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INTRODUZIONE

Animato dalla corlese accoglienza che trovarono alcuni frammenli

stampati nei Commentari dell' Aleneo Brescxano ed in vari gtomali scien-

tifici , mi accinsi a dare intera la relazione di questo mio Viaggio

Heir Africa Occidentale. Ove il tempo non mi manchi stenderb le mie

ossetvazioni alle parti orienlali, passando pel Capo di Buona Speranza,

Mosamkique e F isola di Socotora, ultima dipendenza di quella gran

parte del Globo, la cui circonferenza assieme offre una linea continua

di cinquemila e pik leghe.

La naoigazione iungo le cosle deW Indie Orienlali da Goa a

Macao, toccando alcime isole dell’ Oceania, ed il ragguaglio su alcuni

paesi deir America in varie corse visitati daranno f.ne al racconlo delle

mie peregrinasioni.

Quandio lasciai la patria appena finili gli studi, aveva venF anni,

e parse non saprei spiegare qual secreta forza mi spingem a carccare

i mari e gettarmi lieto fra pericoli. A nulla mi arrestava, rimoveva

ogni ostacolo con ardore incessante e con fermo volere. Mi erano grati

fino i patimenti che furon molti e lungM e pel diverso cielo e perchb

le mie fatiche erano rivolte,per quanto m^ era dato, ad alleciare d miei

compagni i repentini morbi da cui erano asseUiti, e a far s\ che il mio

approdo a quelle terre non tornasse al tutto sterile e infrutluoso.

Pieno di gioventk e di forza , ma appena inoltrato nei penelrali

delle scienze , ammiraca in sidle prime la naiura
,
perchb mi parlava

air immaginazione. Tutto era poesia per me; avrei voluto imitare Lery

in mezzo alle antiche foreste del Brasile, o Salvatore Gilii in quelle

dell’ Orenoco, i quali tromndo pascolo al loro cuore nelle poetiche tra~

dizioni dei selvaggi, ivi si stanziarono, beati dell’ incanto di quella vita

primitiva.

Mi dipingeva nella mente le sublimi pagine del Cantore di Benato

e d’ Atala, le gloriose vicende di Mungo Park suite rive del Niger
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misterioso e quelle di Perron
,
pieno di scienza e di poesla, il quale

maned agli amici quasi albero sotlo il peso de’ suoi frutli (<). Mi lor-

nova alia memoria gli eloquenti sailti di Stedman che suscitarono V in-

dignazione delC Europa contro I’ obbrobrioso traffico che I’ uomo fa del

suo simile. Mi si paraca dinanzi la vasla mente di Humbold, il quale

abbracciando lo scibile umano , dalle piu alle sommitd della terra su

cui posa solilario il condor fino alle immensurabili foreste della pia-

nura americana disvelava i misteri della nalura. Le pagine di questi

grandi che vivranno eteme nella storia delV incivilimenlo allellavano

la mia menle , e m’ infondecano sempre novella vita di speranze e di

illusioni.

Di mono in mano che mi allontanava da tuito cid che aveva

fino allora vincolato la mia esistenza, mi sentiva fortificare e quasi

rrescere in me stesso. lo trascorreva sopra il mio legno V immenso

Oceano e guardava il cielo. La terra d dell’ uomo , ed d tutta sua,

dicea fra me, e col volgere dei secoli tutto si svelerd al suo sguardo e

al suo pensiero. La natura non gli prescrisse limiti allorchd lo pose

nel suo dominio, solo gli additd luogo di riposo il cielo.

Se manca a questo mio scritto quell’ ampio conoscimento delle

scienze naturali che deve corredare il lavoro d’un viaggiatore modemo,

suppliscavi la veritd delle nairazioni: giaechd parlando di paesi ino-

spiti e selvaggi sono radi i visitatori, ed anche a quei pochi rode volte d

dato poter raccogliere tutte quelle osservazioni che pur vorrebbero, poiche

la natura del suolo e degli abitanti sono ostacoU insuperabili ai loro

imprendimenti. Tutto pertanto deve raccoglier la scienza e da tutti, per-

chd tutto contribuisce a’ suoi progressi.

Questo ragguaglio fu da me scritto , o sul luogo stesso cm vado

descrivendo , o nei lunghi giomi della navigazione. Privo de’ neces-

san libri, dovetti ricorrere il piu delle volte alia memoria per alcune

spiegazioni di fenotneni od altro , e non potei citare gli aulori dai

quali le ho attinte. Non mi si vorrd, pertanto far carico di questa in-

volontaria mancanza
,
poiche mi sarebbe stato oltremodo malagevole il

trovar tempo a riandare di nuovo le studiate opere onde poter fare le

dovute citazioni. Non mancai perd di appotvi quelle che potei trovare.

Mi sarebbe stato facile, in tanta copia di mcUeriali, e conoscendo la

mia pochezza, distribuire a diversi specialmente addottrinati nelle di-

verse materie le mie note, e dor co*» sotto il mio name un centone degli

sludi altrui. In tal modo furono preparate alcune voluminose opere di

KHtirlopiilic ile "XIX tiecic. Vol. 60, p. 637.
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t'iaggialori francesi ,
le quali si tiinalzarono a moUa fama per tutia

Europa ; ma non di rado avvenne che_ la libera itnmagtnazione di chi

lavorb sul maleriale di un allro produsse volumi, i quali non offrivano

ne il valore di coscienziose ricerche , il dileUo d’ un ben ordilo

romanzo.

10 do pertanto la sole mie note , ben contenlo se alcune di esse

potessero service agli sludi ed alle ricerche di chi dd opera ai diversi

rami scienlifici, i quali hanno pur sempre a primo fondamento le fa-

tiche de’ viaggiatori.

Che se merito alcuno per avventura si rinvenisse in questo libro,

tutto deesi all’ ospitale accoglienza ed alia generosa amicizia di rag-

guardevoli personaggi portoghesi , i quali tenendomi nel loro paese

come coneilladino, secondarono tulti » miei desideri e mi vollero seco

quale fralello nelle loro spedizioni a piu lontane terre.

11 gocerno di DONNA MARIA DA GLORIA acrd un giorno il

ben meritalo onore di aver dirozzate vaste regioni a Lei soggette in

quella parte di mondo e aumentata di gran, lunga per mezzo di floride

colonie la prosperith de' suoi regni. La saggia scelta degli animosi gio-

vani destinali a rappresentarla in quelle, ne dan certezza dei pid fe~

liei effetti.

Merita fra questi glorioso name don Domingo di Saldanha. Dotato

del pin nobile animo e ricco di non vulgari cognisioni letterarie e

sctenlifiehe , dopo essersi segnalato nella giusta causa della sua na-

zione e della sua regina, egli fu eletto govemator generale del regno

d’ Angola e sue dipendenze. Per le fatiche straordinarie che indefesso

eercava sotto quel eielo yardente , onde riordinare la publica cosa
,

fu colto da impror^nso morbo ed acerebbe il numero delle consuete

vittime su quella terra divoratrice 0). La storia il richiamerd dall’ oblio

e benedird al suo nome, Quei popoli vivranno delle sue saggie insti-

tuziotti, ed il commercio redivivo e f agricollura gid disdegnata e ne-

gletta per I’ infame traffico degli schiavi, saranno i gloriosi monumenti

che parleranno eternamente di lui fra quelle gentu

La dolorosa novella della repentina morte di queslo saggio governatore nii.

fis data con rainmarico da S. E, il duca di Palinella al suo passaggio per questo cilln

or sono puclio selliinunc, II lettore vcdrd pur troppo cli’ era ben niio dovere lamcnlorne

la perdila, giacclie n lungo in questi niiei scritti si puricra dei snggi suoi pruvvediuienti

nel gDverno del i rgiLo d’ Angola e sue dipendeD2C.
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CAPITOL0 PRIHO

Partcfua da Lisbona — Isola di Porto Sanlo ed Itole deserte — Madera — Suoi

scopritori — Curioso racconto della sua prima scoperta— Frimi colooi —
Funchal— Monchico e Santa Crux — Abitanti ^ Conuncrcio — Governo —

^

Pitloreschi dintoriii — Coltivazione dclle viti — Clima !— Tcrreno — Ve-*

getazione — 11 tempio di Noua Senhora do monte— La villa del conte

di Carvalbao — Gamascio — Partenza da Madera.

lion appena tornato dalla capitale dell’ Anstriaco Impero, ovM

in me si era eccitato il desiderio di vedere il mondo e conoscere il

vario costume delle genti
,
ripteno di giovaoile ardore

,
dissi addio

alle patrie rive dell’Ollio, e peregrinando per la Svizzera, la Prancia,

r Inghilterra e la penisola Ispanica, mi recai nel Portogallo.

,

Questo paese straziato piii anni da guerra civile, venivasi oramai

racquetando nel governo della iiglia di don Pedro. Mutatosi il reg-

gimento civile .nella madre patria, lo $i doveva cangiare anco nelle

colonie, ed a tal fine mandavasi don Domingo Cratello cadetto del

generate marchese di Saldanha
,

il quale tenendomi da qualche

tempo nel novero de’ suoi amici, proposemi d’accompagnarvelot Con-

fidando nelle rare doti di quel giovane signore ,
accettai la propo-

sta. La fregata il Ptincife Reale stava pronta ai comandi del novello

Governatore
; U comandante Carvao attendeva un suo cenno onde

spiegare le vele
, e nel ^5 settembre 183i Aalpammo>

Il cielo lOra triste e piovoso e la comitiva ancora pib triste

nel pensiero >di un via^o lungo e periglioso fra teire ove deserte,

ove abitate da popoli feroci, desolate dai maloti di un clima inbie-

cato
,

e da cqntagi distruttori. Le lagrime de’ congiunti e degli

amici che .ci saiutavano come perduti ,
serrarono il cumre a tutti e

misero un solenne silenzk). £ravamo oltre a cinqueceotp , e non si

udiva che 1’ affaccendarsi de’ marinai , e ad intervalli qualohe tronco

comando del capitalio.
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II giorno 5 olto^re >. mau lyi^igsinn ^ube, acoprimmo 1’ isola

(li Porto Santo: alia ^ toL<% la prora a N. E. per tema degli

acogli deli’isolc deserte, chc spumeggiavano a cinque migiia vicino:

non fn che al vegnente giorno che si offerse a’ nostri occhi 1’ in-

canlalrice Madera. £ un’isola di figura triangolare, posla fra le Ca*

narie e le Azore.

Un colpo di vento portb Giovanni Gonzales, lo stesso cui si attri-

buisce la scoperta della declinazione dell 'ago magnetico, nonchb Zarco

e Tristano Vaz a scoprire qiiell’isola, cui dicdcro il nome di Porto Santo

a ricordo del superato pericolo. L’ anno seguente 1119 il principfc

Enrico di Portogallo, promotore zelante dello scoperte mariltime

mandovvi Barteleml Pedestrello (T iluliana origiue a prenderne

possesso.

Nella sala del palazzo di governo si conserva un quadro in cui 6

dipinta la curiosa scoperta di Madera falta da Roberto Mac-Ham Ir-

landese ,
che vivea sotto il Regno di Eduardo III. Qwest’ uomo di

nascita oscura si innamorb di Anna d’Arfet, nobile e ricca donzella,

*n ne era caldamente riamato
;
ma i parenti giudicandolo indegno del

loro grado, lo fecero tener prigione per ordine del Re finchfe Anna

non ebbe sposato un gentiluomo. Ma non appena Mac-Ham ebbe ri-

ciiperata la liberth, corse a lei e la persuase a fuggirsene seco sopra

una nave che facea vela per Francia. Presi da furiosa tempesta, anda^

rono vagando senza govemo per tredici giomi. Finalmente scoprirono

un’isola tiitta folia di selve, e vi approdarono Mac-Ham, la sua cone-

pagna ed i loro pochiseguaci e fecero sotto i rami di un grand’ albero

una capanna. Nella notte un nuovo turbine costringeva intanto la nave

a porsi in largo, ma cacciata sulle coste della Barberia, vi naufragb e

lutta la gente fu presa dai Mori. Anna d’Arfet tanto s’alllisso del-

r essere in quell’ isola abbandonata
,

che ne mor\ di dolore: e poco

appresso la segui pure lo sconsolato amante. AUora le genti del loro

seguito risolsero disperatamente abbandonare quella terra infelice

,

e in uno schifo alia cieca si misero in mare. Dopo lunghe e penose

avventure s'abbatlerono in uno Spagnolo, che sentita la meravigliosa

storia, ne awertl Gonzales Zarco, il quale incaricato dal re di Por-

togallo di nuove scoperte
«

si mise alia ricerca dell’ isola. Benchb le

genti di Mac-Ham ne iudicassero imperfettamente la posizione, cib

nulla ostante pervenne a ritrovarla. Quest© b il racconto d’Alcafarado

autore contemporaneo; ma Giovanni de Barros celebre istorico Por-

toghese non ne fa menzione, e I’ onore della scoperta rimase a Zari<u

ed al suo compagno Tristano Vaz.
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CAPITOLO PRIIIO 13

D.1 Porto Santo i Porloghesi scopritori si avTisarono di ^ladcra

,

ft scortala ammantata di solve
,

le apposcro questo noine
,
che vale

in loro linguaggio, selva, lerjname, dal latino materia,

Pi fama che per raeglio percorrerla ponessero in quelle foreste

iin incendio che poi arse sette anni continui; dal che derivasse la

singolare ferlilith di quella terra. Nel 1519 ne presero possesso c vi

niandarono coloni provveduti di semi
,
piante ed animali doniestici

d’ Europa
,
di viti di Cipro, il cui vino era in grido a qiie’ tempi, e

di canne zuccherine toltc in Sicilia, ove antichissima n’ era la cultura.

Funchal fe la capitale, e deve il nome all’ abbondanza del liuoc-

chio ne’ suoi dintomi. Monchico e Santa Crux non offrono cosa no-

tevole. No! pretidemmo terra a Funchal tra gli evviva della popola*-

zione, e fummo costrelti ad accettare chi la casa dell’ uno, chi dell’ allro,

che ospitalmcnt6 ne offersero. Non evvi porto, ma solo una baia

formata da due promontori vmlcanici, in mezzo ai quali a guisa di

anfiteairo serge la citta ('<1. 11 fondo della rada b picno di rocce e scogli,

a cui quasi sempre rompono le iincore: ed il vento marino vi rende

assai pericolosa la dimora delle navi, che pongonsi in salvo col git*

tarsi subito al largo; pure ogni anno se ne vedono molte, per poca

antiveggenza de’capilani, infrante suila spiaggia. La baia b aperta

dair 0. al S. S.-E.
,

i quali venti sono violenli e pericolosi. Siccome

il mare vi si riversa con viulenza somma
,

1’ approdo torna diHicile

;

se non che, gli isolani
,
che alia vista di qiialsiasi nave accorrono

colle loro barchette, sanno si bene prendere il contratempo dell’onda,

che meltono senza periculo in terra. Pare che questa rada fosse

gib parte d’un ampio cratere vulcanico
,

inghiottito dal mare, e

che r isola di Porto Santo e le Deserte fossero separate da Ma-

dera per quaiche commovimonto di tal natura. Pare inoltre che

i vulcani fossero pib d’ uno, e le enizioni a diverse e lontane etb,

giacchb gli strati di lava sono in vari luoghi chiaramente dislinti.

La citlb b irregolarmente costrutta; le strade sono anguste e

tortuose
,
ma quasi tutte selciate

;
le aque montane, che quando si

sciolgono le nerj o nella stagione delle pioggie spesso rovinavano

strade e case, ora sono condotte in canali flno al mare. Essa era po-
'

polata da circa ventimila abitanti, di costituzione robusla e di volto

rubicondo : se ne scemb alquanto il numero negli ultimi tempi, in cui

(*) Questn rndu t molto fre<|iienlata da bastimenti di raric iiazioiii, e nel 1848

vi entrarono 458 navi fra grandi e piccole, iiiilitari e niercantili j e iicl 1834 siiio alia

fine di arttenibre n’erano consegnatt 367. >'ota olerlaini geiililmeiite dall' illustre

Adriano Balbi.
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fatta teatro della guerra, fu ridotta a stalo si miserando, da senlirc

per Itinga pezza le dolorose conseguenze del doininio di don Miguel (1).

II contadino ^ robuslo e di crculee forme : la montanara dalle

iarghc spalle e robuste discende le baize piit scoscose con carico di

legna mirabilmente librato sul capo.

L’ isola (lipende dalla madre patria in ogni alTare, ed h gover-

nata da un prefetto mandatori dal Portogallo. Abita egli nel ca-

stello posto all’ ostremo della piazza che domina il mare
,

la quale

adorna d’ alberi fronzuti serre a pubblico passeggio. Ivi b il teatro

,

in cui non di rado si rappresentano opere italiane.

Essendo gli abitanti anuntissimi del vivere tranquillo, non vi si

richiede grosso presidio
,
e baslano poche compagnie , cUi b ricom-

pensa T amenitk del soggiomo. 11 vescovo ed i non niolti ecclesiastic!

sono a carico dello Stato, che incamerb i pingui loro benefleii. La
religionc protestante ha pure la sua chiesa^ da non molto fondata,

e ncssuno ne lurba i rilL Dei frequenti assassinii ed impunili che

vi avvenivano on tempo, ora non awi esempio; perb quegli abi-

lanli si palesarono torbulcnti e crudeli nelle politiche agitazioni.

Vi risiedono consoK di varie nazioni, fra i quali primeggia I’Ame-

ricano pei suntuosi divertimenti) a cui tutte le settimane raccoglie

gli amici.

Gli abitanti delle spiagge attendodo alia pesca ed al contrabbandO)

gli altri lavorano lane ed acoonciano pelli
,
nella quale manifattura

aono rinomati. L’ arancio e il cedro vi aono coltivati nel miglior

inodo, e se ne fanne oonserve ed odoroae pastiglie con tale un’ arte

da non rinvenire chi ii pareggu Non <vidi un mendicaote in quella cittk,

-chb tutti vi sono operosi
;
nb mi venne fatto di osservare quella

specie di scabbia, di >oui parla Barrow, cagionata dal sucidume delle

case e dalla poca nettezza delle persone. Le maiattie che vi domi*

(*) Per d«re lin’ idea dello state finanziario dell’ isola ,
presento on rendiconto di

quattro anni ofTA'tonii dal sidlodoto 'car. Adriano Balbi.

Mille Rais ^qdivalgoiio drda ad .on 'Colonaeto tpagnuoio (Austr, Hr. 6. 50).

Anni Eiilrata Usdta Entrata pura

d814 heU 416,057,481 tieis 400,043,332 Reis 45,253,880

4815 > 437,80.4,eok > .434,500,733 > 408,556,760

4816 >• 388,0.44,460 « 348,134,303 > 08,436,933

4»17 h 335,037,448 « 444,040,460 « 43,464,213
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r^piToi.o PitiMO 15

nano sono Ic pcripn'eunioaie, le pleuriti e le ciilerili, come porla la

natura del paese, e I'abnso dei liquori e di quel vino loro oltrc mt-

sura alcoolico. •

Tutti i dintorai della cillk e le migliori esposizioni dell’ isola

sono coperte di pittoreschi vigneti, sosteniili da murelli di vivo, che

imbiancati colla calce
,
danno da liingi T idea di nn immense anfi^

teatro. La deconiposizione delle roccie basalliohe, di cui sono formate

le montagnc, rende il terreno propizio alle viti. La sua posizione

al liraite della zona torrida e della ' temperata purge opportunitli

di coltivare i vegetabili dei due climi.

Famiglie ricchissime inglesi ivi stabilite esercitano il commercio

del vino. II madera secco vi si .suole riscaldare nelle stufe; ma solo

navigando oltre la linea, agitato nelle botti pel continuo marcggiare

della nave, e riscaldato dagli ardori della zona torrida, acquista quei

pregi che lo fanno ricercare sulle mense dei solerti Americani e

anche degii Asiatici voluttuosi. Alouni negozianti di Madera, ad averlo

pill squisito, gli fanno fare il viaggio delle Indie perfino due e tre

volte (^). *

II suolo dell’ isola atto a tntte le produzioni d’Europa e de’ tro-

pic!
,
non h abitato come il potrebbe

, e le braccia vengono meno
alle opere campestri, fc divisa in 39 parocchie cui presiede un a^
oivescova La maggior sua lunghezza u di 12 a 13 leghe, la larghezza

fe di 4, mentre la superficie valutas! a 26 leghe quadrate ; e non vi

si contano piti di 100 persone per roiglio quadralo. Si veggono foUi

(') Kaccoltn dei vini in Mndera

Anni Pip|)o Anni Pippc

dSt.H 11,.31(1 1815 12,000

48<t 11.000 1828 11,600

1815 6,0.00 1817 1 1,000

1818 12,000 1828 n.ooo
1817 14,000 1829 8,000

fi) 1818 18,000 18.30 8.000

18iO 17,000 18.31 7,000

1811 1.5,000 1833 10,000

1812 l(t,.5O0 1833 12,0(Kl

1823 0,000 1831 10,000

IHli 10,000

a) Oiie->ia («T0U pure fino ell’ anon 1818 mi to uiTeria deirilluaire Gaogralo

Balbi, ondc i l^giunia «l|a niie, rendet^e piu rompimo il ragguaglio.
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16 CiPITOI.O PRIMO

j^clielli (li caflu : il banano, la palnia c I'anaiiassu vi tiuno Irapiaii'

t«ii. li clima vi u scinpre mitissimo. 11 tennometro all' umbra vursu

mez/.ogiorno mi segnava dai GO" ai 70“ Fahrenhpit (4- 2r»° a -
1- 26"

di R^auni). Egli e raro che passt i + 75” (27° a 28° R.). Nell’inverno

conscrva ancora 1’ estiva tempcratura di h- 6i° (22° R.) beaclife le

sommita delle montagne siano copcrte di nevL

Nelle selve dell’alte pendici si Irova la gigantesca dracena (*)

[Draroena DracolAun.), albero alto, grossoe col tronco nudo in tutta,

la sua lunghezza. Emelle un’ ampia pauocchia lenninale retta da un

pediincolo angoloso e piena di fiorcllini lunghi appena due linee, pe-

dicellati, numerosissimi: il suo buttu una bacca giallastra, tonda,

grossa come una piccola ciriegia
;

dal tronco che si fende solto il

calorc della canicola
,
sgorga un liquore che condensate e indurilu

,

diventa friabile: b il vero sangue di drago della medicina, il quale

non conviene scambiare con allre resinose sostanze che corrono sotto

U medesimo nome, e provengono da una specie di ealaJbus

,

e da

una specie di pterocarpus.

Alligna pure il Lenlisco, albero a foglie paripinne, seinpre verdi,

scnsibilissimo al freddo. Ip sul cadere del luglio e nel principian;

d’ agusto, dalle incisioni che vi si fanno, cola lino a terra una goinmo-

resiua, che condensata dk al commercio il mastice, di qualila piii

perfetta se lo si raccolga in lagrime sui grossi rami. Presentasi in

grabelli di un giallo-pallido e di odore aggradevolc; si ammollisce

al calore come la cera e s’ infiamma sul carbone ardente. Le signore

lo masticano a digiuno per rendcre I'alito soave, corroborare le gen-

give cd imbiancare i denti.

Le pill alte vette sono coronate dal cedro, grande albero coni-

fero, riferito da Linneo al genere ptnus

,

da Tournefort al larix, o

da alcuni modemi riunito a quello all’ abics. R uno tra i piii belli

e pill grandi
, indigene dell’ Asia

,
e non cade dubblo non sia I’are^

famoso della Bibbia. I profeti
,
come tutti gli orientali

,
alludevanu

spesso a’ personaggi potenti, cantando di quest’ albero orgoglioso : cosi

Ezechiello = Ecce Assur quetsi cedrus in Libano
,

pulcher ramts el

frondibus nemorosus , excelsusque altitudine el inter condensas frondes

elevalus, etc. Il tempio di Salomone n’ era in gran parte] costruttu,

(1) Ilumboldt ne’ suoi Qitadri della natura fa la •eguentt; osscrvniione. « K co»n

aingolarc che la dracena fiiio dai tempi pin remoti foue colliTata neile Canarie, in Ma-

dera c Porto Santo, avvegnaclie originaria dell' Indie. » II che coniradicc a coloro die

rappresentano i Caiiarie^i coma unmini atlantici, del tutlo inulati e senza rclaziuue

alcuna coi popoli dell' Africa a ddl' A^iia.

/
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(xl i ro d'Egillo e di Siriu ne coidruivano le luro uuvi. Riguardan-

dolo come incorruttibile gli anlichi ne facevano statue agli Dei; e

Plinio ne ricorda una d’Apollo trasportata da Seleucia in Roma; la

storia fa pure cenno di un tronco rinvenuto nei tempio di quella di-

vinitJi in Utica, che contava oltre venti secoli; onde era comune

r adagio dtgna cedro

,

per indicar cosa meritevole d' immortality.

II legno di quest’ albero b leggiero, rosseggianle, venato come qiiello

del pino selvatico, da cui si distingue diilicilmente
; b di fibra lassa.

e si spacca facilmente, e non b saldo ai chiodi. II suo peso b di 29

libbre per piede cubo. I moderni sono ben lungi dal tenerlo incornit-

tibile, e Lambert gli preferisce I’abete; gli Inglesi lo cercano per

fame barili, ove, serbato, toma gustoso il punch od altro simil liquore.

I prodolti resinosi sono una sorta di trementina poco diversa da

quella del larice, e raccolta solto il nome di eedria, che b 1' aUcilran

o ktlran degli Arabi. La eedria era molto adoperata presso gli an-

ticlii , e gli Egiziani so ne valevano per imbalsamare. Il cedroleum

vantato nella scabbia ed in alcune escrescenze culanee, ne b 1’ olio

empireumatico.

Tutte queste sdve sono sparse di verdi prati cob innumerevoli

greggi di pecore e capre che vi wrano pascolando senz’altra cia-

stodia che (f nn (ido cane.

Molte lepri e conigli ed ogni sorta di volatili animano quelle

solitudini. Il cignale e la capra selvatica si trovano in abbondanza

in Porto Santo e nell’ alte montagne di Madera
,
e se ne fa caccia.

Dediti gli alntanti ad un vivere socievole, passano le notti in danze

e giuochi; le cortesi famiglie, amantissime del forestiere, a gara con-

correvano nel rendere pih lieto ogni nostro trattenimento. Un bel

mattino, sopra cavallucci che si arrampicavano agili come capre su

quelle vie scoscese
,
andammo a visitare un santuario , che da un

monte signoreggia I’isola. Gli uomini che ci erano guida, si tenevano

attaccati alle code delle nostre cavalcature
,
ed erano instancabili

quanto quegli animali
;
bastava un’ ampia tazza di quel loro vino

che si trangugiavano in un sorso, per ritornarli in lena.

Il tempio sacro alia Nossa Senhora do monte b un magnifico

edificio ricco oltremodo d’ addobbi e d’ argenti, nel luogo piii ameno

del mondo.

Un altro giorno .salimmo per altro cammino e visitammo la

principesca villa del conte Carvalhao
,

con delizioso giardino e va-

stissimo parco sparse di pittorcsche scene. Ci accoisc gentilmente il

padrone, ed accumpagnandoci per quo’ superbi viali
,

c’ intrattonno

Dbiii - - J b,
-
's '• '^1
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delle sue lagrimcvoli irrenture nelle ciTili discordie di quel paese^

del sue travagliato esilio e deila vita solitaria ma contenta che ora

conduce in quel sno podere, senza bisogno desiderio di vivere

cittadino. Yi passeggiammo Gno a Gamascio, paesetto posto suUa vetta,

ove fra capanne di paglia, vedemmo un casino inglese bello a mera-

viglia
,
del quale assenti erano i padroni e chiusa 1’ entrata. Visi-

tammo allora Gamascio
,

i cui abitanti fabbricano reti
,
canestri di

vimini ed altri domestici utensili. Gli uomini sono tagliatori di legna,

e sgrossano le botti da vina

Alla sera, trovandomi a veglia dal console americano, raccon-

tava al signore di Santana la mia cavalcata di quel dl, e domanda-

vagli di quel gentile casino di Gamascio: risposemi appartenere ad

inglese signora
,
che ivi pure trovavasi

,
e voile gentilqiente presen-

tarmele. La signora Bean, tale era il suo nome, stava giuocando alle

carte, e mi accolse coUa contegnosa civiltk della siia nazione. AH' ora

della cena, oiTersi il braccio e le rimasi a lato, riescendomi gra-

devolissimo il sua conversare. Parlavq speditamente francese, ita-

liano e tedesco, e godeva farmi conoscere quanto sapesse di quelle

tre lingue : inGne mi disse che soleva passare i primi tre giorni della

settimana a Gamascio, e che se I’avessi visitata mj avrebbe innalzato

una tomba nel suo giardino. Trovai bizzarro quel suq pegno d’ ami-

cizia, e volendo pnr vedere quelle che gik avea innalzate ad altri,

le promisi non sarei mancato a si rara gentilezza. In fatti due giorni

appresso di buon mattino mi troyava in quella incnnlevolp casetta

adorna di quanti piu splendid i addobbi hnnno Londra e Pqrigi e

simile davvero ad uno. di que’ palazai che si descrivono nei poemi.

AH’ intorno spumeggianti cascatelle, limpidi laghetti con navicelle che

a vele si aggiravano col vento
;
altalene, colline, selvette, tombe om-

breggiate da salici piangenti e quaqt’altre cose pascono I'imagina-

zione in luoghi remoU e sglitari.

La signora Bean nella sua libreria accanto ql fuoco, disegnava

il mio sepolcro. Intanto che si apprestava la collazione proposemi

un passeggio nel giardino, e : (< perchh, mi disse, volete lasciare que-

sti luoghi per correre a certa morte aotto rinfuocato cielo dell’Africa?

Sq che yi fu olTerto il posto di medico in citta, e perchh non lo ac-

cettatc : siete tanto sollecito di morire ? »

Mi scusava dicendole che non avrei mai lasciato il Governatore

con cui era, e che il pcnsiero di un viaggio insolito erami oltremodo

lusinghevole
:
quando madamigella Edwing, sua nipote, apparve. Era

una di quelle vaghe giovinette che seppe si bene dipingere Byron
;

Digiti "
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non aveTa dtrepassati i dodici anni. Un piccolo mantello scozzese l6

pendeva neglettamente sulle spalle : un corselto alia montanara le

stringeva i fianchi. lo la guardava attentamente, mentre la signora

tomava sul dissuadermi dal mio viaggio. Alla lauta collazione co-

nobbi anche il marito
,

uno de' piii ragguardevoli negozianti del

paese. Non avendo figli
,
portavano amore sviscerato a quella nipole.

Ijasciai 1’ ottima famiglia promettendole mie nuove dai paesi lon-

tani verso i quali mi volgeva, e due giorni appresso^ non senza un

forte commovimento dell’animo e pel dilettoso sito e per le molte

corti^ie, mi apprestava alia partenza.

Digitized by Google
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Pnricnza da Madera — Gli esuli — Oragano — Venti alisci — Isole di Capo*

Verde — Loro seoperta — Come vennero popolalc — Isola do Sal — Porto

Praja c villa da Praja ncH’ isola di S. Jogo — Un lUliaoo— Costume dc*

gli isolani.

jk.lle undid della nolle del 20 ollobrc ci Irovammo a bordo, e

mcnlre si poneva ordinc agli uomini ed alle cose, enlrai nella mia

slanziiccia e mi coricai. Di b a poco si udl il monolono canlo

de’ marinai che levavano I’ dneore. Inlanlo la mia mcnle vagava nel*

r avvenire
,

il quale mi fuggiva innanzi come un orizzonle senza

limile. L’ nomo che si affida per la prima volla all’ immense oceano

appena perde la terra si sente oppresso da milte pensieri. Inerte

testimonio nella mal nota macchina che lo trasporta
,
abbandonato

ciecamente nelle mani di nocchieri sconosciuti, resla suUe prime sco-

raggiato e timoroso; ma poi nella societk degli altri passeggieri ac-

comuna i passatempi, abbandona ogni pensiero della navigazione e

lascia ogni cura a chi tocca, finchb qualche straordinario caso non lo

richiami all’ idea del pericolo. Se ha salute, gioisce del presente , e

fino a nuove terre s’acqueta nel cuore ed attende a passare le lunghe

ore tranquillamente. Ma io aveva lasciata la patria forse per non piii

rirederla, ed una madre amorosa, cui ccssara ogni bene su questa

terra. I parenti, gli amici fino i piii lontani, tutti andava ricordando

dolorosamente, ed afferrava i loro nomi quasi temessi I'immensa di-

stanza che ci avrebbe divisi, non me li rapisse alia memoria. L’afTanno

mi sofTocava, e ruppi quel doloroso sentimento
,
balzando dal leltic-

ciuolo su cui avea speralo prendere riposo, e montai sul cassero.

Spuntava il giorno, il vento era in poppa, tulte le vele gonOo,

je pill alte vette di Madera scomparse. 11 tempo era sereno, dolris-

sima la temperatura; a poco a poco in tiilla la sua magnilicenza cum-
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pariva 1’ astro dol di siilla immensa siiperflcic dell’ acquc, spcUacolo

sublime che amraulolisce I’uorao, e gli infondc semprc novollo e puro

contento. De’ miei compagni, chi giaccra fuinando il figaritoy chi leg-

geva qualche romanzo portoghese, chi asseltava i suoi batdi. A prora

stavano i marinai racconciando le vele; e in mezzo a loro i pallidi

e macilenti prigioni tolti dalle torri di Madera
,
e condoUi in esilio

sui lidi dell’ Africa. Era men dura la mprte, che abbandonarli sopra

inospite terra, sotto nn cielo di fuoco, c fra popoli feroci, senz’ altra

speranza di nutrimento che quello dclle bestie selvagge, senza altr’arme

che un bastone. Alcuni, o pni patimenti di lunga prigionia, o perchh

il delitto improntalo avnssc siil loro volto gli arcani del cuore, mi

avevano aspetto truce e sguardo feroce
;

altri mostravansi in tanta

miseria da muovcre a conipassione. Sedeva da un lato, e col capo

appoggiato alia mano un uomo di venerabile canizie. Era un prete

che infervorato gik per don Miguel
,
aveva predicato nei viUaggi a

suo favore. 11 suo avvilimento, la penuria di tutto ed il confronto colla

8ua condizione mi commossero I'animo, e dissi al mio domestico di

fatgli destramente qualche olTerta; al che rispose, sembrargli iin-

possibile che fra que’ suoi concittadini agognanti alia distruzione del

sacerdozio, potesse esservene pur uno cui calesse dell’ infimo dei preti.

11 mio domestico gli disse ch’ io non era altrimenti portogbese: sark

dunque francese ? egli soggiunse— no— inglese ?— neppure — eb-

bene ditegli che avrei d’ uopo di qualche vestimento
,
onde non ri-

manere cosi sucido e quasi nudo. Accettk senza dir motto ci6 che

gli mandai, ma cogli occhi pieni di lagrime. Ho visto sempre i Por-

toghesi irreconciliabili nelle opinion! e alter! contro i loro avversari

anche nell’ estrema miseria.

Due giorni appresso il vento si era fatto contrario e si dovette

bordeggiare : alcnne volte alternava colla bonaccia
,
altre affaticava

orribilmenle il bastimento e gli uomini. 11 moviniento straordinario

del mare era tale che il piii provetto marinaio non reggeva all’ urto;

un mal essere generale ci teneva tristi e travagliati. DHBcilmente

poteva tenersi sul ponte chi non vi era legato. L’aria era solTocante

;

non si poteva respirare negli angusti camerini
;

era un’ angoscia in-

sofTribile
,
quando in sul mezzo della notte poco manc6 che un tur-

bine, sgraziatamente non molto raro fra i tropici, ne levasse tutti ad
on tratto a quelle miserie per sempre.

Un pilotino ch’era di guardia
,

ben pasciuto e non curanie

addormentossi aggrappato alle gomene dell'albero maestro: i vapori

intanlo afcvano avuto tempo di condensarsi a poco a poco
,
e sea-
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ricarsi improTTui sulla nare con tale un fracasso come se tutli i

venti
,

tutti i fulmini si fossero royesciati sul mare. Ebbe appena

tempo il secondo comandante di balzare svestito sul cassero, e te-

nendosi al timone, dare gli ordini necessari. 11 povero Ptincip$ Reale

fu salvo, ma ruppe un albero, e perdetto alcune vele (t).

Quel terribile sconvolgimento della natura ci apportb un vento

regolarc di N.-E.
,
col quale si percorrevano anche le nove miglia

air ora. Entrammo nel dominio dei venti alisei*, che si fanno sentire

general! dall’eqnatore sino ai tropici: presso la linea sdfflano dall’E.,

ma piu presso al Cancro, vanno prendendo una direzione E.-N.-E;

sino a farsi del tatto N.-E: sotto il tropico, ed anche an po’ al di

Ih. Essi non mutano mai questa direzione, e non lasciano che due

strette zone di calme presso il continente africano.

Yarie cause si attribuiscono a questa benefica meteora atmosfe^

rica. Bernoulli la fa dipendere dal moto rolatorio della terrii e dal-

r azione del sole
,
che rarefacendo gli strati aerei

,
spinge quella

colonna che si ,trova all’E. verso il luogo ove I’aria b rarefatta e

piu leggiera; movimento costante nell’ emisfero ove si trova il sole.

Verso le coste occiddntali dell’ Africa per6, a circa quaranta o cin*

quanta leghe da terra, noi trovammo quest! venti sempre variabili di

forza e in direzione qualche volta interamente opposta. 0«esta subi‘

tanea variazione b segno al navigante che la terra non gli b lontana.

L’ undici novembre ad un’ ora dopo mezzogiomo scorgemmo
I’isole di Capo-Verde. Sono a circa cdnlo leghe dal continente, rim-

petto al Senegal. Forniano un gruppo di dieci, ollre 16 isolette de-

serte e gli scogli. Stanno tra il 14" ed il 18° lat. N. ed il 24* e 26*

long, di Par. Incerto h ancora il nome dello scopritore; alduni ne

danno il vanto al genovese Nollij altri al veneto Cadamosto, am-

bidue agli stipend! del principe Enrico di Portogallo verso la meth

(*) Gli oragUfti prorengono dallo sconU'a di opposti venti, a vanno eon un moto rola-

torio al rapido da pereoirere 469 ehilometri in nn’ora, aenipre colla ateaaa fona. I

aegni precuraori aono ordinariamente un’ atmoafera torbida , un cielo ro«aeggiante, un

roormorio aordo lontaniaaimo del mare e del cielo, che verao il N.-E. ai fa di apavcnte-

vole oscurita: il diaco della atelle, contomato di vapori , appare piu grande; il mare

eaala un forte bdore partirolare ; il vento o ai calma del tutto producendo un tempo

aoflbcante, o muta d’ improvviao dall’ E. all’ O. aolBandd con violenaa per qiutlche ore.

Talvolta per cauaa ineaplicabile una gran colonna d' aria aotto forma di nube eoniea

roveaciata, girando con violenxa aolleva una tale colonna d’acqua che, rompendosi manda

a fondo una nave, ae per caso la coglie, 1 marinai la chiamano tromba, ed allorchi la

teggono formarai , o fanno ogni aforzo per evitnrla , o la iquarciano a cannonate

Gfoijr. pAy*. P«>' Uuoh. pag. 70. Par. 4839.
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del secolo decimoquinto. Ebbero il nome dal Capo che St;! loro quasi

in faccia
,
non dall’ aspetto verdeggiante

,
poichb da ogni lato mo-

strano scoscese e nude rupi. Se le Fortunate corrispondono alJe Ca<'

narie, queste dovrebbero essere le Gorgoni di Pomponio Mela, o

le Gorgadi di Plinio, favoloso soggiomo alle bglie di Forco.

I primi loro scopritori trovarono abitata solo I’isola di S. Jago

e quella do Fogo. Un’ antichissima tradizione porta che i Jallofas

{Jhretos JtUlos) oe fossero abitatori, ivi cacciati o da’ nemici, o dalle

correnti del mare
,
o dd vento di terra che soilia sempre daUa cor

sta verso quella parte dejl’ isola. Dali’ Algarve e dall’ Alemtejo vi

furono mandate alcune famiglie, le quali contratta comunicazione

cogli schiavi che loro venivano dalla Guinea, si propagarono talmente

da non lasciare piii traccia di razza indigena.

A quei primi coloni si unirono gli esiliati {degrodados)

,

i quali

contraendo comunicazioni e matriinoni coi discendenti delle prime

famiglie, e con gli schiavi, feccro ammontare il numero degli abi-

tanti nel 1770 in S. Jago a 26,000, cd in quella do Fogo a 14,000,

in tutto 1’ Arcipelago a 100,000. Ma d’ allora in poi il commercio

venae meno, e si ridusse ad un tcrzo quella florida popolazione.

La prima che ci si oiTcrse fu 1’ estrenia verso occidente
,

quella

do Sal (del sale) che ebbe il noine dalle sue saline. Lunga nove

leghe e larga due, ma sterile, h abitata da un centinaio di negri che

raccolgono il sale per conto del G^vernatore, il quale fin dalla

prima rivoluzione del 1820 se ne appropriava il provento, senza pih

curarsi del Portogaiio; ed allorchb gliene fu chiesta ragione, gih

poderoso per denari e schiavi, soscitb una sedizione che costb la vita

a quanti non voUero convenire nelle sue prcpotenti deliberazioni.

Dalla rada si scorgono solo povere capanne irregolarmente sparse

sulla sabbia, e dietro queste, due penne di montagne nude e <Ur

rupate, di natura vukanica. 11 restante del suolo h di mama argillosa

e sabbia. L'aqua marina, la cui salsedine segna + 25° ( areom.

di Baum.) filtrando per 1' argilla ed evaporandosi lascia depositare il

sale. Gli abitanti di quest’ isola intenti a trarne profitto, scavano

canali di circa 10 metri di lunghezza, e di 3 a 4 di larghezza ove

l’aqua raccolta, evaporando rapidamente per I’azione di quel sole,

copresi di grossa crosta, la quale fatta in pezzi si trasporta dai ne-.

gri air abitato. Potrebbero fame grosso ramo di commercio
,
giacchb

ne pub fornire dalle 20,000 alle 25,000 tonncllate (0. Lo mandano alle

(0 La tonnellata equivala circa a mille cliilogrammi.
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coluiiie (li Senegambia , e da queste per carovaiie nell’ iiiteroo 'det<

1’ Africa. Vari Stall dell'America venivano a farvi le loro provvisioui,

lua da qualche tempo sono quest’ isole pressoch6 abbandonate dalle

navi mercantili di quella parte di mondo. II nuovo Governo perb si

di6 a proteggere quella industria, e giova sperare che quelle po-

vere isole possano d' ora innanzi salvarsi almeno dalla fame (t).

II 12 ancorammo di buon mattino a Villa da Praja nell'isola S. Jago.

Vi stanziava un brie da guerra portoghese per raffrenare i malcontenti,

e proteggere il nuovo governatore dai loro assalti. La rada b s\

stranamente infestata dal pesce cane [squalus carcharias Linn.), che

nessuno osa [bagnarsi alia riva: I'abbondanza dei pesci vi alletla

forse quel mostro. Benchb fosse la citta travagliata da un morbo che

ne sterminava gli abitanti, io volli andare a terra. La baia sta in

seno a rocce corrose e slaccate pel continuo franger del mare. Ap-

prodammo, e balzando da rupe in rupe giungemmo alia spiaggia,

d’onde alia cittk corre un quarto di miglio di cammino arenoso e

riarso, in una Valletta solcata dalle acque nei mesi delle poggie, e

nuda d’ ogni vegetaziono, eccetto qualche solitario cocco.

Alcuui negri, sdraiati sulla sabbia, al nostro arrivo neppure si mos-

sero a guardarci; ed alcuue negre, che seminude sedevano coUe ganibe

in croce fumando il loro cachimbo (% davano al nostro ridere in risa

sgangherate: i fanciuUi del tutto nudi correvano a guardarci, ma se

facevamo atto d’ accarezzarli fuggivano piangendo. Forse erano in>

timoriti perchb le genti del brie ivi stazionato avevano punili pu-

blicamente alcuni negri sediziosi per frenare gli altri, ed i fanciulli

gik poco propensi ai bianchi non avevano dimenticato il colore te-

muto di quei militari.

Estenuati dagli ardori di quel sole, giugnemmo alia residenza

del Governatore, che b una casa d’ un solo piano, sulla piazza delta

della Guardia perchb otto o nove negri con un vecchio fodero da

baionetta al collo, o con un fucile senza acciarino vi passC^iano in

lungo ed in largo. Forma essa un quadrilatero sopra un piano da

niun altro giogo dominato, e percib atto alia fortifleazione
;
ma il

fortino b rovinoso
,

i cannoni sono abbandonati qua e Ik per terra

corrosi dalla ruggine. In un angolo della piazza avvi un altare

(<) Ebbi noretla «he il signor Antonio Saldanlio, ora governatore, si propone'^di

levare anche il monopolio dell’ orcella, tintoria, e di sostituirvi un diritto d’esportaiionc;

di favorire a Bissao e Cacheu il commercio della gomma, la coltivazione del riso , o

quella dei coloniali.

(’) Specie di pipe usata dai negri.

r G(-;
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con vari gradini ed una gran croce di ferro. In capo si vedono al<

cune case di bianclii con piccole bottegucce, ove esercitano minulo

coinmercio. Due piccole strade mettono da questa ad altra piazza

,

dalia quale e separata per alcune case costrutte di pietre vulcaniche.

Di Ik in distanza vedesi il Ficco di S. Antonio, colla sommitk in-

clinante all’ £.

Tranne quelle poche case, le altre sono capanne di legno into*

nacate d’ argilla e coperte con foglic di palma. Si contano trenta

bianchi e non piii d’ottocento negri. A mia grande consolazione vi

trovai un Italiano che vi aveva messa una botteguccia da tomitore,

e vi era gik invecchiato. Una speranza di cangiar sorte I’aveva

portato ancora giovanc in quella terra: v’era tenuto quale uomo
di genio, perchk sapeva far carrette ed altre silTatte cose da fale-

gnanie, ed ammirato qual bianco che non seppe mai rubare per

arricchirsi.

Eravi un tempo non lontano dalia cittk un giardino botanico

che serviva di studio e di passatempo al govematore, ma' ora si

addita solo il luogo dove era.

Gli abitanti sono ospitalissimi e vanno orgogliosi di un buon

trattamento che possano offrire ail’ Europeo che vi approda. Fui

a pranzo dall’ amministratore delle dogane e delle poste, Siflatti of-

ficiali sogliono arricchirsi col contrabb^do; e questi pure erasi fatto

un pingue patrimonio coll’ ignominioso trafQco degli schiavl U de-

sinare fu servito dalle sue schiave con tutta sollecitudine ed esat-

tezza. Sua moglie
,
nativa del paese, si fece portare dal canapd alia

tavola da due negri
,
che non si movevano se non per suo servizio.

Fensai che qualclie infermita le logliesse 1’ uso de’ piedi
;
nia seppi

esser tale la mollezza di quelle signore, che non sanno fare due pass!

senza venir meno.

