottano

alla luce, intitolile da lui all'ottimo de' tuoi amici

professore U. Giacomo RorMUOttì. Ti, questo vol-

garizzamento Don lasciò die potili tratti ; ciò socio

le penne nove favole:!.'- Ed è ben a dolere, ette quo-

sto lavoro ci sia rimasto appena incomincialo: tanta

è la grazia dello stile, e la purezza del linguaggio,

cue dentro vi regoa. Il P. I). Francesco Calandri,

mio dilettissimo confratello, non permise- che né pur

questo picciolo brano ai rimanesse nascono; ed è suo

merito, se, ottenutolo dalla cortese amicizia del sul -

lodato prof. Romazzotti, unita ad alquante Tavolette

del Desbillons tradotte dallo slesso Casarolti, venne

alla luce in Lugano l'anno 1841 pei tipi del Velo-

clini con in fronte un'affettuosa sua lettera al nostro

P. D. Ciò. Battista Giuliani, -a cui diresse il piccolo

volumetto (3).

Il Caaarolti cessò di vivere in Milano alle tre

pomeridiane del 17 di maggio 1 83?}. : e secondo

il suo voto, manifestato a'medesimi quand'era ancor

sano ed in pieno vigore, gli ottimi figli di quell'apo-

stolo dì carità che fu a. Giovanni di Dìo gli presta-

rono nel loro spedale gli ultimi uffici assistendolo

indefessi ne'suoi dolori, e ricevendone l'estremo so-

spiro. Placidissima e accompagnata dai più vivi sen-

timenti di cristiana rassegnazione fu la morte di que-

st'uomo veramente vissuto al pubblico bene, di cui
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narrano quanti accorsero a visitarla, che munito de-

gli augusti conforti di nostra religione, e già man-

catagli la favella, serenissimo nell'aspetto accennava

sovente al cielo , quasi ardesse di una santa impa-

zienza di volarsene al seno di Dio. Modesti furano

i suoi funerali, ma non privi di lagrime. I suoi amici

si mostrarono inconsolabili della sua perdila; e il eh,

Labus volle onorarne la memoria con due elegantissime

iscrizioni, l'una da poni all'ingresso del tempio nella

celebrazione delle esequie, L'altra nel seminario di

Verona, a cui legò le proprie sustanze , ogni qual

volta mancati fossero eredi maschi ad Aliprando e

Demetrio suoi fratelli {4)- ke sue spoglie mortali ri-

posano al cimitero di porta nuova in Milano : ma
indarno i memori amici , qua e là discorrendo per

quella sacra solitudine, cercano un segno, che loro

additi le ceneri del caro defunto. Colesta colpevole

non curanza, usata altra volta col sommo Parini, de-

stava, or fa sette lustri, la bile di Ugo Foscolo, e

gli dettava quei versi, che passeranno ai più lontani

qual monumento di tanta ingratitudine.

Fu il Casarotti uomo di mezzana statura, robu-

sto della persona, e di fattezze risentite e virili. Vi-

vissimo avea l'occhio, spaziosa e ben rilevata la fron-

te, il labbro sorridente e sereno, e in tutto il resto

della nsonomia manifestava di primo colpo un animo

dolce e sensitivo, e un ingegno di nobilissima tem-

pera, adatto non meno alle più serie meditazioni del

filosofo, che alle ridenti fantasie del poeta, e alle pa-

zienti investigazioni dell'uomo erudito. Educato fin

dagli anni più teneri all'amore della religione, e agli

esercizi della più soda pietà, mirò mai sempre a far

tesoro di virtù, e a coltivarla in altrui, or colla voce,
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ammaestrando per ben quarantanni la ladini gio-
ventù, e predicando dai pergami

; or colla panna
,

scrivendo e divulgando con ogni studio libri di tana
morale e di cristiano insegnamento. Nemico impla-
cabile d'ogni sentimento basso e volgare , e calda-
mente devoto al vero, nello egli stesso del vizio tur-
pissimo dell'adulare, non si cessava giammai di biasi-
marlo, in altrui. Egli è perciò olle alle molte onorante
proffertegli assai volte, non mai si arrese, nè si con-
dusse, comechè luminose e lusinghevoli fossero, ad an-
teporle al proprio decoro; che anzi era solito dire, che
prima di tradire la verità, saputo avrebbe realar pesto,
ma vinto non già. Semplice e ben costumato nelle
maniere, piacevole e assennatisiimo nel conversare, era
la delizia di quanti usavano con «so lui; de'qoali
oascuoo ammirava con (stupore que'sali frizzanti e
spontanei che ad ogni tratto gli veniano <„ |. ] ab-
hra, e quella veramente incantevole facilità di elo-
quenza naturale, in cu i poc hÌ ave» pari , supcriore
nessuno. Delle amiche (u studioso fuor d'ogni cre-
dere, ma tardo e prudente nel entrarne eoo da che
fané. (jumdi e che n.uoo legatosi in amioizia con
lui ebbe ma ragion* da pentirsene, né egli a sua
volta da rimbrottar a- medesimo di tropjn corrivo
nello eleggere gli am.d (5). Contento del poco, non
mai lem l'animo a desideri! roen ebe temporali; ansi
fu si lontano da ogni ambizione, che anco allora, che
spontanei gli si offersero onori, ebbe virtù da ricusar,
li (6), mostrando a'fatticomepartiagli veramente dal-
1 animo quella sentenza, ond'egti volendo alludere a
se medesimo, facea dire ad un filosofo: » A quel ru-
scello, che derivato da un fiume, per un coperto ca-
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dall'uu lato, or dall'aldo acqua porge a qualche uso,