Era la stagione delle frutta, e vi gustai le piii dilicate dei

tropici. Le thamaras

,

le papayas

,

1’ acajou

,

di cui fanno conserve e

spremute vi abbondano piii che aitrove. 11 limone dolce e I’acido,

non che 1’ arancio, sono squisiti
:
questo k assai piii grosso del nostro

e si mangia verde, poichk coll’ ingiallire trapassa e perde il sapore;

tenera ne k la corteccia e leggiera; e gli abitanti la tagliano pel mezzo

e col manico del cucchiaio la staccano, e coutrapponendo le con-

vessitk delle due parti fanno dell' inferioro una base
,
e della supe-

riorc un imbuto
,

in cui versando rhum e zuccaro
,

condiscono i(

frutto senza spaccarlo o tagliuzzario.
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Continaazione — Antica capitate dell’ isola di S. Jago — Malatlie dominanli $

Villa da Praja — Abitanti — Natura del terrene — Vegelazione — AuimaU
— Isola do Fogo— Cemanla — 11 Manioc o Mankiot — L’ Oricella.

La cittk che ne era un tempo la capitale, e che porta il nome
stesso dell’isola, glace a tre ore di cammino verso ponente di Villa da

Praja, ma non offre che mine
;
perb da quanto rimane e dalla esteor

sione dell’ area maggiore di un miglio quadrato
,

si pub dedume
quale fosse 1’ antica sua prosperitk. Infatti I’amena valle in cui era,

il terreno che la circonda e la fonte che la irriga, potevano invitare

gli uomini a popolarla; ma quest’ isola fu sempre uno de’ luoghi

d’esilio de’ malfattori portoghesi, i quali sotto custodia coltivavano il

terreno e commerciavano : con tali mezzi si edificarano le loro case

e comperavano' negri dalle vicine coste. Ma da que’ rozzi e brutafi

uomini trattati colla piii dura depravazione, o riyoltavansi e uccide-

vano i padroni
,
o se ne fuggivano raminghi

,
nascondendosi fra i

burroni come le here, liachb veniva loro il destro di trafugarsi nelle

isole vicine, lasciando questa devastata od inculta: se ne trovavano

da pill gioroi in balia dell’onde a cavalcioni di un albero tentare

uno scampo. Alcuni bianchi fattisi rapidamente agiati col contrab-

bando
,
sparivano all’ insaputa del govemo sopra qualche naviglio

americano
,
e mutato nome

,
andavano a godersi sott’ altro cielo le

ricchezze acquistate col delitto.

I govematori , non migliori de’ goveroati
,

si valevano di ogni

modo per wricchirsi. Colle odiose estorsioni esacerbavauo il colono,

al quale non veniva mai resa giustizia daila madre patria, anzi gli

inutili lamenti erano puniti con odii e vendette. \i si aggiuuse

nel 1713 un saccheggio dei Francesi, per cui la impoverita cittk

fu alia flne abbandonata
,
e quei pochi bianchi che ancora vi ri-

manevano nel 1776 si traslocarono col reggente a Villa da Praja,
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che vicina alia rada, olTcriva piu comodo commercio. Ma quasi in*

sefpiiti da ira celeste, ivi sono desolati da continui morbi. Le febbri

intermittenti passano rapidamento iu tifo c fanno stragi orribili nei

mesi specialiiiente di novembre e dicerabre, Quelli che scanipano alia

morlc, vivono una vita sempre inalaticcia, e con particolar disposizione

alle gastro-epatiti. II fegato e la milza
,
ancbe in quelli che dicono

di non trovarsi male, si fanno oltremodo ipertrofici
,
ed il giallastro

della pelle e la macilenza della persona
,
diinostrano chiaramente

che tutti sono nialmenati da una generale influenza. lo per6 sarei

propenso al credere che quelle nialattie anzichh dipendenti dal clima

e da altro particolare influsso del suolo, siano da attribuire alia ma-

niera di vivere di quegli abitanti. II povero si nutre di pesce s&Iato

ed afTumicato, e di frutta, di cui moltc, come le ikamaras, indigestis-

sime. Un vilto semplice, ma salubre non v’ ha chi lo suggerisca, ben-

ch^ il suolo somministri e grano turco e manioca. II ricco invece
j

temendo la debolezza che apporta il calore del tropico, nutresi uni-

camente di cibi succulenti e grassi ed intensamente conditi di aromi

:

i vini i piii alcoolici ed i liquori i piii forti sono bevanda consueta,

quasi che per corroborarsi basti introdurre nel ventricolo gran co^

pia di liquidi eccilanti e di cibi nutrienti. La digestione lentamente

si compie sotto i calori di quella zona, e lo stomaco rilasciato e

lan^uido
,
come 1' altre membra del corpo

,
sembra si rifluti alle or-

dinarie funzioni. Con parco vitto animale e di facile dige^ione^ e

col tenersi lontani da qualunque sregolatezza
,

cui per costume del

paese, troppo facilniente si danno in braccio, potrebbero allontanare

al certo le principali cause di quelle infermita (^1.

Avvi un’altra terra, residenza del vescovo, a Ribeira-grande d

S. Martinho, posla sopra un’ alta costiera al sud-ovest di porto Praja,

ma contomata di monti aridi e uudi. abitata da forse 300 negri,

i quali uniti a circa un centinaio che piantarono le loro capanne

sulle mine di S. Jago, ed agli abitanti di \illa da Praja formano la

tenue cifra di 1230 fra bianchi
,

meticci e negri. Questa ^ F isola

pih grande di quell’ arcipelago
,
ed ha cinque leghe di lunghezza e

due di larghezza.

11 terreno non h del tutto ingrato^ e vi sono qua e colk valH

e riviere, ove la rugiada e 1’ umiditk marittima conservano una pre^

(q Eisenmann attribuisee la causa delle febbri che inradono gli abiumti de! teiw

Kni vulcanic! all' azioiic irrcgolare del Galvanismo tulla tuperficie del terreni iteasi. Do-
vtndo in altro liiogo parlare pid a lungo di qunte malatlie, non facciamo che aceen-

narl*.
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ziosa vegetazione , ina troppo limitata
;
o »e mancano le pioggic

, i

miseri negri sparsi nell’ interno
,
muoiono di fame

,
avvi akun

provvedimento.

La valle di S. Domingo al N-E. di Villa da Praja ha una

fonle freschissima
;

qiiella dell’ Orgao
,
che viene appresso

,
e luoga

circa dodici miglia ed e la piil fertile. Passate le montagne che

sono il prolungamento del Picco di Sant’ Antonio avvi un piccolo

villaggio detto do Pico

,

i pochi abitanti del quale vivono d’ agri-

coltura. 1 grandi massi di basalto e di lava sparsi attorno in que-

sti luoghi e le roccie e le valli ammucchiate con disordine strano,

mostrano chiara la potente azione che elevb quest’ isola fuori dal

mare.

Sui declivi meridionali cresce in copia 1’ asclepiade gigantesca

{Asclepias giganlea Linn.)
,
albero di mezzana grandezza

,
i cui rami

sono abbelliti da fiori di color violato e di odore soavissimo. I negri

vogliono contenga un succo velcnoso perchb non vi cresce pelo

d’ erba intorno. 11 succo lattiginoso che scola dalle incision! prali-

cate snila scorza di quest’ albero, h caustico e adoperasi per gua>

lire le volatiche; ma bisogna adoperarlo con prudenza. 1 pappi

setacei che ne guarniscono i semi, potrebbero service alle arli, e

con roa^ore vantaggio di quelli dell’ asclepiade di Siria.

Vi si trova il Jatrophorcwnas

,

albero che i colon! delle Antille

chiamano di legno immortale
,

e se ne servono per segnare i ter-

mini dei privati possess!. £ un arboscello fortissimo che esala un

odore riroso e narcotico, di frutto ovale
,
groseo quanto una piccola

Doce avellana : la mandorla che contiene
,
compressa fra le dita, tra-

snda ana materia oleosa che si estrae, ed b opportuna all’illumioa-

zione: lo si usa anche esternamente per curare gli infarti glan-

dolari. I semi sono purgativi
,
ma conviene usarne colia massima

circospezione
,
perocchb a dose on poco forte eccitano vomiti peri-

colosi, e qualche volta cagionano anche la morle. detta dai Por-

toghesi semente da purga e dagli indigeni vergoeka. Una sola delle

sue nocciuole , masticata a digiuno
,

basta a purgare
,
e chi

,
ingan-

nato dalla sua forma e dal sapore aggradevole, ne mangiasse una

decina
,
preso da vmniti e convtdsioni atrocissime in poche ore ne

morrebbe. Un coccbiaio del soo olio cavato coll’ eboUizione produce

al negro in istato di salute una trentina di violente scariche, e lo

rende inetto per piii giomi a qualunque lavoro. Avvi una Mimosa
sensitiva d’alto fusto, a rami spessi e rigogliosi, le cui foglie sono
adoperatc dagli isolani in cataplasnia per la cura dei tumori glan-

Digitized by GoogI



CAPITOLO TER20 29

dulari
,
ed accerldsi osscr pure un eccellente sedativo per i dolori

reumatici.

Crescono comuni i Tkamara {Averroha carambola Linn. ), alberi

dell’ altezza di dodici a quattordici piedi, che fioriscono e danno frutto

due volte all’ anno. Qnesto porta lo stesso nome dell’ albero, ed b

della grossezza di un pomo ordinario e di una acidita soave. Contiene

gran copia di semi piccoli e tondi, i quali vengono facilmente tran-

gugiati col succo
,
cagionando indigestion!

,
gastralgie e febbri. Le

confetture che si fanno al Brasiie con questo frulto sono rinomale.

Cresce il Borassus, superba palma a larghe foglie, delle quali si

servono per coprire le capanne : una specie di Adansonia di tronco

grossissimo e rami rigogliosi, cbe dk un frulto appetito dalle scimie,

delle quali io vidi una sola specie
,

ii macaco ( Simia Innus Linn.

)

tutta di colore uniforme e di lunga coda, forse la piu antica che si

conosca in Europa.

Infine potei vedere in vari luogbi VAnacardium (mogano), I’^inona

teliculala e la squamosa

,

1’ Ackras sapoUlla , il di cui frutto b dili-

catissimo qiiando h ben maturo, e la Mammea americaua, la cui

goramo-resina serve al negro per distroggere gli insetti ehe si anni-

dano nei piedi, ed il frutto a far deliziose confetture. Fra le cm-

ciirbitacee la Carica papaya Linn., che dk un frutto ricercato, come

gik dissi
,
e somigliante al nostro mellone

,
come il cocco esce dalla

sommitk del tronco. L’ albero appartiene a quelli di terzo ordine, e

per la sua forma estema ricorda la palma. Fra i Licheni comunissimo

trovasi sulle roccie che sporgono sul mare il Lichen oficella Linn.; ed

i negri si calano colle corde sni precipizi a raccoglierlo con grave

pericolo. Parlerb allrove dell’uso che ne fanno, essendo questo iin

ricco prodotto di quell’ arcipelago. Fra gli animali avvi la capra che,

inselvatichita
,

abita certe rocce rivolte al N.
,
ove pub trovare

qualche pascolo, e tra i volatili non vidi che dei corvi passare al-

tissimi ed a folte schierc, e sempre in direzione dal N. al S. Fra

gli animali domestic! non vidi il cane; ma trovai ii porco, il gatto,

r asino ed il biie
,

il qnal ultimo vive quasi sdvatico per le valli.

In tale occasione perb ve n’ era grande penuria ed il Comandante che

credeva, come in altro suo viaggio, potervi fare provvigione pel ba--

stimento, si trovb deluso e dovette rivolgersi altrove. La fame avea

tutto consumato in quest’ isola , tranne gli aranci
,

i quali si com-'

pravano scelti
,
un colonnato al mille (circa lir. 6. 50).

Alle died della nolle si fece vela per 1’ isola do Fogo

,

ondd

compire le provvigioni , ed il giorno appresso ne scorgemmo 1’ alte
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moDtagae. Erano queste, e quelle dell’ altre isole relate da ua’ aria

spessa cd umida, ma pure noi non ci accorgemmo deU’uniidilk. Un
tale fenomeno trov5 pure T Humbold nelle montagne che circondano

Caraccas. Quasi tutti i navigatori accennano questa densa nebbia

che ricopre I’ isole di Capo-Verde
,

la quale secondo Darwin esten>

desi alcune volte per cento leghe all’ O. in modo da rendervi peri-

colosa la navigazione, ma nessuno ancora ne diede soddisfacente

spiegazione. Ehrenberg lo crede un polverio sollevato nel deserto

dalle trombe, anzi dice aver trovato in quell’aria frantumi ed ancbe

inleri nicchi di Poligdslri silicei : ma se tde fosse la causa potrebbesi

verificarla
,
ed i polmoni di quegli abitanti ne riporterebbero gravi

danni, il che non mi fu dato riscontrare.

Giltammo I’ancora tra quest’ isola e la Brava a trentatrb braccia

di fondo, ed a mezza lega dalla spiaggia, perchb i molti scogli non

permettono a grossa nave 1’ accostarsi. Lo sbarco b sempre somma-

mente difficile , riversandosi il mare indietro a died o dodici brac~

cia d’altezza, e con tal forza da rendere qualche volta impossibile

I* approdo ove non lo si tenti a nuoto come fanno i negri. Questo

rovescio, che h conlinuo, sebbene con pi it o meno forza su quelle

spiaggie
,
b prodotto dagli accofi di cui b seminalo il fondo. Quest!

oppongonsi vertical! alia forza della corrente equinoziale
,

e divi-

dono quasi in due strati quell’ aque , uno superliciale che va via re-

golare
^
ed uno profondo che rotto dagli scogli

,
ma contenuto dal

volume d’ aqua superiore acquista forza
,
e svUuppasi poi alia spiag*

gia, I’inclinazione della quale atleuua lo strato superiore e permette

air inferiore d’ irrompere, e percib I’innalza qualche volta lino a ro-

vesciarsi da trenta a quaranta braccia d’ altezza.

Verso mezzodi apparve da lunge una navicella, che ravvicinata

col cannocchiale, pareva ad ogni istante inghiollirsi dall’onde. Eranvi

due mulatli ed un negro
,
cui la curiositk o 1’ interesse faceano su-

perare ogni timore di naufragio
;

essi ci dissero che in quel giorno

non era prudenza il tentare T approdo
,
ma che nel di appresso il

mare si sarebbe abbonacciato. Yenne intanto a darci passalempo

un mostruoso pesce
,
da quegli abitanti chiamato gemanla

,

ch’ io

credo della famiglia delle razze, il quale e per forza e per voracitk

si rende piii temuto del pesce cane. 11 corpo b pialto, quasi di figura

triangolare, e lungo da quatlro a cinque piedi. All’ estremita ante-

riore porta due pinne robuste e grosse a foggia d’ali, delie quali

pare servirsi anche per afferrare la preda. Ha la pelle aspra e di

colorc ferruginoso. Mcntrc si aggirava altorno al bastimenlo, uno
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de' mulatti dil; di piglio ad nn arponc, e daila laa navicella a lutta

forza 1’ arrentu sul mostro. II ferro gli rimase infitto sul dorso, ma
la gemanta dib due rapide risvolte

,
spezzo I’ asta e rapidissima-

mente si sprofondb. Non mi fu piii dato di vederne a lire nella mia

lunga navigazione, nb averne schiarimenti da allri viaggiatori. Nei

gabinetti da me visitati finora non mi venne fatto vederne.

II giorno appresso dope le dieci m’ imbarcai nello sobifo col

Proredor
,

magistrato di quell’ isola
,
the venne a complimenlare il

governatore. Era un mulatto alto della persona
,
magro , con faccia

stupida, e appena sapeva scrivere il suo nome. ApproJgmmo, per-

chb due negri robiisti ci levarono daila barca snlle spalle e fra il

rovescio dell’ onde ci trasportarono mezzo solTocati a terra. Fummo
invitati a casa d’un vecchio militare portoghese. La sua famiglia viL

leggiava in quella stagione cinque miglia discosto, ed il povero Mag-

giore non potb offrirci in citlk se non la casa nuda. Il nostro dome-

stico andS in cercando di che allestirci da pranzo , ma nulla

avendo egli trovato, dovemmo conlentarci di una papa de masmroca,

specie di polenta fatta colla farina della radice di manioc o manr

hiot ( Jalropha manhiol Linn. ). £) 1’ arbusto che nutre la maggior

parte degli abitanti fra i tropici : ve ne ha di varie specie
,
ma le

comuni sono la bianca e la rossa. Questo arbusto non si leva piii di

otto 0 nove piedi, ma ingrossa le sue radici a foggia di voluminoso

navone. La scorza di queste b bruna
,

poco aderente
;

1’ interno b

lenero
,
bianco o rossiccio

,
e ripieno d’ un succo cbe b mortalmente

velenoso e di pronto eifetto. La raschiatura delle radici fresche ap-

plicata a guisa di cataplasma ha particolare efficaqia nella cura delle

ulceri torpide ed invecchiate. Ebbi varie volte occasione di fame

esperimento
,

e notai che nelle piii sensibili ed inliammate calma-

vano presto 1’ irritazione e favorivano la cicatrice. Nell’ospitale di

Loanda mi persuasi della loro controstimolante azione e curai estesi

flemmoni in pochi giorai colla sola applicazione spesso rinnovata.

Ma parleremo altrove del vantaggio che potrebbe tirame la medir

cioa di quei paesi
,

e degli esperimenti da me fatti internamente

sopra vari animali, ed esternamente suU'uomo.

Il fusto b verdastro e sparse di rugositk e di nodi; ma b

tenero, di facile frattura, e si espande in molti rami tortuosi, e lungl^i

da cinque a sei piedi. Le sue foglie distribuite in piccoli mazzi a

luDghi piciuoli verdastri crescono alia sommitk del Ironco e dei rami,

e somigliano a quelle del canape. I flori maschi sono bianchi, e

sbocciano a guisa (}i campana
:

gli a]tri sono rosacet e racchiadomii
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una capsuia dirisa in tre scompartimenti, in ognuno de’ quali si trora

un granello quasi tondo che ne k la semente. Quest’ arbusto si pu6

con profitto coltivare in ogni terreno, ed in quindici o diciotlo

mcsi matura. In vari luoghi delle Indie e dell’ America se ne mau''

giano le foglie cotte coll’ olio come da noi gli spinaci.

La radice cruda b potentissimo velcno; diseccata diligcnle-

mcnte e pesta
,
se ne pub far pane piii saporilo di quello di fru-

inenlo. II mode di prepararla b il seguente: levata la corteccia, la

grattugiano grossolanamente
; i selvaggi si valgono di un istromento

iatto con piccoli sassolini acuti o taglienli, piantali per la base in

un tronco di legno piii o meno grande, il quale giacendo obliqua-

mente lascia scorrere la rascbiatura in un sacco di scorza di palma

a tal uopo sottoposto. Quando il sacco b pieno lo sommettono ad

an grosso macigno onde spromeme il succo: poi vuotato il con-

tenuto sopra stuoie lo espongono al sole per diseccarlo. CoUa Carina

cosi preparata fanno una focaccia che abbrustoliscono al fuoco, od

una poltiglia coll’ aqua bollenle che chiamano papa de massaroca
,

aggiungendovi per condimento alcuni poco sale e pepe : e tale fu

appunto il pranzo che ci apprestb il Maggiore, e che noi mangiammo
saporitamente

,
perchb altrimenti ci conveniva rimanere a stomaco

vuoto inflno al dl vegnente. Un materazzo ripieno di un’erba secca,

che chiamano bombardeira, ci valse di letto, e gli origlieri furono

allestiti al momento con alcuni sacchelti pieni di un cotone selva-

tico che cresce naturalmente nell’ isola
,
e che per essere di libra

troppo corta non b atto alia iilatura.

Il giomo seguente oi comperammo qualche porcellino da latte

;

ad un tal pasto, senza attendere invito, si posero attorno otto gio-

Tani mulatti, e vi si misero dentro con tanta Iona che la mensa

restb in breve sguemita. Dope cib il Maggiore ci fece 1’ onore di

presentarceli come suoi figli. Uscii solo a vedere la citth
,
chiamata

S. Filippo, posta all' ingresso d’ una valle arida e sassosa sulla costa

occidentale: le molte ruine mostrano come un tempo avesse assai

pill abitatori : vi contai un duecento capannc di negvi sparse qua

e Ik senza ordine, aflumicate e mal costrutte e due o tre case

murate. Le strade sono tortuose, ingombre d’erba, che per la piii

parte sono coloquintidi [Cocumis colocynthis Linn.) e di grossi ciottoli

e mucchi di terra, che durante le pioggie si trasportano seco le

aque che scendono dai monti. Gli abitanti montano ad un migliaio

,

e negri e negre sdraiati per terra o seduti innanzi alle capanne

oziosamente fumavano
, mentre solo alcuni de’ piii industriosi (ila-
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vano cotono o lessevaiio quella tela di cui si cuprono chiamata

mania, la quale poi tingono in turchbio col lichene {Lichen roccella

Linn.
)

di cui parlauimo , e che in maggior copia raccogliesi lungo

le riipi di S. Jago.

Ouesti piu industriosi ed intelligenti isulaui
,

preparano 1’ or-

cella ora coU’ urina
,
e ne fanno un bel color rosso

,
ora coll’ acido

citrico e ne hanno un bel azzurro: e se di questa loro preparazione

si scioglie una piccola quantila sulla palma della mano, e la si lascia

seccare, non si smarrisce il colore che segua per quanto si lavi

ooll’ aqua fredda. i

Tutte le roccie dell’isole di Capo-Verde o vulcaniche o grani-

tiche producono in gran copia questo lichene, ed incoraggiati dal

governo potrebbero quegli abitanti con molta facilitk raccoglierne

da sei a ottomila quintal! all’ anno. lo non so che valore abbia

adesso in comoiercio, ma nel 1725 alcuni negozianti di Londra lo

pagarono alle Canarie flno a qualtro lire sterline al quintale. Yoglio

supporre che ora non valga che un colonnato basterebbe questa sola

rendita al sostentamento di quegli isolani, ed assicurerebbe loro un

pane ancbe per gli anoi di siccitk. Nel kiglio del 1731 otto Spa*

guuoli delle Canarie addestrati a tale raccolta, in pochi giomi nelle

isole di S. Antonio e di S. Vincenzo ne approntarono circa 500
quintal!, e si asseriva migliore di quello delle Canarie.
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Cimliiiuazioiic — II Vulcano — La villa drl Mapgiorc — II Tamarindo —
Agricullura — Maiiifatluie — Divisioiic dell’isola — Abitanti — Clinia —
Fame dcbolaule — Religionc — Indole degli i&ulaiii — Aiiiiiiali — Isola

Brava — Lua giuvaiw mulallu e sua faiiiiglia — II ballo — Foote mioe-

ralc — Teatuggiiii — Pruduzioni — Guverno — Abitanti.
, ,,

li giurno appressu fiitnnio invitati a visitare io villa la famiglia

del Maggiore
,
ed all’ uopo si fece inchiesta per tutla 1’ isola d i

cavalcature
,
ma si trovarono solo due asinelli i qiiali si divisero

pazientemente la fatica del pondo nostro, e senza interromper

passo con I’uno o 1’ altro in groppa
,

s’ incamminarono per I’ erta. I

campi si vedevano ben coltivati a cotone e grano turco, ma senza

alberi alti
,
e lungo il sentiero' correvano siepi naturali di semenfe

da purya. Di mano in mano che si ascendeva per una via scavata

dall’aque che scendono nella stagione delle pioggie, ingombra di

grossi ciottoli intercetta da cumidi di terra argillosa
,

si dominava

da tergo la parte occidentale dell' isola
,

aperta in largo seno
,
ap-

prodabile ed abitata, ed ergevasi di fronte il picco del vulcano che

imperversb la prima volta nel 1795. Un vecchio signore del paese

contavami
,
che per sei mesi innanzi I’eruzione sentissi un continue

terremoto
,
ed il fumo ingombrava tutta I’ isola in mode spaventoso;

e lino gli animali erravano smarriti per le campagne
,
sicchb pren-

devansi le galline selvatiche colle mani. Nel 1828 eruttb ancora con

tanta violenza che coperse di cenere 1' isola Brava, e perfino quella

di San Jago. Nessiiuo visitb ancora questo vulcano per la difficoltk

della salita. 11 cratere erto e conico sta seltemila e quattrocento

piedi sopra il livello del mare, e si pub vedere a 30 leghe di di-

stanza. £ frastagliato da varie fenditurc
,
una delle qiiali conduce

le materie eruttate e fuse lino nel mare. Nude d’ ogni vegetazione

sono le roccie, ed il monte per le sottoposte valli sembra diviso

dalla rimanente isola , e quasi d’ altra natura. Sul versante meri-

dionalc si potrebbe coltivare la vitc.
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Giungenuno ida villa della del tcutmindo^ fW\W^-. vi era uno

di quegli alberi di tal graodezaa, che, come dicniMi jl Maggiore,

poteva all’ombra sua esercitarsi un intero reggiraento di cavalli. In

na casa raurata a secco, lutta diroccata, ma in silo amenissimo,

etano le sue figlie, la moglie, le schiave e le nate da quesle, e

fra tutte non una cbe somigliaase umana creatura. Avvisate della

nostra visita;, avevano allestito pesce
,

riso
,
ova ed una gallina.

Dietro alia casa sorgeva il gran tamarindo; il quale se Tan-

nuncio fattoci era esageralo, ci parve perb di grandezza mirabile e

d’ ombra deliziosa. Quest’ arbore originario dei tcopici
,

si dovrebbe

propagare anche nella nostra Italia almeno per ornamento de’ pu-

blici
.
giardini. Ha la grandezza d’ un grosso ippocastano

,
le foglie

simili all’acacia, e rami cost spessi, che nessun altro spande ombra

piu folta. Ne’ paesi tropicali il viaggiatore lo cerca da lungi per

riposarsi a mezzo il giomo; e del suo frutto apprestasi in pochi

istanti una conserva gradevole a bersi, ed un medicamento ellicace

dopo le fatiche d’ un arduo viaggio. >

II medico portoghese Gorfia de la Uaerta, primo che ne desse

una decrizione sodisfacente ,
dice die il norae di tamarindo deriva

dalle due parole arabe thamer hendi: ciob palma d India (^), non

perchb quest’ arbore soinigli alia palma
, ma perchb gli Arabi

,
che

ne conobbero solo il frutto
, lo aggiungevano a certe conserve fatte

con dattili.

Il frutto ha la forma de' liipini
,
ma b molto piii grosso

;
e la

scorza b dapprima venle, indi per maturanza si fa grigia e si slacca

facilmente. Ha nell' intemo grant piatli, lisci, bruno-rossicci, e quasi

tondi; questi si rigettano, e si prende la polpa in cui sono involti

ch’ b molle
,

glutinosa e giallo^nina quando b fresca. Alla sera le

foglie che sono vicino al frutto, si veggono chinarsegli intorno, quasi

a preservarlo dal freddo fiuchb non ricompaia il sole, colla con-

trattiiitk delle inimose. 11 frutto ancor fresco b di un’ aciditk soave;

ben mondo e condilo con zuccaro porge una conserva , ch’ io pre-

feriva a qualunqiie altro rinfresco. Gli Europei in qiie’ paesi se ne

valgono nelle vivaade in mancanza d' aceto
,
e dove il calore b

estremo, ne fanno una birra molto piii salubre della nostra. Per ot>

tenerla mettono in bar^ ben saldo e ben chiuso trenla pinte d' aqua,

due libbre di zuccaro bruno
, due oncie di polpa

, e due limoni

tagliati in fette
,

lasciando il tutto per ventiqualtr' ore all’ ombra.

(I) Alcuni voglinno chi; In paroln T.imnnmln dcriYi dni mnttn nr.ibo taiuar, che

vnol (lire rniltn, t qiiindi friiUo dell' liidin.
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Anche le (bglio del tamarindo sono medical!
,
ed io me ne serviva

con vantaggio applicate a modo d’empiastro sulle erisipole e suite

piaghe incrudelite.

Ammirate eh’ ebbi le raritk del tamarindo suo
,

il Maggiore

mi invitb a visitare un suo parente, vecchio di novant’anni, che

vegeto e robusto sedeva in una gran camera tra le sue schiave,

conversando e fumando secoloro. In un canto
,

stesa sopra una

stuoia e ravvolta in una coperta, giacera un’ inferma
,
che fui pre-

gato di visitare. Quando m’ avvicinai
,

si alz5, scoprendo il capo ed

il petto ,
e mi si olTerse la pih bella giovane negra ch’ io m’ avessi

veduta. Una benda di seta le cingeva la fronte, ed un bel monile

di granate le ornava il collo
;

il suo volto addolorato destava sommo

inleresse
;
aveva grave infiammazione alle tonsille, con febbre ardente

e non potcva parlare. Le prescrissi un largo salasso ed una deco*

zione di tamarindo
,

poiclik in quel paese non si potevano trovare

altri medicamenli. II vecchio mi disse di avcrle gik cavato sangue

col suo collello, benchk gli tremasse la mano. Inorridito della bestiale

operazione, cavai il mio astuccio, e salassatala feci dono di quella

lancelta al vecchio, onde ad ogni caso non dovesse ricorrere un’al-

tra volta all’ atroce soccorso del suo coltello. La povera ragazza

fra I’agitazione dellk febbre mi prese la mano
,
premendola al seno

per ringraziarmi. Era la favorita di quel piccolo sultano.

Tntti que’ dintorni sono coltivati a grano turco, manioca
,

pa-

tate
,

fagiuoli e Icgumi d’ Europa. La vile vi fa meravigliosamontc

,

ma se ne trascura la coltivazione perchk vi mancano le braccia. Il

cotone k il maggior prodotto dell’ isola
,
e quando fosse pik attivata

la coltura e pik estesa, polrebbe esser fonte di prosperitk, giacchk

il terreno vi k generalmente favorevole
, e poca cura basta ad averlo.

Gli abitanti sparsi in tugurii sn quei colli lo filano, e ne fanno co-

perte e calze che vendono agli altri isolani. I loro telai sono mal

costrulti con quattro palanche di canna o di legno, unite con corde

di scorza di palma
(
Bananeiro )

,

e finita F opera il fabricatore li

getta al fiioco e conserva solo il pettine , largo da 6 a 7 pollici

,

e la spola. Le coperte e le stoffe si vendono care dai 20 ai 50
colonnati F una le prime

,
e dalFuno ai diciotto colonnati la pezza

le seconde. In tutte queste manifatlure lavocano gli uomini, poichk

le donne attendono solo alle ricolte
,
o filano.

Vi si colliva pure del tabacco che intrecciano in corda, for-

mandone i rotoli da dieci a venti libbre
,
ma basta appena al loro

consumo
,
poichk tiitti fumano, uomini e donne. Questo prodotto
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sarebbe per quell’ isole oggetto di vasta e sicura spcculazione, giac-

ch6 vi attrarreUae a caricare tutte le navi mercanlili delle coste

d’Africa, le qnali devono trar flno dall’ America questa merce som-

mamente ricercata. Esso b di buona qualitk ed assai forte ^ e lo si

apprezza un oolonnato ogni rotolo di dieci libbre
;
ma i nativi se

lo misurano a spanne
,
od a braccia dall’estremitk delle dita al cu-

bito. Soltanlo per indolenza mancano dei piii necessari slromenti

di agricoltura, e gettano le sementi in solchetti cavali con un piuolo

di legno o di ferro
,

ricoprendola quindi co’ piedi. 1 piu considere-

voli proprietari di quest’ isola {morgados) dovendo compire tutti gli

agricoli lavori a forza di braccia, sono in nece^itk di tenersi gran

numero di schiavi, de’ quali non sanno trar proiitto per moUezza ed

ozio, e con immense tenute vivono assai sottilmente.

Questa k la parte migliore dell’ isola
,
e costituisce un maggio-

rasco, Altri tre morgados in cui h divisa, e poche terre che ancora

appartengono alia Corona, e date a livello a qualcuno di quegli

abitanti
,
sono le meno fertili e poco coltivate.

Tutta 1’ isola conta circa 2000 abitanti
,
quasi tutti negri o' mu-

latti, divisi in tre parocchie, e govemati da un maggiore ( capilano

tndr), due giudici ed un commissario di finanza (provedor). Quest’ ul-

timo, poichk nessuno voleva impicciarsi di govemativa occupazione,

si era tratta in mano ogni autoritk, eJ il Maggiore e gli altri lo la-

sciavano fare, purchk non fossero molestati.

II clima b molto caldo, giungendo il termometro R. fioo a se-

gnare 28°, ma salubre, e gli abitanti dicono nessuno morirvi se non

di fame
,
che in fatto vi mena frequenti stragi; e dal 1832 al 1834

vi perirono di tal flagello 10,000 persone. I ricchi del paese ed i

magistrati vedevano mancare a migliaia i poveri abitanti
,

e nes-

suno pcnsava al provvedimento. Il governo americano, sollecitato da

qualche caritatevoi negoziante, mandovvi quattro navi cariche di

viveri, ma il govematore le ritenne per sb, e fu mestieri che il

tozzo di pane dato per carita da una straniera nazione, venissc

dagli abitanti pagato assai caro. Passovvi un brie francese, diretto

alia Guadalupa, e moltissimi padri vi accorrevano ad offrirsegli

schiavi. 11 comandante si accaparrb invece i loro lavori per un de-

cennio, e pagati 30 colonnati spagnuoli a ciascheduno, se li tra-

sportb alle Antille
,
per metterli a coltivare la terra. Partivano con-

tent!, lasciando quel denaro onde poter prolungare di qualche giorno

la vita alle derelitte famiglie. A tale erano spesso • ridotti quegli

infelici isolani
;
ma il nuovo ordine di cose del Porlogallo migiioro
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10 stato anche di quell’ isole
,

e moUi provvedimcnti furono gi^ ap-

prestati dal saggio governo di Donna Maria da Gloria.

Del resto 1’ atinosfera vi ^ per setle luesi dell’ anno purissitna

,

e negli altri umida. Qualche rara volta vi pioviccica, ed in queli’auiio

11 terreno ha im’ insolita feracia
,

ed assicura un pane per I’anno

di siccitk. Sosterrebbe molto bestiame, ma i coloni non se ne cu-

rano
,

ed i maiali e i buoi vivono abbandonati cuine le capre
,
e

inselvatichiscono
,

soggetti a perire per mancanza d’ aqua o d’ ali-

mento.

La religioae ^ trascurala del tutto, ed una sola volla il inese

viene un prete mulatto da S. Nicolao
,

e dopo aver praiizato dal

Maggiore, gira pel luogo, benedicendo or I’uno, or 1’ altro die iu-

contra, olTrendo rosari che qucgli abitanti tengono per amiileti, e

se ne torna quindi alia sua casa con provvigioni mal merilate.

Dolce ed ospitale 6 1’ iudole di quegli isolani, nt) avvi esempio

di misfatti o sanguinose risse : sono avidi ed accorti ciarloni nelle

cose di loro conimercio. Non sono moll’ anni eravi una publica

scuola d’ istriizioni elementari
,
che andb mancando per incuria

,
n^

v’ ha pill adesso chi vi ponga raente.

Fuorch^ qualche raro selvaggiume gallinaceo, non vi Irovai fre-

quentissimo che un uccello detto passerinha

,

grande come un’ allo-

dola, col becco giallo, capo e petto cinerino, ali azzurre e oere, coda

tronca che allarga e stringe; dorme in buche che si scava nel suolo,

e si nutre d’ insetli
,

di cui vogliono che purghi I’ isola
,

e viene

percib rispanniato dagli abitanti.

Il 20 novembre il comandante non potendo compire nell’ isola

del Fuoco poverissima Ic sue provvigioni, noleggib un lambote, barcu

dei negri isolani a vele di paglia ed a qualtro remi,e m’ invito seco

all’isola Brava che ci stava di fronte. Il tragitto era breve; ma ap-

pena alTerrammo il porto
,

(a sdruscita nostra barca andb a foiido.

Negri pescatori colle loro piroghe ci misero in terra.

il dessa posta a 14“ 50' 58 " laliludine, e 27“ 5' 55" longitudinc

occidentale. La citta {(idade) sorge sul monte, e per la lunghezza e
il disagio della salita, mandammo pregando un signor Caldeira

,
che

c’ inviasse cavalcature. Alle falde in un piccolo piano circolare sono

le due case murate della dogana, e qualche sparso tugurio di negri

pescatori. Quanto si vede dal lido h sterile aftatto ed arenaceo;

ma il calore h sempre temperato dall’ alternare del vento marino

alia maltina
, e del terrestre alia sera. Quosto seno chiamato baia

da Alfandega ( dogana ) , offre un cccellente ancoraggio anchc ai
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gro»si bastimenti
,

difeso contro i venli e le teinpesto dall’ alte

spalliere dei monli.

Dopo quatche ora arrivale le cavalcature ci metlemmo per un

5entiero dirupato e sassoso. Mano mano che si saliva la natura pa-

reva riprender vita
,
ed inverdirsi il monte di folte siepi lungo la

via : un’ ubertosa vegetazione vestiva le pendici e il dorso dei colli.

Soltanto al cadere del giorno affaticati dalla continua salita ci

trovainmo nel piano del villaggio cinto d’ amenissime colline
,

suite

quali tutte non un palmo di terra senza coltura. Sparse qua e oolk

sono le duecento case che lo compongono
,
ma non si scorgono se

non da qualche altura, involte come sono tra spesse solve di ba-

tuini, di papaie e d’ altri alberi fruttiferi. Le strade sono spaziose, ed

ombreggiate quasi con naturale pergolato dall’ arbusto detto temenle

da pitrtja o vergocira. Anche quando il sole h piii cocente, quelle

strade porgono un fresco e dilettoso passeggio. Questo luogo che

sta all’allezza di oltre mille metri dal livello del mare, h proba-

bilmente il cratere d’ un vulcano, che diede origine a quest' isola ed

alia vicina del Fuoco, o da tempo immemorabile per qualche com-

inovimcnto novello della natura si spense e si colmo. A prima giunta

qiiella forte posizione, il silenzio che vi regna, e quegli abituri

cclati fra gli alberi svegliano 1’ idea d' un nascondiglio di corsari.

Fuiiimo accolti ospitalmente dal signor ,Caldeira portoghese ivi

da molti anni stabilito.

Intanto che il nostro ospite ci facera ammanir la cena, fummo

a passeggiare , ed essendo la domenica
,

aicnni abitanti giravano a

stuoli cantando ;
altri seduti all’ ingresso '^della casa fumavano il

cachimbo. Quando passavamo loro dinanzi
,

si levavano in piedi e

ci salutavano cortesemente; e se volgevamo loro qualche affabile

parola
,

tulti ci invitavano tosto nelle loro case, le quali erano cosk

bene in assetto e cosk nette, che non avevano a invidiare quelle

murate dei pochi bianchi dell’ altre isole.

Le donne sono tutte d’ alta statura
,
con volto regoiare e riso-

luto. Si avvolgono in quelle loro mante
,

e si ciugono i capelli di

liori e di foglie con molta vaghezza. Hanno naturale giuvialitk e

schiettezza
,

e nella loro semplicita si rendono ainabilissime colle

inaniere dolci e inaffettate. Gli nomini sono meno sviluppati della

persona
,
perchh attendono alle cure domestiche

,
mentre quelle

vanno ai lavori dei campi.

Passando da casa a casa incontraramo una giovane mulatta

uccompagnata da Ire ncgrc, ma cost avvenente e bianca, che la ere-
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dcmmo europea. luterrogata
,

graziosamente ci rispose
,

sua luadre

esser una di quelle negre che 1’ accompagnavano. Ci domand6 chi

fossimo, e voile tuUa liela presentarci alia madre, la quale, dopo

alcune iachieste, ci invitb corlesemeate alia sua casa; ma perch^

ci scusammo dell’ ora tarda
,
e dell’ ospite nostro che ci attendeva

alia cena, mostrossi dolente,’ e voile che le proinettessimo d’ audare

la prossima sera ad un suo festino.

La inattina vegnente fui di buon’ ora a farle visita. Una vec-

chia negra ottuagenaria
,
sedeva in un’ antica sedia a bracciuoli in

un canto' della stanza, fiimando con lunga pipa; vestiva un corsetto

bianco di cotone ornato di frangie
,

indossato sopra una manta di

seta a vari colori
,

ed un fazzoletto le copriva il capo a guisa di

turbante
,

ornato di Cori artificiali. La madre della giovinetta le

stava assisa ai piedi sopra una stuoia stesa in terra. La giovinetta

lietamente filava cotone avvolta nella sua manta, che negletta-

mente gittata sul dorso e sui hanchi
,

mai celava quelle leggiadre

e verginee forme. Al mio arrive madre e flglia s’ alzarono con-

tente presentandomi alia vecchia, che mi fece un complimento in

lingua areola
,
non sapendo essa di portoghese

,
ond’ io nulla ne

intesi. Mi olfersero latte, pane di grano turco cotlo a fumo, ed

un maturissimo cocomero {anguria

)

del loro campicelio. La giovane

aveva s\ belle maniere, che la credetti educata in Europa, e ne

la richiesi. Per lei mi rispose la madre: «suo padre h un Europeo

come voi; visse qui meco a lungo, eacciato dal suo paese perche

voleva uccidere il re ch’ era uomo cattivo. Ora sono quattro volte

died lune, che se ne voile ritomare, e non ne abbiamo piu no-

vella
;

sark forse morto in que’ paesi, ove sempre si fanno guerra

fra lorou. E mandando di tratto in tratto de’ lunghi sospiri, veniva

descrivendomi il suo bell’Europeo, e le pareva impossibile ch’ io, che

pur veniva d’ Europa, non lo avessi conosciuto. Nella sua semplicita

si era formata un’ idea di una tal parte del globo, quasi di una

terra poco pih ampia della sua isoletta, dove tiilli si tengonocome

d’ una famiglia.

Alla notte fummo al ballo, dove suonavasi un’ arpa ed una chi-

tarra
,

le corde d’ entrambe le quali
,
erano di pelle caprina fatte

dagli stessi suonatori negri. 11 Gore della gioventii dell’ isola s’ era

radunato. Le donne sedevano in cerchio sul suolo ,
cantando e bai-

tendosi colle mani ieginocchia per accompagnameuto. Gli uomini in

circolo attorno ad esse, modulavano a quel canto le loro contor-

sioni , e battevano fortemente de’ calcagni in terra per dare accento
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alia danza, che chiamavano ctvamba; ne danzarono akre assai che

non sono proprie solo di qnel luogo, e che verrh descrivendo altrore.

Passammo cos\ gran parte della notte , ma faron tali le grida del

ballerini e delle ballerine
,
che ne restammo intronati e balordi.

11 vicario capitolare di Capo-Verde scelse a sua dimora quel-

I’isola, dalla qnale va poi a visitare le altre. Egli pure ci voile

per due giorni in sua casa, ov’ io meravigliai che in luogo si dere-

litto si potessero avere adonati tutti quegli agi, che a|q)ena si tro-

rano in una villa prossima ad una capitale. Aveva buon numero di

schiave e di schiavi
,
ben ve^itl, allegri

,
laboriosi

,
e che sembra-

vano quasi una famiglia. La casa bella e comoda, con ampio viale,

lungo il quale pendevano le piii rare frutta dei tropici, un orticello

dove crescevano tutti gli erbaggi e legumi d'Europa; in sornma

egli si era fatta ne’ suoi adiiavi una societk
,
ed una villa europea

in quella che si tiene la pih selvaggia delle isole di Capo-Yerde,

poichk il nome di Brava cosl suona in portoghese. *

Non ebbero mai quegli tsdani medico o chirurgo, poichk il clima

salubre e il viver sobrio ne lasciano poco bisogno. Hanno una

fonte che dices! dell’ aceto
(
do vinagre )

,

che loro vale di rimedio

universale: la venerano come sacra, e la vanno devotamente a vi-

sitare. Mi feci portare una bottiglia di quell’aqua : era linipidissima,

acidula, alquanto amara. Essa contiene del nitro, di cui sono incro-

state le rocce
,
dalle quali scaturisce

,
e che si trova in gran eopia

rappreso lungo le fenditure dei monti
,

talvolta della grossezza di

pill pollici.

Per le malattie chirurgiche si fanno unguenti ed empiastri di

certe loro erbe, ma il privilegio della scienza rimane un segreto di

alcune negre
,
che per maggior lucro ne fanno quasi una magfa. Non

sanno che sia moneta; vivono dei frutti della terra, e se abbisognano

di cose straniere
,
le barattano con grano turco, di cui qualche anno

sovrabondano in modo da venderne dieci o dodici barche. L’ aqua

pei bisogni domestic! si piglia ad un’ unica fonte
,
che sgorga op-

portunamente poco discosta, e si dirige al S.-0. sempre limpida e

perenne.

SuH’alte vette errano molte capre selvatiche; una immensa

copia di pernici e di quaglie viene fino all’ abitato come le galline

,

per nulla spaventandosi dell’ uomo
:

gli abitanti non se ne curano,

perchk credo non ne abbian mai gustate le carni.

Per r altitudine del luogo 1’ atmosfera k relativamente fredda

,

e le palme e le canne zuccherine non vi fanno; la qualitk perb
a
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(lei terreno deve non poco infliiim
,
giacchfe vi prosperano certe cu-

curbitacee e malvacee, le quali non sono nb pib sensibOi, nb piii

difticili di quelle.

In quest’ isola
,
(^me in tutte le altre non havvi prigione

,
ed i

deiinquenti, che sono rari, vengono castigati colie verghe, oppure le-

gal! mani e piedi guardansi in un recinto di siepe viva ail’aria aperta

flnchb scontino la pena.

Sulie spiaggic e nelle valli dell’ isola abbondano le tesliidini.

Gli abitanti della riva del mare dan loro la oaccia nel mese di set-

tenibre prendendole suirarena^ e nVoltandole sal dosso, nelia qual

positura non possono pib foggire, e si conservano anche vive per

ana ventina di giorni
,
purchb si badi di bagnarle tratto tratto con

aqua marina; ma dimagrano assai. In mareMe pescano colla fiocina,

o con una rete chiamata foie, larga quindici a venti piedi, e luiiga

da quaranta a cinquanta.

Ye ne sono di tre specie : la tartaniga franca
(
Chelonia mydas

Brong. Testudo marina Gesn.), che nell’aqua ha il colore del guscio

verde-cupo ,
ed b di tutti gli animali del medesimo genere il mag-

giorc per volume e peso. Se ne trovarono alcune lungbe sei o sette

piedi, e del peso di sette a ottocento libbre. La corazza delle

tartarughe Tranche per la sua troppa sottigliezza non si tiene in

pregio. 1 marinai vanno ghiolti delle ova, le quali sono saporite

come le cami, e se ne trovano fine a duecentosessanta di una

femmina sola. Dicesi che nell’America meridiouale si addestrano i

cani a trovarle; ma con un tanto volume non deve riusciir difficile

anche all’ uomo il rintracciarle senza il soccorso dell’ animale caccia-

tore. 11 grasso b verde-cupo
,
ma sa del migltor burro

, e fornisce

olio da ardere
,
e una sola pub darne e trenta e pib boccali.

La cauana
(
Testudo caretta Linn.

)
ha il guscio pib convesso

e la testa pib grossa: non va in terra se non per deporre Tova,

le quali sono anch’ esse saporite. Si difende coraggiosamente colle

zampe e (^lla bocca contro la mano che si appresta per cacciarla

supina, e se la morde non lascia facilmente la presa. La came
oleosa e coriacea

,
sa di rancido ed acutamcnte di muschio

,
e for-

nisce solo un fetido olio da ardere
,

da conciar cuoia ed ungere

vascelli.

La caretta [Testudo imbricata Linn.), meno volnminosa assai della

tartaruga franca, b di came spiacevole, e violentemenle purgativa;

ma il suo guscio, fino dai pib remoli secoli servl allc preziose tar-

sie ed al lustro dei pib ricchi palagi. Lo si lavora rammollendolo

Difj" bv C'l )Ogle



CAPITOLO QUARTO i’3

con aqua caTdissima
,

ed anche i frastagli uniti- sono atti al lavoro

di fusione. Si pascono in fondo al raare di un fuco chiamato erba

da testuggine
,

e quando 1’ onda h tranquilla c chiara veggonsi

lalvolta a centinaia pascolare in quelle pralerie sotto-inarine. La
cauana di natura voracissima si ciba ancho di conchiglie, parti-

colarmenle di buccini
,

chc facilmcnte sminuzza fra le robuste sue

mascelle.

Tutte queste testuggini depongono I’ova nella sabbia in tempo
'

pioroso, e non le covano. Lasciato cos\ al calor del sole lo svi-

luppo dei feti b variabilissimo. Chi ne va in caccia apprestasi il

convito sul luogo levando la corazza pettorale
,
conciando I’aniniale

con limone
,
sale e pepe , e cucinandolo nello stesso scudo dorsale.

Gli American! che frequentavano i dintorni di quest’ isole per

la pesca della balena
,
ne facevano ricchi acqnisti : ma dacchb essi

abbandonarono 1’ arcipelago
,

gli isolani
,

cessato questo loro com-

mercio
,
ebbero pcnuria degli oggetti piii necessari , e quel prezioso

prodotto rimane ad abietti usi domestici.

L’ isola b formata di tre monti i coi dorsi si stendono in altre-

tante pianure
,
che rese fresche per altezza e ben coltivate danno

due ricolti all’ anno. I tre mesi delle pioggie ristorano il terreno

;

nelle altre stagioni regna continua la primavera. Le produzioni sono:

grano turco, fagiuoli, zncche
,
cocomeri , banane

,
papaie

,
manioca

,

patate
,
cotone

,
indaco

,
orcella

,
e vino acidissimo

,
atto a fare ot-

timo aceto.

Il governatore generale vi nomina un capitano maggiore (M6r)

senza stipendio
,

il quale vi esercita ginstizia
,
e fa da commisaario

di finanza {(eitor). Il terreno b pr(q)rietk regia, alHttata ai coloni.

In tutta 1’ isola
,
che ha cinque leghe di circonferenza , si contano

duemilatrecento abitanti, tra bianchi, negri e mulalti, i quali ultimi

sono i piu numerosi. Nella robustezza del corpo e nel volto mostrano

tutti gli elfetti della purezza dell’ acre e della serenitb del cielo.

T.
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Parlenza dalla Brava — Mayo — Boa>vista — San Nicolao — Santa Lucia

— San Vincenio — Sant’Antao — Oaservazioni general! — Partenza— Festa

della linca cquinoziale — II naufrago — La mortc d’ un esule — II mare
• inlcrtropicalc — 11 Volante — La Dorada — La Bonita — II Tonno —

II Tazard — I porci di mare — Le Meduse — L’ Ostrica argonauta —
Bonaccia — II Pesce-cane — II Ramora ed II Pilota — La Fosforescenza.

b

Dopo sei giorni di deliziosa dimora in quelVisoIa a torto de-

relitta, come il nostro lambote fu rattoppato, con mille saluti di

quella buona gente ritomammo a bordo. Qui trovai il giovane mio

servitore, che in assenza nostra, mentre si radunavano i buoi della

provigione sulla spiaggia, volendo farla da toreador coi marinai

portoghesi
,
fu colto dalle coma del toro in ana coscia e lanciato

in mare. I suoi compagni gridavano evviva al toro, come se fossero

nello steccato di sant’ Anna a Lisbona
;
ed egli pagb con quaranta

giomi di letto la sua bella prova.

Dietro quest’ isola verso il N.-E. trovasi quella di Mayo, a IK”

6' lat., 25” 32’ 19" long.
,
che b un alto piano con tre incolte mon-

tagne. Avvi un fiume, lungo il quale si potrebbe coltivare grano

turco, ootone od altro se si punsasse a profittare dell’opportunitk di

quell’ aqua
,
ma il snolo riarso di tutto scarseggia. Circa novecento

sono gli abitanti
,

tutti negri occupati cinque mesi dell’ anno a

lavorare in ana negletta salina. Un prefetto e due giudici eletti ogni

anno dai coloni govemano 1’ isola , il cui clima insalubre fa breve

la vita agli abitanti. Vi sono due baie
,
ma troppo esposte per un

sicuro aneoraggio.

A 16° 4’ 35" lat. ed a 25° 10' 15" long, evvi 1’ isola Boa-vista

( Bclla-vista
)

il qual nome ebbe dall’aspetto verdeggiante e ameno.

Ha Dtolte colline fecondissime
,
ma poco coltivate a grano turco

,

fagiuoli e qualche altra siflatta produzione. Oltre agli ottimi pascoli

le rupi sono ammantate di orceUa. Il prodotto principale per6 b il

sale di miniera e di mare , che con informe artificio rkccolgono
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Mpra le spiagge arenose. II clima 6 arido e salubre , e gii abitanti

poco pill di trecento, per la ma^ior parte bianchi o mulatti, in

settanta od ottanta casolari. Avvi una vasta piazza, popolata di

porci ed asini erranti a loro agio. Teneavi una casa il governatore

generale
,
che abbandonata cadde in ruina. II terreno appartiene

alia corona che vi tiene un feilor o prefetto ed un giudice, soggetti

ambidue al governatore generale. Avvi un cattivo porto
,
ed un

seno per le piccole barche degli isolani.

Al S.-E. sotto il 16“ 25' lat., 26° 30' long, sla 1’ isola di S. Ni-

colao alta e montuosa, attraversata da larghe valli e da vari 6umi

che la rendono feconda. U terreno h adatto alia vite
,
e poca cura

basterebbe percb^ vi prosperasse
;
abbonda di bestiame

;
1’ indaco

ed il cotone dimandano braccia solo operose. proprietk del re e

data in livello ai coloni. Ha circa quattro mila abitanti, divisi in

due parocchie, con un prefetto, una municipalitk e due giudici.

Non vi sono che seni poco atti all’ ancoraggio di grosse navi. Era

un tempo la residenza del vescovo, ch’ora si trasferl a S. Jago

per le piii facili comunicazioni.

L’ bola di S. Lucia h montuosa e deserta, con poca aqua dolce

ma con vasti e derelitti pascoli. Vi b un seno atto all’ approdo : il

clima salubre
,
e il buon terreno potrebbero renderla prospera.

S. Vincenzo non molto alta, troppo arsiccia pel grano turco,

buona pel cotone: ha ottimi pascoli popolati di bestiame, e le sue

rupi tappezzate di orcella. Conta pochi abitanti ed una parocchia,

resto miserabile di coloni che emigrarono perchb trascurati. Il clima

h salubre e temperato
,

e con poca spesa nelle due vaste baie si

potrebbero fare saline vantaggiose all’ isola ed aUa corona cui ap-

partiene.

S. Antonio, posta al 17° 12' lat. s., ed al 27° 32' 47" long, occ.,

h alta
,

montuosa e fertilissima. Produce molto grano turco
,

e

frutta deliziose
,
vino mediocre, orcella e cotone che si spaccia nella

Guinea
,
e molto bestiame d’ogni specie. Non awi in tutto 1’ arci-

pelago suolo piii ricco e fertile. Abbonda di aqua dolce, alia mano
per i naviganti

, e riputata dai marinai per lunga conservazione. Vi

sono varie fonti d’aqua minerale, non ancora esaminate e neglette.

la pih popolosa
,

poichh in circa due leghe quadrate conta pih

di dodicimila abitanti negri o mulatti : indiistriosi
,

e oitremodo

amanti della vita marittima e della pesca. Sono divisi in quattro

parocchie, con un governatore di seconda mano che h anche com-
missario reale

, due giudici ed un municipio. Ha varie baic ed un
clima salubre e temperato.
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Nessuno per quanto io sappia finora ha studiate qaeUe Mie
n^ adoprossi perch^ la madre patria conoscendo il loro 's com-
pasiionevole tentasse riparo alia totale ruina. Dai riaggiatori poco

0 nulla si pot^ avere
,
perdih frascorrono dop(l breve dimora dando

frettoloso ragguaglio delle cosla; alcuni esagerandone il mal clima,

altri r orrido e nudo aspetto del terreno
, e la protervia degli iso-

lani. I govematori o ignari o maliziosi o venali tacquero: se non

che vidi plcune poche note manoscrilte d’ un generate Pusich
,

tra-

dotte dalPidioma portoghese in un francese non intelligibile
,

e da

quel che mi parre dettate dall' autore non per far opera che me-

ritasse, ma per fornire alcnne generali nozioni all’ illustre geografo

'Adriano Balbi che gliele richiedeva
,
e che gentilmente poi me le

offerse.

Prima d’ abbandonare quell’ arcipelago
,
posto nella piii felice

posizione, fra 1’ Europa
,

1’ Africa e 1’ America vorrei rivolgervi un

ultimo sguardo , onde
,
mostrato il buono di cui va ricco e il male

che lo consuma
,

poter mirare ai felici destini che ancora pro-

mettcsi dalla nazione posscditricc. Bench^ sieno quelle isole general-

mente montuose, sono perb la maggior parte avvivate da Gumi e tor-

renti
,

che ne tolgono 1’ uniforme arsiira. Siccome non 5 rado il

trovar aqua a poca profonditk nei terrcni leggieri
,

arenacei
,

cosl

b incantevole e rapida la vegetazionc in alcune nulla ostante la

scarsezza delle pioggie. 11 geologo troverebbe vergine il campo de’

suoi stiidii
,
ma interessante e forse ricco di mctalli i cui segnali si

vedono nei letti de’ Gumi e de’ torrenti, nel colore di molti terreni

e nel sapore d’ alcune fonti acidule e stitiche. Vi sono terre giallc e

rosse atte alia pittnra
,
e creta bianca per cemento e per la plastica.

11 clima b ineguale secondo le diverse posizioni e altezze
,
ma

salubre
,
tranne

,
come dissi

,
nella capitale di S. Jago ove buone

ragioni mi danno a credere che le malattie dominant! siano pintto-

sto efietto de’ miserabili usi e costumi
,

che di naturale insalubritk.

Le malattie regnano pib generali e pericolose quanto pib abbondann

le pioggie
,
appiinto perchb colgono i miseri negri in abituri {palhoau)

mal difesi, ove dormono nudi sopra giacigli sempre bagnati. II negro

b si indolente ch’ egli b mestieri costringerlo persino a costniirsi un
ben riparato abituro. 1 bianchi stessi invece di darne I' esempio lascian

cadere le loro stesse case in ruina
,

non curanti di sb e meno poi

degli altri.

Le terre o sono divise in maggioraschi
(
morgados ), o spcttano

alia corona. Pochi i prnprielari o pib solerti coi loro ricchi raccolli
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moslrano abba»tanza quanto siano viziose le leggi che pesano sulle

altre terre, ove gli abusi degli incaricati che si appropriano sfrena-

taniente ogni beneflcio deludopo il buon volere. Alcune sono aSit-

tate, ma soltanto di tre in tre anni, ed a capriccio del locatore ven-

gono ritolte
,

per cui 1’ affittaiuolo fa man bassa sui prodotti senza

mai darsi pcnsiero di miglioramento. II capilano o govematore riu-

niscc tutti i potcri
,

railitare
,

politico e finanziario e uno sfrontato

dispotismo grara que’miseri coloni, i quali fra tante miserie devono

solfrire e taccre senza speranza di rimedio dalla madre patria,€oUa

quale sono rare le cmnunieazioni ditiicili e sospetta Si institui ar>

bitrariamcnte una compagnia con privilegio esclusivo di commercio,

ed il governo direntb mercantile : la tuaggior parte del vautaggio

tomava all’ estero
;

la minima ad alcuni nazionali. A tutto qiiesto

tenne dietro 1’ abbandono delle terre perchh infruttiferi i sudori
,

1’ emigrazione perchh i pochi avveduti erano perseguitati
,

la fame

perchh il monopolio estorceva ogni prodotto ed esportavaio: fin le

razze del bestiame si vendevano e 1’ isole diventavano deserte.

Ora in tale stato di cose deve al certo riuscire penoso e lento

ogni riparo, ma non impossibile. Singapore isoletta deserta posta

in faccia alia punta meridionale della penisola di Malacca
,

fu ce-

duta ad una compagnia inglese nel 1818, ed in quindici anui diede

il meravigiioso esempio di una colonia di 22000 abitanti nel piu

florido stato di agricoltura e di commercio. L’Inghiiterra ha po-

polalo umanamente di negri tolti ai negrieri il pestifero possesso

di Serra-Leona
;
perchh non pub seguire un tale esempio il Porto-

gallo? Per quei miseri rapiti al suolo natale 1’ isola di Capo-Yerde

tornerebbe quasi terra promessa in confronto all’ inglese colonia.

Basterebbe dar loro terreni
,
stromenti agresti

(
poichb solo alcuni

pochi conoscono iri la vanga
)
e sementi da spargere

,
con alcuni

intelligenti a dirigere i lavoratori onde mettere a profitto le diverse

qualitk delle terre, e le aque che trascorrono inutili, ed il bestiame

^vino che va errante e disperse
,

e si vedrebbe in poco tempo,

tutto quell' arcipelago mutare aspetto
,
riprender vita e prosperitk.

Non lontane dai diversi centri commerciali quest’ isole tengonsi

quasi lontanissimc fra loro per mancanza di comunicazioni. Alcune

vaporiere le unirebbero alia madre patria, a Madera, ed agli altri

possedimenti d’Africa, alia solerzia americana; si arricchirebbero di

coloniali • prodotti
,
ed il Portogallo potrebbe averne tutti quei van-

taggi che le altre nazioni d’ Europa ricavano dai loro migliori pos-

sedimenti.
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Raggranellata a stento la provvigione del naviglio ed assettata

ogni cosa, salpammo con prospero vento ed in quindici giomi giua<

gemmo all’ equatore.

II passaggio della linea ^ per i marinai giorno di festa
,
e su

tutte le navi sogliono fare una maschcrata, per buscarsi dai passag-

gieri con che passarla allegramente.

A mezza notte tirarono parecchie cannonate, alle quali segui-

rono cupe grida dal fondo del bastimento, con un alTaccendarsi ed

un aecorrere, dicendo che il dio Nettuno vietava di passar oltre

senza pagare il tribute. Un marinaio vestito da messaggiero del dio

venne portando al capitano una petizione, alia quale ei rispose che

si sarebbe fatto com’ era costume. Il giorno appresso quando tutti

stavamo sul ponte, verso le undid, vigilando 1’ istanle che il nostro

Principe Reale con vento freschissimo oltre 1’ usato
,
solcava 1’ onde

dell'emisferio meridionale
,

si sentirono grida
, !ed apparve da prora

un carro tratto da quattro giovanetli, vesliti di pelli di pesce, col viso

e le braccia dipinte a squame. Nettuno stava dritto sovra il carro

col tridente in mano e la corona in fronte, ed anrivato a poppa
salt6 sopra una capponaia vicina al timone, e v i stette come gover-

nando il mare. Due negri nerboruti
,

coperli solo d’ una fascia alia

cintura
,

ed armati di sciabole
,

saltarono al timone , e caedati gli

altri
,
presero il comando del bastimento. Alcuni fingendosi tritoni

,

urlavano come anime dannate nelle trombe marine, mentre aUri

facevano d'una tavola un tribunale ove sedettero tre giudici, i quali

sentenziavano la pena a tutti coloro, che non potendo o non volendo

pagare il tribute erano tratti loro innanzi dagli sgherri. Il condan-

nato traevasi ad un tino pieno d’ aqua marina. Un barbiere gli im*

pegolava il viso, e lo faceva sedere sopra un trabocchetto
,

il quale

rivoltandosi
,

dava un capitombolo nell’ aqua al paziente
,

che ne

veniva tratto fra sgangherate risa. I prigionieri ch’ erano a bordo

,

per divieto del capitano non, dovevano esser tocchi; e cosl tutti

quelli che provavano d’ aver gik passato altra volta 1’ equatore
, e

pagata la contribuzione.

Era mite oltre il solito I’atmosfera e tutti si sentivano volonte-

rosi di godere anche quella strana fantocceria
,
e pel fresco aere inu-

sato che ricreava
,

e per 1’ allegrezza che s’ apprende ratta come

r elettrico nell’ animo del navigante
,
gik proclive ad ogni sentore

di novella. I marinai tra mezzo all’ impazzare tracannavano vino e

liquori e quanto di meglio capitava loro tra le mani per generosith

(iegli spettatori. Tutti si davano dattorno per vedere, sentire e
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godere seoza perdere ua ette, ed intanto la coniedia per poco

Dou teriniab in tragedia. Uno degli attori ,
acceso dall’ aqaavite,

nel salire per le scale di corda il grand’ albero , trascorse col

pie,de e cadde. Un vomo in morel m mmo in mare! questo grido

volb da un’ estremitk all’ altra del baslimento. Ogimio accorre : il

capitano fa mettere in patina la nave e fermarla. Tutti gridano, e

si affaccendano, raa il naofrago sparisce. Quattro marinari fatti pib

audaci dal vino, danno di piglio alio schifo. Si gettano per tavole

di naufragio, gabbie, capponaie
,
barili e tutto cib che pub soste-

nere un uomo sull’ aqua. Detto fatlo
,

lo schifo b partito , e si

agita fra i cavalloni che ad ogni istante sembrano seppellirlo. Due
minuti lunghi come ore si contano sulla clessidra; ma il naufrago b

rimaso lontano un lungo tratto di mare. La sua testa appena se-

gna un piinto nero nell’azzurro dell’aque; e se non b poderoso

nuolatore, o non afferrb qualche sostegno, sparirk prima che lo

schifo arrivi. Colla bussola si rileva il punto dove I’infelice era

caduto; i marinai dall’ alto degli alberi tengono gli occhi flkamente

sopra di lui, e coi loro gesti guidano lo schifo alia parte ove b me-

stieri cercarlo. Lo schifo correndo a forza di remi, sparisce anch’esso.

Gridano tutti: b pcrduto, b perduto. Fu un momento in cui cia*

scuno collo sguardo quasi si sent'i mancare il respiro, e segul un

generale silenzio. Quando si scorge per 1’ onde lontane un punto

uero, che a poco a poco si dilata; si rafBgura lo schifo Ira gridi

d’ allegrezza: il naufrago salvo vien tratto a bordo. Erano giunti ad

alTerrarlo
,

che gia oppresso dalla fatica perdeva forza e sense

,

ed appena poteva sostenersi.

Allorchb lo sgraziato si riebbe, disse che la paura di esser di>

vorato dal pesce cane era stata piu grande del timore di morire

alfogato. Cosl flni poco lietamentc la festa del passaggio della linea

equinoziale.

Due giomi apprcsso ammalb graveqpiente uno degli esiliati
,
ed

il prete compagno di sciagura
,
lo confortb negli ultimi momenti e

lo benedisse. Gli fu grato quell’ infelice delle sue cure, e nel dargli

la mano per riconoscenza diede 1' ultimo sospiro. Fu involto nel

goo giaciglio
,

gli si posero alcuni pesi ai piedi, fu recato sopra

una tavola accanto all’albero maestro
;

il prete disse la preghiera

dei morti. Era la mezza notte quand’ io assisteva ai pietoso officiq

:

alcuni marinari il circuirono rispondendo sommessi ai conforti della

chiesa. Compiuta la lugubre cerjmonia
,

fecero correre il cadavere

sulla tavola, e I’ onde dell’ oceano gli apersero la tomba. AI chiarore

7
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(loco d’un lumicino che*# tenerA acccso all’ albcro maestro vidi cha

il prete si aiidugavr occhi. La triste fine di quell’ uomo risusci-

tava nel compagno d’esilio antiche rimembranze, e gli mettera

dinanzi Torrida sorte e forse peggiore che lo altendeva.

L’ oceano sotto i tropici e specialmente nell’ emisfero meridio-

nale muta aspetto. Qiiella infinita estensione opprimente
,

ia cui si

perde sguardo e pensiero, offre uno speltacolo nuovo e meravi-

glioso. Tutto si aaima; il sole al siio levarsi ravviva Tuniforme

elemento, ed una mollitudine di pesci d’ogni forma e grandezza

iene accompagnando il baslimento, quasi goda rompere la noia

dflda longa navigazione. Numerosc turbe di pesci volanti
(
exocelus

Linn.
)
con graziosi moti sollevansi dai fliitti, ne radono la superficie,

e sphtgendDsi a volo fincht) le luro uli conservano umidita
,

oifrono

alio sguardo meravigliato la nuova scena d’ un’ aria popolata di

pesci. Inseguili durante la notte, danno nei fianchi del bastimento

o nel sartiame
, e cadendo nel concavo delle Tele o sul ponte ,

apprestano al navigante saporito pasto.

Sono di scintillante colore e gross! come una piccola triglia

delle nostre marine : muniti d’ una o due paia di membrane
,
che

slendono e piegano a loro grado, in alcunc specie alquanto simili a

quelle della nottola. Alcuni vogliono che servan loro solo di para-

cadute
;
ma io li vidi piii volte agitarle

,
elevarsi

,
stendere il volo

e dirigerlo. Le due vicine alia testa
,
haniio presso a poco la lun-

ghezza del corpo: sono trasparenti, elastiche fmchfe son umide,

per cui sono costretti di spesso tulTarsi nell’ aqua
,

ovc servono

loro di pinne. Il considerevole volume delle pettorali contribuisce

moltissimo a dare a quel pesce la facolth di librarsi nell’ aria.

Malgrado questa duplice facolta di cui la natiira lo ha dotato, non

vive forse un essere in tutto il create che sia circondato da mag-
giori pericoli, e debba essere piii astuto per conservarsi. La sua

earne dilicatissima aguzzh la voracitk delle bonite
,

dei tonni ^ dei

porci marini e d’allri pesci
,
e quando sfugge a quest! col sollevarsi

a volo
,

la fregata od altri uccelli dei tropici d’ acutissimo sguardo

piombando dall’alto, lo ghermiscono prima che possa tulTarsi ncH’onde.

Tale e tanta 6 la distruzione
,

che il numero di quest! pesci
,

che
arriva a perfetto sviluppo, h un nulla in confronto alle miriadi che
ad ogni istante sollevansi dal I’ onde e ricadono in tutti i versi.

La dorada k il piii formidabile ncmico del pesce volante. Lo
iiisegue senza posa e lanciandosi fuori del mare lo addenta per aria,

od inseguendonc 1’ oiubra lo gherinisce quaudo cade e prima che
tocchi raqua.

Di> ‘ t^Ic
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La durada {Curyphaena Jlippunis Linn.) 5 uno de’ pik bei pesci

di que' mari, viracissiino ne’ movimenti
,
splendido di colon can-

gianli secondo le diverse evoluziooi ,
in verde , argenteo

,
giallo

,

turchino e pavonazzo: la sua testa k corta
,

agile il corpo ed ele-

gante ; e come alimento
,

ii pin gustoso e pregiato.

La bonila
(
Thynmis Pelamys Cuv. ) ,

azzurrognola sul dorso, ed

a righe longiludinali, ha il ventre del piii bel colore argentine. Oltre-

modo ghiotta
,

pescasi agevolmente coll’ amo fqcendolo saltellare

sull’ ondc coperto di qualsiasi cosa.

11 tonno ed il lazard sono della slessa famiglia della bonita

,

ina il prime {Scond>er Thynnus Linn.) giugne lino alle centocinquanta

libbre. Il, tazard {Scomberoinorus Plumierii Lacep.) e snello di (brmc,

e tira al verdognolo sul dorso ed al giallo -verde sul ventre.

I porci di mare o marsuini
(
Phucaena Cuv.

) ,
celacei che s’in-

contrano a stuoli inuuiuerevoli
,

sono piccolissime balene che i

luarinari chiamano appunto con quel nome perch^ il loro muso
somiglia a quello del maiale. Haiiiio la pelle nera sul dorso,

bianca sotto il ventre e grossa di circa sei linee, giungendo alia

testa ed al collo anche a due pollici. La sua came b, nera ed

oleosa, e so ne puo cavare I’olio od il grasso: lasciata per qualche

giorno in luacerazione , si mangia, Seguono il bastimento senza

alcuna apparente direzione
,

ora scherzando nel lungo solco che si

lascia indietro, ora niostrando il sno dorso nero sull'aqua argentina

che la prora riversa nel veloce suo corso.

Meravigliose riuscivano a mar tranquillo le numerose turbe

de’ zoofiti fosforescenti che ne popolano la superficie. Le meduse

od ortiche di mare somiglianli ad una massa gelatinosa, quasi tra-

sparente
,
formate a callottola sferica

,
tappezzavano quasi bolle

d’ argento 1’ azzurro dell’ aque. Benche paiano gmmi informi pure

hanno vita, ed a forza di contrazioni e dilatazioni cangian di luogo,

e dirigonsi a loro piacimento. Hanno gli organi del moto c della

nutrizione bastevolmente visibili : e mediante injezioni fatte con

destrezza si ponno scoprire anche i vasi necessarj alia circolazione.

Hanno le braccia d’un bel color rosso, ed una cintura attorno alia

callottola die sembra d’ oro. La riproduzione loro deve cssero assai

pronta
,
perchb non e credibile che un corpo st poco consistente

possa resistere per un lungo volgcre d’ anni ai colpi dell’ onde , e

conservarsi la specie malgradu la voracita dci pesci e dei cctacei

chc ne fanno vorace pasto.

Non sono al tutto senza difosa, e quelli che credendole inno-
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nocue ardiscono accostarvi la mano , son punti come da orliche

,

dal che venne la volgare denominazione. La piccola punliira die

scoccano ai loro nemici basta ad abbatterli, e mescliino quel pesce

che uscendo dall’ ovo trovasi accosto a queste reti sempre in mo-
vimenlo. Fra lo sterminio delle guerre di cui il mare h I’immenso

teatro , non ayvi animale assolutamente inolTensivo
,

e la vicende-

vole distruzione si continua anche fra gli esseri microscopici. Nelle

notti oscure accade sovente che un’ immense quantilk di meduse

porga al navigante il magnifico spettacolo di un mare infocato.

Infine piccoli argonauti molluschi in leggiadra e capricciosa

forma quasi di nave
,
sorgevano a esercitare le loro evduzioni : ed

e cosa incantevole vederli sollevarsi dal fondo del mare, mante-

nendo la loro conchiglia in modo che la carena resti in basso
,

e

I'apertura al disopra. Appena arrivati alia superficie dell’ onde
,
ne

^ fan uscire I’aqua per mezzo d’organi di cui sono dotati espressamente,

e la barchelta b messa in corso. Allora il mollusco caccia dal nic-

chio due braccia ncrborule che solleva in forma d’ alberi , ciascuno

de’ quali porta una membrane flnissima
, ed un apparecchio per

distenderla come le vele. Se il vento non h favorevole 1’ argonauta

se ne vale di remi
,

i quali sono inembri disposti ai due lati lunghi

e mobili in ogni senso. Tutto cpsl disposto all’uopo, la navigazione

comincia, ed il conduttore della piocola barchetta mostra mirabile

destreeza. Attento ad osservare ci6 che avviene attorno, b s\ pronto

a schivarsi che diflicilmente si pub pigliare
,
ed al minimo sospetlo

ripiega vele e renii
,

e sparisce. Sono piccole flotte in miniatura

con tutti i color! dell’ arco baleno
,

che a seconda del vento si

aggirano sull' onde.

Eravamo giunti ai venticinque gradi di latitudine meridionale

,

ove si sperava incontrare i venti alisei che ci dirigessero verso le

coste del regno di Bengucla, ma andb fallita la nostra speranza;

alia latitudine di Sanl’ Elena comincib la bonaccia
, e di giorno in

giorno andb talmente aggravandosi, che gia stavamo in ansietk per il

venir meno dell’ aqua. Dopo quindici giorni eravamo ridotti a due

bicchieri per cadauno. 11 sole era cocente, I’aria soffocante, il villo

salato
;
nb giorno, nb notte si dormiva, che solo col movers! e pas-

seggiare pareva d’ aver respiro. In tale angoscia contammo Ireula-

due giorni senza fare un niiglio di viaggio.

Una sera circondb la nave uno stuolo di pesci cani
,
che pare-

vano volerci prenderc d’ assalto. Con un laccio scorrevole gittato

in mare
, se ne prese uno di straordinaria grossezza

;
ma qiiando si
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voile trarlo fuor d’ aqua, diede una tale scossa di coda, che atterrb

quanti lo tenevano; sollerato in alto, alTerrb coi denti FAncora mag-

giore e ve ne lascib 1’ impronto.

I marinai tengono che questo pesce apporti la t^pesta, poichb

per fuggirla la precorre, e tuUi gli furooo addosso con quanto pote-

rono trovare di spranghe, mazze e spuntoni
,
gridando che volevano

il N.-E.
,
come se fosse oolpa di quel pesce se eravamo in bonac-

cia da un tnese e quasi morti dalla sete.

Questo pesce b estremamente ingordo, e basta un grosso uncino

cni si attacchi un pezzo di lardo
,
perch’ egli lo addenti subito e si

inghiottisca il tutto. I suoi denti sono durissimi, triangolari, acuti

,

dentellati come una sega
,
e disposti in sei ordini, e non incastrati

come negii altri animali nelle cavita niascellari
,
ma attaccati per

la base ad una fitta membrana. Quelli del prime ordine sporgono

fuori dalla bocca
,
inclinati all’inanzi, quelli del secondo sono diritti,

e gli altri curvi sono verso il fondo coperti da una carnositk mobile

e fungosa. Esposto a romperli piii di qualunque altro animale pei

diiri sforzi nell’ assalire la preda
,

fu dalla natura munito d’ una

membrana riprodultrice
, che stendesi sul vuoto lasciatovi dal dente

perduto, e prontamente ne ripuUula un nuovo.

Ha gli occhi rotondi e piccoli
,

con pupilla nera. Le pinne

pettorali grandissime e cartilaginose. La coda verticale a due lobi.

La pelle fitta, dura, aspra e di colore oscuro, eccetto sotto il ventre,

ove tira al grigio. Qoello che noi prendemmo era di 15 piedi di

liinghezza e 3 di larghezza verso la testa; se ne videro di piii gi-

ganti
,

nb ella b cosa affatto strana che possano ingoiare un uomo
intero. Fu dai Normanni chiamato requiem accennando alia lugubre

preghiera ed al triste fine di chi lo scontra
;
Piscis Jonee

(
pesce di

Giona )
ricordando il passo della S. Scrittura

,
giacchb colla parola

Cete, intendevasi nell’antico linguaggio non solo i cetacei
,
ma tutti

i pesci di straordinaria grandezza.

Tra i vari esempi della terribile voracitk di questo pesce, quello

mi occorse d’ un negro pescatore nel porto di Loanda
,
che d’ un

colpo ebbe mozza ia destra coscia , sicchb morl poco di poi in quel-

Pospitale. Divora un cadavere gettato al mare in un istante, perchb

ad ogni presa stacca un braccio od una ganiba. Dicesi che alcuni

negri pescatori di quelle coste osino a nuoto attaccarlo con un

coltello
,
ma sarebbe troppo strano il coraggio di quei selvaggi

,

quando non sia qualche raro caso di necessaria difesa, giacchb dura

i; la came e disgustnsa od a nulla giovevole il restante. Il remora
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(
Eeheneis remora L. ), ed ii pilota ( Naucralet duclor Halin. )

(ono i

due fcdeli conipagni di questo pesce. I primi spesso altaccansi al

loro ventre, mentre alcuni dei sccondi gli stanno sempre d’ attorno

e paiono spaventati se un case Ii costringe a separarsi. Lo stesso

pesce cane non ^ meno irrequieto se li perde di vista, e li va

cercando d’ ogni parte
,
e non pare tranquillo se non se li vede

d’ attorno. Essi non lo abbandonano se non quando 6 tratto fuor

d’ aqua : aliora seguono il bastimento per qiialche giomo e poi spa-

riscono. Alcuni altri piccoli pesci della forma e colore dei comuni

nostri ghiozzi
(
gobius

)
gli vivono parassiti sul dosso. 11 pilota b unu

dei pin bei pesci ch’ io in’ abbia visto : ha la pelle gialla con neris-

sime strisce trasversaii come la zebra, ed i movimenli si rapidi che

riesce difticilissimo il coglierlo.

Tutto ci5 che si vede in quelle latitudini ha un aspetto straor-

dinario ed iina insolita magnificenza. Il tramouto del sole quando il

mare riposa in bonaccia b si pittoresco e pieno di poesia
,

da far

dimenticare ogni disagio. Ben lontana dal vero rimarra sempre

I’arte deiruomo, nell'imitare quelle nubi d’ogni colore, d’ogni forma,

ora giacenti snll’ ultimo orizzonte
,

ora vaganti e quasi festevoli

,

mutando la ricchezza delle vesti ad ogni movimento : linchfe tristi si

celano fra I’ombre, ed a poco a poco spariscono poi del tutto fra

le tenebre. Aliora il firmamento si va ammantando di nuovi astri

,

e tutto fin il cielo pare che non si abbia piii comune col paese na-

tale. L’oceano si fa fosforescente e splende come un’ interminabile

pianura di terso argento. La nave nel fendere le onde fa sviluppare

dei getti di luce viva e scintillante, come i piii bei fuochi d’artilizio;

corpi luminosi girano intorno* a sh sulla siiperficie dell’aqua
,
e pa-

iono maise infiammate o nubi di fosforo che segnino la via.

Questa fosforescenza h sempre un nuovo oggetto di stupore,

sebbene per mesi interi si veda rinnovarsi tutte le notti. Newton
attribuiva questo fenomeno al fluido che si sprigiona dalle molecole

di tutti i corpi solidi, riscaldati da una causa qualunque. Forster lo

spicgava collo sfregamento elettrico di corpi moventi suH’onde. Altri

hanno creduto che per 1’ infinite divisione dei corpi morti potevasi

considerare il mare come un fluido gelatinoso di pesci , che ad ogni

istaute ne riproducano lo sviluppo.

Humboldt trovo pih naturale cercar la causa nelle molecole di

fosforo che si sprigionano dai corpi di vari animali siano essi vivi o

morti : e D’ Urville ne tenth 1’ esperienza ne’ suoi viaggi. Con una

rele finissims cerch di prendere tino di qiie’ globelli che scintillavano
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lungo U bordo del bustimcnto, persuaso che doressero esserc aninia-

Ictli, aia appena la rete era fuori dell’ aqua il globetto luminoso si

riduceva ad un punto e spariva: a forza di ricerche perb scopri

finalinente che il punto luminoso provcniva da un alomo animato

simile ad un granello di polvere e coll’ aiulo d’ una lente riconobbe

che era un crostaceo infinitamentc teiiue e quasi diafano. La luce,

aggiugne D’Urville, che quegli atorai animati ponno emettere deve

esscrc attribuita alia proprietk eslremamente rifrangente delle goccie

d' aqua che li circonda, poichb essa b tanto piii intensa quanto piu

sonu cssi alia superficie, e ad una certa profonditk b appena per-

cellibile e confusa. La maggior parte de’ fisici conviene nell’ attri-

buire la causa di questa fosforescenza alia quanlitk straordinaria

dei molluschi e zooflti di quelle latiludini ed in particolare al Py-
rosoma atlanlicum Peron. Incerta ne b perb ancora la causa, giac-

chb alcune esperienze mostrarono potcrsi render I'aqua luminosa

gettanduvi salauoia di aringhe.
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CAPITOLO SESTO

8. Elena — Costc d’Africa — Dislocamenlo longiludinnic di queste nellc carle

di marina — Isola dclle Tigri — Selvaggi — Bcngucla capitalc del regno

dcllo slcsso nomc — N'otizie flsicho c civili.

La nostra mala sorte che incontrammo in quella latitudine

forse ci capita per aver tagliata la linea Iroppo vicino alia costa di

Guinea. II navigante deve seguire il consiglio di Horsburg e passarla

per quanto fe possibile fra i 20" e 25", e non avvicinarsi alia

Guinea specialmente nei mesi di luglio e di agosto
,

in cui i venti

etesii del N.-E. mancano dagli 11° ai 12", ed in cui I’intervallo di

questi ai venti generali del S.-E. b quasi interamente occupato dai

venti S. S.-O. e S. con mare grosso, e facili oragani.

Alla notte dello stesso giorno che prendemmo il pesce cane si

levb il vento
,
ed alle due del (ft seguente vedemmo Sant’ Elena

,

isola di tanta rinomanza pel sepolcro di Napolcone in Longwood

due iniglia lungi dalla cittadella. Per un viottolu pulito e ben tenuto,

varcansi due colline coltivate come giardini , ed in iina Valletta un

vecchio sergente
,

esce da una casuccia
,
e mostra il sepolcro fa-

moso. (*) Y’ era una pietra senza iscrizione cinta di un cancello di

ferro, intorno al quale era inoltre uno steccato di legno; non si

entrava senza un permesso scritto del governatore. Dovemmo dirci

Francesi allinchb il sergente ci lasciasse avvicinare. Nessun indizio

ricordava 1’ uoho che giaceva sotto quel sasso. Un salice che lo

copriva de’ suoi rami pendenti
,
era il solo segno di memoria e di

pieth. La casa parvemi tramutata in fenile
,

e la bella villa d^
generale Bertrand dovette essere riadatta prima che il signore che
la comperb si mettesse ad abitarla.

Quest’ isola fu scoperta nel 1502 da Giovanni Hora portoghese

(*) IN'on visitammo che tre ineai dopo quest' isola sopra una barta del signor Ma-
nuel Viera da Silro, ina ne mrttiain qui la dcscrizione per non tornare allro su questo

soggcllo, giacche ei venne il drstra di parlanie.
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chc la nomin6 Sanl’ Elena pcrch^ appiinlo correva quel giorno al-

lorclil! la scorse
,
ina trovaiulola di nude rocce tagliatc a picco e

.
quasi iuipraticabili , deserle d’uouiiui e d'aniuiali non ne prese pos-

sesso. Vi si stabilirono poco tempo dopo gli Olandesi, ma 1' abban-

donarono auch’ essi ben tosto per la sua sleriiila
, e si occuparono

sol del Capo di iluona Speranza. Gli Inglesi se ne impadronironu

sollanto nel 1600, e conosciutane la vanlaggiosa posizione, la forti-

licarouo in lutti i punti.

Posla al 16° di lat. nierid. ed agli 8° 30' di long, occid. di Pa-

rigi , a quattrocento leghe dalla costa africana , e circa seicento da

quclla d’ America, b formata di roccie vulcaniclie tagliate a picco e

quasi perduta ncll' immensita dell’Atlantico come un obelisco nel de-

serto. Verso poncute s’ innalza una collina con bella strada a para-

petto di tre piedi d'altezza, la quale conduce alle vette dirupate e

selvaggie
,
da cui si domina tiitto die v’ ha di fertile e coltivato.

Ciascuna valle ofTre un torrente d’ aqua come uu’ oasi ricercata dal

navigante che torna alle sue terre dalle lontane Indie. 11 clima vi b

caldissimo, ma salubre, e dalle coste d’Angola Ti tragittano i ricchi

per ricuperare la salute malferma. Per comunicazione di piccoli

bastimenti di cabotaggio si ricevono a Loanda, ed in vari altri

porti di quella costa tutte le settimane i migliori erbaggi n frutti

d’ Europa. Le montagne e le valli sono infestate da serpi velenose

,

e per quanto il govemo abbia fatto per distruggerle nulla ostante

rigenerano continuamente danneggiando ed uomini ed animali. Gli abi-

tanti che non passano i cinquemila sono di belle forme e di fiso-

nomia regolare. Vi sono molti ebrei commercianti i quali si occu-

pano di tutte le provvigioni de’ bastimenti
,
e molti schiavi die ser-

vono alia coltivazionc del terrene.

La notte iinalmente dopo lo strazio dell’ orrido pesce comparve

il vento, che rigonfiando le sbattnte vele ci diresse verso le coste

d’Africa. L’ ottavo giorno un immense volo di damieri
(
procellaria

capentis Lin.
)
chiamati dai Portoghesi pintados

,

di albatrosse
(
dio-

tnedea exulans Lin. ), di alcioni ( alcedo Lin. ) ,
una colluvie di alghe

natanti , e F aque che andavano perdendo I’azzurro
, e divenivano

torbide e terrose, ci indicarono qualche vicinanza della terra, che

tosto fu annunziata con nostra sorpresa dalla vedetta della gabbia

maestra
;
ma secondo i diversi calcoli del capitano e degli ufliciali

,

e le carte che aveansi a bordo parevaci ch’ essa dovesse trovarsi

ancor lontana qualche giorno. Giovami pertanto riportare .un'osser-

vazione per non piii tornare su talc argomento.

K



58 CAPITOLO SESTO

•Avendo aviUo occasione di veder terra, c di approdarc in vari

piinti delle cosle occidentali-equinoziali dell’ Africa, con diversi ba-

stiincnti di vario nazioni
,

si mercantili che di guerra, intesi che tutti

i comandanti si lagnavano di avere sbagliati i loro calcoii. La terra

ci compari\a innanzi inaspettatamente prima del tempo in cui avrebbe

doTUto comparire secondo i calcoii slessi
,
e talvolta I’errore era per-

fino di un grado e mezzo.

Le carte cui si riferivano le osservazioni erano le migliori

delle marine inglese e francese nel 1834. lo non so se alcuno

de’capitani con cui ho navigato siasi fatto carico di tale avveni-

mento; nia era ben natiirale il passar oltre, poichfe ciascheduno per

sh potca facilmente ripome la causa nella poca prccisione de’suoi

calcoii longitudinali.

Tre capitani il signor Carvao, il signor G. B. Gras e 1’ inglese

M. Day mi avevano data occasione piii d’ una volta d’ ammirare la

loro esattczza e profonda cognizione in fatto di marineria
,
e par-

vemi impossibile die tutti e tre incappassero nel medesimo errore:

tuttavia in onta ai loro calcoii incontravano il continente ove crc-

devano dovesse ancora per oltre un grado stendersi il mare, ed i

bastimenti
,
confidando solo nei computi, e nolle carte di marina che

avevano, avrebbero dato al certo nelle coste.

Dietro tali risultanze note forse a me solo perchb le aveva

raccolte da diversi capitani
,

i quali non comunicavano tra loro
,
mi

venne sospetto che la causa di queste replicate ed identiche dis-

cordanze fra i calcoii ed i fatti, potesse dipendere da inesatta

delineazione di quelle coste sopra le carte di cui si servivano, e che

effettivamente siano piii all’ O. de’ meridiani di quanto dalle carte

stesse si rileva.

Questo dislocamento longitiidinale da me dubitato dietro i sur-

riferiti dati comincierebbe dall’H" parallelo di latitudine australe,

fino al 17° boreale, da questa causa secondo qnesta osservazione

proverrebbero le frequenti perdite di bastimenti su quelle coste

,

che a ragione vengono temute da’ marinai.

Il comandante che avea fatto altre volte quel viaggio riconobbc

r isoletta delle Tigri
,
circa dieci leghe al N. di Capo Frio. Alcuni

geografi ed il Balbi la fanno a torto una penisola. £ alTatto

deserta e si dice infeslata da molti rettili e forse un tempo dalle

helve ond’ ebbe il terribil nome. Non ha pih di quattro leghe di

lunghezza
,
e cosi poco discosta dalla terra che piio bcnissimo all’nnu

apparire un’isola, all’ altro una penisola. II largo seno che presents
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al N. c lo strctto canalc con poca aqua che la isoia al S. ponno

abbagliaro il naviganlc, tanto pin essendovi grande unifuriuila di

spiaggia da sembrare piiiUosto un prolunganiento di qucsta. Noi vi

passanimo dappresso dal S. al N. che possianio asserirne 1’ ii«o-

laraento. La sua forma benchh irregolare trae pero all’ovoidale,

leggermento concava verso il continente. Siccoine quasi nuda
, are-

nosa & bassa ha 1’ apparenza piultoslo ch’ altro d’ un banco di

sabbia ora piii ora mono alio scoperto dell’ aque. Montando verso

Capo Negro la costa h tutta uniforme a quesla, c per iungo tratlo

non vi si scorge vegetazione alcuna.

Tulti quci lidi fin verso il Capo di Biiona Speranza, e quelli

che rimontano indietro fmo al regno di Bengueia sono abilati da

genii sclvaggic e nomadi, variela della stirpe Otlcntota. (V. la Tav. II.)

Crudeli e miscrabili non fanno nazionc o consorzio, ma s’aggregano

a stuoli per combatlcrc o devastate. Non coltivano lerre, e .si vuole

non abbiano altro animale domestico che il cane. Maiigiano radici,

rettiii, grilli, formiche, e quando le locustehanno divorale I’erbo, e
la terra nuda non dh piii nulla, si alimentajio di quegli inseltistruggitori.

Sopportano lungamente la fame, ma si ripagano del Iungo digiuno se

iiccidono qualche animale
,

o rubano qualche biie e qualche pecora

aiie tribii vicine. Non hanno abitazione
,
e dormono esposti a tutte

lo intemperie e suiia nnda sabbia. Lc armi loro sono giavellotti e

freccie ricurve e avvelenale che lanciano a grande dislanza, e con

soinma destrezza. II linguaggio loro h povero, e si componc di pochi

suoni tremoli e gutlurali, che appena si ponno rappresentaru con

ieltere. Sono di mezzana stulura e di colore giallo-bruno. La capi-

glialura, somiglia una lana, che h rilorta in treccic assai compalte.

Cingono la fronle d’ una benda di peilc ,
nclla quale tengono le

freccie piu piccole
, e portano le piii iunghe in un turcasso di aloe

dietro le sjjalle coll’arco. 1 piii vicini al mare tendono insidie alle

navi che sono costrelle ad approdare, e dicesi che la mala sorte

toccasse ad un brie ingicse, che gettalo 1’ dneora presso il lido per

far aqua fu assalito; e nc scampb un solo marinaio, il quale al

momento dell’assalto era a terra, ed arrivb dopo venti giorni a

Bengueia a narrare il terribil caso. La tavola seconda presenta un

negro di queste coste come mi fu mostrato a Bengueia, dove tro-

vavasi da pochi giorni schiavo d’ una carovana di negri.