e non veduto dai cittadini che gli passan di sopra,

rientra in più bassa parie nel fiume stesso, avrei vo-

luto, che sempre fosse rassomigliata, e vorrei che ras-

somigliasse tuttora la vita mia; olii vita senza mil-

lanterie, vita oscura senza vergogna, vita ingannevole

senza colpa. Della sua congregazione serbò, finché

visse, tenerissima ricordanza: e non v'ha dubbio, che

se a Dia fosse piaciuto, mcnlr'egli viveva, ridestarla

in quei luoghi, dove un tempo era nata, ed ora mercè

delle cure dell'augusto imperatore Ferdinando primo

felicemente regnante comincia a rifiorire (7), il buon

Casarotli seria stato de' primi a rivestirne le amate

divise, c chiuso avrebbe in pace i suoi giorni fra le

braccia de'auoi confratelli.

Anima generosa, so dagli amplessi dì Dio, dove

è giusto sperare t'abbiano accompagnato le tue molle

virtù, pieghi talvolta uno sguardo su le rive dell'A-

dige e del Lario, e su i floridi campi irrigati dall'

Adda c dal Ticino, oh certo vedrai quanto sia grande

il desiderio , e quanto soave la memoria che di te

quivi è rimasta negli animi de 1 buoni! Vìvi eterna-

mente felice; e memora dell'amor nostro, e della con-

gregazione, che nn dì li fu madre, implora da Dio,

che benedetta da Ini rinvigorisca e si stenda, e sie-

no i suoi frutti, frulli d'onore e d'onestà
,
quai si

convengono al santo ministero eie per lei sì professa.
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NOTE

(1) Qi.i-.io elogio fu lelio dall'autore il 3 febbraio Uit nelle

«lo dell'Accademia Tiberina.

(3) Tre intere accademie scritte in Moni dal ClIMlUi negli

posseduti dal P. riicolh di Colloredo della cODgregaiione dell'ora-

torio di Roma. Quest'ottimo religioso, discepolo ed amico del Ca-

aarotti, con allo di squisita gentile™ mi ha lavorilo, or fa pochi

giorni, copia di delle scritture; oud'É ch'io reputo mio doterò dar-

gli pubblicamente in quarte pagine una .incera attestazione della

mia riconoscenza. Le accennale accademie hanno i titoli tegnenti:

i girali - porii campeilri - Io ereaniu poetica. Le altre compoii-

lioni volgono su diversi argomenti e sono: un trattalello so la elo-

euiione, cavalo dal Battelli o dal Blair: - un altro piccolo trattato

progresso del linguaggi il: I "iilcr/i v.' I- l'i.'lnm'.m.; ilill.: ...'iiliTiTr Ij

terra in la virtù dello alile, tutte e Ire cavale dal Blair: l'ultima su

l'armonia oratoria, estrarla dal Balteuz; - finalmente: alcune brevis-

sime notìzie su la vita di quaranta fra'più celebri prosatori italiani,

e un' analisi della prima predica di Paolo Segoeri.

(3) Altri opuscoli, de'qnali non 6 fatta me n [ione nel presente

elogio, Furono scritti e stampali dal Casarolti, e sono ì seguenti :

Favolelte esopianc. Dissertali One (col titolo di lettera a un

prof, dell'università di Pavia
)
sopra il sermone poetico. - Altra dil-

sertaiione (con lo sleaso titolo a un prof, di Homi) sopra l'uso

della mitologia, e su] romanticismo,- Dna tersa diasertazioue, anch'

eaaa in forma di lettera, 0 d'invito agli stampatori perchè raccol-

gano in un volume le lettere di dedica che accompagnano or l'una

ni UKi.i il- 111' |:.c;l!..rii: .!.] Ornl'iniHT.'s v o I j;r. r izzale da lui [anoni-

ma h - Istruzioni e preghiere ad oso del collegio-convitto gallio di

Como. - Vitorclla di due sante vergini. - Cinque orazioni sopra Gesù

Orazione perla visitazione di Maria Vergine. - Orazione in Lode di

». Calioiero vescovo di Milano e martire. - Orazione in lode di >. Ab-

bondio vescovo e protettore primario di Como.
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collegio Gallio di Como; e i due egregi letterali Giuseppe Comi,

eli Angelo Antongina, questi prof, di belle lettere liei pubblico li-

ceo di Como, quegli di paleografia iu Brera a Milano, e vice-biblio-

tecario nel luogo medesimo.

(6) Ricuso d* appartenere all'accademia di sciente, lettere ed

arti di Padova, ne volle permettere the chi poteva e voleva, diret-

tamente ed efficacemente il proponesse S. §1. 1. R. A r per prof, in

quella università. Chiamato a reggerò il collegio dementino di Rq-

colìegio Ghislierl di Pavia, si sottrasse con modeste parole all'una e

all'altra profferta. Il medesimo adoperò in parecchie altre limili cir-

coslsme, in cui avrebbe potuto migliorare d'assai la propria con-

fi) Veramente fin dal 1831 la congregazione somasca pel patro-

cinio e l'opera di mousifj. Mola vescovo di Bergamo, e per le cure

dell'ottimo che fu il P. Cauzioni, ottenne dall'imperatore Francesco I

ala la piccola borgata da cui la detta congregali oue derivo il pro-

prio nome. Ma siccome non prima del trascorso 1813 potè prender

parte alla pubblica istruzione nello stato lombardo-veneto; egli è

perciò che nel presente elogio dicesi che or solamente vi comincia

dirado dal Giornale Arcadie»

dal tomo CHI, fruiticelo di giugno 1 845.
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