Queste notizic spacciatemi sono a mio credere esagerate, o

dair avidita di maggior guadagno nella vendita degli schiavi
,
o

dair amore dello slraordinario di tulti (|iici pnpoli barbari
, i qiiuji
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cib che non conoscono, creano fantasticamentc
,

e per dcdiizioni

che ingrandiscono e stravolgono. lo devo osservare che quelle coste

essendo basse, arenose ed aride non offrono nb al navigante attraU

live per approdare
,
nb all’Africano luogo opportuno da fermar di-

inora e aggirarvisi, per cui b probabile che siano deserte. 1 negri

che per avventura furon trovati da qtialche bastimento poteano es-

sere del Bibb, i quali nelle loro escursioni per ogni verso discendono

qualche volta su quelle arene per raccogliere i cauri o conchiglie

ad uso di moneta. S’ armano essi in fatto d’ arco e di freccie
,
e

siccome dotati dalla natura di forte costituzione e di forme atleti-

che, fanno la guerra per mestiere, e sono fieri ed indomabili.

Sempre con venlo fresco, e in vista del lido, montammo il Capo

Negro
,
e per passarc il tempo, siccome alcuni degli uccelli

,
che a

tormc innumerevoli svolazzavano lungo le coste e sulle aque, veni-

vano a predare arditamente fin sul bastimento in mezzo a’ marinai

,

dava loro la caccia contiuuamente, giacchb per nulla si sgomentavano

dei replicati colpi di fucile. II pazzo
(
Sii/a alba Mey. juv. bianco

con macchie brune
)

cosi deUo per la siia strana stupiditb si

lasciava prendere anche colle mani; ma avvertivasi di afferrarlo

pel collo altrimenti si correva pericolo di ripbrtare profonda fe-

rita dall’ acuto suo becco. Quest’ uccello che b grosso come una

piccola oca b ben armato, ed ha tutta I’ apparcnza della forza; ina

non sa nb assalire nb difendersi. Pare che non abbia altro istinto

che di procurarsi il vitto e moltiplicare
,

e la stessa distruzione

de’suoi corapagni non lo inquieta punto. Egli si sostiene molto tempo

anche sull’ onde agitate
,
e potrebbe anche fare lunghissimi voli, ma

non si allontana mai dalla terra se non per quel tratto ch’egli pub
facilmente percorrere ogni giomo. La fregata ( Tachypetes aquUa Viel.)

pare che coiiosca il poco coraggio di questo suo compagno, e qiiando

s’ accorge che preda qualche pesce
,
lo perseguita finchb non abbia

lasciato cader la preda ch’ ella poi s’ imbecca al volo. L' apparire

di quest’ uccello b il pib sicuro indizio delle vicinanze della terra.

Il 2 di febbraio giungemmo a San Filippo di Benguela
,
capi-

tale del regno di questo nome, che posta a 12° 32' 30" di latit.

merid. da lunge si olTre con amenissimo aspetto. La rada era po-

polata di bastimenti che al nostro arrivo sventolarono con repli-

cate salve la bandiera portoghese. 11 piccolo fortino solidamente

fabbricato e di bella costruzione voile pure dar fuoco agli arruginiti

cannoni, ma il prime colpo mozzb al negro cannoniere un braccio.

Appena a terra gli feci F amputazione, e fortunatamente gnarl in

r „ Coogli-
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poco teoip» senza'alooB aecidentc. Era un’ operattme' Che h negri

non avean ntm tista
,
e Tolevano ch’ io la insognassi all’ infermiere

dell’ ospitale perchfe accadendonel ancora il bisogno <^Te»ero an-

eh’essi 0 chiiurgo. Un bianco che non so bene di qual nazione

si fosse, dirigeva quell’ ospitale abbastan/a ampio per contenere

duecento letli. Non ve n’ erano perb se non 25 , ma ordinati con

molta ncttezza, e tutti provveduti delle tabelle |)er iscriver I’anda-

mento della inalattia e la ciira. Quel bianco era il direttore, il

medico, il cMnirgo, lo speziale ed il capo infermiere dello slabili-

mento , e s’ era guadagnato quel posto dal govematore per una

certa fama acquistatasi nell’ arte medica.

Giustiniano Josd dos Reis allora govematore ci accolse con

pompa alia spiaggia, ed alia sera fece illuminar la citta; e non si vide

alcun segno d’ avversione al mutato governo. 11 capo di questo b

nominato direttamente dal Portogallo e sta in corrispondenza coi

ministri
;
ma b sottomesso a quello del regno d’ Angola

,
giacchb

Loanda stende la sua giurisdizione sopra i due regni. La cittk b

anche troppo vasta per gli abitanti, e vi sono molte case ruinose,

perchb i negozianti arricchiti lasciarono il paese senza aver trovato

a chi venderle.

Le case sono tutte a pian terreno, eccetto le due del gover-

natorc che hanno un priino piano. Le strode sono larghe ina tor-

tuose e non selciate; e I’erba che vi cresce altissima, mostra I’incr-

na degli abitanti.

Il clima b insalubre, benchb il calore non sia straordinario per

quelle latitudini, ed il tennometro non oltrepassi mai i 30 centigradi

air ombra, ed i 40 al sole nella massima siccitk. La camerada ossia

le febbri intermittent! assalgono piuttosto gli indigeni
,
e le putride

infestano di preferenza gli Europe!, p diventano mortal! se si as-

sociano a qnalche vizio intestinale. Nessuno di noi perb si ammalb

in quella dimora di parecchi giomi, nulla ostante qualche non leg-

giero strapazzo, ed un regime non molto regolare di vita. Il signor

dos Reis tra gli Europe! era il solo alTetto da molti anni d’ostruzione di

fegato e di milza con frequent! vomiti mattutini. Egli persaaso che

la sua infermitk dipendesse da indebolimento dell’ organo digestive,

viveva lauto ed abusava di bevande spiritose. Delle malattie domi-

nant! in tutti quei paesi , e della maniera di curarle parlerb pik

tardi allorchb dirb di quelle che infestano il regno d’ Angola.

Nclla cittk non hanno aqua dolce, e solo un miglio discosto v’b

la limpida fonte di Gava^o. Per talc incomoda lonlananza adoprasi
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dalla mapi^ior parte degli ahilaiili cho non hanno schiavi aqua di

]M>7.zo torbida e nauseusa die laivulla cagiona gravi colicbe.

Avvi uii mercaio di legiiini e frulta, cd iiu luaculio uve la came
b lassala a inezza macula

(
IG cenlcsimi ); nia per uionopolio, non

ostaule r abbondanza del besliauie, gli abilanti non ponno coinpcrare

pin d’ un ccrlo peso di came
,
deterininato da un biglietto che ii

governalorc distribuisce ad ogni fainiglia, e che prcaentasi ai macello.

II bestianie b a vil prezzo, e licnsi iin manzo del valore d’ una

]>ezza di cotonina, ossia qiiallordici o 15 lire: nia il govcrnatore

ne intasca I’ intiero valore, ed al macellaio riinane per siio coinpensu

e lucre
,
solo il di piii che trac dalla vendita.

Trovasi al N.-O. della ciUh una landa di molte leghc d’ cstcn-

sione, a ciii di 1‘requente vi si inette il fuoco per distruggero

I’iiuniensa quantila di rellili onde b infestata. Un negro, pastore del

signor Josb dos Reis, appunto in que’giorni scontrossi in un Pitone

di smisurala grandezza che gli si avventava addosso, ed intropida-

nicnte con un colpo di spada lo divise in due. Questo inimenso

rettile b il rappresentante del Boa conslriclor del nuovo mondo, e

giugne non di rado ai sedici metri di lunghezza, ed alia grossezza

d’un uomo. Lo schiavo portb la sua vittima mentre noi eravamo a

pranzo, ed il suo signore in ricompensa del coraggio lo fece libero:

giacchb quello strano gigante non solo b temuto dagli uomini , ma
b il terrore di tutti gli aninudi. Era lungo circa sette metri e grosso

come una coscia d’ uomo. Quando b spinto dalla fame insegue la

preda Gn sui rami piii alti attortigliando il suo corpo all’ albero

colla rapiditk d’un lampo: la insegue tra I’ onde, e fin nei fiumi i

pill rapidi, e se assale un nemico degno di lui lo avvinghia di

mille nodi
,

gli fa schricchiolare le ossa con crepito orribile e lo

soffoca. Si trasporta ad un tronco d’ albero di cui si vale come di

una leva per stritolare tutto insieme I’ossa sconquassate c le carni;

indura ed allunga questa massa informe
,

1’ inonda d^lla sua bava

infetta per renderla scorrevole, e se la ingoia. La preda troppo vo-

luminosa non gli permelle alle volte di trangugiarsela intera
,
e la

digcrisce parte a parte, e colla gola orribilmentc aperta e plena

dell’enorme boccone mezzo divorato, giace in un torpore alfannoso

per tutto il tempo dcUa penosa digestione. Si possono seguirc attra-

verso la pelle dei Pitone le coma d’un animale inghiottito, segnando

esse successivamente nel passaggio una voluminosa tumefazione.

Quanto b torpido in tale stato
,
altrettanto b orgoglioso quando

faiuelico pcrcorrc le campagne. Si vcdc avanzar gigante frammezzo
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aHe erbe, sollcrando il capo su i cespugli
,

e lasciar Uictro sfe i

grandi solchi tracciati dalle ondulazioni del corpo. Fnggono a lui

davanti a truppe le gazzelle e gli altri animal!
,

ed il golo mezzo

che ha F uomo per difendersi daila sua voracith
,

b di mettere il

fnoco air erbe disseccate
,

e ripararsi dietro le fiamnie d’ un vaato

incendio.

Il disotto del ventre o della ooda h protetto da una serie di

piastre trasversali
,
unite da squame esagone e di color chiaro, men-

tre il suo dorso e uniformemente oscuro. La testa somiglia a quclla

d’ un cane da caccia , e la bocca ben munila di denti non ha ve-

gcichette da veleno. Le sue vertebre essendo pih numerose di quelle

degli altri rettili
,

gli danno forza di pressione comparativamente

pill grande
,
e spopola d’ animal! il paese che s' elegge per sog-

giomo. Alcuni naturalist! il chiamano re dei serpent!; alcuni po-

poii africani rappresi alia sua vista da superstizioso timore, lo chia*

mano imperatare o I’adorano come ministro della divinitk, attac-

cando la sua testa al limitare della capanna qual feticcie. Andie i

Giapponesi 1’ hanno adorato qual DiO, ed i monti d'ossa e di crani,

che si vedevano d'attomo. a’ suoi tempi!
,

attestavano le numerose

vittime umane che gli si offrivano.

Yidi il serpente a due teste che i viaggiatori portoghesi amantt

dello straordinario credono si velenoso da portare la morte in

poche ore. Quelli di Benguela lo chiamano Cobra Anfisibene, e se lo

rendono stranamente temuto con superstiziosi racconti
,
bench^ non

abbiano esempi di sue mortal! morsicature. £) 1’ Amfisbaena fuligi-

nosa Linn., che per la grossezza uguale della testa e della coda, e

per la sua facoltk d’andare innanzi e indietro fu creduto di due

teste. Quando si prende, si rivolta colla coda come lo scorpione: fe

della lunghezza di un piede e mezzo a due piedi, ed ha gli occhi

piccolissimi ed appena visibili, con piintini neri attomo attorno.

I denti sono piccoli e numerosi e non ha i canini mobili dei rettili

velenosi. Siccome poi in quei paesi adusti non v’ b insetto il cui

morso non apporti enflagione ed anche forte dolore, cosi tutti si

rendono temuti. Sono si esagerati i tiniori di quegli Europe! riguardo

alle serpi e cosi i spaventosi racconti che vi si fanno ad ogni

istante, che quando alciino s'imbatte in essi la prima volta tra-

mczzo alle selve od alle erbe, vien preso da tremito repentino, che

si supera a stento per fermezza d’ indole e fermezza d’animo che si

abbia.

M’imbaltei sovente in essi, ma sempre ad ogni minimo fracasso
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fuggivano rapidamentc. I veicnosi sono pochi, ed b necesaario che

il viaggiatore li conosca. In ogni luogo b facile con qualche regalo

procurarscne . ed il negro in poco d’ ora apporta luUi quelli che

son conosciuti nocivi nei dintomi ; in tal mode si ponno avere

esatle notizie sul loro conto. Non ^ se non un panico timore che ci

allontana e ci fa fuggire davanti a quelli che non han veleno,

giacchh qual male pu5 mai apportare una piccola boccuccia che so-

venle non giugne nemmeno ad addentare la parte che voile ferire?

Benck^ quei luoghi formicolino di rettili, sono perb cus\ rari i

casi di morsicalure che riesce per noi cosa incredibile. Ma I’occhio del

negro b cost aguzzo che dilGcilmente vi incappa seiiza vederli o in

terra, od appiatlati sugli alberi, ed alciini iiidizi generali gli fanno

conoscere a piima vista i serpenli velenosi : nozioni che ebbero

dalla lunga esperienza e tradizione. La testa ricurva siiperior-

mente e larga soltanto verso gli occhi, c d' una forma quasi ovale;

la coda che diminuisce proporzionatamente, Ic posizioni in cui li

trovano, il tempo in cui alcuni sono in perfetta inerzia, sono cogni-

zioni che apprendono nella prima fancinllezza.

Alcune specie di quest! per noi cos'i schifusi rettili sono anzi

giovevoli, perchb vivendo d’ insetti, di sorci, e di rospi tengono i campi

e fln le citta stesse monde di quest! incomodi e nocivi animali
,

e

servono a diminuire gli incomodi dei trisli abituri.

In una capanna (^im negro poco discosta da Benguela ogni giorno

vedevano entrare una serpe quasi alia stessa ora
, e uscirne tran-

quillamente senza spaventarsi nb indietreggiare alia presenza di qual-

cheduno che fosse nei dintorni o nella stessa capanna. Una mattina

il negro si senti smuovere la testa dal suo capezzale di foglie, e

scivolar suUa faccia il freddo vitreo del rettile voluminoso. Balzb in

piedi, smosse il fc^liame su cui giaceva, e trovb un gruppo di pic-

cole serpi a[q)ena nate. In quel luogo siccome grandemenle infestato

dai sorci, quella buona madre avea trovato suo conto 1’ accasarsi

,

ma appena distrutli i piccoli, non fu piu vista
,
e liberb quel negro

dall’ incomoda vista mattutina.

Secondo la descrizione che mi fu fatla, io credo fosse il serpens

gtgas di Adanson , del quale in alcuni luoghi della Guinea gli abt-

tanti trovano deliziosa la came , o siccome ve n’ hanno di prodi-

giosa grandezza, coal un solo serve talvolta di pasto a tutto un
villaggio: non si db esempio ch’abbia assalito I’uomo o qualche grosso

aniinale, giacchb solo i piccoli serpent! sono il diletlo suo cibo. Y’hanno

de’ paesi ov’ b addomesticato per casa come fra noi il gatto ,
cd il



4

CAl’lTOLO SESTO 65

mio amico Gaetano Osculali mi asserisce d'averne anch’egli trovale

alcune specie voluminose in alcune aziendas o fallorie del Peru: e

siccome quegli strani ospiti producevano in lui ribrezzo, gli abi-

tanti si ridevano della sua inquietudine.

II serpente a sonagli
(
Crolalus

)

di cui si trovano molte va-

rietk h quello die ha piii potente veleno. II danno maggiore lo

reca al bestiame, ai quale rimediano alcuni pastori ncgri col far

trangugiare circa una dramma e mezza della polvere d’ Angariar%

applicandone pure una certa quantitk sulla ferita. Dalla conforina-

zione della sua coda che termina in vari piccoli corpi traspareiiti

,

di sostanza arida e sonora , cbbe il norae. Vogliono che nel met-

tersi in movimenlo per assalire la preda que’ piccioli corpi si av-

vicinino, e diano un crepilo particolare che il negro riconosce da

lungi, ma ch'io non ho inai potato distinguerc benchh v’abbia in

molte occasion! messa tutta 1’ attenzione. Ve n’ ha di piccoli come

la nostra vipera
,
e sono i piit dannosi all' uoino.

I sintomi che presenta un morsicato da tali serpi
,

sono un

frcddo intenso che va aumentando sempre
,
talvolla con convulsion!

tctaniche. La parte si gonfla rapidamente e prende un color violefto,

fino a divenir nera e trapassare in gangrena. Le funzioni cerebral!

si esercitano fino agli ultirai istanti, ma il polso alcune volte si im-

piccolisce rapidamente
,
altre s’ innalza e batte con forza strana. La

pelle si fa giallastra
,
succedono dolori violent! alle membra

,
senso

di fatica
,
vertigini

,
vomiti

,
dolori al capo e sopratutto al fronte

,

cui tien dietro ben presto una perfetta cecitk. A tai malori vi si

aggiunge spesso un calor ardente ai lombi, e lungo la spina dorsale,

sangue dal naso
,
dalle orecchie

,
dalla bocca

;
la faccia s’ intuinidi-

sce ,
sgorga all’ insaputa dalla bocca copiosa saliva, sopravienc una

generale insensibilitk e debolezza
,
e frammezzo alia piii dolorosa

ansietk di respiro in poco d' ora manca la vita. Lo sconvolgimcnto

del sistema muscolare non avvi perk sempre
,

e varia secondo le

serpi e 1’ individuo avvelenato, Gno a presentar sintomi in tutto

eguali a quelli della rabie canina.

Molte sono le cure adottate da’sdva^ contro tali avvelena-

menti, i quali colgono il negro lunge dall’ abitato e sprovvisto d’ a-

iuti. La polvere d’ Angariarl

,

la cui virtk k rinomata in ogni sorta

di ferita per sospetto di veleno, b la medicina che molti portan

sempre addosso. lo continuo a chiamarla col suo nome benchk non

sia venuta a mio conoscimento se non molto dopo
,
riservandomi il

dire altrovo come ho trovato il frutto
,

e come ho veduto esperi-

u
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meatarlo. Ogni tribii ha le sue erbe decantatc, Ic quali nascono nei

luogbi stcssi frequentati dai rettili, e che i negri conoscono e sanno
usare fin dalla priina gioventii

,
essendo questi i priini consigli che

ricerono dai genitori. Alcuni intrepidamente si troncano d’un taglio

la parte ferita medicandola coi loro impiastri d’ erbe o di foglie ,

e ridoQsi della dappocaggine del rettile che us6 la sua malizia con

chi era piii avveduto di'lui. In alcuni luoghi adoprasi 1’ infusione

delle foglie e dei fieri d’ una specie di liana delta guaco, forse la

Mikonia guaco di Humbold.

Questa ha fiori bianchi e foglie orali
,
ma h di sapore ed

odore sgradevole. £ comunissima nelF America centrale e venerata

qual rimedio universale. Fu fatta conoscere nel Brasile da un In-

diano il quale salvb la vita ai religiosi d'un convento di Pernam-

buco nel 1798 ,
avvelenati dal loro cuoco con arsenico. D'allora in

poi sab in molta riputazione
,
e fu trasportata fine all’ Indie Orien-

tali, ove mi si disse adoperata con molto successo anche nel colera

asiatico. Nell’ospitale di Benguela si usa far succbiare da un negro

replicatamente la ferita
,

poi amministrare le suddette infusion!.

L’ammoniaca mi si accertb essere un rimedio di dubbio efletto ed

alcune volte dannoso. La legatura, il succiamento, le ventose ral-

lentano il corso del veleno nella circolazione, ma non ne anuullano

gli elfetti. Se dope le cure apprestate all’ ammalato succede un' ab-

bondante scarica di corpo, ed un profuse sudore liensi per certa la

guarigione.

L’ uomo che tien 1’ impero degli esseri viventi, anche su questi

terribili nemici esercitb la sua potenza, ed in vari luoglti dell’Africa

e dell’ Indie si vedono giocolatori chiamati Psylli

,

i quali sanno

maneggiare i serpenti piii velenosi senza riportarne il minrimo

danno(i). Sarebbe assurdo il credere, come vogliono alcuni, ch’essi

abbiano il secrete di guarirsi con un tocco, oppure che sappiano

lasciarsi mordere senza pericolo
,

giacchb alia serpe non levano 0
dente cannulato nb la glandula secretoria del veleno. Ma io credo

che questa loro magia consista o nella somma destrezza, e vera-

(t) Gli Psylli erono popoli della Libia conosciuti sin dalla piu rcmota ontichila

per domalori di serpenli. Furono , secondo Plinio , distnitU dai Nasamoni , sciraggi

abitanli I’antica Cirenaica. la Egitto pcr6 tutti i giocolatori se ne rantano discendenti,

e pore veromente che quest'arte sia tutla loro propria e tradizionale. Anche neli’Indie

gli Psylli veiigono chiamuli dai ricrlii per liberure Ic case ed i giardini dai retlili, e Y|

ricscono a suidurvcii iiuilaudo il sibilo del niascUo e della feimuina nel tempo degli

nniori.
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raenle sorprendente che acqtiistano nel maneggiarli, in modo che

non s’ cspongono niai ad esserae feriti
,

o nel renderli inctti con

qualchc pralica particolarc che passa da padre in figlio per secreto,

fnitlo di attente e prolungate osservazioni.

Neir Indie vidi uno snakeman col terribile coluber naja Linn,

addomesticato si bene da fargli esegiiire una specie di danza al

siiono d’un ziifolo. Alcuni giocolari del Cairo addomesticano il fa-

moso aspidc degli antichi
,
conosciuto adesso sotto il nome d’ Haj^,

com’ essi dicono fino a tramutarlo in bastone e costringerlo a fare

il inorto. Onde ottenere quest! efletti sputan loro in bocca e lo

forzano a chiiiderla
,

poi disteso per terra con aria di mistero gli

appoggiano una mano sulla testa, ed il serpente direnta rigido

cd immobile. Per tornarlo al prime stato gli sfrcgano fra le mani

fortcmente la coda. Forse una forte pressione sul cerrello produrrh

nel rettile una specie di catalessia. Son cose che fanno accorrere

il popolo ad ammirarle e ritenerle sopranaturali
,

e non recano al

certo minore meraviglia anche agli Europci.

In queste stesse liane ore 1’ erba b mono folta e bassa, appcna

fuori deir abitato vi sono larghi ccspugli sparsi qua e Ik
,
che al

levar del sole formicolano di rarie specie d’ nccellini minutissimi

come il mosca detti Pega-flores. Sono del genere Nectarrna Illig. e

rappresentanti ncli’antico continente quoi mirabilissimi dcll’Amcrica.

£ impossibile descrirere la bellezza di quest! uccclli in minia*

tura, allorchb ai primi raggi di quel sole formicolano a sciami

come le nostre api di primavera. Tutti i color! dell’ arco balcno

pare che vi guizzino d’ attorno nei loro velocissimi alcggiamenti
, e

siccome a modo di susurro monotone, ma non disgustoso h il loro

canto, restano talvolta inavvertiti dal viaggiatore davanti agli stessi

suoi passi. Si nutrono di minutissimi insetti
,
e di mosquitos ( specie

di zanzarc
)
che imbcccano al vole con si maravigliosa rapidita da

non poterli scorgere tra il bagliore di quella luce benchb lontani

anche solo un quattro o cinque passi, e sotto il tiro d’una bacchetta.

La vita loro k un perpctuo moto
,
e quanto la cedono in grandezza

agli altri uccelli, altrettanto li vincouo di vivacitk e prontezza.

Queste minutissime animine volanti che pare dovrebbero essere

senza fiele pur sono stizzose
,

e si perseguono alle volte con rab-

bia
,
non temcndo assalire anche un uccello dieci volte piii grosso.

Difendono il nido da una specie di cuculo, che b ghiotto dei loro

nati, e quando vi cala sopra se per avventura il trova guardato

dalla piccola madrc
, fugge subito spaventato uiettendo acute grida.



68 CAPITOLO SESTO

perch6 se quella lo insague e avviene che lo raggiunga, gli si at*

tacca sotto un’ala, ed a baccate ne fa sanguinosa vendetta. Per
aveme in copia bastava scaricare in quei cespugH un fucile a pol-

vere alia distanza di pochi passi od aggiungervi poca limatura di

ferro e cadevano tramortiti : si potevano allora raccogliere e tornarli

in vita, ma gnastavasi il pregio delle penne, e ci tornava meglio

servirci di piccole verghette invischiate.

Fanno un piccolo nido elegante rirestito intemamente di

nissimi pappi setacei del cotone seivatico
,

ed intrecciato meravi-

giiosamente con un certo lichene pastoso e mollissimo che trovano

soi gross! macigni. I piccoli che vi annidano appena nati non sono

piil gross! delle mosche. Labat racconta che un suo confratello il

padre Mondidier, avendo posto un nido di quest! ucceilini in nna

gabbietta appesa alia finestra
,
padre e madre volavano a nutrirli

,

e avendola egli poi ritirata entro la stanza, e quest! continuando

egualmente 1’ amoroso ufficio flnirono coU’ addomesticarsi anch' essi

e non tentar piu la fuga. Il missionario preparava loro con biscot-

tino e vin di Spagna una certa pasta su oui passavano la lingua, e

ne succiavano 9 nulrimento. Gonoscevaao la sua voce e non teme-

vano posarglisi addosso e volargli sin tra le mani. Dopo cinque mesi

di si amorosa soUecitudine un sorcio glieli uccise tutti in una notte.

n loro pih crude! nemico per5 b un mostruoso aragno, il quale

dal suo baco terreno e mollemente tappezzato di seta, passa a
stendere le sue reti tra quei cespugli, e fa la sua caccia allorchb

quei vispi ucceilini si risvegliano a saltellare e inseguirsi pei ramu-

scelli, lieti del nuovo astro mattutino. AUorchb sente smuoversi la

rete, o dal suo nascondiglio ove sta spiando, vede la sua vittima

avviluppata le piomba addosso
,
ed afierratala pel collo in un batter

d’ occhio la fa morire. Questo aragno appartiene all’ ordine de’ pol-

monari ed al genere delle migali. F grosso come un pugno e armato

di robuste mascelle dalle quali eiliette un umore fieramente ve*

lenoso, che innestato nella fsrita uccide subito la vittima. F ghiotto

fin delle ova di questa specie di Gerzia, e ne beve tutto il conte-

nuto lasciando i gusci fessi in due. Avendo un giomo liberato un

di quei piccoU ucceilini dalle reti onde stava preso, d’un tratto mi

Tidi comparir minaccioso sopra un ramo pendente aUa mia faccia il

mostruoso cacciatore, si che d’un salto adlontanatomi gli regalai un

colpo di bacchetta onde cadde aggomitolato fingendo il morto. Av-

vicinatomi colle moUe per afierrarlo, in meno che nol dico, me lo

trovai attaccato all’ indice della mano destra , e n’ ebbi per un mese
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di gonfiezza flemmonosa, con dolori che si stendevano a tutto il

braccio fin sotto le ascelle. I negri assicurano che non morde Tuomo
se non molestato

,
ed infatti essi non temono lasdarselo correre sul

corpo nudo. lo non ne volli far prova temendo che quegli otto suoi
occhi sapessero distinguere la pelle bianca dalla nera, e me la tro-

vasse pih gustosa. Mi contentai della fortuita esperienza per accer-

tare che il suo morso non reca segni general! cP avrelenamento nel-

r uomo per insaificiente qoantitk dell’ umore inoculato nella ferita

,

come succede fra noi di quello della vipera.
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Continnaz'ione — Uccelli ed aliri animali — A^ricollura — Mioiere di solfo

e saline — Popolazionc di Bengucla — Commercio — Governo — II bufalo

gibboso — Costumi dei ncgri dei dintorni — Piante medicinali — II rinn^

ceronte.

In qiiei paesi la natura spiega tutta la potenza di’meravigliose

creazioni, e raccoglie siccome in campo di sue prove tuUo ci5 che

ha di pill magniFico il cielo e di piii hello e piii dilettevole la terra.

Tra i volatili, per continuare ancora le nostre nolizie, trovasi

quel meraviglioso struzzo che quasi ultimo anello della gran catena

che lega gli abitatori dell’ aria con quelli che camminano sulla terra,

presenta nella sua strana conformazione alcune simiglianze col ca-

mello altro percorritore del desarto. Ma ne parleremo in altro luogo

ove si descriverk pure la caccia quale si fa da quei selvaggi.

Innumercvoli varietk di fringille popolano quelle selve di banani

e di palme, e alcune hanno cosi varia e ricca piuma, cos'! splendente

de’piii vivi colon
,
da arrestare stupefatto il viaggiatore. La Hui'a,

cost detta da quegli abitanti pel suo negro vestito di piume, k nna

delle pill frequenti e pik interessanti. Linneo la chiamb Emberiza

paradisea

:

ha la testa
,

il dosso
,

le ali e la coda d’ un bel nero di

velluto, due lunghe reggitrici le pendono dalla coda a guisa di

manto da cui ne venne il nome portoghese
,

e ch’ ella dimette in

alcuni mesi dell’anno per tornarsene poi ad adomare in altri: k in-

telligente e arnica dell’ uomo e si trova comune per le case
,
e pel

suo canto dolce e melanconico, e perchfe addomesticata percorre

le stanze e mostra particolare aflezione alia mano araorevole che

la nutrisce.

La Sanguinulenta la quale k d’un bel rosso di fuoco
,
con collo

che trae al bianco e al giallo
,
e testa e coda brune. La Polizona

k d’un bel giallo, col mcnto bianchissimo
,

ed il petto ed i fianchi

punteggiati finamente di rosso, azzurro e bruno, il ventre del piii

bell’azzurro e le guance rosse.

Diailizod by Gix’gle
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II Benguelinho cosi detto perch6 i Porloghesi ne fanno incetta

in quei luoghi
,
somiglia al nostro- usignolo per grossezza e per dol-

cezza del canto. Annida ne’ giardini attorno alle case, e rallegra

de’suoi melodiosi gorgheggi quell’ aduste solitudini.

Nelle vicine boscaglie poi trovansi comuni quelle Peinladas

,

chianiate dai Romani galline di Numidia
,
c che di poi preziose pei

domestici usi si sono fatte di tulti i paesi e di tutti i climi. Tra-

sportate dagli Europei in molti luoghi dell’Amcrica vi annidano, e

il nostro Osculati ne prese nei boschi dell’ Uruguay o nelle provin-

cie d’ Entre-Rios
,
ove trovb comuni le due specie

,
la Numtda

meleagris e la cristata.

Ibis famoso che gli Egizi dirinizzarono
,

perchfe come le ci-

cogne divoratore di rettili
,

ne sgombra le campagne allorchh pel

ritirarsi dell’ aqua del Nilo formicolano a migliaia. Trovai pure il

Tantalus ibis di Linn, comunissimo solo a queste coste
,
ma per

caso o istrana emigrazione I’Osculati ne uccise im niaschio nell’Arabia

Felice, forse smarrito nel tempo degli amori.

Un’ immensa Tarietk d’ uccelli di rapiha , ed una specie di

Slrix, quasi eguale al nostro assiolo, che I’arciprete Monti beneme-

rito naturaliSta comense assicura vivero in Africa
,

e non venire

nella sua provincia di Como so non ai primi tepori di primavera.

I contadini per iscoprire i nidi di questa strige depongono. qua e

colk pei campi dei topi morti, od altre carogne cui attaccano per

un filo un pezzetto di carta bianca , che qual banderuola portata

ne’ loro solitari nascondigli, li segna al cacciatore. Immensi voli di

quaglie e di pernici e di tordi e d’ altri uccelli emigranti, popolano

quelle campagne e quelle primitive foreste. Ma quale sark mai la

causa che spinge in certe stagioni quegli avveduti stuoli d’ uccelli

a riunirsi a migliaia
,
a crearsi conduttori

,
e varcando immense re-

gioni a noi sconosciute e burrascosi mari, portarsi fra noi o solo

riposarvisi, e spiegar poi oltre il volo ? W Si crede che 1’ avvici-

narsi di qualche cangiamento atmosferico che possa recar danno

alia conservazione della specie, sia il provide istinto di cui li ha

dotati la natura.

AIcnni teiigono per inetto e fanciullesco il nostro secolo perchfe

uoinini gravi e venerandi per dottrina, si diano a raccogliere nozioni

(•i) >eir anno -1843 a Polnvcne villaggio nella Brcsciana provincia ,
si caeciarono

a crntiiK^a veri tordi del Capo di Buona Speranza de’ quail se nc conserva un indi-

viduo ucl .Musco civico di Milano il TiirJui olivaceui Latb,

r
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popoliri m quest! ospiti passaggieri de’ uostri boscbi
, e scrivano fia

le cronache tradizionali degii uccellatori, e dedicati interamente a
questo frtToIo perditempo, abbandonino quasi le gravi scienze morali

che ci guidarono per taut! secoli alia presente civUtk. Ma no! lode-

remo la filosobca perseveranza di quei pochi che attendono con

anu>re a cpdeste ricerche
,
e perchb se tutte le prorincie avessero

un solo di tali cultori, in poco d’ ora avremmo un nuoro ramo di

scienza nel suo pib alto sviluppo (t)
, e perchb collo studio delle

die ponno a certi intervalli spingere quelle tonne d’ nccelli

a fiiggire in massa il suolo native
, potremmo forse ginngnere on

giomo a salutari risultamenti
,
o nell’ evitare la dilTusione di nnovi

morbi o nel prerenire i danni di meteore devastatricL Giacchb collo

studio di queste loro periodiche peregrinazioni cui li spinge natura,

che non fa nulla indamo
,
e col notare in pari tempo i divers! stati

atmosferici nei divers! luoghi, coi mezzi che lo state attuale della

navigazione ci presenta di facili comunicazioni colle terre piil Ion-

tane
,

impareremmo forse con nostra meraviglia da que’ navigatori

deir aria cognizioni meteoriche influent! al ben essere nostro, che gli

stud! di tanti secoli non ci hanno ancora altrimenti potuto mostrare.

Per quelle selve secolari e vergini, turbate dai niggiti delle

belve che distruggonsi a vicenda
,
trovansi pure a migliaia quei pa-

pagalli, che fanno la delizia delle nostre signore, e la meravi^ia

del popolo. Lo Psiltacus jaco, pssia il pappagallo grigio b il pib co-

mune, e siccome famigiia stranamente numerosa per la sua secolare

longevitb, assorda continuamente delle rauche sue strida. Non b perb

questa la specie pib ricercata
,
giacchb ha somma facilitb a ripetere

^ assordanti flschi degli uomini e degli animali, ma non le parcde,

Ve ne ha di cos^ variamente colorati e di si varia grandezza, che

dal pib grosso al piccolo come un nostro lucherino, se ne ponno

contare soltanto nella Guinea pib di quaranta specie. I grigi con

coda rossa sono i pib frequent!: ma trovai curioso che solo quelii

che abitano quella limitata zona di selve, siano stizzosi, pooo intel-

ligenti, e dilBcilmente addomesticabili, mentre la stessa specie al-

r isola del Principe e della quale parleremo a suo luogo, e che non

b molto distante, sia una delle pib pregiate per memoria, facilitb

d’ apprendimento, ed amore dell’ uomo specialmente di chi seppe

destargli una particolare simpatia.

(1) Tale fu lo scopo dell’ illustre amieo nostro DoUor Carlo Cattaneo allorchd

oOerse al publico le sue TVoCista JYaturali a CivUi $uUa Lombardia nelle quail mosird
come si possa onimare gli studiosi a utili faticbe.
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Bench^ qucsto ciirioso volatile siasi reso comune anche fra noi;

(lacch^i Ic facili comunicazioni ci unirono alle piu lonlane regioni
,
io

spero non sark discaro alia signora che se lo elesse a passalempd'

inovare in qqeste note alcune ndtizie dclle sue varictb, onde non

trovarsi per avventura ingannata sul loro conto. Nei nostri porli sono

per- lo pill Ebrei che negoziano di pappagalli, comprandoli dai ma-

rinai che giungono dai paesi ove annidano. Quesli negozianti poi li

mandano per tiitta Europa, popolando di codesti figli della zona

torrida fin la rigida Russia. Essi sanno colla pazienza e col castigO^

ammansare i piii ritrosi
,

e ne spacciano maraviglie
,

per meglioi

smerdarli. Avviene poi non di rado che in luogo d’un amico delle

domestiche conversazioni
,

la bella educatrice trovasi un traditore che

in an moraento di mal ninore le sfregia il viso, o le insanguina la

raano carezzevole. II pappagallo b somraamente vendicativo qiiandO'

lo pu5 essere impuneinente
,
e come la scimia vile e malizioso. Guai

se in iina casa non gli garba un bambino, appena trova modo da

slegarsi lo insegue o lo apposta finche non gli sfoghi addosso la sua

stizza. Nei diversi luoghi dclle coste d’ Africa dove i negri se li

allevano per le case come oggetto di commercio non sono rari qaestr

casi; per cui le amabili signore che prodigano carezze invidiate a

codesti piccoli mostri africani stiano in guardia, e serbino il loro

amore per quelli di piii madsuete specie.

11 pappagallo fu conosciuto fra noi anticamente, e Plinio nei

8U0 X lib. lo ricorda sotlo il nome di Psittacus, viiolsi gli fosse

dato perchb i primi giunsero in Roma da Sittace cittk dell’ Assiria )

e come si raccoglie da Ctesia, Aristotele, Eliano, Pausania pare cho

gli antichi conosccssero solo i provenienti dall’ Indie. Fu una meraw

viglia in Alessandria allorchb se ne viddero alciini ai tempi di Tolo^

meo Filadelfo
,
ed in Roma quando a quelli di Yarrone si' mostra-

vano nelle publiche feste. Ovidio lamentando la morte di quello

della sua Corinna lo chiama exlremo munus ab orbe datum. Di maao

in mano che si estese la navigazione divennero meno rari
,

ed ora

invasero tutta 1’ Europa.

1 pill pregiati sono di penne interamente gialle all’ estertio, ^ol

di sotto delle ali ed alcuni vanni d’ un bel verde. Questl si addo>

mesticano con molta facilitk e sono i piii intelligenti.

Quelli che vengono dall’ Indie, dall’ isole Molucche e dalla Nuova

Olanda sono classilicati da Brisson nei genere Cacatua. I distintivi

sono: coda corla, quadrata, becco voluminoso, duro e molto arcato;

contorno dell’occhio nudo; capo adorno d’un ciulTo, che inalza,

10
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abbassa a piacimeDlo e arrulTa allorchb si adira. Di qnesto genftre

si eonoscono trc specie tutte pregiate, k) Psittacus nasicas Temm.

,

il quale oltre i generali distintivi si specifica per essere tuUo bianco

con macchielle rosse ai lali della tesla
,

i contdmi degli occbi di

vivido rosso, il becco e i piedi grigi; il ventre ed il disotto del

groppone sparso di giallo, il ciulTo breve ed il totale del oorpo

lungo da 15 a 16 pollici.

Un’ allra specie proveniente dall’ isole della Malesia b lo PtU-~

taeus eos Kuhl., bianco o cinerino con ciulTo aranciato sul capo che

pure inalza allorch6 si adira. Questo b grigio-chiaro snlle ali e sail*

coda, e rosso piii o meno vivo in lutto il resto del corpo, che ba

solo dodici pollici di lunghezza.

Inline una terza specie che m’ abbattei vedere a Snmatra, e bob

trovai descritta ed b rarissima nel paese stesso, benchb meriti il piii

distinto posto per la sua intelligenza e facilitk a domesticarsi sarebbe

il Cacatua De Filippi
,
ch’ io desidererei cosi dedicare a qnesto gio-

vane professore di scicnze naturali, appassionato e dotto coltore

d’ omilologia. i distintivi di questa specie, che non b al certo ana

mera varieth
,
perchb foi assicnrato trovarsene in copia nell’ interne

solitudini dell’ isola
,

sono on ciuffo aranciato molto prominente,

alcnni vanni tinti di viviaahno verde ed il groppone scariatto; b

rinomata per chiarezza di espressione
,

fiacilitb d’ apprendere e me-
moria tenace. •

Dia (pie^ stessi paesi ne gingne pure an altro sotto-genere deMo

Lerri, Loriut di Vigors, il cni tipo b lo Psittacus Lorri Linn., il

quale ha la coda rotonda, e il terzo vanno lunghissimO; general-

mente verde con qualche macchia rossa , b della grossezza d’ una

tortorella e vive de'succhi melati delle fmtta, non parla, ma as-

sorda con aculissimi sihili. i

Nell’ isola di S. Maurizio ve ne ha di perfettamente neri ed in

null’ altro diflerenti del nostro corvo che nel becco. Finalmente le

specie le piii divulgate sono la grigia dell’ Isola del Principe, e la

verde delle Aiuazohi, la quale b la piu garnila di tutte. I pappa-

galli di Tabago con alcune piume azzurre sulle ali e sulla testa, c

quelli color di lavagna rossi sulle ali, sone informi e stupidi come
i selvaggi del paese da cui provengono.

I pappagalli fanno il nido sui pib alti arbori in buchi anche

scavati col becco, seinpre diretti dal basso all’alto; non di rado an-

che nei buchi delle roccie come eerie specie di falchi. Lacondamine
ci racconla che alcuni selvaggi dell’Oyapoc ai meno ricercati colori-
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scono artificialmunfte Ic penne col sangue di alcuni ranocchi, ma
non descrive il modo chc adoprano per conservare quei colori sen-

t’altra prcparazione.

Le selve e le campagne vicine alle cilia sono popolale di leoni

,

e panlere, e tonne innumerevoli d’ elefanti, rinoceronti, bufali, ceryi

e gazzclle, che vengono fin nella citt^. Nelle stagioni oltremodo

aride allorchb le fonti si arrestano, gli elefanti a turbe cacciati dalla

sete, invadono andando in cerca d’ aqua i poveri abituri dei negri

,

ed in poche ore conquidono un villaggio mettcndo in fuga gli abi-

tanti spaventati dalla selvaggia irruzione. Poco tempo prima del no-

stro arrivo accadde .tale infortunio, e noi vedemmo ancora lo scom-

piglio e la rovina del paese, e gli abkanti sparsi qnk e cola senza

tetto, e sempre in guardia di peggio.

Le poche terre che danno il sostentamento sono ben coltivate

e sparse d’arbori fnitliferi
;
la vile dh due vendemmie d’uva squisita,

ma ne vidi solo nel giardino del govematore, il quale come ftlitto

prelibato la manda in dono a Loanda al generale ed agli amicii La
canna zuccherifera b bella e vigorosa

,
ma non ne tirano prolitto

;

solo i negri che lavorano pei cainpi di quando in quando ne reci-

dono an pezzo e lo vanno masticando a refrigerio del profuso sudore.

Yicino a Bcnguela si trovano miniere di solfo a poca profouditk,

e lungi Ire leghe vi sono saline nelle terre d’un Sova indipcndente,

al quale i Portoghesi mossero guerra per impadronirsene. Conqai-

statone il possesso, il Sova ed il suo popolo furono costretti a pagarc

il sale, e fomire le braccia per raccoglierlo e trasportarlo alle navi.

Percib il negro ticn celate le venc dei metalli che trova, per non

farsi colla fortune altrui la sua ruina.

Sollanto undid bianchi e tremila negri
,
compresi gli schiavi

vivono a Benguela, giusta il ruolo della popolazione che ci mostrb

U signor Dos Reis.

11 commercio deH’avorio ch'era privative del govemo ora h

libero, ed h il principale raino di lucre dopo quello degU schiavi,

che continua ancora con molta atlivitk per contrabando.

V era un curato che mor\ tre mesi dopo il nostro arrivo
,

la

cui aviditk era la causa chc scemassc ogni anno il numero dei bat-

tezzati
,
perchk il negro cercava sotlrarre i suoi ligli a quel rito

,

per non contribuirgli il poco frutto de’suoi sudori.

I cadaveri dei ricchi si seppelliscono nella chiesa, e gli altri cri-

stiani in un campo mal difeso dove entrano di notte le jene ed i

giacalli a scarnarne le ossa. Gli idolatri scppelliseono i loro con molta

D _
* '
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.cnra,,e sDvrappoqgono alia tomba qualchc aegao della cwidiaMMie

10 cvi Irassero la vita. . ,i . i •.

La giuslizia con potere illimilato di vita c morte era abbanda-

nata ad un negro, chc non sapea leggere nb scrivere: ma il tauovo

igovematore don Domingo Saldanha propose alcune riforme dietro

le qiiali si mitigherk al certo la condizione di qne' popoli
,
giacchb

11 signor Dos Rois
,
come tutti i suoi antecessori, attcndeva solo ad

arricchirsi con ogni modo, ed a godersi le acqoistate dovizie aen-

z’altro curarsi delle publiche cose.

Avvi a Benguela una specie di bufalo col dosso gibboso come

il bos sylhelanus di Fr. Cnv.
, e con coda e criniera cavallina, e ap-

punto serve ammaestrato di cavalcatura. Lo guidano con an ferro

passato nel selto dclle narici ove attaccano le briglie. Ha un tootto

slanciato e veloce ed abbastanza comodo. Fortemente spronbto si

mette anche per poco al galoppo
,
ma per essergli faticoso lo rompe

tosto e si rimette al trotto; b feroce, inquieto, e si avventa coo

molta agilitk. Non si lascia avvicinare che da chi lo ha in cm,
e diventa irrequieto all’ avvicinarsi d’ uno straniero. I colmi tnappo

vivi come il rosso ed il giallo lo inferociscono. Nuota con .molta

facilitk, e se ne servono anche per guadare torrent! rapidissimi. Non
b pin alto d’ una nostra vacca erdinaria, e porta la testa come il

bufalo. 11 pelo b corto
,
duro e rivolto all’ innanzi

,
rassomigiiando

ael complesso al yak dei Tibetmii ed al sarlik dei Mongolli. Si crede

che sia indigeno di questo paese,. giacchb non pare che vi foate

trasportato.

Un dopo pranzo U govematore ci diede il passatempo di ve-

deme uno a correre sulla piazzetta avanti alia sua casa cavalcato da

un negro; ma o che questi non sapesse governarfo o che il bufalo

• non fosse ancora boon addomesticato, appena gli fii serrate la sella

si mise a scuotere la coda sbulTando, ed il cavallerizzo non appena

pose piede nella staffa che fu lanciato dieci passi lontano, ove rimase

malctmcio della persona. Salitovi un altro negro riuscl a metlerlo

al trotto
, oa per poco

,
giacchb fu anch’ egli scavtjcato fra le risa

degli spettatori che si. erano fatti attorno come in publico spettacolo.

I iMi in asseritoidolle carovane aggirarsi per le foreste dell’ in-

temo di Catumbela ed in quelle pib al levante, un’altra specie di bufalo

che dalla descrizione mi parve essere il vero bos caffer Sparm.,sol-

taulo 'che questo sarcbbe molto piii piccolo di quello gigantesco de-

•scritteci da ' Spartmann
,

giacchb non giungerebbe tampoco alia

grandeua idel tpiii piccolo dei nostri. Ha il pelo lungo un mezzo
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poUicc ,
duro

,
forlc

,
spcsso

, e d' un coiore giallo-bruno
,

le coran

uero piuUe alia radice , e ritorte in giii, va a tesla bassa come tuUc

Ic ftero , con aspetto oltremodo feroce. Quesli bufali selvaggi sono,

a quel che dicono i negri, dannosissiaii alio carovauc, Iche alten-

dono appialtati fra le piii fulto macchic
, e improvisamente irrom-

pundovi al loro passaggio atterrano con impeluoso cozzo tuUo che

si para loro inanzL Peslano sotto i piedi e negri e bestie da soma,

e par che godano poi lornare sui corpi laceri e pesli delle viUime a

leccare il sangue che le imbratla. Sono oltremodo agili., e forti piii

degii altri buoi
, e cosl teinuti che i negri caccialori delFallre belve

non osano assalirli. Fino il leone che azzanna e squarcia d’un colpo

delle sue ugne i fianchi di un bue comune, non osa appiccargli

guerra aperta, se non che lanciandosi a tradimento sul suo dosso ;

il .piu delle volte ne ha la peggio , e perisce nella lotla lasciando

perb sul inuso del suo feroce neinico profonde traccie della sua di-

sperata ferocia. Nel deserto di Krake-Kramma e negli altri delle co-

lonie del Capo di Buona Speranza
,
stanno di giorno alFombdi deUe

piu folle macchie, ed escouo solo di nolle a pascere. La loro carnCt

6 nera
,
ma dices! saporila benchb scnta oltremodo di selvatica 11

loro cuoio b il migliore per certe manifatture.

Trovasene poi in tutto quel regno una terza specie chiaAiata

da Is. GcolT. bos brachyceros
,

la quale ptire non h piii grossa 'd' una

piccola vacca ordinaria. Ha il pelo raso e corto di color rosso-bruno,

di coma corte e pialte sul davanti ,
ricnrve in due semicerchi per-

pcndicolari sulla fronte ed acutissimi. Qnesla specie si distingue a

priina giunta per due grand! orecchie nere al di fuori a giallc al-

1’ interne. Non b feroce ed i negri se la addomeslicano e ne fanno

delle mandre che servono per aliiuento^ per uso domeslico e( per

trasporti delle mercanzie nei luughi viaggi delle loro carovane. Se ne

trovano sparsi di quesli bufali per tutta la Guinea, nolle foreste di

Serra Leona, in quelle dell’Angola.

Il lerzo di dope il nostro arrive n venne con tutto il suo cor-

teggio a visitarc il goverualore uq Sova de’ piii poteuti
,
quello ciob

di Catumbela
,

il quale prende il. nome da un iQume
,

. che metto

foce cinque miglia a tranioqtana. Codos|o ze negro venne sotto le

linestre
,

dove eravamo a mensa
,

co’ suoi oiiiciali che per vesti-

mento avevauo alia cintiira un lembo di tela sdruscita. Il solo

Sova era ammantato d’ una lunga pezza d’indiana (0 che dalle spalio

I I
' i ’

(I) £ una leU di eutoiw faua p«l comDiercio eolle coite d*Africa.
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ncemlera Jinoin terra. Areva seco la sna banda di sonalori, con lambiiri
iunghi e soKili, su cai baltcrano colle mani, e con certe mczze zucche,
moite di lamine di ferro, che, scosse colle dita, dayano uno scordato
tmlinnio. Lo segniva poi nna gran tnrba d’uomini e di donne che
uriarano e ballavano a qiiei sole cocontissimo sino a svenir dal sudore.

II Sora non fii ricevnto entro il palazzo
; e il govemalore gli

diede adienza slandosi alia fineslra; dovetle poi far distribuire qual-
che bottiglia d’atpiavite, altrimcnti 1’ infernale schiamazzo di que’sel-
Taggi nonci avrebbe lasciati in pace per lotto il giorno e la nolle.

I negri delle vicinanze sono idolalri e sominessi ai loro Sovas,
vassalli del governo porloghese, a cui debbono fornire soldati in
giterra-, e lavoratori per servigio del governo. Si lengono raso il

capo
,
tranne una cresta che comincia sul fronte

,
e si divide sulle

orecchie in due rami a gtiisa di T. Quclli che vivono piii lontani
don si r^dono i capelli ma h annodano

,
e talvolta li adomano con

vezzi di vetro o con un lembo di tela. Quest! riconoscono per divi-
nhh M Sole e la Luna, ma non li onorano con rilo veruno. Hanno
juoghi appositi solo pei loro penati o feticci, ed hanno leggi, le qnali
benchh non siano scritte sono da tuttf conoscinle. La schiaviiu h
per lo pill un’ammenda a profitlo della parte oflesa, ed b presso
di loro la sola pena Che si conosca.

Gran copia di piante medicinali alligna nelle lerro di Bcnguela,
ma i Portoghesi non se ne curano. L’ ipecacdana cresce nella cilia
steasa, ma quello speziale non la conoscendo la faceva venire a
contanti dal Brasile.

I negri sanno meglio valersi dei doni della nalnra, conoscono
certe erbe di cui fanno decozioni, radici, che diseccano al sole eM hnno potveri

, e certe frutta onde fanno empiastri
; ma gli Eu-

ropei pagano a caro prezzo medicamenti rancidi e spossati,
• U negro coltiva grano turco

,
figiuoli e manioca, colla cui radice

macerata nell’aqua
,
e ridolta in farina

,
prepara una minestra assai

nidrkiva
, ed una bevanda riofrescante che chrama garropa. Alieva

‘^tiami
; ma la pecora, invece tH .lana ha un pelo simile a quello

della cajwa
, e pare che aU>ia aviito un’ origine comune con questa.

Avvi ana specie di hicertola, che chiamano lacraja, il cui
i^rM h creduto pericoloso. Si trova nelle case appialtata nelle
wnditure delle pareti, o sotto le porte o nello spazio tra il muro e
il tetto, eve si nutre di mosche e di aragni

; h di color cinereo chiaro,
non piii lunga di sei pollici, e piatta sul dorso. Nella stagione pio-
vosa discende nci letli onde starsene al caldo; ma morde solo quando
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h tocca, c si spaventa d'ogni movimento. A l^aiula ove si trovano

pure frcquenli
,
sono temule : nia io non ho mai vislo casi di mur-

sicatiira
,
e sono d’opinione, bcnch^ fossi accerlato del contrario,

chc un mal fondato limore abbia dilTuso questa gcnerale credcnza.

Varie testudini sono assai comuni in tiilto il pacse, ed i ncgri

cntro i gusci loro porgono il cibo alle galline.

U governatore ci rese slupefalli colla sua niagniliceuza e libc*

ralilh
,

in paese dove non si trova nulla che non si faccia venire a

tuUa spesa d’ America o d’ Europa.

Mi fece dono d’ un como di rinoceronte di cinque piedi d’al-

tezza
,

d’tiua meth del quale fui richiesto dal governatore di Loftnda,

e deir altra mi feci un baslone
,
che prescntai alia distinla famiglia

Camozzi di Bergamo.

II como di rinoceronte anche presso i Romani era in gran

pregio. 1 ricchi -ne faceano vasi per li olii e le essenze che venianu

loro presentati all' uscire dal bagno, ed-eranocon molt’ arte incavati

ed intagliati all' esteroo. Gli scrittori arabi e persiani, che amano il

meraviglioso pretendono che partito per mezzo, present! figure stra-

vaganti d’ uomini, uccelli, capre, per cui i principi Chines! ed Indiani

ne adoroano le loro tracolle e le sedie reali. I sovrani dell’ Indie ne
fan collane e manichi di coltelli da tavola, di cui si servono sempre,

e li comprano a caro prezzo perchh credono che questo corno indi-

chi loro la presenza del veleno nel cibo e nelle bevande. Kolbe
non teme asserire esserc stato testimonio oculare

,
che si riconobbe

veleno nel vino versato in un bicchiere di tal sostanza, perchh for-

mava una forte eifervescenza. Quest’ opinione passb dall’ Indio in

Europa, e Clemente VII credettc fare un prezioso dono al re d|-

Francia mandandogli uno di quest! comi. I Yeneziani allora ne com-
prarono uno da un Ebreo ad altissiibo prezzo. Giovio racconta che^

i Frances! quando depredarono il palazzo dei Medici avendovi tfco--

vato un corno di rinoceronte
,
dicevano aver conquistato un tesoro;.

Anche adesso nell’ Indie un oorao costa fin cento colonnati, ed in'

Africa gli Europei amano avere di questa materia lino i candelieri

ed i piccoli utensili domestic!.

11 rinoceronte se ne serve per sua difesa e si rende forniidabile

al leone, all’ elefante o al tigi*e.i I negri chegli'danno la caccia fanno'

nei luoghi ove frequentano, dei buchi rotondi e conici colla base in

alto, dell’altezza e larghezza necessaria a contenerli, poi li ricoprono

con tanta avvedulezza che vi potrebbe incappare facilmcnte anche
r uomo. Il rinoceronte ivi caduto non si pub piii muovero e Io

assalgono colle mazze.
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giorno 12 febbrato 1835 Mlpaouno. Eravamo oramai giuoti)

quasi al termioo della i umtra lunga oavigazione
,
con estremo oon-*

lento di tuUi che gik.comibciavano ad annoiarei di quel monotono'

isolamento, senza avarle nk dkgrazie d’ nomini
,

dalle quali difficib

ineote si va immuni ne’ lunghi Tiiggi. TuUi pensarano a metier

ordine alle loro cose e darsi buon tempo : novella vita animava

quella numerosa famiglia'^ stringevasi i'un I’allro la mano quasi a'

rassodare il legame -che (ci tenne jnsieme per forza a <die stava per

Bciogliersi: ognnno fantastieava dual sarebbe la -sua prima' eccopa->

zione appena messo piede in terra ferma; e du diceva una cosa

e I’^lra, o ptosavansi in rassegna tutte le privazioni sostennte

onde potersi saziare > alia prima occasione
,
come prigionieri od'

ammalati che non Teggono se non F istante di poter tomare alle

consuetudini, onde contentare o questa o quella voglia che sen-

tono prepotente e non appagata. Intanto che ridevasi degli strani

appetiti che si udivano in quelle vicenttevoli confe^ioni, e si in-

gannava il tempo che pares tardasse quanto pih appressava, un
orrido assassinio funestb ogni allegrezza. '

Un mastro calefato amava un fanciuUo dte teneva sotto i suol

ordini, ed era geloso del custode dell’ aqua, buon nomo che non in-

tendeva nulla di cotali gelosie. Erano gik insurte lungo il viaggio

varie liti, ma furono di parole, e tutti ridevano di questa novella

avventura. Il capilano perk, onde tenere quel buon ordine in ogni

cosa
,

necessario in maro ove ogni sorta di ciurmaglia trovasi

radunala
,
castigk ambcduc con qualche giorno di prigionia. 11 ma-

stro allora oltremodo irritato giuru disfarsi del rivale e vi 'rinsci.
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Duvcva il custoJc dell’ aqua, maltina e sera venir sul ponte alia

dislribuzione, cd il niaslru in quell’ora appiinto otlcnnc dal capitano

polervi ascendere egli pure per soddisfare 1’ igdperioso bisogiio del

fumarc vietatogli nella sua prigione. 11 inaslro, appena sul ponte,

audb dal.custode, inlenlo al suo uflicio e lo richiese del suo foco;

niciilre qiicsti, alTatto ignaro del niedilato tradimenlo, glielo porgeva,

I’allro lo assab come un ligre in mezzo agli attoniti compagni
, e

pianlaligli qualtro col|)i di collello nel cuore, lo lascib freddo ca-

davere prima die alcuno polesse nemmeno pensarc ad un omicidio.

Un cosl orribil case avveiuito quasi in famiglia -niosse una gencrale

indignazione e turbo ogni .nostra ilaritk per tutto il viaggio',

Sempre in vista della terra
,
passammo la foce del Caliimbela.

Solo ne’ suoi dinlorni coniincia la costa a riiiverdire, e di mano in

inano die vi si avvicina cresce la vegetazione in mode da coprire

di folte selve la sua imboccatura e passare inosservata al navigante.

Questo* flume bagna gli stati del Sova dello stesso nonie il piir po-

tente come dicemmo del regno di Bcngucia, ma sollomesso al go-

venio portoghese. Fa molto commercio- di bella qualita d’avorio, di

cera e di scliiavi. 1- negri di quel paese portano la testa rasa, c le

doiine se la cingono per ornauiento di pezzetli. di tela e di conterie.

Ilanno il naso molto schiacciato e le guancie molto salienfi
, ma

I’angolo facciale b regolare, e mostrano discreto intendimento. Qiiesti

riiiiuntando il flume
,

vanno a coniinerciare coi popoli dell’ interno

lino verso il Bih4 e nelle montagne di Caberabera, ove credono abbia

origine il flume. Nessuno di loro valicb quei monti
,
perchb dicono

die nun vi si fa piii commercio. Dunque pare probabilo che al di

Ik di quelle pend id si distendano vaste lande disabitate giacchb b

iiupussibile che vi siano abitanti vicini
,
sifl'attamente isulati da non

essere almeno conosciuti da quelli del Bibb i quali aniano far com-

mercio, e apportanu ogni sorta di nierci europee tanto desiderate

dai selvaggi deB’ interno.

Continiiando la stessa nostra direzione si veggono due altri

piccoli flumi
,
Inliondanha 1’ uno, Egylo I’altro

,
« sboccano a poch^

iiiiglia distaiite da Novu-Kedondu e ne irrigano la parte meridionale.

'futti e due pare abbiano un’ origine poco loiilana nelle montagne

che portano lo stesso nome
,
che sono a circa 60 o 70 leghe dalla

costa, cd liaiinu la direzione verso il N. delle alte montagne del Bihb.

Movo-Bedondo capoluogo delle provincie dello stesso nome b

posto agli 11* 30' 36" di latiludine S. in un piccolo seno atto al-

r uucoraggio auchc di grosse navi; ma b frc(|uenlato soltanto da
II
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piccole barche di cosleggio dei negozianti d' Angola
,

i quali man-
dano a provedervi il bestiamc di cui quel paese abbooda'. Un offi>

ciale porl’oghese vi tiene presidio, ed 5 nominato dal governo di

Loanda. SoUo gli antecessori del signor don Domingo di Saldanha

quest’ inipiego veniva quasi mesao all’ incanto, e chi i'aceva scorrere

pill monele in mano agli impiegati cd al governatore generate aveva
quel lucroso poslo

, ove poi pei rhnborsarsi delle spese fatte iisava

ogni aorta d’ eslorsioni sui miseri abilanli. Tutto questo paese fe

iatersecato da vari fiumicelli, i quali ingrossano nella stagionc delle

pioggic e lasciano neli' asciugarsi un’ aria umida ed insalubre. Sono
rami delf Egyto e del Ouicomo die si diramano

,
isolaudo quasi la

cltlh ed i dintorni di Novo-Redondo.

t A poche miglia di dislanza verso I’ undecimo parallelo di lat.

sboccano poi i due fiumi Gunzo<e Cuvo, i quali dividono gli Stati

di Sala e di Quissama. Quivi in uno slretto seno evvi Benguela velha,

(vecchia) ove tencasi un presidio ora abbandonato. Fu eretto did 1598

da un cugino di Paolo Dias de Navaes, onde facilitare lungo la costa

la conquista delle popolazioni indfpendenti «d ampliarne il com-
mercio; ma non polh quel capitano godere a lungo del suo sta-

bitimenlo
,
perchh i negri insospeltiti lo tolsero di vita. Poco distante

da quel misero villaggio sbocca un grosso flume detto Luga
,

il

quale ha origiae negli Stati del Chign6 e bagna la-provincia di

Libolo.

La. costa ivi comincia ad inalzarsi ora aspra di dirupi, ora cor

perta di terreno vegetabile, d’ arbtisti, di palme e d'eriche giganti.

Passato il capo Ledo si trova I’ imboccatura del -Coenza
,
datla quale

bisogna tenersi mol to discbsli per i vari banchi di sabbia che vi

ammucchiqrono le aque del flume.

II giorno 20 febbraio ‘giungeinnio a Loanda capitate del regno
d’ Angola. Per entrare nel porto si month lin verso la punta N. per
causa degli scogli che si trovano flno ad un miglio dalla spiaggia

,

poi volgendo all’ E. si entrh nella baia colla prora un quarto al S.

I bastimenti che pescano piii di dodici piedi non devono avventurarsi

ad enlrarvi
,
perchh non vi sono piloti sicuri. Presso la fortezza del

Penedo circa un miglio e mezzo dalla citla avvi un eccellenle anco-
raggio per i gross! vascelli.

Loanda fe disposta in anflteatro e si offre con vaga vista a chi

vi approda
;
h divisa in alta e bassa

,
ed in fondo alia baia sovra

un coHe si alTaccia il bel caslello di San Michele.

TuUe le spiaggie al nostro arrivo brulicavano di negri, che vo-
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levano essere i primi a vedere il loro Monopulo

,

che coal in loro

lingoaggio appellano il govemalore della colonia. Alcuni si gettavano

in mare e venivano sino al bastimento, indi se ne tornavano lieti di

cio che avevamo loro geltato.

11 porto era pieno di navi : tra grand! e piccole ue contai nel

primo giomo cinquantacinque e quasi tiitte negriere. £ una dolorosa

verila che in onta a lutli i provedimenti adoperali dalle grandi

nazioni europee onde abolire T obbrobrioso trailico degli schiavi, si

possano ancora calcolare piii di quarantamila negri venduti in quel

regno
, de’ quali 'la maggiur parte esce per contrabando sopra ba-

stimenli americani.

Yerso mczzogiomo vennero i magistrati ad accogliere il nuovo

governatore, il quale sbarcb aU’Alfandegha, dove aveano tutlo ordinato

per le sblenni accoglieoze, poi accompagnato dalle grida del popolo

e dalle -salve- di tuUe le fortezze sah a cavaUo lino al palazzo che

h neir alia cilta.

Le case sono ben coslrutte all’ europea, le strade spaziose, ma
ingombre d’ arena in modo che U passaggiero vi si profonda fino a

mezza gamba. Essendo tutte le case Imbiancale con calce, soUo a

quel sole ardente offendono in modo la vista
,
da cagionare talora

infiammazione d’ occhi a chi debba correre a lungo la cittk. 1 nego-

zianti abitano tutti per maggior comodo la parte inferiore, e I’allra

k abilata dal governatore, dd vescpvo, dai preti, dalla milizia e da

qoalche piii facoltoso private che vive delle faliche de’ suoi numerosi

schiavi, e col frutto delle mandre e delle terre.

Il palazzo del governatore k vasto ed olTre ogni agialezza. £
di costruzione modema, e in varii tempi i governatori ne aumenta-

rono secondo i bisogni 1’ ampiezza, oppure per trascuraggine lascia-

rODO cadere in ruina quella parte che meno serviva. L’ antico pa-

lazzo, di cui si vedono ancora le mine, aveva comunicazione col

castello di S. Michele, ove i bianchi si rifugiavano in casO di peri-

glio e di sedizione. Tutti i muri o vdlti che da questo mettevano

in quello erano difesi da pezzi di artiglieria. Ora sul terrapieno vi

fu spianala una strada con parapetti di vivo, e sulla parte che volge

a mattina si inalzarono le case de’ ricchi, le quali guardando il mare,

godono r ameno aspetto della sottoposta cittk
,

della rada sempre.

popolata d’ uomini e di navi
,
e dell’ isoletta dove riposa con diletto

lo sguardo sulle verdeggianti selvelte di banani e di cocchi che

ombreggiano i dipinli casinelti di legno, cura e delizia de’nego-

zianti facoltosi. Altiguo al palazzo del governatore avvi quello del-
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1’ arcivescoTO
,

il quale is basso, e mal ventilato, ed ha 1’ impronta

triste degli edihci del medio.ero. £ il pih antico raonnmento della

prima domiaazione po'rtoghese che resti ancora quasi intatto od

alnieno semprc couservato sul raedcsimo impianta II suo intemo

pcri> coiuodu
,
ainpiu e tenutu cun quella magnilicenza die* dai

sovrani del Porlogallo fu semprc accordata al capi della religione.

Le prerogative e 1’ autoritk esorbitante che la corte di Porlo-

gallo concedevk a quei ministri il piii delle volte ignorant! cd orgo-

gliosi fiirona spesso cagione di turbolenzc cd inimiciziu nclla colonia.

Anchc ai noslri giorni, I’arcivascovo cssendo oratore della loggia

massonica vi nascevano dissapori, per ovviare i qiiali sc ne dovettc

minacciaro la soppressionc al prime motto che vi sarebbe fatto

di politica amministrazione

Prima dello sbarco de’ Porloghesi sulio Zaire nel 1484 solto don

Diego Cam, pare che tutto il tratto di paese che si stende dal Capo

Negro all’ equatore fosse in possesso d’ un sol sovrano o Maniemgo.

Ma questo non restb lungo tempo signore di si vasto dominio, ed i

divers! governatori dcllc provincie si proclamarono Manis
,

conser-

vandosi soggetta all’ antico sovrano la sola provincia del Congo. Pare

che anche questa siasi poi divisa, ed un parlicolar dominio si sla-

bilisse nelle' terre montane dell’ interne , chiamate mediterrance da

Labal, la cui popolazipne conservb il nomc di Mochi-Congos, che

nella loro lingua signiflea uomini.dol Congo. Infatli I’ Ambundo che

h 1’ abitante d’ Angola
,
col suo linguaggio si fa intendere da tulte le

diverse Iribii e popolazioni del littorale, ed ha molta somiglianza con

quello del Congo e del Mochi-Congo, ed io con un’ intelligente schiavo

di quest’ ultimo paese ebbi un valente interprete anche nel paese

di Cama e del Gabbone. • • <

Nessuna notizia positira si poth ricavar dagli archivi di Luanda

quanto alia storia del paese perchh tutli in disordine, e mez^o di-

strutti dal tempo e dai sorci. Credesi che il primo governatorc sia

stato Paolo Dias de Navaes
,

il quale prese possesso dell’ Angola

in nome di don Sebastiano verso il XV sccolo. A I suo arrive su

quelle cosle Dias fu ben accolto dal Sova d’ Angola, il quale angii-

stiato da una rivolta de’ suoi sudditi, lo pregb di prestargli soc-

corso. I Portoghesi infalti ristabilirono la pace nel regno
;
ma il re

del Congo dope alcuni anni insospettitosi delle intenzioni dei bianebi,

dichiarb al re d’ Angola die Navabs progettava di rapirgli il regno.

Alcuni vogliono che un Porloghese stesso aprisse gli occhi al Sova
negro, consigliando di far osterminarc tutti i suoi compagni nella spe-

ranza di farsenc mcrito c buscarsi ricca preda.
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Lo sterminio fu faUu meptrc Nava^ era assente dalla cittk' con

alcuni'de’ snoi, ma pel primo fu ucciso il traditore. 11 re negro

disse, che non era degno di vita
,
chi facea perire per Iradimento

lanti snoi fralelli.

Navaes aiulato dali’ artiglieria .e spronalo dalla di^pcrazione e

dalla vendetta, coi puclii die gli restavanu, entrh in cillh e facendo

orribilc carniGcina dcgli ariuali negri, solloniise il paese. Continub poi

le sue conqiiislC. ncllc pruviiicie vicine lungo le coste, e soggio’gb

niolli Sovas o capi
,

i quali si uiiirono come vassalli del Portogallo

al piccolo csercito de’ bianchi.

Nel 1531) vi fu niundata iina missionc di Gesuiti. Kel 1615

iina seconda, cd uu poco piii tardi una terza di Francescani..Questi

si spursero atlorno pel regno
,
ma fuorchb nelle basse terre dove

giace Loanda, non ebbero confortanti success!. Fondaropo un con-

vento a San Salvatore, che divenne centre delle loro spedizioni e

capitale del Congo. •
. , i

Le continue controversic de’ governatori civili cogli ecclesiastic!, i

quali pretendevano alia supremazia, facevano si che gli uni trascara-

vano i loro doveri e talvolta si abbandonavano. a viii riprovevoli, e

gli altri non j90tendo reprimcrli col loro potere, li publicavano e si

rendevano in tal modo e gli uni e gli altri male aceetti alle popola-

zioni.

Circa ducento case distribuite lin varie* piccole contrade, alcupe

malamente selciate, altre ingombre di grossi ciottoli e di flnissima

sabbia che vi trasportano le pioggie, formano la bassa cittk.

Attorno a questa fa'nno siepe T casolari di giunco de’ negri
,

i

quali cedendo a poco a poco il posto alia prepotente forza de’bianchi,

si trapiantarono qua e colk senz’ordine dietro le loro case, forroando

spalliera ai loro oppressorL A settentrione sulle rive del porto b po-

sts r alfaridega o dogana, grande deposito d’ avorio quand’ era di

esclusivo commercio governalivo. Poco lungi da questa evvi 1’ arse-

nale, abbastanza spaz'ioso, ma mancante di buoni operai. La piii parte

dei lavoratori sono negri di Calumbo e di Ambriz
,
che vi passano

un mese e poi si ricambiano con altri delle stesse popolazioni. Que-

st! ultimi sarebbero solerti lavoratori, se avesserp chi li dirigesse con

premura e con cognizione de’ vari mestieri. i

A mattina, lungo le spiaggie vi b il publico passeggio dovuto

alle cure del vice-aiQmiraglio Luiz da Mota Fejo, che comincia ap-

pena fuori della cittk, e costeggiando il marc, conduce alia fortezza

del Penedo. I:cocchi e le palme che 1’ abbellivano d’ombre e di
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firutU vanao ad ogni momento diradandosi, in mddo che anct^ quel

preaioso ornamento deOa ciUk in pochi anni ndunassi uaa trisle e

mal sicura solitiidine.

In mancanza di sassi calcarei adoprano le conchiglie come oei*

r Indie, ed hanno divcrsi forni per fame calce
,
la ^uale si vende a

caro prezzo. II pian terreno delle case che serve di magazzino per

gli oggetti che non solfrono dali’ umidilh, h lastricato da conchiglie

incrostale colla calce, come pure il loro pianeroUo innanzi aUe soglie.'

in poca distanza della cittk avvi una fabrica di oggetti di terra, la

quale gode multa riputazione. Vi si fanno tutte le stoviglie e le te-

gnle con lodcvole arte. Hanno una qualitk d’ argilla molto porosa

die adoprano per fare grandi recipient! d’ aqua ,
dai quali si filtra

senz’ ultra prcjiarazione per la istessa porosita del vaso conservandosi

fresra, ed. aapiistandovi gralo sapore.

La inaggior parte dei negozianti soggiorna in quella parte della

cittk
,
e per 1’ incomoda salita di un buon miglio

,
poca convivenza

iianno cogli abitanti dell’ alta. Per la natura del commercio e per

la 'inaiiiera di vivere,' gli abitanti di quella mostrano utf diversQ

grado d’ inciviliinento. •
. - •

i

Quelli dell’ alta cittk abbandonato il commercio cho li teaieva

esclusiramente otcupati
,
ed a contatto continuo di tutli gli alti im-

piegati europei arrossirono della loro rozzezza
,

e con ogni mezzo

Collirando I’ingegno, riusdrono a dirozzarsi. Adottarono gli usi ed

{ costumi de’ Portoghesi che vanno e vengono oghi tre anni pel

cambio degli impieghi
,
e (inirono per nobilitare in modo la loro

parte che non seiubra unita alfaltra, ina separata da un. vasto de-

serlo. Per cut su quel poggio meno insalubre e pik ridente per la

sua elevatezza
,
trovasi aggriippato quanto avvi di meno selvaggio

fra quei popoli , e divenne il centro della civiltk nell' Africa Occi-

dentale.

' Loanda k importante pel commercio e per I’ampio porto; i colli

ond’ k ricinta quasi a riparo dalle invasion! dei* negri, la rendebbero

una delle piii belle cittk del continente africano, ove la nazione se ne
desse ciira, ma per la dappocaggine degli abitanti, giace ancora nello

stale di raisero torpore in che la laseiarono i primi conquistatori.

Sotto il regno di Donna Maria, per fare un canale che condu-

cesse a Loanda parte delle aque del Coenza, vi fu mandate on in-

gegnere, il quale postosi all’ opera senza considerar prima se nella

direzione ch’ ei seguiva non si frapponesse qualche ostacolo , trova-

tosi in fine al pik di roccie insuperabili, abbandonk 1’ impresa; ed in-
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saccato il denaro affidatogli
,

si commise ad uiia nave <5he veleggiava

per Nuova-York. Intermessi i laVori, il Coenza per quegli scavi

,

inondb le campagne e form6 paladi che accrebbero I’ insalnbrila. Il

canale sarcbbe state di sommo vantaggio e non difficile rinscita, se

si fosse elctta una direzione ^ib convenevole; avrebbero avnto gli

abitanti aqua fnigliorp
,
menlre adesso la sua mala qudlita h causa

principale delle infermitk che vi regnano.

Si beve aqua del Bengo che e poco lungi, liniacdosa, pienu

d’imniondizie e sparsa di cadaveri di coccodrilli, e qiiella di due fonti

la Majenga, e la Cassandama, la prima, oltre all’ e^ere lontana piii

d’ un miglio, sempre torbida e di cattivo sapore. Queste due fonti

hanno la loro origine dal Coenza.

Un’ isoletta in faccia alia citta , un miglio verso mezzotft
, ab-

bonda d’ aqua do)ce
,

la quale si raccoglie scavando un buco nella

sabbia d’ un braccio profondo ,
appena fartto il quale vi si infiltra

limpida e saporita, e vi- si conserva tale per qualclic ora diventando

poi di nuovo salmastra e marina. Allora fa mcstieri d’ altro scavo

per riaverla dolce e si pub pralicare anche a pochi passi di distanza

dal primo.

£ generale opiijione nel paese che sia I’aqua di mare che Tn-

fUtrandosi a traverse le sabbie deponga i sali e divenli potabile; ma
siccome si trova, e vicino al mare, dove non bastcrebbe il tempo

a tale decomposizione, ed in mezzo all’isola che b d’alCuni metri sul

livcilo del mare, cost mi parrebbe piii naturale attribuirne la causa ad
infiltramcnlp. Il Coenza infatli dicesi rialzato dopochb ammucchiu

tarita sabbia alia sua imboccatura posta all’oriente dell'isola da chiu-

derne da questa pacte ogni passaggio alle navi, che prima era abba-

stanza profondo anche per grossi bastimcnti. L’ isola stessa non b se

non un banco di sabbia, e pare abbia avuta in tal mode origine, poi-

chb il mare cacciando da questa parte la sabbia che vi trasporta il

flume, la va dilataodo ogni anno. '

In quest’ isoletta alcuni negozianli ed il govematore alzarono

le loro ville piantandovi attorno dei cocchi
,
paline e banani, e giar-

dinetti coltivati a fieri c Icgumi curopei. Alctine case son di legno

invcrniciato , e vengono dagli Stati-Unili cf America gik belle e fatte

e con tutto 1’ ammobigliamento. '

Poche famiglie ponno far nso dell' aqua di quell’ isola, giacchb

b mestferi impiegarvi una certa quantilk di negri con barche, cspres-

samente costrutte a quell’ nso. .Alcnni ponno avere in via di regale

quasi tutti i giorni una bollicella d’ aqua da una cislerna del castello
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(]i San Michele
,
dove si conserva frcsca e saporita

, .
ma quesla b

confidata alia vigilanza del maggiore che vi risiede, il quale 6 te-

nuto (T approvvigionare il palazzo del governatore generate
,

e in

alcuni casi di estrema siccitk la fa sorvegliare con severi ordini per

non ridursi egli stesso a restarne privo,
.

Avvi un* frutto chiamato cola {Sterculia acuminata Beauv.),

specie di dattero della grossezza*. d’ una noce
,

di scorza fosca e

colla polpa divisa in sette o in otto fettucce d’ un hcl colure in-

carnato, che suolsi masticar prima di her aqua per renderla meno
disgustosa. Se ne'fa uso gener-ale in paese, ofTrendosene un pezzetto

a tutti quelli.che chiedono aqua da here; al prinio gilsto dh un

sapore acre ed amaro che svanisce poi subito, lasciando la bocca imbal-

samata d’un’aroma che- rimane a lungo. Suolsi masticare anche prima

del pranzo a stuzzicar 1’ appetito. Poslb in terreiio adatto suol ger-

mogliare dopo circa un inese, ed in un anno tocca 1’ allezza di due

piedi, ma solo dk frutto nel quarto. -

In dieci mesi che soggiornai a Loanda solo due volte ed in

marzo ho visto la pioggia, la quale per5 in esso mese ed in aprile

suol cadervi dirotta. Il 15 di marzo succede nell’ atmosfera un can-

giamento si repentino che pare opera d’incanto : il sole infocato si

copre di nubi e 1’ aria si rinfresca; ma infelicemente scoppiano in

quel tempo le malattie fra gli indigeni e gli stranieri pur allora ar-

rivati; mentre qnelli che gik da lungo vi stanno, se.malali per av-

ventura in tutte 1’ altre stagioni, in questa sogliono per poco riaversi.

Il calore di alcune ore del mezzogiorno k intullerabile, e le arene

sono cosi accese che riardono i piedi di chi vi cammina
;
T aria e

cosV calda che se noii vi fosse la giornaliera vicenda del vento ma-
rino e del terrestre, che apportano alcun ristoro, su quei lidi non

si potrebbe .vivere. In gennaio il termoinetro K. dalle undid alle

tre pomeridiane suol segnare 48" gradi (60" C.).

II terrene dei dintorni h arido e rari sono gii alberi. In alcuni

luoghi h argilloso, ed-in altri b sparse d’una terra rossa, di cui le ne-

gro si tingono le gambe e la faccia. Non 6 perfettamente piano, ma
con riaizi irregolari prodelti d’ alluvione.

Nclla stagionc delle pioggie lo strarrpamento dei fiumi k mollo

nocivp alia salute. Le aque inondano le caiupagne, e gli stagni quando

diseccano esalano vapori pestilenziali.

Le terre piii lontane lungo i flumi, e folte di selve non sono meno
insalubri. La putrefazione delle foglie e delle alte erbe che vi si aiiimuc-

chiano, la densita.dei rami che uon'permette il rionovamenlo dcL
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r aria, rinflnita quantitk 'tf insetti
,

di rettiK 'ed altri animali che vi

putrefanno, esalano nubi di vapori che s'aggirano continuamente

d’ attorno. Gli abitanti di qaei luoghi sono piccoli, macilenti e

ulcerosi.

Pare che la natura abbia cercato di riparare alle funeste esa-

lazioni di quei pantani, producendo in quelle foreste gran copia d’ al-

beri resinosi
,

le di cui emanazioni salutari scemano i mail efletti

della decompusizione animale e vegetabile; ma non bastano a di-

struggcre del tulto la soverchia possanza delle insalubri. L’ abitante

dei dintorni di Loanda non ha tampoco questo beneflcio della na-

tura, perchh quivi gli alberi conosciuti sotto i nomi di tnassangrala,

cotolololo, musisi, figueiro, mangueiro, canuminimi, zunzo, quitalango,

gengeveiro, cazsavtra, cocoteiro, non sono per nulla resinosi.

. I

•
I

;

•
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•'V.' iiel giofno dopo il'nostro arnvo, avendo il goTcmatore preso

possesso d«l’ siio ofliicio, v6ll6 'alia nolle dare un publico festino colla

inusica di quattro Inoinbe ed un pianoforte. Ebbi cos^ il destro di

vedere le signore (T Angola. Non vi erano negre; ma, fuori d’alcune

I’orloghesi giunte con esso noi
,

v’ erano solo mulatte di spiacevole

aspetto, e non sapeano cambiar parola, use a vivere nei solitari ap-

|>arlaincnti colle schiave; ballarano perb la contradanza francese,

poichb alcuni mesi innanzi un negozianle brasiliano
,
mentre atten-

deva a compiere il suo carico di schiavi, erasi fatto maestro di ballo

alle signore del paese. Dopo quel giomo non mi venne piii veduta

alcuna di tulle quelle bellezze, chb gli abilanti conservano I’antico

costume della madrepatria di tenere inrisibili le donne a chi non

sia di famiglia. Rare volte escono di casa e soltanto alia sera chiuse

nclla loro tipoia allorchb splende la luna
,

o con tanle torcie fatte

di legni resinosi
,
ed accompagnate da s\ gran turba di schiave e

.schiavi che sembra un funerale.

I..a tipoia ( vedi la tavola I.
)

b per le persone piii agiate il

mezzo di trasporto piii comune anche nei viaggi. una specie di

rete assai grossa, per due lati distesa e per due altri raccolta ed appesa

ad un lungo bambi\ ,
portato sulle spalle da due negri, per modo

che i signori seduti o coricati, vi slanno quasi come in pensile culla,

,difesi dal sole per una tenda che pende a diritta ed a manca d’una

breve ed elegante tettoia disposla sopra il bambiL Nella rete tengono

un origliare, che oltre ad allargarla in ampio seno, serve ad adagiaevi

la persona. Solto la tettoia stanno appese le armi di cui spesso si

(1) Cos! lo chiamano i Portoghesi, E«so non i propriamrnte un bamba, ma I’enorroe

costoln (lellu pulina
(
Btrauus ftubeUiforinit

}

die alligna nelle terre uniide

laiigo i liumi. Si adopera anche per arinare i tetti e coalruire le acale a mano di

iO a 50 piuoli.
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abbisogiia sa non altro per iuliuiorire, e die dascuno lia costume

(li porlar scco. I negri sono coperti alia cinlura di stolTe variegate
^

a capriccio delle famiglie cui appartengono. Dielro alia lipoia scgiiono

tutle quelle mule di portalori che ridiiedotisi alia lunghezza del cam-
mino 0 alia superbia del padrone. Di consueto una coppia fa un

miglio. df slrada senza prender flato, e tre senza camliiarsi.

Nessun Europco, se non che per qualche urgente bisogno, esco

di casa dopo il levar del sole; e si vedono solo pochi negri giacer

suite arene o correre per le vie urlando ebbri .d’ aquavite. Siccome

la cilia 'non oifre alcun publico passatempo, gli abitauli sino alle due

dopo meztodi atleudono al cominercio, ricevono le jcarovane defne-

gri, ne mergantano gli schiavi e li vendono ai.capitaiii di nave del-

r Avana o del Brasile, ina passata quell’ ora si danno ai piaceri della

tavola, e non riceverebbero lo stesso govematore se vi andassc per

allro fine die qiiello del far gozzoviglia. II pranzo e sempre laulo e

copioso ed apprestalo dai loro schiavi, i qiiali vengpno mandali ad

apprender I’arte nella capitate del Brasile. Chiunque capita in qiiel-

r ora otliene alia tavola un posto. 1 vini d’ Oporto, di Lisbona, di

Madera di Francia si meltono accanto alle mense nelle casse

stesse enlro cui sono arrivale, perchb ognuno si serva a suo grado;

una ciurma di negri e negre sta pronla 'a tergo di ciascun convitato.

per accdcrare il servizio della tavola. In quei pranzi pcr5 non si

trova altro che una strana ridondanza senza alcuna delicatezza, e

sogliono protrarsi lino a mezzanotte. Sulla fine- vi si immischiano

anche le donne
,
le quali partecipano vdentieri alle piii lubridie

scene che sogliono nascere dai vino ^ e che la penna rifugge a de-

scrivere. ' n

Nelle case piii agiate sono quest! i consucti trattenimenti , ,ii

quali poi sono spinti* oltre ogni eccesso se avvi qnalchc straniero.

cui vogliano far passare, come dicon essi, una bell' ora a Loanda.'

Gli uoinini della piebe
,
e sopratiitto i negri ,

vauno intanto a

perdere nelle taverne quelia poca forza'che loro lascia la scostuma-

tezza. Nb il precetto religioso, n6 le minaccie, nb il carcere, nb al-

tro castjgo hanno potuto sradicac mai fra quelia gente la poligamia,

fomentata oltremodo dalla dissolutezza delle donne medesime, e daila

nudita in nn cliina che tiene i sens! in continua febbre. Fanno nso

smodato di quel, frutto che diceinmo chiam%rsi cola, qualche volta

con questo e con aqua ingannauo il ventre per tutta una giornata,

onde spendere poi alia sera il poco denaro che hanno gnadagualo

,

in cassiofa ( aquavite di canna zuccherina ) cd ubriacarsi sino a

perdere i sensi.
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Alla maltina le donne si tingono di rosso i piedi e le gambe con

una terra che si raccoglie nei contorni della' cittk
;

alcune si stu-

diano di dipingersi a'^striscie anche la fronte, il naso e le guancie.

II loro vestiinento consistc in una pezza di cotonina a piii colori

che si avvolge alia persona a modo di fascia. Portano rasi i capelli

ed i peli , e cingdno alle tempia un fazzoletto a guisa di turbante;

in silTatto arnese vanno alia piazza, dove alzate le loro tende, si

sdraiano sulla sabbia- e vcndono al minuto ogni merce. Queste

donne si chianiano quiUandeiras appunlo per il loro ine'sliere. In

sulla sera vanno a trovare i loro inarili alle taverne, ed incoiiiincidno

a ballare al suono del cansar c dell' atigo ( vedi tavola III ). II

primo b una corda di palma tesa sopra un arco
,
che battono con

una verghelta; il secondo b coniposto di varie laminette di ferro

che si fanno oscillare colle dita. Aggiiingono poi a quesli il tamtam

0 batuke, tronco d' arbore vuolo
,
della forma d’ un cono troncato ,

coperto d’una pelle alia base, e avenle daU’altro lato un foro largo

tre o quattro pollici. Il suonatore distesolo a terra, vi siede a cavallo

e teiiendosi la base fra le gihocchia, la balte colle mani inolto destra-

mente seguendo il tempo della danza. Al tocco di quell’ istrofnento il

negro mette subito in moto lutto il suo Corpo. I ballerini formano un

cerchio; uno s’avanza nel mezzo, e fa per lungo* tempo strane contor-

sioni e giravolte da solo, poi cofce ad una donna e batte il sno ven-

tre contro qiiello di lei; quella che I’attende se ne sta col ventre cos\

proteso che 1’ urto dei due corpi fa un colpa che si sente anche fra

quella musica pur rumorosa. La donna di tal maniera invitata lascia

il suo posto, si fa nel mezzo, sfoggia parimente le sue contorsioni e

giravolte, e poi si indirizza ad un uomo a queP modo stesso che clla

fu innanzi invitata. CosI continua il ballo Gnchb i suonatori non

sono stanchi. Qualche volta per animare il divertimento il ballerino

0 la ballerina flnge d’ indirizzarsi a qualcuno, e presso a toccarlo,

si ritira, e porta ad un altro il desiderato urtone. Si piiu facilmcnte

imaginare P elTetto di questo sconcio ballo in un paese
,

dove il

calor febbrile del cielo, le bibite inebrianti
,

la liccnza dellc donne,

la lascivia delle parole, e delle canzoni e la quasi intera nudita ten-

gono gik acceso il sangue I

Haniio pure un’ altra danza che loro va molto a grado
,
e la

intrecciano dividendosi in due schiere
,
le doune da una parte

,
gli

uomini- dall’ altra
;
e quindi facendo contorsioni che mostrano tutti i

miiscoli del corpo, e posilure grottesche e gesti indecenti, si battono,

gridano
,

s’ incrocicchiauo a dritta ed a sinistra per duo volte
,
poi
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tornano al poslo. Aiubidtic poi sono accompagnuli dai batliinani e

dagli urii assordanti di balleriiii, i quaii fana6 insieme un baccano

indiavolato. Le boUiglie di cassia^a giraoo intanlo fra gli astaiUij i

quaii finiscono il piii delle voile a . st'ramazzare al siiolo ubriaclii,

e restarvi semivivi.

La religione* dominanle in quelle possession! porlogbesi b la

catoli6a, se pur tale pub chiainarsi cos'i yituperosamenle sfurinata e

deturpata.

Mi venne fallo d’ assistere alia inessa nuova d’ un prele negro.

Per dare una chiara imagine delle nozze figuratq ch’ egli conlraeva

colla chiesa, una parente del ca'hdidato gli comprb la piii bella inu-

latta del paese
,

gliela vest'i di quante pezze di fazzoletti di seta

d' India polb avere
,

gliela ornb d’ ori e di gioie e di quanto ebbe

di piu prezioso, per modo che solto quel carico uppena poleva cam-

ininare, e gliela mandb in chiesa solto un gran baldacchiuo porlalo

da schiare. II candidato fuiita la messa se la condusse a casa Ira

gli evviva della plebo. Per ben tre giorni si festeggiarono in sua

casa sontuosi conviti
;

i negri e le negre urlavano e ballavano al

suono del batuke^ Cantavano con lasolve parole qiiei sozzi amori, e

ubriachi (Inivano i nefandi e sacrilegbi salurnali. II governatore non

si stetle dal significarne all’ arcivescovo la somma sua disapprova-

zione; ma qucsti si scusb diceudo ch’ egli era un costume antico,

omai troppo dillicile a togliersi
,

e per la superslizione di quelle

genii
,
e per Tinteresse delle persoue.

II negro non rivela mai i sOoi peccati, colla confessione, e crede

la messa una cerimofnia e non un alto di devozione. Gli si dice che

fl batlesimo b neicessario alia salute, e qualche volla fa battezzare i

suoi figli ma con tult’ altra mira che religiosa.

In tutte le loro azioni hanno un Dk) da invocare. Quibuco b il

padrone delle ricchezze e pare che sia 1’ idolo pib .venerate
;
ma

questa idolatria non b men rara anche in Europa
,

e forse qiiesta

ve 1’ ha trasmessa, insieme ad altri'vizi di cui que’ poverl selvaggi

non si sarebbero mai imaginata 1’ esislenza.

Hanno loro sacerdoti che' vivono sblitari ne’ boschi
,
ed avendo

pratica conoscenza degli elTellJ di certe erbe fanno anche da medici;

vengono consultati in tutte le imprese
,

con somma obbedienza ai

loro suggerimenti. Talora convengono in notlumi conciliaboli e

fannovi le loro preparazioni medicinal!, evocando gli spirit!. Onde

serbare il loro dominio sopra quelle credule genti, quelli astuti danno

un aspetlo mistorioso alle loro operazioni. Qualche volla consultati
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per diflerenze o lUi, fanno bevere ai dac litiganti una 'coppa di

cerla loro decozione a tal uopo appre^ata per giudicare qual’ b

rinnocente e quale *il reo. In uqo di que’ rasi mescoho il veleno,

ed n misero cui tocca, '^coUa vita perde ancbe 1' onore
,
perch^ b

riputato colpevole. Sono i ministri della giustizia divina ed umana.

I reggenti de’ presidii e distretti portoghesi. fonVentano colla loro

ignoranza quelle dannosissime superstizioni
,
perchb anch’ essi in casi

di malatlia, nascostamente li consultano e ne seguono scrupolosa-

niente i consigli. i

In Ijoanda si vedono ancbe fra i bianchi molte strane usanze

qate da quelle degli indigeni> Giuste* nozze ban luogo assai di rado,

amano piuUosto>scegliersi un’ arnica tra le mulatte che ve n’ bqnna

di belle, -e fattala domandare ai genilori, pagarne un prezzo conve->

nuto, e vivere con quella, Gncb^ non venga loro il capricck) d’ un’ altra,

il qual turpe contralto' chiamasi lambamento. Prima d’ andarsene a.

colui che 1’ ba rkerca la giovane miilalla passa otto giomi in una

capanna >appartata dalle altre abitazioni| insieme ad lun negro ^ che b

tenuto per felicheire o in(»ntatore , ! il quale , ogni .
gioi;no a una

cert’ ora va a ritrovarla, la spoglia di -quel- lembo che le cinge i

fianchi, e facendole unzioni e fregagioni su tiitto il corpo, pronuncia,

certe parole, onde invitare il Dio Chiluchi a riceverla sollo da sua

prolezione ed assicurarla dell' amore del compagnb, col farla /econda.

Trascorsi gli otto giorni, i parent! di lei la vanno a prendere con molte

cerimonie, I’adornano de' migliori vestimenti che ponno avere d.'igli

amici, poiche ad un negro parrebbe cpmmeltece gran delitto, se ri-

liutassOi dare quel che possiede.per cerimonia s\ solenne, e condu->

cendola avanti la casa che I’attende, le dipingonp con gesti e danze

e canzoni di stomachevole oscenitk raccoglimenlo del suo signore.

Seguono indi tre giorni di festa, dove regna piii che mai il Iripudio

e la licenza
;
e poscia la donna vien consegnatg al' suo possessore.

Alcune di queste vengono educate al Brasile c tornano fornile di

tutte quelle eleganze,che maggiormente .ponno inleressare sifTalle

union! sregolalc. . , .
.

I Una strana festa ha pur luogo fra quei negri alia morte d’ al-

cun di loro (Vedi -tavola IV). 1 parent! e gli amici convengono alia

casa del defunto e v’ incominciano le' cerimonie con danze e can7

zoni lascive; vantano la fedellk del morto verso il CUtudhi, ricor-

dano che fu circonciso e gli danno merito delle azioni pik brutal!

ed oscene. Quest! discorsi sono sempre accompagnati da gesti che

movono a schifo, e la scena finlsce sempre coll’ ubriacarsi di tutti.

J l, logic
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InalzanO poi nclle viciiiahze tina capanna’, vi posano il cadavere

sopra iina- stuoia.di scorza di palma nana
,

gli mettono ai piedi la

sua pipa o la ziicca in ciii mangiava, e intorno a qael luogo i con-

giunli e-gli ainici^ cQntinuano per otto giomi le loro insensate ceri-

inonie. Qiiindi portano il cadavere sulle rive del flume o del mare,

ailinchfe 1’ aninia che non ha ^r anco abbandonato il corpo, benchb

non lo ami piii, sia presente all’atto che le apre le porte della fe-

licitk neir altro mondo, e che si avvisano di schiuderlc col gettar nel

mare o. nel flume la testa d’ un porco che si mangiarono negli

otto giorni di festa. Se cib non facessero, il morto anderebbe er-

rando per tutta retcrnila intorno al recinto delle delizie senza potervi

mai penetrare, c tornerebbe spesso a questo mondo a toglierne quel

congiunto che a^esse trascurato d' adempiere alle sacre cerimonie.

Se tutto il regno d’ Angola b ancora idolatra
,

egli b perchb i

curati catolici che cola risiedonb hanno voliTlo csercitare con rigore

cccessivo.i loro diritti, cagione di lamenti e di rivolte tra i Sovas.

Allorchb uno di quei capi abbracciava il cristianesimo
,

dive-

niva soggetto a molte vessazioni : doreva far battezzare e sotterrare

tulti i suoi vassalli dal monaco piu vicino alia sua residenza, c pa-

gargli un ingentc tribute
;
se uno de’ suoi negri mancava a questo

doverej il Sova era condannato ad una multa, e nun potendo o non

volendo pagarlk, rimaneva prigioniero per certu tempo del curate

e costretto a lavori da schiavo flnchb non avesse soddisfatto.

Ne accadeva che i negri
,

in vece di soggiornare intomu alle

chiese, sceglievano le loro dimore fra 4e selve
,
dove potevano sot-

terrare i loro morti senza che il curato ne avesse notizia
,
ed alle-

vare i loro fanciulli senza battesimo , ch’ erano ben lungi dal cru-

der utile, giacchb adoravano pur sempre i Dei de’ loro padri.

II cimitero della citta bassa b posto circa un mezzo miglio lungi

il publico passeggio ed b deslinato ai poveri s\. bianchi che negri

i (|uali non possano pagare le spese della sepoltura in chiesa. 1

cadaveri mal coperti vengono disotterrati dai giacalii e dalle iene

che vi entrano dai muri ruinosi
,

e non b raro nelle piii calde ore

del giorno o nelle piu tranquille della notte
,

I’udire gli* orribili urii

di quelle flere che si contendono i miserandi avanzi dell’ uomo. Piii

volte mi occorse passando per qiiella parte, vederle fuggire colle

lacere carni in bocca cercando la selva per divorarle.

Il commercio di Loanda consiste in avorio, gomma copale, (*)

( l) Quests gonimo si raccoglie dsll’ eleocarpiu C0pallifera Koenig. ,
che si trora
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olio di palma
,
cera e schiavL Riceve dal Portogallo direttamente

aqiiavite, farina, pesce secco e qualche manifattura, ina il commercio

pill importante si fa col Brasile, dal quale si apporta cassiaga e

ziicchero cd ogni sorta di commestibili e di manifatture. Gli Slati-

Unili vi raandano polvere, schioppi, pielre focaie e .mobiglie. Fuor-

ch^ il vino ed i liquor! spiritosi chc pagano un lieve diritto d’ en-

trata, gli altri oggetti sono esenli.

I' Loanda b il centro d' un conunercio considerevole coll’interno,

ed allorch^ la tratta dei negri era lecita / vi si facevano rapide e

brillanti fortune. Ora
,

benchfe questo obbrobrioso commercio sia

abolilo, il Brasile e la Avana lo continuano ancora sotlo bandiera

portoghese che comprano da qualche venale governatore.

I negri dell’ interno vengono fin da tre o quattrocento leghe

lontano
,

traendovi in carovana i prigionieri di guerra o quelli che

contravennero a qualcheloro legge superstiziosa. I negozianti di Loanda

che haiyio schiavi d’ ogni tribii
, ue eleggono alctini de’ piu fidi dei

divers! paesi
,

e fornitili de’ campioni delle loro merci, li mandano

incontro alle carovane’ per allettarle alle loro case. Quest! schiavi

scnsali di merce umana appcllansi combuladores: avviene spesso che

quelli di varie case s’ incontrano con una medesima carovana, e vo-

lendo far tutti 1’ interesse dei loro padroni e condurle seco loro

,

vengono a barulTa
, e talvolta si uccidono sul luogo dello scontro

scnza che alcuno della carovana di frammetta per dividerli, godeiido

i negri di continuare la strada e giugnere in Loanda preceduti dai

vincitori chc ostcntano le ami insanguinate cantando e saltando.^

Ogni carovana ha i suoi comandanti e i suoi cacciatori, i qiialt

battono la via onde provedere il vitto ed allontanare le fiere: questi

portano appesa inanzT alia cintura una pelle di leoncino o di giovin

tigre. I macolas o nobili della tribii sono ordinariamente i padroni

degli schiavi: qiiestf vengono barattati con tele di cotone, aquavite,

berretle rosse di lana
,
spade, schioppi, polvere, pietre focaie e

piombo. Oltre queste merci
,
quando la vendita h grossa, e F umana

abbondante in quasi tutla quella costa oecidcatalc. 1 negri la portano dall inlcmo , e

se ne trovano pezzi On di quattro a ciuqur libbre di peso. Serre in medicina alia

coinposizione di cerli empiastri risolutivi , .e nelle arti a quella delln remice, ed i Por*

toghesi la sosUtuUcono all’ incenso. II iegno potrebbe essere inoilo utilmente adoperato

nelle coslruzioni civili e navali. Piultosto die dal Ceylon parrebbe originario di

questi paesi ore si trova comunissiino in tultc le sels’c. L’ uso di questa gomma i

anlidiissimo tra i negri i quali I’ ardevano iduuzi ai loro Soixi* nei giorni solenui ,

C servivo audie ad iuibulsaniore i loro corpi. Ella 6 dura e del colore deli’ambra gialla

quuudo « perfcUu.

Difljtizep lOOsU*
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came di prinia qualilk, esigono dal conipralore, in via di regain,

un vestito vecchio di qualiinqlie si sia forma o natura e due botli-

glie d’ aquavite o di rhum.

bistinguono tre specie di quesla nefanda loro nierce: la prima

b il pepa d’ India, giovane perfetlo ed imberbe, eui danno il vidore

di 15 a 18 pezze di cotonina ( da 45 ai 55 colonnali spagnuoli )

:

la seconda b il mulecfao di media eladc

,

appena nella pubert^: e la

terza b il mu{ecre ancor fanciullo.

Li inisurano a palini dai piedi alle spalle
;
a ciascun palmo piii

o meno se ne ragguaglia il prezzo; e da quella misura valulano a

un dipresso ancbe 1’ eta. Qualche volta e si numerosa la folia di

quei niiserabili nelle case doi negozianti, che se ne sente la puzza

fin da lontano
,

e ne restsino infeltc le case, in modo da produr

contagi fra i negri costretti a vivere stipati con essi.

Quel comniercio diniostra quanto una sfrenata cupidigia depravi

e inferocisca I’uomo; ma flnchb i govern! riconosceranno la proprietk

dei conipratori
,

si perpetueranno pur sempre gli orrori di quel

contrabando.

Un negriere che nel tempo stosso ch’ io mi trovava a Loanda

,

parti per Bahia col carico di quattrocento negri, vedcndosi insegufto

da una goletta inglese, si gittb sulla spiaggia, sbarcb tutti gli scbiavi

che potb; ma stretto oniai da vicino
,
e non volendo essere trovato

col contrabando, gittb tutti gli altri in marc. Un altro credendo

di non potcre in alcun modo sfuggire a due navi da gucrra che gli

serravano il passo
,
buttb in mare piii ccntinaia di schiavi con un

peso al collo, perchb alTondassero. Ma le nazioni incivilite che con

provido ed umano consiglio si collegarono per cstinguerc que-

st’ orribile commercio
,

dovrebbcro poi considerare che il potente

Sova di Dahomb, ogni anno, per risparmiarc le spese di nutrimento e

per innata crudelta e despotismo, fa strage di forse duemila negri, i

quali ove trovassero compratori avrebbero salva la vita in qualche

colonia. Quanti schiavi poi 1’ Inghiltcrra va catturando ai negrieri,
^

tanti ne manda, anzichb alia ignbta e lontana loro patria, alle colonie

sue proprie di Sierra-Leona. ('*)

(t) L’ Inghilterrn »otlo 1' aspetto d'umanila fln dal 1M4 per mezzo del duca

di \Vellinglon propose alia Francia un trutlnto pel diritto di visita, onde ottivare

r abolizidne dell’ obbrobrioso tralTico degli schiavi. Furono rinnovale le insimiazioni

al congresso di Aqiiisgrana ed a quello di Verona i ma la Francia e li Stali-Uiiitl

protesurono sempre contro siflatle misure, le quali ammcitcndo un reriproco dirilto

di visita polevoito reudere incerla 1' inviolabilila delle loro baiidiere, IN'el 1818 perd
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Siccome gli esseri vivenli port&no I’ impronta delia condizione

fisica del paese die lor di^ rita
, e *per modiflcarla h meslieri che

r uomo vi concorra colla sua inlelligenza e coo numerose braccia

,

come si giugnerh a questa meta in quelle region!
,

se ogni anno ri

si diradano gli abitanti? Quando le grand! nazioni si riunissero a

casligar severamente nelle colonie la vendita e la compera dei negri,

r esportazione di qaesti dall’ Africa Terrebbe tolta di mezzo.

La schiavitii degli indigeni giacch^ per ora* ^ impossibile sop^

primerla, si dovrebbe rivolgere a loro vanlaggio. In qucllo stato di

rozzezza e di inerzia la scbiavilii pub divenk- un mezzo come Torse

fii un tempo in Enropa per condurli a quello stato di civilth in ciii

si possa soppiimere. Nella primitiva barbarie dellc popolazioni radi

sono quelli che si elevano al di sopra delle comuni intelligcnze
,

c

quelli stessi se non sono materialmente ajutati ponno contribuire

assai poco al generale dirozzamento. Dove non vale la ragione, vuolsi

la forza; ed in tal modo loro malgrado la civiltk precede benchh

quasi insensibilmente.

poti conchinderne uno colU Spngna^ cot Portogatio , e eoi Paesi Basil Sohanto dopo

la liToittzione di luglio nel 4834 e 4833 vi adert anebe la Praneia, la quale ti ob-

bligd di dar mano a eodesta impresa eon un determiaato numero di inerociatori in

cerU zone; ma nell' anno 4843 le Camere francesi nella risposta alt’ indirizzo del Re
eaposero in via di vote che il Ministero anzich^ toscrivere nn nnovo trattato , avesse

invece a proporre utili negoziostoni all’ Inghilterra affine di distruggere i trallati gU
concliiusi. IS'etl’ anno 4844 il ministro Guizot dichiard dalk tribune franceffi che ques|e

trattative erano gia in corso; la Camera dei deputati espresse di nuovo il voto

che fl vetsillo francese avesse a trovarsi sotto la vigilanza esclusiva della Francia

strsso. In iaUi nel 4843 per mezzo del duca di Bro^io e del dottore Lusbington ti

Blipuld che ciaseuna nazione qiandasse 26 naviti a vela che a vapore, colla facoltd di

arreslare i legni che incontrasae, onde accertarsi col mezzo delle carte di bordo le

appartenessero veramente al paese di cui portano la bandiera, limitando questo diritto

di visita soltanto ai legni della propria nanone, ( Vedi I’ ultimo semestre del 4845 del

Jmm, de$ DHhU$, ) In tnl modo per6 essendo rimessa I’ abolizione di questo orrendo

traffico aila esclusiva .buona fede deUe nazioni rispettive, mancherd la controlleria sul-

1* adeinpimento degli obblighi assunti. Inoltre siccome i govenii del mezzodl e del-

^
1’ occidente dell’ Africa sono assoiutamenle despotic!

, ed il popolo 4 1’ eredita e pro*

prietd del domiiiatore, bisognerebbe seonvolgere ogni loro o^ine , e sforzarii ad
adottare altre leggi , il che riescirebbe lungo e difficile. La aehiavitu indigene non 4

d4 illegaie nel tuo esercizio, n4 in generale crudele. La guerra fa parte delle occu-

pazioni dl quel popoli sdvaggi, e per essi 4 cosa affatto natorale il fare acblavi i loro

prigionieri o venderli ad altri come tall; e fintanto che i bianchi compreraniio, e sussl-

sterd la schtavitu negli Stati-Uniti, nell’ America meridionale e nell’ Indie ocqidentali

,

e che vi saranno mercati di schiavi, le coste afrieane forniranno loro la merae umana.
Questo commereio durerd finchd non sia totalmente aboUta la schiavitu,

Tuttavia il trattato, finchd durerd la buona armonia fra le due nazioni, e gli uf-

ficiali agiranno con attivita presso i diverti capi negri serviri potentemeute a teiier In

freno gli arditi conlrabandieri.

t;.
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Quegli schiavi innumcrevoli che apportano la fatica dellc loro

braccia in allre parli della terra, siano rirolti a bcneficio della loro

patria, ed abbiano un mezzo di riscalto e la liberty sia un premio
alle assidue faliche d’ un certo numero d’ anni. Siano occupati nello

terre, addestrati nelle arli, ed in tulle quelle cose che sono pur

necessarie e che ivi scouosciute possono rautare I’aspetto del paese.

In lal modo praticamenle impareranno come si arrivi a migliorare

condizione. Le arli apprese nclla schiavitu saranno d’istruzione ai liberi

abilanti delle loro terre quando vi torneranno, ed i loro connazionali

si dirozzeranno dietro il loro esempio. In lal modo la schiavitii pre-

sente sark base all’ incivilimento delle future generazioni. II paese

a poco a poco mutando quel selvaggio aspetto che fomenta oppres-

sionc lisica ed inlellettuale, far'a quei progress! che fece I’Europa e

che fa I’America quasi sotto i nostri occhi. La schiavitii indigena

diventerebbc in tal modo simile alia condizione de’nostri agricoltori

e dei giovani operai. Gib ch’ b veramente orribile b il rapirli a tutto

cib che ha di piii caro 1’ uomo e gittarli su d’ una terra straniera in

bafia di possessor!, che abusano del loro polcre
,
senza lasciar loro

pur I’idea d'un vincolo sociale, nb altro al mondo che la catena di

ferro che li coslringe alia fatica, ed un traltamento piii abbietto di

quello dei giumenti.

Lc ingenti spese che si sostengono per sopprimere queslo ab-

bominerole commercio siano convertite nel promuovere colonie
,

e

queste abbiano i mezzi di comprare quanti schiavi vogliono vendere

i barbari dell' intemo
,
e siano tutti rivolti a migliorare le terre , a

dirigere il corso dell’aque ed aprire strade
,

e si vedrh ben tosto

che le fatiche e le ricchezze delle cnlte nazioni non saranno gettate

sopra aride sabbie, o disperse inutilmente coi numerosi navigli che

fanno inutile guardia sull’ immensitk dell'Oceano.

Qual miglioramento nel presente stato di cose puossi attendere

in un paese che b I’emporio. di tutte le depredazioni
, il covile di

tutti i malfattori? Ove per mancanza di meglio b necessario' far

coprire le cariche piu rispettabili dalla feccia delle popolazioni eu-

ropee ? Meglio b lasciarlo nella sua primiliva barbarie che introdurvi

in tal modo la piu orribUe corrultela e la pib desolante deprava-

zione. Quali consigli si ponno aspettare da gente che macerb nelle i

prigioni d’Europa, per avervi manomesso ogni diritto sociale, e cal-

pestate le pib sante leggi? Che non ebbero mai al mondo alcuna

nozione di morale se non forse per viemegUo spiare il modo di de-

ludere 1’ altrui vigilanza ed impunemente segoire gli istinti d’ un’ indole

i ;1(
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(lepravata? Che son hanno mai avuto idea di societk se non per

tentame la sua distmzione ? Quali speranze si possano arere da un

paese dominato da cotali mostri lo sa il Portogallo che eontinua pur

sempre le sue de^rartazioni
,
mentre i bianchi che vi si trovano con

tutte le loro considerevoli ricchezze tanto bene che male radunate,

non fecero mai avanzar le cose d’ un passo. La corruttela ch’ ^i
ri introdussero b peggiore della nativa barbarie di Quelle rozze popo-

lazioni. Essi pesano continuamente su di esse con mano di ferro,

non conobbero mai altro mezzo <li dominazione
,
e par che temino

anzi vi ^i introdiica il minimo raggio di luce, e predicono che ore

questo si dilTondesse le colonie sarebbero perdute. Predicono sedizioni

di negri ad ogni istante, perchb infatti il loro govemo k insoppor-

tabile, e la loro coscienza h sempre agitata. Nasce da questo im

reciproco inaspWmcnto. Nell’ alto stato^ in cui si trovano i bianchi

ponno lasciar libero il freno alle loro prave inclinazioni, e siccqme

non ponno fare di meglio, perch^ vien loro vietato dalle antiche

abitudini , vendicano sui loro soggetti I’ obbrobrio dei. gik commessi

delitti e vomitano su qiiei selvaggi tntto il fiele della perversa loro

indole , cui non potcrono dar libero corso in patria.

I delitti de’ bianchi e delle loro favorite mulatto vanno sempre

impuniti
, e le minime mancanze^ del negro vengono il piii delle

volte con soverchia peoa castigate a capriccio del potente. Le leggi

o non sono eguali per tntti o perdottero la forza per 1’ ignoranza

o la venalitk ,de’ ministri. La lontananza della madre patria
, le

non frequent! comunicazioni tolgono al negro ogni modo di re-

damare giuslizia
,
e lo rigettano nella inerzia e nel piii profondo av-

vilimento. Non di rado gli h forza assistere o dar mano egli stesso

alle piii orrende ribalderie per ordine del suo padrone
,

il quale poi

per mascherare la sua infamia'lo fa vendere sulla publica piazza

per acchetace i po$sibili risentimenti del govemo
, e provare con

tale publica testimonianza la sua severa giustiziai Non h questo un

appagarsi dell’ assassino perchk ha venduto un ferro che gli servl

al delitto?

Tutti coloro che frequentano quelle coste conoscono la potente

Donna Anna che dispensa ricchezze a mani piene onde estinguere

la sempre crescente libidine, i depravati capricci e le piii nefande

azioni. Gli avvelenamenti succedono ai doviziosi regali ed il delitto

h sempre travolto nel mistero. Ella b forte del sostegno de’pih po-

tent! Sova , e deir ossequio di > tutte quelle selvaggie popolazioni che

la chiamano loro regina
,
perchb ne conosce i dilTerenti liuguaggi,
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e tienc in sua casa I’ cmporio <lel loro commerdo. Elia dk leggi , o

bonchk risieda in Loanda ^ ubbidita dalle p.iii lontane tribii. Nes-

suno osa contrastare a’ suoi voieri, il govemo. stesso di Loanda tace

perchk si crede insnfficiente ad affrontaria, ed-ella intanto rafienna

il suo potere, ginstifica le depredazioni e ie prepotenze, e si fa scudo

a’ suoi seguaci.

Le sfrenate cupidigie ed i delitti de’ bianchi non s’ arrestano

soltanto alia dappocaggine de’ negri , ma si estendono ipypunemente

anche agli Europe! ch’ ivi sono tratti per mala sorte. Un basti-

mento baleniere francese cacciato dalla tempesta si infranse e si

aperse sulie arene dell’ isoletta. 11 capitano e gli uificiali maggiori

col denaro del bastimento ed il suo carico, trovarono ospitalitki

presso on avrenturiere ‘della loro nazione, il quale snidato dagli

altri paesi meno selvaggi, e stanziatosi in Loanda, si era tolta

di dosso la miseria che Tavea sino allora perseguitalo. Questi che

si spaccieva per mqdico assunto a public! impieghi soUo Napoleone,

e come tale in mancanza d’ altri dirigeva I’ospitale della Caritk, seppe

in breve tempo disfarsi de'suoi ospiti ad uno ad uno, e restar pa-

drme di quello che avevano seco. Il delitto si scoperse perchk es-

. sendogli capital! all’ ospitale aicuni marinai di quel naviglio
,

s’ era

accinto a curarli nello stesso modo degli altri
,
e non gli sfuggirono

di mano se non fuggendo coUa febbre indosso al palazzo del goverho

a deporre le loro querele. Tutta la cittk conobbe il misfatto, ma
la guerra del PortogaJlo lasciava in quel tempo il paese nelle mani

di chi lo voleva, e molti fors’ anche di que’ ribald! invidiarono il bot-

tino ed il delitto dell’ impunito straniero.

Sotto Don Juan VI nel regno d’ Angola si mandarono pik di

300 persone tolte alle career! del regno di Napoli, cambiate per

altreltante casse di zucchero. Quella feccia del popolo si sparse per

le provincie del regno
,
e quelli che non perirono frammezzo ad ogni

sorta di stravizi si resero facoltosi e dominant!. Ne conobbi aicuni,

e mi affermavano ch’ era meglio dominare tra i selvaggi , che non

vivere in Europa a modo altrui. Dotati di disperato coraggio, co-

noscitori profondi d’ ogni raggiro per giugnere al compimento d’ ogni

loro progelto, nulla curando il bene degli altri, ove trovino il pro-

prio vantaggio, tutti quei bianchi viveano a loro agio, diffondendo

la scostumatezza coll’esempio, e ricalcando nella degradazione i popoli

che si vorrebbero incivilire.

Gli Inglesi fanno la caccia disdstrosa de’ negrieri coll’ attivitk del

solerte cacciatore di selvaggina : non omettono spese nk fatiche
,
ma
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ogni loro operazione in quella parte <li raondo b gelosamente nasco-

sta. Adottarono, come dice un moderno viaggiatore, 1' abitudine dei

Fenici e dei Cartaginesi che coprivano le loro scoperte di secreto

per non esporsi alia rivalitk, e come tulti i popoli commcrcianti si

sliidiano di celare la fonte dei loro guadagni per non dividerli.

L’lnghilterra ha sul continente dcll’Africa grandi disegni che

segue lenta e silcnziosa
,
incamminando con instancabile ed accorta

perseveranza le sue conquiste, ed adottando ogni mezzo per riu-

scirri. Ella possiede grandi stabilimeiiti sulla costa occidentale, e

soltanto suite 'coste degii Schiavi
,
dei Dcnti e dell’ Oro tiene 13

forti. A Sierra-Leona e sulla Gambia popol6 venti e piii cittk di

negri presi ai bastimenti di tratta, addestrati con molt’ arte al

iavoro mediante la sediizione di alcuni godimenti. Non v' k fiume

di quel continente che non sia solcato dai bastimenti di quella na-

zione, e sulle cui rive non si spargano i prodotli delle sue fabriche

che vengono poi diramati nell’ interno. II nome inglese risuona da

per tutto, e la loro lingua h generalmente conosciuta su quelle

cosle. Aictine di quelle cilta contano una popolazione fino di 25,000

anime. Eppure appena si veggono figurare sulle nostre carte geo-

grafiche. Pare che si voglia preparare all’ Europa meravigliata lo

spettacolo di veder posta a colonia quella parte di mondo prima-

ch’ clli sc ne accorga.
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Villo de’ negri — Loro micidiale intratlcnimento — Monela comunc c come

la pcscano — Divisione dell’ anno — Nidi ammirabili e slrani — Mezzo

di caccia per le ftere —> Popolazione di Loaoda — Rcndite dello Slato —
Prdduzioni utili e rapide della terra — Formiclie devastatrici — Imbalsa*

matori o medici negri.

Le coste abbondano di pesci
,

il negro aiTidato ad una fra-

gile ptroga (^) s’ avanza in mare fino alia distanza di quatlro o

cinque miglia
;
e la pesca qualchc volta b si abondante che per di-

scccarla se ne ricoprono lutte le sabbie dell’ isoletlJu 11 pesce sec-

cato al sole b il vitto comune del negro che se lo mangia con un

pugno di farina di manioca. Avvi un macello
,
ma non sempre vi

si trova came per poca antireggenza del governo, il quale potrebbe

avere con facile trasporto i buoi necessarii al consutao, da Nuovo-

Redondo o da Benguela ove sono abbondanti e di buona qualitb.

I rimasugli del besliame ucciso nella giomata come i piedi e le ossa

della testa cella poca carne attaccata
,
restano nel macello, selnpre

aperto e cinto solo da un portico. Nella notte vi si radunano gia-

calli ed altre Here a contenderseli
,
e benchfe qualche volta abbiano

portato danni anche alia popolazione, non si pensb a mettervi

riparo.

Il povero noil mangia came se non una volta o due al mese',

mentre il ricco potrebbe mantenere e sebiavi e liberi tutto I’ anno

coi soli rimasugli della sua mensa; i quali ama meglio far gettare ai

cani
,
che vivono a centinaia per le strade

,
e non apportano utile

(4) £'Un tronco <f albero scarato alcuoe volte di strana dioientione , che serve

alia oavigazione de’ selvaggi. Ve ne sono di qaelH che eontengonq fln 400 persone.

Per la loro forma si travolgono facilmente , ma i negri efae sono esperti nuolatori la

tornano a rivoigere con rapid! movimenti d’altalena, poi bilanciandovi il loro peso

ora sull’ una ora suU’ allra parte , vi saltan dentro di nuovo e continuano il loro viag*

gio. Le guidano per lo piu con piccole spatole, dando ndl’ aqua or a destra or a

sinistra altemamcnte.
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alcuno. Mcntrc il ricco scialacqua iiella svariata copia dellc vivande

piii ricercate e nei rini piu generosi delle nosire contrade ' e del

Capo , il misero negro quasi a stoniaco digiuno, in mezzo alle strade

o sulle piazzc, sedulo in cerchio co’suoi compagni, si passa di bocca

in bocca una gran zucca a collo lungo e torto in cui fuma a

giiisa di tabacco una foglia irrilantissima. In la credo qiiella d’ una

specie di canape la Cannabis indica Lin. i cui grani nell’ Indie en-

Irano iiella coinposizione dell’ inebriantc cachunde

,

che si fuma con

tanto trasporto in quei paesi onde procurarsi un’ ebbrczza piena di

graditi sogni
;
e questo povero e dannoso passatempo non si prende

dal negro se non con quelli della sua nazione. Quel fumo avida-

mente inspirato cccita una violentissima tosse
,

sotto la quale gli

ocelli arrossano e lullc le vene della faccia e del collo si fanno

turgide in inodo da fame temere lo scoppio. Qualche volla suscita

loro il voniilo ed una copiosa espettorazione
,

e per tale elTello lo

credono salutare. Ma per lo piii produce un’ irritazipne polmonare

,

causa di molte malaltie delle vie aeree. I padroni proibiscono seve-

ramente ai loro servi o schiavi quest’ uso nocivo, ma il negro senza

badare ad altro, se vede una di quelle radimanzc vi corre di sop-

piatto ad ingolarsi la sua porzione. di quel fumo micidiale, e stimasi

contento quasi avesse scontrata la piii beta ventura. Un gran sorso

d’aquavita bevuto avidamente mentre qiiesta passa in giro in una
coppa di cocco intagliata

,
serve a rimelterlo in istalo di conti-

nuare la via ed altendere allegro a’ suoi bisogni ( Vedi tavola 5.* ).

Le pill alte coste delle vicinanze di Lpanda sono a strati in-

clinati dal Sud al Nord
, e non s’ elevano' piii di due o tre metri

al disopra del livello del mare.

Nella maggior parte de’ luoghi per6 il terreno fe compatlo ed
a flor d'aqua e formato da agglomerazioni di sabbia e di conchilie*

In quasi tutte quelle spiaggie si fa dai negri la pesca in cerli giorni

del mese di quelle conchilie ( Kauris moneta
)

le quali appunto
,
dal-

I’uso che ne* fanno acquistarono il loro nome. Sono univalvule, del

genere porcellana. Su quelle coste mille equivalgono ad un colon-

nato spagnuolo, alle isole Maidive vengono raccolte dalle donne tre
giorni prima e tre giorni dopo il plenilunio. Nel fiengala ed a Siam
sono messe in piccoli sacchetti sigillati che non si aprono piii e cir-

colano in tal tpodo come denaro. Ivi due mila e quattrocento cauri
equivalgono a 25 soldi di Francia.

1 negri e le negro delle coste d’ Africa onde pescarle si gettano
dve niaggiormcjate irrompe I’onda del mare sulle spiaggie, a testa

OOMf
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bassa soUo i luarosi
,

e raccolgouo in piccoli ccsli che tengono

appesi alia cinlura tutta qudla sabbia che ponno, e che trabalzala

dall' agitazione del mare, conliene appunto quelle conchiglie; e tiitti

quei giorni che credono opporluni
,
dalla sabbia ammucchiata sulla

riva vannu poi sceverandole i Canciulli a modo di trasliillo, e si cre-

douo fortunate quelle povere famiglie allorchfe ponno aminucchiarne

in' una giornata qualche centinajo.

I selvaggi del regno d’Angola per ogni loro azione tanto com-

merciale come domeslica prelissero le stagioni
,

i mesi , le setti-

mane e sino i giorni. Queste loro credenzc sono fondate su tradi-

zioni superstiziose
,
e se non sono schiavi die debbano lavorare per

forza
,
trovano sempre qualche singolare divieto per non acciugersi

alia piu piccoia fatica.

V Angolese divide 1’ anno in sei stagioni: Massanza, e comin-

cia col mese di Begi camoxi o tmuilla che 6 il settembre o mese '

'

vicino alle pioggie; e questa dura sino al germogliare delle piante.

Succcde la seconda detta Nsasii
,
quando verdeggiauo i campi cd in

pochi giorni mUturano le biade, il che avviene verso la fine di gennajo.

Ecumbi e Quilumbo confoudonsi verso il principiare di marzo, allor-

ch6 loruano le pioggie che durano sino alia meta di maggio
, e la

chiainano coli'un nome. o coll’ altro secondo la durata di queste. Da «

maggio sino alia metii di settembre non piove piii, benchh alcune fci

volte il cielo si rannuvoli e folgoreggi in modo strano, il che suc-

cede spesso allorchfe cresce o cala la luna. Viene poi 1’ inverno detto

Quibisd e da questo passa in Quibengalla, i cui eccessivi calori du- *

rano sino alia primavera. Quindi godouo duo ricolti all’ anno e le

frutta in ogni stagione iieil’inseusibile passaggio dell’ una all’ altra. Le

due primavere o le due estati sono contradistinte dal rinverdiro dei

prati e dal maturarc delle biade. ^ J
Divisero pertauto I'anno colla regola dell’alterarsi delle stagioni

o queste in dodici parti o lune, cioo Begi Camoxi settembre, Caya-

rimgi ottobre
,
Mucofolu uovcmbre

,
Begi Cunana dicembre, Begi

Cotteiid gennajo, Begi Cafldmoni febbrajo, Cassambiiari marzo, Ca-

nache aprile, Begi Cuna maggio
,
Begi Cuuim giugno , Begi Cuuime

imexi luglio
,
Cuuime Ayari agosto. Uanno anche le seltimane dette

Zuone in cui osservano vari giorni di festa senza lavoro alcuno.

Sulle palme che sono frequenti nei giardini e nolle campagne

si vedono atlaccati all’ estremita delle lunghe foglie quegli ammira- % ^
bili nidi pensili

,
che sono di forma ciliudrica

,
rigonU nel mezzo a

guisa di pallaj I'entrata h praticala in basso ma nascosla con tal

44
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arte che diOicilmcnte si pub vedere. II ‘.primo e attaccate con giwi
filamenti e gli altri yi succedono in inodo da formare un iotreccio

lungo quanto 1’ altezza dell’ arborc. Ondeggiano sempre in balfa del

yento e sono cos\ tenaci che neanche il piii violento turbine giugne

a staccarli. Sopra un sol albero se ne yedono spesso diciotto
,
yenti

ed anche piii gruppi,e ciascuno b formato da pib dozzine di nidi.

L’uccello che lo compone h una specie di loxia della grossezza

d’ un passero, col becco grigio
,

la testa e il dosso d’ un giallo

smunto, il resto delle piutne inferiori di color grigio inisto al giallo.

Conyive in numerose turbe come il passero nostro ed ba le

stesse abitudini di tenersi poco discosto dajl’ abitato. £ mirabile a

yedere quando si leya il sole tutti questi uccelli svotazzare d’atlomo

al loro albero ondeggiante, e ciascuno attaccarsi all’entrata del suo

nido senza che disturb! I’un I’altro. Se poi qualche serpe si attorti-

glia attomo all' albero o qualche sciinia che gode assaggiarne le

oya 0 guastare quelle loro ainmirabili fatiche , yi si appressa, si ve-

dono tutti cacciarsi nel nido, e sol di quando in quando far capolino

onde yedere se b passato il pericolo.

In una cotal villa di certo sig. Fontes, posta poco lungi dalle

scaturigini di IMajenga ad un miglio e mezzo a tramontana della

citta
,
vidi un genere nuovo di caccia. Era nella stagione in cui il

calore b soflbcante ed insopportabile. Tutti i torrenti erano inariditi,

e le fonti sole davano qualche stillicidio, per cui a tonne gli animali

delle selve vi erravano attorno arsi dalla sete. Troppo pericoloso

rinsciva il tentarne la caccia collo schioppo
, e perchb i fucili in

quei paesi sono mal sicuri
,
e perchb 1’ animale doppiamente infero-

cito dalla ferita insegue talvolta il cacciatore (in entro le hiura delle

case, recando danno ai poveri schiavi i quali sogliono stare alTollati

e giorno e notte ne’ mal difesi cortili.' Feci allestire tre grandi gab-

bie con spranghe di ferro, le quali aveano una portiera che si chiu-

deva ad un minimo tocco della mcta anteriore del fondo costrutto

a guisa di trabocchetto. In un angolo posterjore vi si legava un

domestico animale, e le gabbie venivano abbandonate una qub, un’

altra la in mezzo alle folte liane. Non si dovea gran fatto attendere,

giacchb gli urli della fiera che per azzannare quel boccone vi si

era cacciata dentro ed infuriava per trovar modo d’uscita, ci face-

vano accorti della fatta cattura
,
e correvamo in truppa ad accon-

ciarla in modo che non dessc piii briga al mondo. In tal.maniera

ci fu dato prendeme fin quattro in un giomo. Di notte si cacciavano
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lupi ( cants awreus Lin.
)
(0 e jene ( canis hycena

]
(3), di giorno leoni

e piti frequentemente tigri. In pochi di ch’ io passai dal sig. Fontes

ticcidemmo con tal mezzo qiiatlro tigri, un leone ed un gatto tigre,

dei quali consenrai le pelli e le portal mcco. Ove questo modo
adottassero tutti i signori di' Loanda , ed il govemo Io favorisse, si

potrebbe rendere quei luoghi meno infestati dalle Here, e pib sicuri

i pastori e le mandre ehe alcune volte vengono distrutte in poco

d’ ora in mezzo ai pascoli.

' La popolazione di Loanda nel 1835, senza li schiavi ed i lavo-

ratori i qnali vi si trasportano dalle vicine provincie e vi stanziano

qualche mcse' dell’ anno, animontava a circa sei mila. Benchb si te-

messe il nuovo governatore, gli schiavi venduti nei primi sei mesi

di mia dimora passavano 13,000. Di tutti quelli che escono dalla

ciltk , senza che si cerchi per dove siano diretti
,

il governator

generale riceveva 13,000 rms per ciascheduno (91 lire circa). Gik
6’ intende che il proprietario non li faceva uscire se non per im-

barcarli o ai porto d' Ambriz o sulle vicine coste.

Le rendile dello Stato. consistuno nelle imposte sulle case, suUa

pesca, sulle carni, sull’ ancoraggio di bastiincuti forestieri, nel coin-

mercio della gomma e dell’ avorio. Le spe^e pei militari
,

impiegati

civili
;

corrieri, pension!
,

ecclesiastic! sorpassano d’ assai I’ entrata.

AI nostro arrivo si trovo il tesoro publico s'l esausto da non esscrvi

pure suflicienle denaro da pagare e fornire pel ritorno il baslimenlo

che ci avea cond^tti. L’ anlica abitudiue ed il vizioso sistema del

PortogaUo di voler trar profitto ad ogni coslo da un paese senza

agricoltura
,

Io metlono sempre nell’ alternativa o di dover abban>

donkr Ip colonia o di dovere spedir denaro. Il suolo ora non offre

pill spontaneainente come un tempo
, le copioee raccolte di mais

,

di manioca
,
di caiTk

,
d’ ogni sorla di palme

,
di coccbi

,
di co-

tone e di canne zuccherifere. Ora conviene'' seminare per racco-

gliere. Poco o nulla h incoraggiato il commercio per le difficUi

(I) Ha il pelo {^iallo grigio di soUo e biancaaVo di sopra; coda nera alia esU'e*

niita, cadente fino oi talloni; convive ip numcroic truppe. le quali nuuidano un po-

tente fetore che ammorba per lungo tratto le selve ove si scavano Ic tane. Sotto questo

nome poru vengono confuse moUr specie dislinte, giucclii il giacallo dell' Indie dilTe-

ritce assai da qucllo di questa parte d’ Africa. Pallas, Gueldetutaedt e TiUsius credono

che il nostro cane domealico abbia aruto origiiie da questa specie di giacallo cbe abita

il Caucaso.

(i) E d' un colore giallo grigio, strisciato trasvcrjalinente di bruno sui lianeb! e

sulle zampe. Di questa stessa specie si trovano degli individui giganteschi nelle parti

montane del regno.
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communicazioni coi diversi stabilimenti e di questi coU’ iaterno

deir AfTrica. Non si pensb mai a tracciare strade, a costniir ponti

sui fiumi i quali nel tempo delle pioggie non sono guadabili ed

intercettano ogni passaggio. L’ agrjcoltura favorita con ricompense

potrebbe sola ancora rendere fiorento quella colonia. Le piantagioni

di cafffe e di colone
,
che vi fanno mirabilmente

,
per poco .che si

animasscro i coloni alia loro coltura
,

potrebbero apportare una

fonte di ricchezza. La propagazione del zucchero e dell’ aquavite

metterebbe a profitto i prodotti natural! e' non avrebbe il paese

mestieri di comprarseli a caro prezzo dal Brasile. Una amministra-

zione saggia e previdente non ostante 1’ abolizione del commercio

degli schiavi potrebbe apportare alia metropoli nna fendita consi-

derevole
,
e far fiorire una colonia in uno d ei punti pib important!

del continente africano.

Le prigioni erano pressochb vuote, giacchb i grand! delitti essendo

conimessi dai bianchi
,

potent! per danaro e schiavi
,

venivano ad

arte dissimulati per non accattar brighe con chi facea atroci ven-

dette ,
non avendo mai avuto il governo sulEciente forza di cui db*

porre nb ulliciali di cui fldarsi.

11 castello di San Michele, ch’era in mano di gente mercenaria

senza pclo d’ onore nh di vergogna
,

fu affidato al comando del

maggiore del 3.° reggimento de’cacciatori, De Andrade, ch’era venuto

seco noi col grado di colonnello. Egli si era distinto nell' ultima

guerra portoghese e meritamente andava fregiato di varie decora-

zioni. Ivi si allestirono prigioni e vi furono dcposti i condannati

all’esilio. Di giomo potevano a lor agio passeggiare per I’ampio sito,

ed erano dal maggiore trattati con tutta umanita. Intanto si tenea

d’ occhio la loro cOndotta , e quando risultava irreprensibile per

lunghe prove venivano messi in libertk
,
e potevano di giorno gua-

dagnarsi in cittk di che vivere onoratamente
,

rendendosi al ca-

stello soltanto al richiamo della sera, Questa fortezza incrocicchia i

suoi fuochi coir altra che b posta nella cittk bassa. Quella del Pe-

nedo formata entro una rupe ,a due miglia Inngi dall’ imboccatura

del porto
,
ha le sue batterie quasi a fior d’ aqua.

Don Domingo di Saldagna gittb buone fondamcuta. Egli stesso

ordinb ampie piantagioni di cailb e di cotone
,

e 1’ esempio ne fu

tosto imitato da vari possidenti. I signori Fontes
,
Emanuel Viera

,

ed Ubertali tenevano giornalmente in quei lavori piu di mille schiavi.

11 governatore spesso andava a visitarli con grossa comitiva , e
faceva distribuire aquavite e rhuro per animare i lavoratori alia
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falica. Rese libero il commercio dell’ olio di palme e dell’ avorio

che sin allora era privativa del governo. Formo un batlaglione di

guardia nazionale e Tari reggimepti di. linea, dandone indislinta-

mente il comando a dbi se lo meritava, tanto dei nativi del paese

come dei fores'tieri ivi stabiliti..Si scoperse una fonte d’aqua mi-

nerale ferruginosa a poca distanza dalla cittb, e se ne fec^ro cono-

scere ai negd i buoni effetti, mculcando loro ^di servirsene nelle loro

raalattie, specialmente di fegato e di milza frequenti su tutta la

costa. Si abob 11 modo barbaro di castigare li schiavi. Il padrone

poteva a capriccio farli flagellare con bacchette (inchb si staccas-

sero le carni
;
oppure con cento colpi di bastonc dhe infallibilmente

recavano la morte. Anche li schiavi si fecero giudicare da un tri-

bunale.

Con tali prin'cipii a ragione si avea di che sperare un miglio-

ramento nella condizione di quei popoli. L’emigrazione prodotta dalle

tnrbiilenze e dalla guerra civile di questi ultimi tempi iotrodiisse nel

Portogallo un rapido incivilimento. Ne sentirono F fnfluonza anche

quelle lonfane colonie, ma avrebbero bisogno di una lunga serie di

tali governa'tori
; e 1’ opera h solo incominciata. Gli abitanti neghittosi

ed indolent! per indole, tortiano facilmentc all’ozio e ricadono n'el-

r antica miseria
,
ove cessi lo sprone ed il 'consiglio di chi siede nel

pill alto posto.

Tutta la costa h arenosa c poco atta alia collivazione
;
ma

1’ arena giace per lo piii sopra un terreno buono e propizio alia

piantagione del cocco. Quest’ albero si considera qual ricchezza del

paese, e 60 formano la dote d’ una fanciulla. La rendita di cia^che-

duno di quegli *alberi h considerate di quattro patacas all’ anno ( di

28 lire milanesi ).

La natura in certi luoghi ove non raanchino Ic pioggie, olTrc

uno spettacolo d’ abondanza e di. fecondita chc nun puo descriversi.

Da un giorno all’ altro la terra si vede smaltata di niille fiori ; i

gigli pih bianchi della neve, le tuberose, i giacinti, e boschetti di

tulipani coprono rapidamente campi e foreste.

Fra Ic piante alimentari la massanga

,

specie di miglio saporito

e di grande uso
,
forma spiche lUnghe un piede e che pesano due

o tre libbre.

Tutti gli olchi vi fanno con poca coltivazione. Il frumento eu-

ropeo, ove si adatti il terreno
,
vi h d’ una bellezza straordinaria e

contiene fin cinquanta grani per spica. Il grano saraceno dh due

ricolte all’anno c mette fin cinque germogli di sei a otto piedi d’ al-

Digitized by Google



CAPITOI.O nECIMO110

tezza. II riso abonda ma non se ne fa cas^. Tulte le pianle domesliche

d' Europaj come il navone, la rapa
,

la lattuga, gli spinaci, i cavoli ,

la zucca , il cocomero
, il popone

,
il linoccluo vengono con poca

coltivazione nei giardini di Loanda e nelle Tille dei signqri poste

suite rive dei vicini fiumi. U pistacchio di terra (^)
,

1’ igname
( Dio-

seorea bulbifera Lin. ) e varie specie di piselli d’ Angola
(
uvando

,

incuba
)
crescono ovanque. Hanno una specie di lente pib grossa e

pill saporita della poslra e che si arrainpica come i pprassiti sugli

alberi. La liquirizia pure b comunc , . ma non ba s^pore che ncl

gambo. Vi sono. varie specie di pepe, e qiiello d’ India vi riceve una

forza straordinaria, L’inguoftu, che arrauipica agli alberi e li stringc

b la. pill comune specie. Il dindo o dondo ha tutle le qnalita della

cannella. Il mamao arbusto a foglie grandissime du iin fruUo che ha

molta simiglianza colle nostre zucclie. Intieri boschi di mangolieri

stendonsi lungo le mareniine ed i fiumi
,
e cui loro Icalci che si ri-

piantaiio ncl terreno formano ponli su cui si traversano que’ pantani.

11 tamara chc conserve lo stesso nome della Sacra Scrillnra an-

che tra qtiei popoli
,
benchb sia -un’ altra specie di palma, polrebbc

far credere che altre volte Arabi od Ebrei penetrassero lino al Cpngo.

Oaest’ opinione polrebbe aver valore, tanto piii che b generale opi-

nione'in Angola che nel paese di Loango si trovino dispersi Ebrei

negri , dediti al trailico
,

odiali dagli altri abitanti, e che osservano

SI rigorosamenle il sabbato chc non proCeriscono in tal giorno nep-

piire una parola. Hanno il loro cimitero' lontano daH'abilato, con

tombe di calce su'eui scrivono geroglifici di cui sogliono riderc

quegli che non li capiscono.

La superba palma del Congo cinge ed abbellisce co’ suoi gruppi

le campagne ed i boschi nelle vicinanze de’ fiumi. Dk abondanti

frulta che non sono inferiori a quelle dell’ altra specie. Col mezzo

deli’ incisione 'si cava dp vino spiritoso come lo sciampagne; ma pri-

vate I'albero dal suo succo muorre in capo a poco tempo. Dalle se-

inenti si ricava 1’ olio di cui si servono i negri per condimenlo delle

loro vivande, e gli Europe! per'l’iUuminazione e per inedicamento

(t) E il Trullo deir j4rachi$ Hypogaea Lin. Quest! granelli sono oleosi e fiirinacei,

con cui si fanno emulsioni ollremodo rcri-igeranti. Tostati riescono guslosi come le no-

stre mandnrie. I ne^ri li pestano collo zucchero e ne Tanno gran consumo perch6 li

credono afrodUiaci. II loro olio ritiensi utile nella gotta , serve di commestibile e non
irruncidisce. Pu6 essere sostitiiito negli usi mediei a quello di mandorle dolci. £ ado-

perato per I' illuniinazione
, la pittura

, e nclla composizione dei saponi che li iinbian-

chisec e li lasciu senza odore. Tostati i gratii entrano nella fabbricazionc del cioccolatte

romtini’ , e potrebbero anrlie stipplire al cnlte.
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nelle inalaltie ciilanec iipplicandolo per unzipno. Abbnistolilo questo

friitto serve d’alimento ai poveri ed ha il sapure delle nostre castagne.

L’ enorme alicondo o mapu specie ‘di adansonia, alligna nelle

vicinanze del fiunie Dande. II suo frutto si voluminoso, che pub

ammaccare cadendo uoinini cd aniniali
,
b il cibu grossolano dei ne-

gri
,
che in caso di necessilb ne mangiano lin anqhe le foglie. L' al-

bero infracidisce facilmente,, e nella sua vasta cavilk pub contenero

I’aqua nccessaria .per un niigliaio d’ abitanti. L’ api ‘amaiio a stabi-

lirsi enlro i snoi rami, c i negri per impadronirst della cera, non

fanno altro che accendefe fuGciii all’ inturno
,
ed allontanarne cosi

per poco I’ induslrioso insetto. •

Del banano \Musa paradisiara Lin.), sono due specie dette

pisanghos. II friilto del! nna b lungo quasi un piede; e diseccato nel

forno allorchb non b peranco inaturo da un pane saporito per i

ricchi
;
qucllo dell’ allra b corto come il lico

,
e cotlp a fuoco lento

qiiando b ben maturo dk un piatlo ricercalissiino dal foreslierc

,

che vi crede trovare un pasticcio di frutta
,
condito dc’ piu. graziost

aroini. ‘
• .

La guja\ja
,
la papaya, il conde, sono frutta deliziosissime c coqji-

muni. Quest’ ultimo ha la forma d’ un grosso pero di scorza verde

e compatta. Kacchiude una sostanza bianca della oonsistenza del

butirro appena fatto, che si scioglie sulla lingua kisciandovi un

siicco dolcp aromatico e refrigerante. consigliato nelle malattie

del ventricolu ed b ripiitato il piii salubre frutto di quei paesi.

Se il terreno’con fecondita senza pari arricchfscc que’luoghi,

con altretanta abondanza da origine a innumerevoli insetti i quali

da un giorno all’ altro invadono 1’ abitato lasciando sul loro passag-

gio le traccie del loro istihto struggitpre. Tra i piii teniuti qual fla-

gello del paese, sono certe formiche dette nsalald o scUald di color

rossiccio e bianco,' iriinufe di corpo e quasi rotonde, vanno a mi-

riadi formandosi vie sotterraneo da ctii escono per biichi iinper*

cettibili ad invadere le caso e portarvi la distruzione. Tutto riducono

in polvere
,
vest!

,
suppellettili

,
merci e lin anche |e stesse mura

,

rodendo le travi ed i legni che li sostentano e lasciandone solo 1’ in-

tonaco esterno. Una casa conquisa da quest’ insetto b miglior consiglio

abbandonarla al fuoco onde salvare le altre vicine. Ho vislo in

Luanda caderne una di bella apparent
,

e disfarsi tntta senza che

si potesse salvare nulla di quello che conteneva
;

si provb a gittarvi

il sale che b un potente preservative
,
ma fu tutto inutile perche

r insetto irrompeva a mucchi innumerevoli da tutti i lali
,

e fu
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d’ uopo abbandonarla alle fiamme d’ un vasto • incendio. La '

cbiesa

dei 6esuiti di Loanda fu io varie Hprese pressocbb distrutta, ed ua

giorno mentre ofliciarano dovettpro fuggir tatti a cercar riparo,

giacch^ ii salaU avea gik corrose le travature ed il tetto stava

per rovinare.

Avvi pure un’ altra specie di formiche la quale b oltremodo

infesta non solo alle case, ma anche^ agli uomini. L delta in-

sundi ed h pitf grossa della descritta.- ^ queste assalgono ua
animale dormente, Io spolpano tutto in -poco.d’ora, e ne la-

sciano solo Ic ossa. Sono tante e si replicate le morsicature di

cui repentinamente lo assalgono che per 1’ acerbo dolore perde i

scnsi. L’ uomo stesso in tal inodo potrebbe re^ar vittima della

loro voracitk senza aver mezzo di salvarsi. Alcuni Sovas condan-

nano i delinquenli ad essere divorati da quest’ insetto legandoli per

le mani e i picdi vicini ai loro nascondigli , e credono sia la piii

barbara morte che si possa inlliggere ad un reo. Questa formica b

pure un terribile nemico dell’elefante
,
*al quale enlrando nella pro-

boscide cagipna s\ profondo dolore die ne iliventa furioso, e s’ uccide

da sb gettandosi contro gli alberi e nei precipizi. . .

Ne vidi un’ altra specie nera e della forma delle piii grosse

delle nostre campagne. La sua morsicatura rec» un acuto dolore

per tre o qualtro ore. Alcune piii piccole annidano sugli alberi c

nelle scrcpolatiire delle grand! coslole de’ palmieri, temute auch’csse

dai negri i quali nqa osuno monlare .suU’arbore alia raccolta dei

frutti, ove sospe'ttino appena la presenza di qaell'm^elto.

Yi sono pulci piccolissiine e pare che cadano dalle screpolature

delle soflilte. Sono quasi invisibili e tanlo piii incomode nei letti

quanto piii difficile b il distruggerle
; vi sono alimentate dai

gross! sorci che infestano le case, e che per essere difficilissimo ad-

domesticaryi il gatto sono comuni e dannosi. Per 'quanti mezzi ab-

biano usati per render il gatto faniigliare nelle case come da noi

,

non ri riuscirono. Egli ama meglio abbandonarsi alia libera caccia

delle campagne c non toma piii all’ abitato, e trasporlatovi do-

mestico d'*£uropa in poco tempo si fa selvaggio. Per addomesti-

carlo sogliono ungerlo tntli i giorni di olio di palme di cui b

ghiottissimo.

La ricchezza dell’ ammobigliamento delle famiglie agiate consistc

neir avere tanto nelle sale come nelle stanze da letto, maggior quan-

titk possibile di mercanzie. Alcune volte ne sono si ingombre le

stanze ove abitano che appena vi si pub movere
,
ed essi ne vanno

!>uperbi ed amano appunlo ivi aecoglicre il forcstierc.
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Nellft
:

parte <alU> cleUaoQittk'.>«*oitOi;i..dud> 09pitaii, I’uno dello

(k^ MaMl‘icor4i»!dettkiatQrfNEi^4( ;ie liDiMpz^tjniglio

a idUentrioae i ionii|a(9«e p^tafioi dTiieQ,’*dllvi‘a ridente e Ven-

fda^(yi1^lmo^£irca duiecento lelSi .e'qioHifaltri se ne fnawniifidie-

ttiie iJ '4>k^Bo.iiTirttOit«ra^ii9niCQ ok-dine, ed ii' fore-

stiefo ipub farsL .ceckre'iAj «U! wp . 0 lall’eUro f ed ' avervi camera,

edpanda, e’ltdlte !<pieOaiCitre icheiiA ca^i|Hropria .potesse .desiderare^-

I medicamen^ aqBO iqualt'li' conaebte d torbidd, cielo e la tanta luiin

tananza della madre patria. Hawi pero una spezioria nella cilia

bassa, ben ordiaata e ricca di farraaci .preparati a Rio-Jaueiro, o

al caso sussidia delle sue medicine i due ospilali.

Vi sooo dei negri nei contorni che hanno I'arte d'imbalsamarn

i cadaveri
, ma lo fanno si segretamente che non mi fu possibilc

sapere il modo. Adoprano perb una specie di graticola di Icgno

durissimo su cui stendono il cadavere, e con erbe odoriferc c aromi

lo fanno seccare a lento fuoco, finchb si riduce alio stato di mum-
mia. Sono questi imbalsamatori ricercati anche dalle popolazioni

lontane in caso di morte dei Sovas. Si ricorse a quesli negri per

qualche governatore portoghese di cui si voile trasportarne le spoglie

alia lontana patria.

Silfatti imbalsamatori sono chiamati nolle povere capanne di

Loanda anche per la cura degli ammalati. Per arrestare Ic febbri

intermittent! stringono al febbricitante qualche ora prima dell’ ac-

cesso tutte le articolazioni del corpo con un filo di palma
,
e sono

pronti a slacciarlo allorchb incomincia il sudore. Allora danno loro

decozioni di sostanze amare di cui tengono secrcta raccolta. Usanu

far bere all’ ammalato 1’ olio di ricino ottenuto colla ebullizione; e

questo b il purgante che si bevono senza alcun preparative, come

cosa piuttosto gustosa che nauseante.

Per le altre malattie che non sanno come curare cominciano dal

segnare con vari colon la pelle dell’ ammalato
,

poi attaccando di-

vers! feticci sovra il suo capezzale
,

gli incrocicchiano divcrsi legnelti

sul capo; non chiamando il medico dei bianchi che nclle estreme

ore. Dicono che questo medico bianco serve loro a renderc visibili

gli spirit! del male, onde poi colie potent! parole poterli privare

della facolta malefica. Lo credono perb un essere superiorc all’ u-

mana natura, dalia volonta del quale dipendc la vita o la morte

degli uomini; ma che non pub guarire coll’ arte sua il negro, perche

nel paese dove ricevette quel potere sovrumano essendovi solo bian-

chi
,
non s’ avea pensato al negro

,
e restb limilata la facolta del

J5

Digitized by C- iOglt



114 CAPITOLO OBCIlfO

medico sollanto' per gli uomini del suo colore, lo era rioscito ad
attirarmi qoalche confidenza; ma riponerano tutta la loro fede nelle

parole ad essi inintelligibili della ricetta; e non mi fu mai possibile*

persuadere all'ammalato cbe qoella era un’ ordinaziene per lo spe-

ziale. In Gne quando seppero che io era anche U medico dei poTeri

della citlb e ch’ essi erano del -nnmero, per mera curiositk mi chia-

mavano a capriccio a qualunque ora del giomo anche per incomodi
da nulla, che prima' d’ allora guarivano colla -sola quiete.

1
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Contorni di Loanda — 'Distretto della 'Bwrta-^Daadie — Origiiie e oono del

Game — II ceccodrillo — Facile eacda delle admmie — II pesc6 tmdfcer

o fiesce doDoa — L’ ippopOtamo — . Cato deplorabile pel ferimento & an
leone Empaca^efro soldato de’distretti — Maxima, MassanganO e Cam*
bambe presidii longo ' il fiame Coenza — Presidio dot • pedras negnu — Lo
atrazzo e sua caccia — • Iloazie naturali an qaesto animale Un negro

che aUratand I’Africa ~ Ambacca — Encoge.

u. gi6rao fl govfiriiitaM ta|j6'di redere i contomi di Lodnda,

ci raccolse in nuitteroifcipfapagiiiai .e di notte portati ndle tipoje

partimino per il fiume iHMe. BeAcM ciascuno avesse quattro cop*

pie di negri che si dayano la .muU sotto la tipoja, non ‘giungemmo

in sul laogo, ch*era distante, un trenta miglia, se non in due giomi.

Come il’suolo era lotto ingombro di foltissime boscagli^ fomestieri

mandar innanzi i negri a tagliare e brndare: le macchie , e sgom-

brare il cammino. r .

Appena arrivati voleramo' riposarct on gioroo,' ma' il riposo ci

fu tolto ineffabilmente dagli iosetti (fogni maniera, che a nembi ci

aleggiavand intorno^ sicchh era d’uopq farci sventolare innanzi ona

foglia di palma oaHe non ingojwli col r^iro.

La Barra-do-Dande forma un distretto del r^o «f Angola. I

negozianti portoghesi hanno iri le loro yill^iatare, le qoali perb

coDsistono solo in aloibe capanne di gionco ore d>itano alconi

loro schiavi agricoltori, i qoali oltre il coltivare le terre che.set^

Tono al loro notrimento
,
hanno F obbligo' di mantener i necessari

erbaggi per le case de'loro padroni. Ora Vi si intraprendono estese

piantagioni di cotone, il quale ri fa a maravi^ia, e non b info*

riore in qoalith a quello d’ America. Longo la rive qoh e colh a
trovano immensi stagni che forma straripando il fiume nella sta-

gione delle pioggie. Il terreno b per la maggior parte argilloso,

^nchb in molti luoghi sia coperto d’un alto strato di sabbia, la

quale cela ''delle pagliuzze d* oro e delle scaglie di diamanti ;
ma

nessuno ancora vi pose mente, e non si ponno pertanto calcolare

i vanta^ che se ne potrebbero ritrarre. 11 signor Ob^iali perb mi

r ' by Guuglu
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fore doiio d’ iin ancllo con cinque pielriizze trovale in quelle sabbie

c falte legare in Loanda. Si racconta pure in paese che iin capuc-

cino ilaliano gia da mulli anni si faceva porlare da’ siioi scliiavi di

qiiolla sabbia soUo prelesto di depiirarc I’ aqua della sua cislerna,

e clic (in'i col mandare in Ingliilterra molli fiaschi d’oro in polvere

e diajnauti
,

per il cbe polb rigondursi in jBurOpa e viverc lielo

il resto de'suoi gior-ni.
.

Al dire degli abitanti' qiiesfo fluqie ha origine nel paese dei

Ginga, e forse a 200 .deghe dalla costa, II, suo corso b regolare e

qpasi liiUo* piano. Le carovane dei Ginga discendono qtiasi senipre

luiigo le sue ifire per venire a Laonda, e non se ne allontanano se

non poche ore per riprenderlo ancora ove gli stagni non chiudano

la strada.

La vegelazione b molto ricca ed b qiiclla stessa dei dintorni

di Loanda. II fiuiuc alia sua imbocCatura b gremito di pbscejebasta

•gettarvi una ircto per. rilirarla zeppa. £ perb infestato oltremodo

dal coccodrillo
j

cite spinge la sua voracita a .tale di assalire lino

IC: piroghe*per .capovolgerle ed ^addeplare i. negri. Dc$iderando lo

.I'arno la cacciu ini posi con qualtro negri in du^ plroghe attaccate

as$ieuie onjJe altendcrlo in sul lar. della sera quando suol uscire dal

liuine in ccrca di. preda. - Alcuni de’Dostrl si erano appostati quk

e colii sulla riva
;

quando un negro da terra si niette a gridare

unto spaventato addiCando 3 coccodrillo. io incitava-i niiei negri a

sfiiugere innanzi le piroghe
,

lua essi erano > si sbigdttiti che invece

Je.iricabciarano indietro. It coccodrillo si fermb poco discoslo, proteso

sidle arene, e ini pareva quasi una gran foglia *di palina, poichb a
’] lingo ntai non si itiosse. Inline il rumore falto dai negri lo fece

•rilullar nel r aqua nb piii apparve; , .

\i SOHO luoghi su quel fiume ove la superficie resla ingombra

di quegli uniinaK
;
e -che sembrano grossi trbnclii d’alberi che di-

’scendano iin balla -della ‘corrente. In questa positura.il .coccodrillo

guata d'ainbe le rive, e spia la preda. AppCna vede un aniiuale ab-

laevcrarsi alia riva si liifla nell’ onde, e niioUndo a mezz’ aqua lo

addenta pci piedi e se lo trae nel fiume a solldcarlo
,
>e divorar-

selo a suo agio. 'Su quqsto aniinaie alcuni viaggialori spacciarono

le piii strane mcraviglie; Bruce dice che amai’ uoino, che nell’ Abis-

sinLa ne-vido alcuni cavalcati da iianciulletti, cbe il niostro invece di

punire quesl’infanlile audacia
,

vi si sottoniette volontieri e che non

b vorace se non per fame, e quando b sazio non fugge I’uomo ed b

all'atto innociio. Gli abilanti perb del liuine Dande lo trovano sem-
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pre afTaniato, sicchfe non ardiscono pure accoslarsi alia riva. Ho ve-

diito alcmii ncgri scnza una gamba, o senza un braccio ,,perchb

aveano avnta 1^ impnidenza di sporgcrcq^ueste membra dalle piroghe

valicando il liuine.

L’ unico mezzo di distruzione usato in quel paese 5 quello di

schiacciare le ova qtiando la femina le depone nella sabbia. Le

scimie'pnre forse per imilazione o per islinto jie fanno una strage

grande; e se per tali mezzi non ne fosse scemalo il numero, sareb-

bcro quei luoghi si infestali che I’uomo non vi potrebbe abitare.

Poco fortunali aella caccia ddl coccodrillo, il giorno appresso

riimino tra le vicine allure a quella delle scimmie,*le quali sona in

numero spavenlevole.* Benchb queslo animale sia astulissimo i ncgri

con*un modo assai scmplice ne prcndono in menq d'un’ora quanle

ne vogliono. -

Fanno a un arbord uh *foro, che largo al di dentro, sia all’ en-

trala si stretto, da lasciar passare appena la picciola mano delle

sciminie^ o dentro vi^pongono qualche frulto di cui siano ghiotte.

Esse che gia daH’allo de’ loro nascondigli slanno spiando tutto, ap-

pena che il cacciatore si allontana, avidissime accorrono; e inlorno

al foro si azzulTano,.e la vincitrice intromelle la mano, e irapugna

il frulto, e si grande e la sua tenacita, che non volendo ritirar

vuoto il pugn6 se ne rimane piuttosto prigioniera. Allora il negro

le inforca il collo con un baslone'a djie branche, aU’eslremitk

delle quali lega una funicella e ne le ravvicina in modo che non

vi passi la testa e yi rimanga presa. Con tal mezzo dopo pochi

giorni mansuefatta dalla fame ^ dal castigo si rende innooua b do-

ineslica. La specie piii osservabile 6 la Iroglodite conosciuta solto

il Dome di chunpanzi, ma e rarissima, e pare anzi che la razza vada

perdendosi, onde logliere a qiie’^selvaggi 1’ ignominioso confronto.

Avvi Comune il mandrillo, specie di babbuino polk chiamato boga,

e niollo piii piccolo del mandrillo comune. Avvene pure, una specie

lutta d’ un bel nero di yelluto e col muso bianco come Ik neve.

£ d’ indole placida e pregiata per la sua mansuetudine e bellezza ;

delicalissima nel vitto, vive diHicilmeate nello state di schiavitii.

Vi si trova pure la longimana, la simia porco, l’*amadriade,

il macaco, il daiuo, il muslacco, il callilrico, la simia sabea, il

naso-bianco
,

la simia petaurista
,
in una parola tutta la famiglia dei

guenoni pare che abbia quivi la sua palria.

Nelle aque del Dande trovasi il cetapeo anfibio detlc dai Porto-

ghesi pesce mulher
( pesce donna, halicora) e dagli indigeni ngullu, il
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ctii capo e le' nianimelle raminenlano alquanto le fcmminili scm-

bianze. mammifero, e le sue squaiiie, scendendo prolungale sul

dorso
,
da lungi pajono capelU. Suite arune lungo il flume siede sulla

coda
, la quale s’ allunga a guisa di ventaglio

,
e mira senza paura

r iiomo. Dalla posizione in cui si rabstra
,

traggono* i qegri gli

auspici nei loro inibrtuni. Se rivolto al sole, lo veggono con gioja,

e tiitto h Tesla' nel paese; se altrimenti
,
o se «i mostri di rado tuUi

ne lemon malanno. Quell’animale pare I’anello che congiunge i terreslri

cogli aqualici. Celaceo per le parli posleriori, si alliene aneora ai

quadnipcdi per le due specie di’mani che gli esconoai lali del pelto.

di sangue (^Tdo’, ma non vorace nh dannoso. Non ha dehli inci-

sivi
,
ma in loro vece iina callosilk ossca, colla‘ quale mentre rimonta

il flume va pizzicando I’ erbe di cui si pasce volonlieri, senza perb

uscire dallo stesso. Pare che preferisca I’aqua dolce alia salata poi-

chh assai di rado si Irova all'iniboccalura del flume. Non genera piu

di uno 0 due nali, e se li tiene altaccali alle mammelle quando li

allalla
,
quasi come la donna porla il bambiqo. Le sue qualilh d'as*

sociarsi con quelU della sua specie, il suo nalurale' islinlo, c ceric

coslumanze Tarebbero quasi supporre in lui qualche cosa d’ umano.

Alcuni popoli dell’ America Irovano eccellenli le sue cami, e si ser-

vono della sua pelle per calzAlura, che h forle quanlo il cuojo di

bue. In Loanda adoprano le sue liinghe squame diseccale per fare

vcrghc da'casligare gli schiavi.

Verso la sera di quel giorno, ci ponemmo sui margini d’ un’

ampip slagno, apposlando I’ ippopolamo, il qua|e ama piii I’aque sta-

gnanli che la correnle del flume. Frequcnla i luoghi collivali ed in

una nolle lalora calpesla col volume del suo corpo tutto il raccollo

d’ una famigliola. Appena eravamo apposlali, che con gran fracasso

lo vedemmo trascinarsi nel lolo,. q trarselo dielro coll’ ingenle volume

del suo venire. Giunlo alia riva riguardb da lulli i lali, sletle

come ascollando, indi rassicurato per I’ universale silenzio
,

si stra-

scinb
,
non senza slenlo fuori della palude. Le grosse e corle gambe

si pianlavano nel lerreno, e coll’ ampia venlraja schiacciava il grano

turoo, i fagiuoli e la manioca, vilto dei poveri coUivatori. Noi che

gli eravamb d’ allorno in agualo
,

tulli ad un punlp gli facemmo
fuoco addossQ. Reslb in piedi senza moversi

,
moslrandoci piii volte i

denli nella bocca spumanle e diede una specie di muggito. Ha un

negro che sapeva non esservi pericolo
,

gli fu subilo sopra
,

ei con

una lancia Irapassendolo piii voile, lo uccise. Non era possibile in

qiiella nolle trasporlarlo
;
ed alzale sul luogo le tende, e fatto in-

torno una cerchia di fuochi , contenli ci ponemmo a cenare.
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Si udivano intanto gli urii de’ lupi i quali come ne dissero

i negri sogliono seguire il leone per <livorape le reliquie delle sue

prede. Udimmo i sibili delle serpi turbate dal calore de’ nostri Aio-

chi, e il fischio dei pappagalli, che spaventati dalle flamine svolaz-

zavano. Il ronzio (f infinite zanzare per tutta la notte non ci lascib

chiudere palpebra. Apparso finalmente il giorno
,

si tomb al nostro

cavallo marino
,

gli si strapparono i guattro denti canini , e dieci

negri si accinserd a scuojarlo. Pesava quanto due buoi di consueta

grossezza. I suoi denti sono piii pregiati di quclli dell’ elefante per

i ininuti lavori
,
poichb 1’ avorio b piii durevole

,
ha maggior bian-

chezu e meglio>la coqserva. Avera dal muso all’origine della coda

sedici piedi e mezzo di lunghezza, e settc piedi d’altezza. La
bocca aperta era di forma quasi quadrata

,
e misuraVa alcuni piedi

d’ apertura. Il muso grossissimo e camoso, era quk e Ik munito di

ciulTetti di pelo biondo. Gli occhi piccolissimi ed a fior ‘di testa
,
e

ie oreccbie deboli e non piii lunghe di due o tre pollici, acute e

intcmamente tapezzate di finissiina lanuggine. La pelle spcssa, duris-

sima c di colore oscuro, con qualche pelo qua e Ik che tirava

al biondo. Era un maschio, ma siccome ie sue forme stavano na-

sco^te sotto la pelle si stette in forse del suo ‘sesso per qualche

tempo perchb nessuno sapeva questa sua naturale" conformazione.

Si vuole che questo-animale abbia insegnata agli uomini la fleboto-

mia
,
come dice Galeno nel suo tfattato de Phlebotomia. Il padre La-

bat assicura che questo animale essendo molto sanguigno^ quando cono-

see il bisogno di diminuir la massa del sangue, cerca un angolo di rupe

acuto e tagliente
,
e vi si frega finchb siasi fatta una ferita da cui

sgorghi il sangue. Quando crede di averne perduto quantitk sufli-

ciento va ad adagiarsi nel fango della palude onde stagnarlo. S’egli

b vero, come asseriscono questo fatto, il salasso sarebbe I'ope-

razione piii antica e forse anche fra le ordinazioni della natura. Nei

gerogliiici egiziani trovasi per indicare il chirurgo un’ ippopotaiuo

aprentesi la vena. i

Alcune popolazioni africane si servono della pelle per fare i loro

scudi ed il tetto delie capanne. I Portogbesi di Loanda 1’ adoprano

per alcuni usi invece di qiieila de’ buoi, e la trovano per avventura

anche molto migliore quando sia ben preparata. *

Si crede che gli Indiani adoprino il sangue .di questo animale

per preparare i loro color! piii rinomati. Quelli del Capo di Buona
Speranza trovano ie sue earn! deliziose

,
onde vi si vendono a caro

prezzo. lo vi sentii un saporc oleoso nauseante che mi sconvolse lo
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stomaco, e mi dislolse di guslarne una seconda volla^ cib nulla

ostanle p^i d\ di magro* e speeialmenle per la yigilia del Nalale, se

i Porloghesi non hanbo della sua came a quell’ annua mensa
,
non

par loro abbaslanza laula e ricercata, .
_

10 desiderava di vedere ancho la caccia delle tanle fiere che

popolavano quelle selve, ma ne 'fui distolto dal racconto d’ un Hero

caso
,
pochi hiesi inanzi avvenuto all’ uDiciale che comandava quel

presidio. 'Andava egli suUe traccie d”un elefante gib ferilo
,
quando

d’ un IralKJ Irovossi a fronle un teone. Questa fiei a come b noto

non cura f uomo ,
non lo leme

,
ft non lo assale

,
e la fame sola lo

slringe lalvolta a deporre la generosa sua natura. .S’ avanzava^egli

pertanto con un passo lento
,
sicuro

,
e non vedendo ncl caccialore

alcun movimento che lo mellesse in sospetlo
,
scguitava il siio

cammino. Ma 1’ mlrepido caccialore, come se lo vide a tiro sicuro,

gli drizzb if colpo. II leone mortalmente ferito diede un urlo e fuggi.

Dal sangue sparse, conobbe I'ardilo giovane che non poteva sfug-

cirgli
,
e si pose sulle sue traccie; ma giunto appena ad una rivolta

di sentiero, il leone che fiaccato dalla ferila eras! cola accosciato

,

incitato dai dolori improviso lo assah , p con un colpo dell’ ugna

gli squarcib il venire. Le grida degli allri caccialori accomenti gli

fecero lasciare la viltima e rinselvarsi. Lo sventurato giovane fu

toslamente portalo a. Loanda dove solo sr poteva trovare un chirurgo,

ma dopo tre ore niiseramente spirb.

Noi ritornammo a Loanda
,
e tre della nostra compagnia pei

paliti disagf furono colli da subita febbre, ed in pochi giorni rao-

rirono. •
. .

11 regno d’ Angola comprende sette prestdtas e otto distrelli,

Le provincie dove fu in altri tempi, o si trova ancora qualche rulolto

con Ire o quattro cannoni smonlati o posti sopra alTusli tarlati, por-

tano il nome di presidio o caslello; e sono tenulj da dodici a quin-

dici soldati, con un capitano che suol essere qualche mala persona

ivi esiliata dal Porlogallo.

I distretli non hanno soldati di linea, ma una dozzina di sol-

dati negri per lo piu scelti fra i piu alti della persona, che si chianaano

empacofeiros (V. Tav. VL*). Sono cinti ai fianchi d’una pelle di ligre,

portano uh lUrcasso per le freccie ed un arco giltato dietro le spalle,

si stringono la fronte con una benda a color! e con lunghe frange

cadenti diatro le spalle. Alcuno invece di quesle armi impugna una

mazza od una spada. Tulti pel distintivo del servizio portoghese

hanno inollre uno schioppo -che non sabno poi adoperare ,
e di

cui sogliono servirsi per difesa come d un basloue.
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I presidios del regno d’ Angola risalendo il fimne Cuenza sono
Muxima, MasSangano e Cambambe.

II primo 6 posto sovra una rupe vicino al flume sulla sponda
sinislra ai 9° 19' 15" di latiludine australe ed ai 13° e 36' all’ est

deir osservalorio di Parigi. I1‘ terreno h quasi tutto piano, e sarebbe
molto alto alia collivazione spccialmente del cotone. Tulta la pro-

vincia la quale si estende s\no agli Stati del Chign4 o di Libolo

air oriente
,

si dice soggetta ai Portoghesi
,
ma questi per veritk

hanno solo un forte inozzo cadente, coi cannoni senza affuslo sparsi

qua Ik pel terreno. Il*paese ubbidisce al Sdva, il quale poi si dice

vassallo porloghese quando vicne a Loanda pe’ suoi contratti
,
onde

portarsi via qualche boltiglia di aquavite dal palazzo del govematore.
Massangano 6 circa quaranta miglia all’ oriente dr Muxima sulla

riva destra del flume. Avvi un reggente nominate dal govemator
generalo che si tiene alcuni bianchi

,
i quali sono soldali qiiando

occorre e negozianti di schiavi per mestiere. Alcuni empacaceiros poi

servono per la comunicazione colla capitale. Il terreno dei dintorni

spande elUuvii solforosi. £ cosi forte Tesalazione che gli oggetti che
invesle, di uotte appariscono inflammati, e solo col levar del sole

svanisce. II governo portoghese non si dik mai pensiero di irarno

profltto.

Il flume h molto rapido ed i negri sono costrelti ad approdare

colle piroghe molto pik basso per non poter lottare colla corrente.

Yi dominano pure non di rado impetuosi venti di ponente che

spargono le aque del flume a molta dislanza formando piccoli alla-

gamenti ond’ k impossibile ogni comunicazione coll’ opposta riva
,
e

recano gravi danni ai negri che si trovano al passaggio. In qiiella

sgraziata provincia il bestiame muore tutto per le tante erbe vele-

nose che produce il suolo. La capra, unieo animale che vi mantiene

il reggente, produce un latte disgustoso e nocivo. Per asserzione

dello stesso reca nausee, dolori spasmodic! di ventre, e fomenta in

particolar modo le febbri intermittent!.

A poca distanza da questa provincia avvi la famosa Feira do

Dondo

,

ove si faceva un mercato estesissimo di schiavi. Fin dalle

piu remote provincie e Stati indipendenti vi concorrevano i vendi-

tori, e quasi per mutua convenzione cessavano in quel tempo le

guerre , onde dare spaccio agli schiavi gik fall! in queste. Ora non

ha piu quell’ antica celebritk dacchk il negro trova il compralore

bianco lino ne’ suoi piii lontani paesi, e puk fare il suo commercio

senza intraprendere un viaggio laborioso ed arrischiato per portarsi

a Dondo.

Digitized by Google



CAPIT0I.0 UNDEGMO122

A mezza giornata da quel villaggio e ad una lega dalla dC'

stra riva del flume, avvi Cambambe nome della pfovincia e del

luogo ove" risiede il reggonte. Vi si conserva ancora in discrete

stale un ridotte cen quattre canneni ai quattre angeli, nel mezze

del quale vedesi una piccela chiesetta 'di pietra inalzata verse la

meta del secole passate in memeria d’ una invasiene di negri
,

re-

spinta celle pechissime ferze |che avea jl reggente. 11 villaggie fe for-

mate d’ una sessantina di capanne cen sei case di cette apparte-

Dcati a' bianchi ivi stabiliti. A peca distanea alcuni mucchi di ca-

selari detti villaggi fermane quasi un tutte cdlla capitalc. II terrene

b fertile ed b ben celtivale a grane turce, manieca e fagiuoli. Vi si

trevano melti arberi fruttiferi come aranci, limoni, conde e tamarindi.

OITre amene vedute
,
le quali fra quel generale selvaggio aspelto

ricreano il viaggiatore , e lo trasportano deliziosamentc a ricordare

le opulenli villc ed i parchi della culta Europa, e lanto pib allettano

perchb anche il clima vi b meno infuocato die altrove. Da un’altura

posta a poca dislanza dalla cittk si addita il monte das Almas, e dai

negri dello Zambi per un vulcano che di tempo in tempo manda
fume e cenere. I negri lo credono 1’ ingresso dell’ altro mondo e tre-

iiiano al solo avvicinarvisi. Da molti anni pare che si sia speiito,

iib mi polerono prccisare il tempo dell’ ultima eruzione che ha fatta.

La pupolazione di Cambambe e siioi dintorni vicn valutala incirca

di 2000 anime. L’ islesso reggente signor Manuel Lorenzo da Souza

non s’ era mai dalo pensiero di saperlo, e la calcolb al momenlo
dielro il numero de’ fuoclii ch’ egli supponeva vi fosscro, Queslo di-

mostra quanto siano ignoranti quegii ulliziali e quanto poco si cu-

rino dc’liioghi che vengono aflidati alle loro cure.

Montando ancora per circa quattro giornate il flume, alia dislanza

di una venlina di miglia dalla riva destra Irovasi il presidio di Pungo-

Andungo. Questo b il piii lontano ed il piii interno dei possedinienti

portoghesi d’ Angola. Posto ad un’ allitudine di oltrc 300 melri
,
b

chiiiso fra roccie vulcaniche che lo difendono da tiitti i lati< Quegii

immensi massi sono tagliati a piombo ed hanno la sommita appia-

nala. Dal colore di quelle roccie venne P anlica denominazione por-

toghese di presidio das pedras negras. Sembrano giganleschi avanzi

di monlagna infranta da qualche grande commovimento della naliira.

Multi di questi qua e lb sparsi non sono della slessa nalura del

suolo su cui posano
, e sicconie gettali da qualche polente scoppio

od eruzione
,
portano segni evidenti dell’ azione del fuoco. Alcuni

coutengono solfuro di ferro con altri metalli che merilerebbero

attenzione.
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II clitna di quel presidio 6 il piii salubre del regno d’Angola.

Un vecchi(T medico portoghese che si era stabilito a Luanda da
ttiolti anni

,
ii signor Mello

,
sentendosi venir meno la salute e cono-

scendo gik T araena posizione das pedras neyras, voile farvisi tra-

sportare anche a rischio dei gravi danni che potevano derivargli dal

lungo viaggio. Si preparb a tal uopo la sua cassa mortuaria ed una
croce

, onde se per avventura morisse lungo il viaggio - potesse la-

sciare un segno che lo indicasse al passaggiero europeo. Giunse feli-

cemente al presidio e vi campb ancora trent’ anni
,

colla sua cassa

e la sua croce sotto ii letlo ove dormiva : diceiido continuamente

a’ suoi amici che rubava quegli anni alia natura. £) 1’ unico essere

umano che in quo’ paesi giugnesse al novantesimo anno. Mori poco

prima del nostro arrivo compianto da tutti pel suo giOviale umore,

e per T infaticabile assiduitk con che esercitava la sua pratica.

.f. I L’ aria b costantemente purissima e le font! ed i numerosi ruscelli

danno un’ aqua limpidissima e fresca. Il termometro non s’ alza mai
al disopra dei 23° o 24° gradi, e non -discende neli’abitato oltre i G°.

Mi fu accertato perb che nell’alture vicine non b strano veder d’in-

verno le cime copertc leggermente di neve. Tutti gii erbaggi d’Europa

vi fanno a meraviglia, e quando il reggente ne spedisce a qualche

suo amico a Loanda
,
quest! ne fa parte agli altri come di cosa oltre

ogni credere preziosa. Anche il frumento vi si coltiva e cresce come
in ottimo terrenq

,
ma con poco profitto perchb vi si manca di

macine, ed il negro coi mezzi che adopera pub pcstarne solo poca

quantitk alia volta. Squisiti aranci
, e limoni si dole! che acidi vi

forinano boschi, che fioriti imbalsamano I’aria de’piu grati odori. II

conde b comunissimo, e gli alberi ne sono talvolta si carichi che si

schianlano da ogni lato. Presso che tutte le case hanno un viale a

doppia siepe di ananassi che danno frutta di grossezza enorme
,
e

di sapore delizioso e raro. La vite serpeggia gigantesca attorno alle

abitazioni
,
e i suoi grappoli sono migliori di quelli di Spagna e di

Portogallo. Il riso pure vi si coltiva in certe vallate
,
ed i fagiuoli

,

i piselli ed il mais vi danno in generate il cento per uno. Si ten-

tarono ancora e con molto profitto le piantagioni di calTb, di cacao

e di pepe. Anche il cotone vi si coltiva gik da molto tempo, e

riesce della miglior qualitk.

Gli abitanti sono di umore allegro e facili ciarloni
,

intelligent!

piu di quelli delle altre provincie sanno valutare il reggente, e rin-

iacciargli i suoi demerit! riclamando anche presso il governatore

generate ove ne vedano bisogno pel publico bene.
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II loro favorito trattenimento h la caccia dello struzzo, alia quale

si dedicano piit per trasporto che-per guadagno. In quelta giornata

che fissarono a tal uopo, tutti sono in Testa e scontrandosi Tun
r altro si slringono la mano', saltano, batton le paime

,
e mostrano

quanto. siano contenti d’ andare a quell’ impresa
,
che lor pare quasi

giierriera. S’uniscono in trenta o quaranta, armati d’archi e di mazze,

sotto la direzione di alcuni capi , i quali conoscono per lunga espe-

rienza tutti i luoghi ove sogliono frequentare quegli animali, e tutta

I’artc che si richiede a quella caccia. A questi si afSdano ciecamente,

lasciandosi guidare dai loro consigli e dalle loro ordinazioni. I capi

poi s’accordano fra loro del modo di intraprenderla secondo le si-

tuazioni, e la dirigono con alcuni fischi imitanli quelli d’altri animali

onde non mettere in sospetto lo struzzo. Ogni movimento delle di-

verse compagnie ha il suo fischio di convenzione. Giunti in siil

luogo, che ordinariamente h a due o tre giornate da Pungo-Andungo,

vanno spiando il terreno onde conoscerc le traccie degli struzzi, la

direzione o li escrementi
,

i quali somigliano a quelli delle capre.

Quando trovano alcuni di quei segni si distendono in un cerchio

tanto grande da serrare nel mezzo 1’ animale
,
perch^ dalla traccia

pill 0 meno fresca conoscono lo spazio che pub aver percorso. Coi

fischi avvisano allorchb una compagnia potb spiarne alcuno ed allora

tutte le altre cominciano movimeuti cfrcolari che vanno sempre
restringendo nelle direzioni indicate dai capi, e variandole secondo

quella del vento giacchb lo struzzo corre sempre in direzione a
qiiesto opposta. L’ animale appena s’ accorge di quella gente si dk
ad una precipitosa fuga dirigendosi alle diverse parti del cerchio

,

ma trovando chiuso ogni passo dai cacciatori, tenta Pultimo rifugio

che b quello d’ adoprare la Torza ed i pungiglioni delle estremitk

delle sue ali che nel correre tiene spalancate , e con una velocitk

meravigliosa s’avventa ove crede meglio, a capo basso gettando un

lamento prolungato. Il cacciatore allora lo atterra con un colpo di

mazza sulla testa
,
o se gli fugge dal circolo perchb gli andb fallito

il colpo ricorre all’ uso delle freccie
,

nel quale alcuni hanno rara

destrezza.

Appena ucciso 1’ animale gli levano tosto le penne dell' ali e

della coda e se le dispongono a guisa d’omamento attorno al capo

lasciandole ondeggiare indietro. II diritto di ornarsene resta all’ uc-

cisore il quale passa all’avanguardia della comitiva. Gli altri appen-

dono alle mazze i bipedi uccisi, e cantando e gridando ripigliano la

volta del villaggio ove li attende T assordante turba de’ rimasti a

cui dividono la prcda.
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Quell’ animale conosciuto lino dalla piii rcmota anlichitk con*

serrb intatta e pura la sua razza per mezzo a tanti secoli
,
aenza

carabiar di patria, ne imbastardire
;

e forma come 1’ elefante tra i

quadruped! una specie intieramente isolata e distinta per segnali

invariabili. Dopo II condore b il piu grosso tra gli uccelli c suol pe-

sarc dalle settanta alle ottanta libbre. Appunto per questo suo peso,

b siiperiorc a tutti i mezz! che la naliira 1! diede per elevare e di-

rigere nel fluido atmosferico il suo corpo, odde mancando di tutte le

oondizioni necessarie per sostenersi in quell’ elemento, b condannalo

appunto come i quadruped! a percorrere. laboriosamente la terra,

coperto in gran parte di peli piuttosto che di penne
;

i suoi piedi

con due sole unghie somigliano a quelli del camraello allro instan-

cabile percorritore del deserto. La sua costruzione interna si bene

studiata dal Yalisnieri lo fa rignardare siccome un essere di natura

equivoca formante 1’ anello tra 1’ abitatore dell’ aria e quello della

terra.

Lo struzzo per sua conformazione ha molto limilato' il senso

del gusto e percib si trangugia con indiiferenza
,
e voratitk

,
o una

pietra lucicante, o un pezzo di ferro o di piotnbo o d' altro metallo,

ma puramente per bisogno di riempire lo stomaco, poichb passano

intieri se non vengono stritolati dalla continua azione della forza

straordinaria di quel loro organo digestivo. Del ferro pare che sia

amante e I’lstinto gliene suggerisce la scelta tra gli altri metalli

che gli si presentino perchb forse gli serve come a noi di medica-

mento. Benchb onnivoro il suo vitto ordinario b di materie vegetali

ed b ghiottissimo dei dattili. Abita 1’ Africa e 1’ isole vicine e pic-

cola parte dell' Asia che confina con quella, e non fu mai trovato

selvaggio oltre il 35° parallelo d'ambidue i lati dell' equatore.

Tutti i negri se ne cibano e ne diseccano le carni per conser-

varle.' Anche negli antichi tempi era cibo ricercato
,
e 1’ imperatore

Eliogabalo
,
in una di quelle sue 'quasi favolose imbandigioni face

trattamento di 600 cervella di struzzo come di piatto prelibato.

Poco persuaso del fatto di quel nostro Romano, ma convinto che

potesse essere un bocconcino squisito, ad ogni costo volli procurar-

fflene anch’io; ma gustatolo appena conobbi che il mio palato non

era di quella sibaritica finezza che si addiceva al yantato loro pre*

gio. La sua came b dura, coriacea e poco gustosa, ma le ova sono

ricercatissime e quando si trovano in mucchi di dodici o quattor-

dici per que’ deserti
,
sparsi sui monlicelli di sabbia perchb il sole

si dia la cura del farli nascere, il viaggiatore sul luogo stesso si ap-
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presta il suo desinarello facendoli cuocere nello slesso guscio
,

di-

battendovi e stemperando solo un poco di sale e di pepe con un

legnetto rinch^ si rapprenda il tuorlo. Riesce uiia fritlata d’ un sol

novo bastante per piu persone; approntala con somma facilitk e tanto

piii gradita in quanto che si trova ordinariamente ove piii nudo
ed inospitale il paese.

Le lunghe penne bianche dell’ ali e della coda
,
formarono in

ogni tempo per la loro bellezza un oggetto di commercio tra i po-

poli selvaggi e le nazioni culte. I Romani ne ornavano 1’ elmo del

guerriero, ed in Turchia a’ nostri tempi qiiando un giannizzero si

segnalava per qualche fatto d’ armi gli veniva concesso il diritto

di fregiarsene il turbante. Nel Congo unite a quelle del pavone

fanno insegne da guerra. In Europa se ne fa prodigioso consumo

per oggetti di lusso. Le migliori sono quelle estirpate all’aniraale

vivente perchk sono meno soggette a guastarsi
,

e piii compatte e

sostenute.

lo non ebbi mai occasione di vedere popoli che addomestichin

quelli animali, come viene assicurato da parecchi viaggiatoti. Moore
racconta che vide a Joar in Africa un uomo che viaggiava caval-

cioni di uno di questi animali
, ed Adanson nota anch’egli aver visto

nella fattoria di Podor due norelli struzzi dei quali il piu forte

correva meglio del miglior corridore inglese benchk pOrtasse due
negri sul dosso.

Per Pungo-Andungo passh un negro nel 1830 mandate dal gover-

nator generale pet* la via di terra a portare uno scritto al Governo
di Mozambique. Fedele alia sua impresa quel negro dopo immense
fatiche e patimenti giunse ad attraversare da ponente a levante quella

parte di mondo e tornare per la stessa strada con un rescritto: lua

il govemator generale forse non lo ricompensb come si attendeva
,

ed il misero in poco tempo diventb pazzo per cordoglio o meglio

per le sostenute privazioni e fatiche. Per quanto lo iuterrogassi

onde avere alcuna nozione de’ paesi percorsi nulla potei cavargli di

buono ed alle mie domande diveniva furente. Egli va rkmingando
tuttora giorno e notte per Loanda ora tristo e pensoso

,
ora gri-

dando come un indemoniato.

Dalla provincia di Pungo-Andungo dirigendosi verso settentrione

si giugne dopo otto giornate di cammino in quella d’Ambacca. Fuorchb
per un tratto di due giornate ove il terrene b sabbioso e deserto

abitato da schifosi rettili e da struzzi, e che divide le due provincie,

il resto b coperto di folta vegetazione.
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TNtta la provincia chc ^ la piii estesa del regno molto ricca

di pascoli popolati da molta copia di bestiame, ricchezza principale

di quelli abitanti. Confina all’orienle cogli 'Slati del Ginga alleati del

Portogallo. Nessun conto per6 si fa quel governo dell' alleanza de-

gli Stall indipendenti. I Ginga che furono un tempo forniidabili a

quelle colonie, avendo gik da molti anni la guerra nei loro paesi per

la successione al Irono, si rivolsero alia regioa vedova perchfe im-

plorasse il soccorso dei Portoghesi. Ella scrisse una lettera al suo

allcato come diceva, e suo parente, il re dei bianchi di Portogallo,

perchfe le mandassc o -un reggimenlo di fanti, o un soldato di ca-

valleria. 11 governatore 'd’Angola
, che ricevelte lo scrilto di sua

altczza rcale dei Ginga non estimb I’afTare di tanta importanza, e

le mandb in luogo della milizia, un cappuccino italiano il quale

perb compose gli animi
, e proclamb con universale consenso il

nuovo re. Ora nn cosl vasto ed imporlante regno non conserve

relazioni di commercio se non colla ricchissima donna Anna mulalta

di cui parlammo.
^ ^

II terreno della provincia d’Ambacca b fertile bastandovi poca col-

tura perchb la raccolla dia il duecento per uno. Avvi tutta la vegeta-

zione ias pedras negras, meno la satubrilk dell’aria la quale b molto

umida. La reggenza b posta fra due piccioli liumi i quali apportano

colie loro inondazioni la fertilitk al terreno e vapori nocivi alia salute

degli abitanti. L' igrometro si innalza nella nolle fino agli 80° e mo-

stra quanta esalazione debba succedere nella giornata per produrre

siffatta umidita. Evvi una chiesa cd un convento ove risiede un

anlico frate a far le funzioni di curato
,
ma egli ama meglio arric-

chirsi col commercio, che attendere ai doveri della cura. I negri

di quella provincia sono feroci e ladri, ma industriosi. Filano il

cotone e tessono le loro tangos, di cui si cuoprono, e commerciano

d’ olio di palma
,
che apportano a Loanda. Nella foresta vicina tro-

vano gran quanlita di cera , ed essi la sanno anche imbiancare

a meraviglia, ma siccome b a vil prezzo non si danno molta briga

(T andarne in cerca. Vi si trovano di molti agiali
,

e quest! viag-

giano a cavallo di bulTali meglio addestrati a portar 1’ uomo
,

di

quelli chc vidi a Benguela
,
e de’ quali conlai i mal sortili esperi-

menti. Dietro 1’ asserzione del reggente con cui era legato in ami-

cizia, non si contano in quella provincia che doe individui per

lega quadrata
,
ma vi polrcbbero vivere agiatamente molte migliaia

di persone.

L’ ultimo presidio del regno e quello d’ Encoge, e la sua reggenza
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b posla AU’estrcmitk boreale della provincia dello slesso nomc in mezzo

a due rami dell’ Onzo
,
flume alquaulo grosso

,
che sbocca in mare

sotta r 8° parallelo di latitud. australe. 11 presidio b posto ai 7° 15'

sud ed ai 15° 10' dal meridiano di Parigi.

II clima del presidio b insalubre perchk quasi intieramente cir-

condato di paludi. I reggenti non vi durano a lungo
,
e per questa

ragione con ogni sorla d’estorsioni e coi mezzi piii pronti ammassano

ricchezze onde lasciare presto succedere un altro che fa poi lo stesso.

Per tal modo la provincia va diserlandosi e le terre tornano selvag-

gie per mancanza di braccia. Nessun provvedimento governativo fu

dato onde non perdere quella sgraziata regione. I pochi abitanti che

ancora persistono ad abitarla vivono di fagiuoli e manioca che cia-

scuno si coltiva atlorno alia capanna in quanlilk appena bastevole

al sostentamento.

I Kabindas che abitano al sud-ovest di questa provincia sono i

pill degni di osservazione, per I’ attivitk ed industria con che servono

in Loanda nelle barche da costeggio e per 1’ intelligenza che mostrano

lavorando nell’arsenale della cittk. Amano il canto, e le loro canzoni

che sono tutte reminiscenze del loro paese nativo hanno alcun che

di appassionato che non dispiace e non somigliano per nulla agli

iirli smodati ed assordanti degli altri negri.

La via che percorrono questi portandosi a Loanda k lungo il

flume Dande, e qiiando vi si conducono onde trovar lavoro vi

apportano anche cera, schiavi ed olio* di palma.
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• . . I

DlstruUl — Barra-do-Bcngo — Laghi — Posizionc — Icolo c ficngo— Grande

stagno — Golungo Boixo — La iama o scabBia' — Goluligo alio o’, de-

tierro — Rcggciili — Usi slraiii — Proviiicia dos Dcinbos*— Baiiza del Dcnil>o

—Sue domic — I’csla del fcticcio della guerra — AUcnlato d’ assnssiiiio —
' ZuOa coi Mabungos — Angariari c suoi cflclti in mcdicina.

I
r - .

(lislretli del regno d’Angola sono Barra-do-Bengo
,
Barra^do-,

Dande, Calumbo, Icolo o Bongo, Dande, Goluogo-baixo o Zeaza-
do-Golungo o Chi-lenghi, Goluogo-allo o deslerro (esilio) e la pro-

vincia dos Dembos. In quest! non vi fu oiai fortino alcuno; ed i

reggenti si difendono ed csercitano il loro potere con una dozzina

d’ uomini d’arioi, la maggior parte come gia dissi tmpacofeiros. '

fiarra-do>Bengo, provincia posla alP imboccatura d’ambo i lati di.

questu flume, comincia a pochc ore di cammino da Loanda ed 5 una,

terra bassa e paludosa. Qualtro macotas distribuiti in allrctanti

villaggi
, che fanno insieme una popolazione di circa 2000 anime

compresi gli schiavi, sono i capi die vi governano. II reggente riceve

da tutti quattro un’ imposta » c li qbliga a fornirgll i negri ne-

cessari pel trasporto delle mercanzic de’ negozianti.

Avvi poco distantc un ampio stagno che quelli del paese chia*

mano lagua, formate dallp straripamento del fiume, di circa qualtro

miglia di circonferenza. L’ aqua b torbida e di'eatlivo sapere, ed
evaporando in gran parte nella stagione arida, rende oltremodo insa-

lubrc ratmosfera. A poca distanza di qiiesto, avvene un altro il qualo

in certi mesi dell’ anno asciugando del tutto lascia sul fondo gran

copia di sale
,

inutile perchb oltremodo amaro , ma che li abitanti

con qiialchc non, dilBcile operazionc potrebbero rendere d’ uso. Tutto

il terrene di quella provincia b poco fertile ed incolto, tranne uo

piccolo tratto attorno alle abitazioui de’ negri ove collivano i legu-

mi e la mauioca ncccssaria alia loro sussistenza.. Chifandungo e il

villaggio piu notcvole di quella provincia come luogo per dove pas-

sano lutte Ic carovane che si rccano a Loanda da qualunque punto

del regno provengano
,
e vi si fa una specie di mercato al quale
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tutti i negri concorrono
,
‘anche solo per bercrvi quab^e sorso d’ a-

quavite a spesa de' contraenli.

A quattro leghe da questo ludgo avvi un conrento di sant’An-

tonio, ospizio UQ tempo dei cappuccini italiani delti barbadinos. Da
qui inanzi rimonlando

,
il Fiunie conserra 1’ antica denominazione

indigena di Zenza
,

e, la natura cangiando aspetto
,

si b vegeta e

ridente. Tra questa provincia e quella d’ Icolo e Bengo si incontra

on prezioso laghetto detto Adriao
,

lorse dal nome di un qualche

governatore portoghese. Ha circa quattro le^e di circonferenza
,

e

ie sue aque sono potabili e gremite di pesci
,

principale ricchezza

di quegli abitanti. Si dice fosse state un tempo oltremodo idfestato

di coccodrilli
;

tna le cure dei monaci del convento i quali inse-

gnarono a’ negri di schiacciarne le uova nelle stagioni degli amori

,

e fame accuratamenle la caccia con ogni mode possibile, lo resero

meno infetto. Quelli che ancora vi si vedono bencb^ rari sono (T una

dimensione moUo piii grande degli altri che popolano le aqiie dei fiuina

Gr^goro Alto h il villaggio ove risiede il 'reggente d’ Icolo e

Bengo. Quella provincia ha sotto la sua giurisdizione died Sovas

de’ quali quello di Bamb4 conta una sudditanza di circa 4000 ani-

me
,

e domina sino alle rive del Coenza, A poca distanza della

reggenza avvi uno stagno chiamato Giilendi di forse sedici miglia

di circonferenzar a cui danno origine le* aque che scolano dalle col-

Une della costa. £ popolato d’ ippopotami
,
ed ogni anno il reg-

gente ne manda al governator generale ed agli amici a Loanda

,

perchh se lo imbandiscano nella cena della vigilia dinatalc. Le pic-

cole fonti che si trovano ai piedi della costa servono ai negri per

la cura delle ulceri. MoUi signori di Loanda hanno i loro poderr

k) quelle due provi,ncie e ne traggono molto profltto. Per mezzo

delle aque del Bengo discendono le loro derrate nei canotti sina

all’ imboccatura
, e da questa si trasportano a Loanda nelle grosse

barehe de^i stessi proprietari. Ora vi si stan fncendo grandi pian-

tagioni di cotone e di caflh; ed in poco tempo coHa attivita che vi

promosse il novello governatore potranno addoppiarne i produtti

ed averne tutti i benefici effetti che dal dissodamento delle terre

pu6 venire alia salnte e prosperitk degU abitanti.

Montando lungo il Zenza per circa sei leghe sempre per sentieri

tortuosi ora fra lande aduste dal sole, ora fra boschi d’tnromma, spe-

cie d’ euforbia gigantesca, si giugne ad Icolo, piccolo villaggio di 300

anime
,

ove il reggente tiene qualche soldato negro per proteg-

gcre i negozianti c sorvegliare le tumultuoso carovaoe che da Ani-
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bacca vanno a Loanda. Qucsto villaggio h posto ai piedt (Tuoa catena

(li montagne la quale si dirige dall’ oriente alF occidente; naa la piii

alta non oltrepassa 200 metri sopra il lirello del mare. Sono co-

perte di folti boschi ed in alcuni luoghi impenetrabili. Le carovane

vi giran attorno e per ana Valletta asciutta nella stagionc arida (val

do Zenza) passan ollre e giangono Delia provincia di Golungthbaixo.

Questa b composta di died piccdi villaggi, tutti dominati da

unSova, il quale paga al re^ente un tribute di 10 macutor (30 soldi)

per fuoca In ciascuno di quei Sovati si calcola no migliajo di fuo-

chi, poichh anche le donne hanno la loro capanna.ed il loro fuoco

separate.

. Cbilenghi, luogd della reggenza, h un villaggio di 200 anirae. Avvi

nn prete negro ed una chiesetta ruinosa. Vi reggeva un mulatto

ignorante e bestiale, che per ingannare il popolo ed usarvi ogni

sorta di estorsioni fingeva di prestar fede ai feticci, ma non avea

nh morale nh credenza alcuna. Quasi tutti i negri. di quella pro-

vincia sono tonnentati dalla scabbia, la quale fa la desolazione di

quei laoghL Quella malatlia detta colh sarna ricopre alcuni ^ fatta-

mente da toglier loro la (igura umana. Le larghe piaghe della

faccia ,
delle braccia , del tronco e delle coscie si approfondano fiao

alio ossa e le carni si vanno struggendo in piitridume schifoso e

fetido. Ma pure vivono anche a iungo ove per Tabbandono in ciii

sono reiegati non manchi il vitto. La capanna dell’ infetto tondan*

nato a pon potersi movere del .suo giaciglio di paglia h spesso di-

menticata senza soccorso, e rinfelice non di rado vi muor di fame.

L’unico rimedio che essi adoprano con qualcbe soilievo appepa ne

sono assaliti h quello di ungersi due volte al giomo tutto il corpo

con olio di palma, ma non ottennero per5 mai con questo mezzo

alcuna guarigione radicale.

Tatta la provincia quanto piu si va avvicinando a quella di Go-

lungo-alto h fertile ma trascurata. Le colline sono coperte di folti

boschi ed i ruseelli menano pagliette d’oro in abondanza. Vi sono

vari viUaggi abitati da una sola famiglia il piii vecchio della quale

6 anche il capo del paese.

La suddivisione di tutti gli Stati di quelle colonie fra tanti pic-

coli Sovas fit fatta sino dai primi tempi della conquijsta portoghese,

e queste porzioni di territorio furono distribuite ai macotds inve-

stendoli del titolo di Sovas. Questi novelli principi superbi dell’onore

si dicbiaravano vassalli de’Portoghesi. In tal modo divisi si conosce-

vano deboli e ad ogni istante bisognevoli del loro potente soccorso,
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ed in caso di rivolla, riusciva facile al governo d’Angola il sedarnu

il liimiillo c spcgncrc in sul nasccrc I’inccndio. Una insensata ciipi-

digia d’ tin vuolu nomo di dignila accicca i (^pi di quelle tribii
,
ed

il Porlogallo adesca qiiei-figli della nalura a stenderc il loro collo

al giogo, coll' inveslirli dei pomposi tiloli di conli e marchesi
,
ed

utliene con tali arli di soUomcUerli alia pin abietta servilii, ed

alle piii slrane vessazioni senza che diano un lamento e neppur

pensino die vi possa esser miglior sorte.

1 negri di ({uella proVincia fdano e tessono los panhos di cui si

cuoprono le loro donne. Queste provedono al vilto, e lavorano

le terre ,
ed una faniigliu si credo abbaslanza agiala

,
qiiando possa

beverc garrapa, bibita preparata colla radice di manioca fermenlata

nciraqiia. II negro vivo inerte ed indolentc la piii parte del giomo

sdfaiato sulla porta della sua capanna a sonnacchiare
,
giacebu gli

par soverchio sc in capo a un anno pub forniro di sua mano un

pahno a ciascuna delle sue donne. Egli si addossb F incarico di ser-

vire qualche ineso al trasporto delle mercanzie e delle derratc, ma
se non ve lo sforzasse il reggentc non terrebbe i snoi doveri. In

mancanza di bestio da suina ne fanno 1' uSicio quei negri medianle

un convenulo prezzo, ma b cost tenue che non mi. par Vero si pos-

sano sottoinqttcre alle Innghe e faticose corse anche di piii mesi, col

carico d’lin giifmcnlo sul dosso e qualche volta col solo vitto di poca

farina di manioca e di qualche pesce sccco e di ricavame ancora

profilto. L’avidilk senza limiti di alcuni reggenti trovb Qiodo di

dccimarla. La paga 5 lissata di mille reis o cinque franchi, anche pel

pill disastroso cammino, ma con riprovevoli abusi. 11 reggente che

non ha altro soldo che quello del grado che conserva nell’ esercito,

e nulla ostante vuole buscarsi una fortuna da quel suo posto, inventa

delitti 0 risarcimenti e gli nega anche il poco denaro dovutogli
; e

quando poi convenga pure che glielo sborsi perchb non trova mpdo ap-

parentemente scusabile di' sottrarsi, glielo somministra in oggetti il cui

prezzo viene da lui arbitrariamente stabilito, ed ottiene ancora in

tal modo 1’ intento di derubarlo. Per questo il negro maledice al

bianco ed al negoziante, benchb il piii delle volte anche questo

sia vittima della rapacitk di que’ sordidi ulliciali. Se il negro vedessc

un giusto con^penso a’suoi sudori, e che quesli lo mettessero in

grado di soddisfare a’ bisogni della vita
,

di comprarsi li oggetti

di prima neccssita
, e di pagare le imposte le quali benchb leggieri

sono soverchie ai loro mezzi, egli stesso corrcrebhe ad olfrire i suoi

servigi
,
c non sarebbo mestieri iisare la forza la quale senipre piii
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lo inimica alia falica o lo abbrulisco. Ove- non fossero questc ves-

sazioni, il governo jrolrcbbe racfdoppiare lo iinposte
,
e forrpare un

sulficiento slipcndio al rcggcntc il qualo non avendo pib bfsogno di

lucrare sui sudori del negro
,
ne diverrebbe forse non piu un le-

muto nemico ma un ricercato protettore.

In questa provincia si tfovano molti usi e costumi religiosi sin-

golari. Le feste fiinebri si conservano ancora nella primiliva roz-

zezza ; i clamori alia porta della Casa del dcrunlo si fanno dalle

donne senza interruzione per li otto giomi Voiuli dalle loro pratichc,

e r drgia fesliva doi parcnli ed i balli sono tali da lasciarc nel viag-

giatore un profondo senlimonto di coniniiserazione. In tali feste le

donne die appartenevano al defunlo vengono conduUc al vidho tor-

rento; dopo molto lavaUire e cerimonie
,

si radono loro i capelli, i

qiiali sono abbandbnali alia corrente come apparlenenti al def'unto.

Sollanto tie lunc appresso qnella pnrilicaziono ponno darsi ad un

altro porchb rivcslile di novellc spoglio (Idle quali il nuovo pos-

sessore ha il pieno diritlo.

Qiiei popoii non hanno 'cainpo comune per sotterrare i ca-

daver!, ina ognuno si sceglie un Inogo per (pielli della sua famiglia.

Benchb non abbiano ihscrizioni cho ricordino ai vivi la memoria del

defunto
,
hanno per5 segnali che indicano I’ ctb

,
il sesso e la con-

(lizione. Denti d' elefante' o d’ altro animale confilti sopra un muc-

chio di pietre indicano il cacciatorc
,

lo stuoie il facchino o por-

tatorc pcrchb serrivano di letlo nei ^ viaggi
;
qualche utensile di

famiglia spezzato, il' negoziante
;
un bastone con qualche particolarc

frastaglio il Sora.

Sulle montagne piii alte di qnella provincia lino al monte Muria,

che h forse piii di 1500 metri sopra il livello del mare, si tro-

vano selve^ formate quasi esclusivamente di dne arbori che servono

alia tintura' e di cui il commercio si potrebbe giovare. 11 Chisaf^ si

adopra per tingere in ‘rosso scarlatlo, c supplisce molto bene alia »

coccinilia, 1’ Oza che rassomiglia molto alia nostra quercia serve per

il violetto o tnrebino. :
-

Dalla reggenza di Golnngo-baixo attraxersando il Zenza al con-

fhicnte Lumbige si pa^a nella provinciia dos Dembos. Questa va

sempre piii riducendosi deserta d’ abitanti e sempre piii selvalica

per li inumani trattamenti del reggente uomo crudele e succida-

mente avaro.

Dembo nella lingua del Congo significa guerriero: ed in questa

provincia prima della coaquista dei Portoghesi venivano presi dai re
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d’ Angola i condottieri delie truppc, c nc rinaase poi il nome a tuUo

quel paese. I died o dodici villaggi notevoli di quelia provincia sono

governali da un Dembo il quale ha solto la sua giurisdizione altre-

tanti Macotas.

Quel territorio benchh abbia reggente portoghese si pu5 coa-

siderare piuUosto come allealo del Portogallo che come vassallo,

perchh il Dembo ha un potere illimitato sopra i suoi. Soitanto dal

Dembo Cabinda il governo trae alcun prolitto • perchh tiene sui

Dande un porto di barche, e da lui pub avere abili pescatori e destri

naviganti -onde servirsV ne’ differenti suoi bisogni lanlo in Loanda
come nelle provincie lungo i fiumi.

Il pahse b monluoso ma ricco e li abitanti robusti. InsofTerenti

del dominio portoghese hanno nessuna considerazione pel reggente,

il quale vi sta suite spine doveudo ad ogni istante trangugiarsi boc-

coni amari, dei quali non pub trar vendetta per mancanza di forze.

La provincia scema ogni anno di
.
abitanti perchb i AfaAunjjios popoli

alTatto splvaggi ed indipendenti che vi confinano fanno frequenti

invasioni e trasportano seco. tutti i prigionieri e li schlavi. Quelle

tribii indipendenti giunsero alle volte sino alle porte della reggenza

ove furono. messe in fuga dallo sparo d’ un piccolo cannone che a

lal uso vi si tcneva prouto. Se il governo di Loanda non pone

riparo a quelle disastrose incursion! o tosto o tardi dovrh lamentare

la ruina della provincia, perdendo cos\ il frutto di tanti anni per

mera negiigenza,. giacchb il paese deserto tornerk all'antico dominio

dei selvaggi. Nulla di piu facile altronde che . il difendersi dalle in-

cursion! de’ negri col cannone, dal quale rifuggono con indicibile

spavento
, e fors’ anche con que^to metzo ore il volessero potreb-

bero estendere le loro conquiste. Questa b uua delle provincie da cui

il Portogallo potrebbe trar maggior profltto e per. li abitanti intel-

ligent! e robust e 'per la qualilk del suolo. lo ebbi a Loanda una

giovane schiava Cabinda che in due mesi paNava il portoghese in

modo meraviglioso ed aveva prontamente appr^o ogni minuto ser-

vigio di casa , mostrando tanta prontczza ed attitudine ad ogni qual-

siasi apprendimento muijebre da indicare non comune intendimento.

11 Dembo o capo abita solo nella sua banza, la cui costruzione

tra quelle de’Sovas o Sovran! negri da a conoscere certo grado di

incivilimento e di iinelligenza.

Ella suoi esser pbsta fn luogo alto, e benchb costrutta di giunco,

b con tale arte intonacata di calce o argilla di farla credere di

pietra. jii divisa in quatlro o cinque compartimenti ciob in una sala
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(li udieuza chc b la pritna che si incontra eatrando e scmpre aperta

perch6 possano i macotas o anziani unirvisi ad ogni ora del giorno

0 della nolle a Irallare le publiche cose. In qnesla havvi una scranna

in cui si siede il Dembo
,

sluoie quk e col^ sparse* per lerra per

1 macotas, ua lavolo ed alcuni felicci comuni appesi alle pareli. Da
qnesla sala per una porta di faccia s*enlra in una Slanzuccia oscura,

in un lato' della quale a modo di soHi si rede un mucchio di

sluoie distese le une ‘sulle altre. Altorno alle pareli
,

pendono i

felicci, penati del Dembo, coi quali raccoglienddsi tiene le sue se-

crete conferenze. Un’altra ampia stanza con fenestre ^ atligna a

questa e serve di ripostiglio per tutti gli dggetti del suo commercio.

Viene poi la cucina, la quale mette in un orto in cui crescono li

erbaggi per la mensa. Altorno alP abitazione slanno le numerose

capanne tonde e basse delle sue donne e delle sue figlie. II numero

delle mogli b illimitato, e le giovani del regno vanno superbe d’ essere

sceke ad occupare un posto fra le concubine del Dembo.

Le figlie amano naeglio lo stato di privazione* in quell’ harem
,

che il darsi ad un semplice private, Tanto pub I’ ambizione an-

che fra quelle donne. La legge b poi severissima per il negro che

tedtasse entrare tra quei penelrali. Il reo con died pcrsone di sua

famiglia diventano 'schiavi del Dembo. La stessa pena b inflitta

anche a colui che scontrando per via una di quelle donne, non le

cede riv^rente il passo e non se ne ailontana. 11 negro solo che .veste

air europea ed il bianco sono esenti da questa legge; poichb il prime

colla trasgressione incorre solamente 1’ odio del suo sovrano
,

ed il

bianco essendo considerate superiore al medesimo Dembo vien me»»
a parte di tutto quello che possiede e pub scegliersi a suo grado

per tutto il tempo ch’ ivi dimora quella delle sue donne che piit gli

place
,

anzi questa acqnista pregio per 1’ alto onore avnto dal bianco.

11 negro che potb metleirsi insieme alcun che per non lavorare, e

compra schiavi, avorio e cera lacendosi capo di carovana, b tenuto

d' una natura superiore a quella di tutti gli altri. Egli procura per-

tanto di imitare i costumi e gli usi de'bianchi, ed i suoi connazionaU

lo rispeltano e Tamaho perchb dello slesso loro colore. Il vestire

da bianco indicando elevatezza di pensare e potenza d' agire metto

lo stesso Dembo nella necessith o di cattivarselo o di spegnerlo..

Radi pertanto sono quelli che vogliono gittarsi in quella altemativa.

Le donne sono ben fatte e. di volto assai regolare. Vanno af-

Catto nude cinte solo d’un cencio di pochi pollici pendente al cinto

e malamenle- assicurato da una funicella di palma o di vimine ; m»
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nulla copro e si scompone ad ogni passo, c non t'; ccrlo un segno di

piidorc pcrcli6 ncssuiio vi poii incnto ovo clla so lo lolga, ma io

credo chc ad allro non serva che a celare 1’ improvviso appariro dcllc

purglie, ncl qiial tempo la donna sta rinchiusa o celala nei .boschi

per non incorrere nel dispregio dell’ uomo che accorgendosi la ri-

piidicrebbo siccome impura cd indegna dc’ suoi amori. Lc dunne

avvedute anche Ira quei selvaggi ravvolsero pertanto in silTatto ini-

stnro quella loro iiifermila
,
die 1' uomo si ticno religiosamenlc igno-

ranle
,

e<l alcimi non sanno ancora che lo lor donne pagano quel

tributo alia natura. Amano poi adornarsi il collo ed i capelli con

conterie o cingersi lc braccia o lc gambe di grossi anelli d’ avorio

o di ottone, o quei pesanti fregi riescono loro ollremodo cari.

II principo ereditario b il maggiore do' figli del Dembo qualun-

qiic siasi la madre. Potrebbe por6 essernc esduso per qualchc dc-

incrilu, cd allora sc nc decide la scclla a pluralila di voli iu una

publica asscmblca.

Quella provincia 6 spesse voUc dcvastala dalle piii terribili pro-

celle chc metlono la dcsolazionc tra quelle superstiziose popolazioni.

Succedo non di rado die i frequenli fulmini scoppianijo in qucILe

vergini foresto ovc abbondano li arbori resinosi vi.mettono il fuoco

o I’istesso villaggio trovasi racchiuso tra le fiammd. Un udlciale

portoghese che mi contava d’ esservisi trovato in un suo ritomo

d’Encpge, mi assicurava .con enfasi iberica che una notte.d’ inferno

non poteva esscrc pin orribile di quella benchh le Gammo si trovas-

scro ad una distanza tale che non temeva danno. Dove cssere al

certo mirabilc quel commovimento del cielo sotto quella zona di

fuoco ,
ma pcrche tra cotanla potenza di croaziono in tutta la na-

tura 1’ uomo 5 minoro di sh stesso ?

Festeggiano alcuni giorni con parlicolari cerimonie e festc, e oella

nottc del pleuilunio di luglio tutta la popolazione si aduna a ccle-

brare la festa del Fcticcio della guerra. Due capanne si dcstiuano

ad essere dislrutte dalle Gamme. In mezzo a queste inualzano in forma

di cono an gran mucchio di legna il quale comunica con quelle due

per mezzo di giunchi e di liane secchc. All' arrivo del Dembo co*

minciasi la musica la quale b composta di cerli istrumenli da Gato

formali con denti d’ elefante da cui traggono un suono acuto, che mo-

dificano con un dito siccome nolle noslre trombe da caccia. Il Dembo
messosi al posto stabilito con tutle lc suo dunne c la corlc, ordina

ai sacerduli di appiccare il sacro fuoco. Allorche le Gamme si in-

nalzano tutta la popolazioue uomiui c donne iucomiuciauo altorno
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le loro danze
,
che fino i bambini procurano d’ imitare. I sacerdoti

intanto srenano porci e capre e no gettano il sangue sui carboni

ardenti cantando fra il tripudio canzoni lascire e bevendo di tempo
in tempo dell’ mlo (1).

Scuojate le vittime li stessi sacerdoti le abbrustoliseono tenen-

dole ben unte con olio di palma. Qirando sono cotte le distribui-

scono all’assemblea la quale se le divora. Incominciano allora di

nuoro le danze flnch^ le capanne e il mucchio di legna il quale b

grande non sia consumato. Spossati dalla fatica,, ed esaltati dalle

bibite e dalle donne, si abbandonano ad ogni sorta di licenze, fin-

chi; il giorno viene a cessare quei saturnalia

Noi passavamo uii mattino colla nostra- carorana per nn piccolo

villaggio di quella provincia ore neQa notte s’ era celebrata la gran

fcsta e v’ erano ancora qiik e Ik gruppi di persone di diverse sesso

giacenti sul campo
,
e tanto erano tuttavia in quel brutale letargo

assopiti die vi passammo tra mezzo senza che nessuno desse pur se-

gno d’ accorgersi.

I Dembi sanno con destrezza maneggiare la spada, ed una specie

di lancia la quale k leggiera ed aculissima, poichk ad ogni istante

la aguzzano con pietre che portano seco. Se la fabricano essi stessi

ed k 1’ arme degli uomini e delle donne
; e per le vioine tribii

colle quali sono continuamente in guerra sono tutti guerrieri e

sempre pronti alia difesa. I Mahunghi popolo nomade e feroce

viene spesso ad invadere la provincia e si spinge non di rado an-

che nelle meno lontane provincie derubando e guastando i villaggi

indifesi. Yanno a piccoli gruppi di venti o trenta ed assaliscono

improvvisi anche le carovane come i ladroni.

Trovandomi sul Dande nella provincia dos Cabindas io mi andava

aggiraodo pei dintorni col fucile cacciando » caso gli animali che m»
si paravano dinanzi. Eran meco' un negro nativo del paese che

mi portava la munizione, ed il mio domestico europeo antica e sin-

cera amicizia fin dagli ultimi commovimenti politic! del Portogallo,

Ci inoltravamo in una di quelle selve frequent! nelle region! equi-

toriali
,
alia cui vista I’Europeo soffermasi ' compreso da meraviglia e

quasi da limore. Il sentiero era quasi chiuso da vimini e dalle folte

erbe, ed ingombro di gross! ciottoU
,

sicchk mostrava d’ essere da
un pezzo abbandonato dalle carovane le .quaU si attenevano piut-

(I) Specie di bibita inebriaale che raeealjpmo dalla palraa , o preparano eolla fer-

aentazione di varie frutta.

48
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tosto all’ap^lo onde meglio provedere alia sfcurezza. Stanco pel

coDtinuo iogombro di quegli iDciampi, trafelato dal sudore benchb

il sole non penetrasse tra quel coperchio di verzura, trovai tin

grosso ananasso gik d’un bel giallo e d’un olezzo che inamorava, e

m’ accinsi a tagliarlo e dividerlo co’ miei compagni
,
che siccom’ io

erano assetati ed arsi. TuUo ad un tratto vidi il negro che mi stava

in faccia con una felta del frutto per -reoarselo alia bocca , contrar

la faccia a modo di chi b improvisamente esterefatto e reslar col

respiro tronco a mezza gola e cogli occhi spalancati e fissi dentro

una macchia. Un grido spaventoso di Antonio che mi stava di die-

tro e dhiamava ajuto, mi fe’ rivolgere da quel lato a scoprire un

negro che si faceva strada come una serpe tramezzo alle macchie

tenendosi al coperto fra i grossi tronchi di quegli arbori giganteschi.

Senz’ altro attendere gli appnnto il fucile e la palla colse nel segno.

Egli area trafltto con una frpccia il braccio sinistro del mio domestico

ed io gli avea regalato il cambio.

L’ assassino restb tra quelle macchie e pag5 caro il vile atten-

tato. Nai in poco d'ora ci trovammo fuori delle selve, ed all’aperto

lo sguardo che poteva liberamente spaziare attomo aprl il varco

al respiro oppresso dall' incertezza in cui ci trovammo di quell’ e-

vento e delle sue conseguenze. Medkai alia meglio il mio Antonio

e ci dirigemmo verso il nostro campo dal quale senza accorgersi

eravamo gik ben due ore lontani. Io andava animandolo perchb

la ferita non oUrepassando il tessuto cellulare mi pareva di poco
momento. E^i perk si sentiva ad ogni istante venir meno, e per

un buon quarto di migUo ci fu forza trasportarlo a braccia svenuto

del tutto.

Persuasi i nostri compagnr, appena sentito il caso, che fosse

un' orda di Mahungos che s’ a^irasse ladroneggiando
, si accinsero

a darle la caccia onde snidarla e toria ad altri tentativi. Alcuni a
cavallo ed altri a piedi battemmo i sentieri della selva quasi si

andasse in traccia di selvaggina e si rideva di quel nostro armeg-

giare
,
e delT importanza che alcuni davano a quell’ impresa. Quasi

tutli giovani ulEciali aggnerriti neUe ultime sanguinosc battaglie del

Portogallo, anelavano a qualche nuovo avvenimento che li togliesse

^a noia di quella vita inerte, e cosi conlraria alle antiche abitu-

dini. Ma non restammo a lungo in Corse, e urli inusitati e strani

ci diedero il segno che i selvaggi non erano fuggili. Noi li iiical-

zammo a fucilate che il piu deUe volte non davano in fallo, ma i

Mahungos tra mezzo alle folte macchie si difesero disperatamente e
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parera che aressero qualche aatica vendetta che li animasse, per-

ch^ non diedero mai segno di voler cedere air arm! nostre tanto

piu valide, e adoperavano con singolare destrezza le mazze e le

freccie : alcuni soltanto aveano fucili
,
ma impacciati di quell' arme

ricorrevano agli archi ed alle freccie dei loro compagni feriti. Quelli

che sboccavano dalla selva rimaneano smarriti alia sola vista dei

nostri cavalli e si davano per vinti, ed era tanto lo spavento che loro

iocuteva quell’ inusilato quadrupede che alia sua presenza piu che

alia nostra destrezza si dovette attrihtiire il pieno e felice esito di

queila vittflifet. Dovemmo per5 lamentare la morte di due dei nostri

i quali si erano di troppo dilungati dai coorpagni, e cinque tnal

conci da contusion! e da ferite.

Non si aveva memoria in paese di un azzuiTamento di bianchi

e neri da tempo lontanissimo
, e li abitanti di qnella provincia an-

darono iieti che li avessimo liberati dalla rapacith di quei ladroni.

Tornati alle nostre tende trovai Antonio in cattivo stato, ed un

negro che mi raccomandb di lasciarlo tranquillo perchh avea presa

una medicina della cui efTicacia era siciiro contro F avvelenamento

di queila freccia. 11 braccio si era oltremodo enCato
,

e la ferita

avea preso un color livido. II negro gli avea fatto trangugiare una

grussa presa d’ una cotal polvere che egli portava seco e ne aveva

coperta la ferita. Era la polvere d’ un frutto chiamato Angariar\ , e

di cui ho gik detto altrove che i negri T adoprano con buon suc-

cew> specialmente nei casi di morsicature di rettili.velenosi. Non
h piii grosso di un uovo e di sostanza carnosa, e diseccato al fuoco

indurisce come pietra (*).

(4) Ne porui raeeo ateuai 4 qnali moatraii al Sesto Congresso in Milano nella

Miioiie di botaniea, furono raecomandsti ad uiia eommistloae corapwta degU iltostri

profesiori Mattel e Pina. 11 dotto prof. Roberto Sava di Catania trov6 ricordato it

Dome di quel frutto anebe dal padre Zocxhelli come non inerte sostanza nella inedi>

cina dei selvaggi, e si prese T inearico di fare aleune esperienae per Mmprovare la sua

niilita. Dirersi casi intanto provarono a me la soa somma eAcacia, e fra ii altri vidi

Qoa vaeca morsa da an serpente a sonagli che non avrebbe tordato iuogo tempo a

dar segni di avvelenamento, restarne affatto illesa e tranquilla appena fa dal suo pa*

store negro con qaella polvere medieata. Avr6 aneora a parlare di quests sostan» , a

•iecome la sua attivitd in molti casi i momentanea e rapida, e ve ne sono come gid

dissi cbe presentano segnali simili a quelli deiia rabbia caotoa , non d pertanto a tra*

seufarsene li esperimenti e le ricerche; giacchd se si d irorato a easo nelle foreste del

Perd il sovrano rimedio delle intermittenti , si potrebbe in quelle delT Africa scoprire

quello della rabbia indomito flagello speciahnente delie nostre eontrade, ore qoanto d

temuto e sparentoso, altretanto d accarexesta la bestia cbe lo apporta. La natura cha

bt posto il rimedio accanto al male e che ha dotato il bruto della eonoscenza di quello

per la conserraaione della specie , lo neghera all' uomo eni disrala i suoi piu arcani

niiteri ?
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Improvrisa invasione di malatlia — II chinino e saoi pronti cITelli — Novello

aspctlo della febbre — La mia salute va depereodo senza trovarvi riniedio

— Partenza per Macao — Ritorno nell’Angpla — Molivi che m’ indussero

a ripatriare — Osservazioni general! — Forze del Congo prima della sco-

perta del Portoghesi — Migrazioni Giaghe — Bornu c saa etimologia —
Origine dei Ginga — Ginga regina di Matamba — Fonda una miova citta

— Buona feds degli anlichi Conghesi — Mission! ealtoliche infruUuose.

I lunghi patimenti di due mesi di peregrinazione per quelle

provincie, I’essermi senza riguardo alcuno esposto di giorno agli in-

focali raggi di qnel sole e di nolle alia mefllica evaporazione

cagionarono in me appena giunlo a Loanda un subilaneo assallo di

febbre. Queslo mi si fe’ palese per un parlicolare color livido sulle

unghie delle mani
,

ch’ io appena alzalo dal lello sbadalamenle mi
alTalicava a lavare quasi persuaso che mi fossero rimasle linle da

una cerla Ida di cotone, delta tndiana, molto ricercata dai negri di

cui si fa meraviglioso consume. Consultato il doltor L'berlali di

queslo curioso accidente, poichh tale io lo credeva sentendomi nel

generate solo un poco di stanchezza che attribuira al fresco viaggio,

mi consiglib senza darvi alcuna importanza a prendere un vomitivo

e mettermi in riposo. La nolle me la passai in disperata inquielu-

dine peri’azione del vomitivo, e sul fare del giorno caddi in uno

stale di sopore, e non vidi altro nh m' accorsi nulla delle cure che

mi si apprestavanO dal doltore e dagli amici. II Icrzo giorno

lalmente peggiorava che disperavasi di mia salute. II signor Hordas

medico spagniiolo al servizio delle armi di quel regno
,
fu d’ avviso

mi si porgesse il chinino
,

cui nessuno ancora avea pensato. I dis-

pareri furon molti e vari tra i medici, che lasciavano morire 1’ am-
malato fra le dotte discussioni : ma lo speziale che anch’ egli facea

parte della consulta, senza attendere I’accordo delle parti, void a pre-

parare la soluzione del farmaco sovrano, e me ne ingold una buona
(lose prima che si sciogliessero i dibaltimenti. Riebbi la vita da quel

priuio sorso, e scosso a poco a poco il letargo in pochi giorni potei

dirmi convalescente.
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li raodo d’invasiono di quella febbre fu cos\ strano ed iinprov-

viso che se non aveavi il felicc consiglio di quel medico, e la pronta

esecuzione del fariuacista, io gik piii non era come avvenne ad alcuno ’

de’ noslri in simil caso. L’ esperienza ha pertanto chiaramente mo-

strato che il chinino h rimedio elTicacissimo nelle malattie di quei

luoghi sotlo qualunque aspetto esse si presentino dapprima, ed agi-

sce iiioito pill prontamente ove si abbia prima sgorabro lo stomaco

con un voinilorio. I suoi eflelli sono pronli e la malattia o si Ironca

del luUo dalla prima invasione
,
o ne migliora per lo mono il corso

e li cITelli. Il doltor Hordas tanlo era faulore di quel rimedio che

ne prendeva d' un tratto cinque grani ogni mallina quale prcserva-

tivu, 0 sia per queslo p per il suo temperamento ollremodo robusto,

in luUo quel tempo non ebbe mai un mal di capo.

Snperato nel modo ch’ io dissi il pericolo, io mi rimaneva ma-
cilente e sparulo come un’ ombra e precariamente ambulante, e ad

onta della vita piii regolare, e d’ ogni altro mezzo che mi consi-

gliava il caso, non mi era dato sollevarmi da una slrana debolezza

in ciii mi avea gettato la malattia.

Per tormi da quel penoso stato di perplessitk
,
e farmi accorto

ch’ io non era altrimenti guarito e che la febbre covava ancora*

una pill forte invasione
,
venticinque giomi appresso trovandomi una

sera in iieta comitiva dal signor Funtes, mi seutii d un tratto man- •

care il respiro, e per quanto facessi ed adoperassi ogni modo per

riaverlo era tale 1’ oppressione del petto ch’ io mi sentiva minao
ciato di soiTocamento. Senza far cenno alcuno del mio stato per non

intorbidare il buon umore della lieta brigata, discesi le scale e gitta-

tomi a stento nella mia tipoja accennai che mi recassero pronta-

mente a casa. I portatori negri s’ avviarono lungo la spiaggia del

mare , ma io perdetti ogni sentimento nh mi svegliai da quel pro-

fondo sopore se non dne giomi appresso circondato dai soliti amici

che mi prestavano le loro cure e mi davano novelle prove di sin-

cero aOetto. Seppi allora che mi trovarono semivivo sulle spiaggie

ed abbandonato da’ negri
,

i quali alia vista d’ un leone s’ eran

gettati in mare per trovar scampo, e ripresero terra solo ai repli-

cati richiami della comitiva del signor Fontes che tornava alle pro-

pcie case accompagnata dal chiarore di numerose torcie a vento.

A quel momentaneo miglioramento successe un tremito convid-

sivo e ricaddi nell’accesso febhrile; ora mi trovava in un tranquillo

delirio traviato, ora dilaniato e sorpreso da insulti di tosse che mi

sofibcavano con dolore lancinante laterale e sputi sanguigni in modo
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(la conlrascgnarc infiammazionc ai bronchi ed alle pleiire. Ora spa-

rivano tuUi quesli sintomi e preso da dolori intcstinali passavanii una

strana copia di muco a giiisa di piccolo membranellc o meglio sic-

come una infliiila tenia tagliuzzata regolarmente in piccoli quadrati.

I salassi
,

le bibito refrigeranli e purgative non giovavano, e si ri-

corsc di nuovo al chinino. Ccssb allora tutto questo trabalzamento

di sintomi
,
e si acquetb la malattia in una intermitlenle terzana

,

la quale poi si era talmente impossessata di me che anche il rime-

dio sovrano riusciva solo a intervalli. Di tratto in tralto mi assali-

vano novelli accessi ed io dcperiva da non lasciar speranza di potcr

a lungo resistervi. Altro riparo non sapeasi suggerire che lo imbar-

carmi e tentar la salute in mare. Non v’era altro di meglio per me,

e la sola proposta d’ un nuovo viaggio m’ avrebbe cavato anche

dalla tomba.

Un brie dovea partire per Macao toccando Mozambico e Goa,

ed io fui accettato con Testa su qud legno
,

il comandante del qnale

e tutti gli ulBciali mi erano stretti d' antica amicizia
;
ma di questo

novello viaggio e di quello d’America parlerb in altro mio scritto.

Nel 1836 al cominciare di Ibglio io mi trovai di nuovo a Loanda
tomato Dell’ antica mia robustezza e volonteroso di nuovamente pre-

stare i miei servigi all’ottimo governatore che amato mi riamava, e

che immatura morle dovea poco appresso rapire come gia dissi su

quelle spiagge alle pih luminose speranze della sua patria, e di quelle

colonie, nelle cpiali egli solo pot^ in pochi anni piit che la lunga serie

de’ suoi antecessor! colle numerose mission! e coUa forza e potenza

del passato regime.

Io mi credeva diventato rnomo d’ogni clima, e men temeva quello

di Loanda, giacchh si tenea per certo che chi una volta guariva dagli

sconcerti che lasciano nel temperamento i frequent! assalti di quelle

febbri si faceva al clima, e poteva poi vivere la lunga vita dei

paesi temperati
,
senza pih altro risentire quei maleGci influssi

, ed
acquistava per avventura anche piii robustezza che non aveva innanzi.

Si adducevano ad esempio il Mello
,
protomedico di quel regno

,
di

cui feci parola parlando della provincia das pedras negras

,

ed il

signor Ignazio Branddo che tuttora vegeto e robusto, da trentadue

anni non sapea che fosse il pih piccolo malore, nulla ostante la vita

irregolare e poco consentanea alia natura di qnel paese.

Tutte cfueste cose ed altre erano belle e bnone, ma il fatto in

me non corrispose. Dotato di forte costilozione
,

sosteneva meglio

degli altri e li ardori di quel sole e la forza dissolutiva di quelle
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notturne evaporazioni, ma era una continua loUa e la natura si in-

liacchiva in quella. Mi prendeva alcune volte la noia di me stesso

ed una s\ profonda tristezza, ch’io me la sarei cavata a costo della

vita. Fin I’amicizia mi diventava odiosa e le prevenzioni piii aflet-

tuose mi indispettivano. Ripensava alia patria, e quell a sola bench5

mi si parasse inanzi lontana e nebulosa
,

poteva calmare i torbidi

pensieri che mi opprimevano. Una sola lettera riceveva da mia ma-
dre e datata da tre anni. Questa avea corse le lunghe poste dell’ Indie

orientali
,
ed in fine a caso mi era capitata tra le mani in Angola.

Sli aggirava a cavallo per le campagne ad ogni ora del giorno ed il

continue movimento pareva che mi giovasse, ma il sole mi abbru-

stoliva la pelle e mi lasciava un generale prurito da lar impazzare

la notte. In tale state io non poteva al certo durarla^ risolsi col

primo naviglio di riveder 1’ Europa, ma le occasion! non erano fre-

quent! e dovetti attendere.

Prima di lasciare quel paese e passare innanzi a toccare di

altri mi sia lecito intanto che sto attendendo un naviglio europeo

,

di frugare nelle scarse pagine delle sue storie, e vedere come 1’ han
'

trovato li Europe! e come male si appongono .coloro che afiermano i

essere il negro una razza d’ uomini imperfettamente conformata dalla

natura
,

e misurando la vita ed il genio delle nazioni ai gradi

del termometro, negano a quelle genti sin la speranza di poter sor-

gere se prima il sole non vi modera i suoi raggi o se la terra non

Gambia giro.

I tre regni di Congo, Angola e Matamba ai tempi dello sbarco

di Diego Cam formavano un sol dominio. Esso stendevasi adunque

sino oltre le montagne pih meridional! dei present! Stati dei Ginga.

L’ uniformitk degli usi e costumi, delle credenze religiose
,
della lin-

gua che h quasi la stessa, giacchh F Angolese , la Mo^iconga e la

Conghese presentano quella dilTerenza tra loro che la Castigliana e

la Portughese, ci fanno palese che tutti i popoli ora sparsi e dira-

dati in questo immenso tratto di paese hanno un tempo avula la

stessa origine. Anche la piccola dilTerenza del lingliaggio modemo pare

sia venuta piuttosto che da altro, dagli schiavi delle piii lontane tribis

traboccanti in questo grande emporio aperto dagli Europe!.

II Congo disgiunto dall'Angola al dire di Barros, nel 1470 allor-

chh per una scconda missione cattolica si gettava la prima pictra

d’ una chiesa ad Ambassa, uni 80,000 combattenti per sottomettere

i Miindequetes popoli dell’ isole del gran lago da cul esce il Zaire

che eransi ribcllati. Il re del Congo marcib contro i uemici colla

ni'jiii. :”' by « "-jIl
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croce sullo slendarlo, e dopo averli debellali, mand5 iadigeni e Por^

toghesi ad esaminare F interno di quelle terro. Fu in tale occasione

cho si ebbe nolizia di quel lago.

Neil’ altipiano inlcriore eravi la provincia di Bamba
,

la quale

come asserisce Lopez in Pigafelta benchb formasse solo la sesta

parte di quel regno, nulla ostante armava 400,000 combattenti. Da

quest! pochi dati possiamo dedurre quanto numerosa fosse la popoia-

zione di quel regno. La magniOcenza dei broccati d’ oro che orna-

vano il trono di quel Sova, aliorchfe vi.giunsero i Portoghesi, davano

a conoscere un certo stato di incivilimento, e un commercio che «i

estendesse a region! d’ antica civiltk e fors’ anche agli Arabi. La

comparsa de’ Portoghesi vi apportb lo smembrainento
,
I’Angola formb

un regno ^ sb
,
ed il Congo fu diviso anch’ esso in divers! Manis'.

Nulla ostante ve ne rimaneva ancora uno potente al levante di

quest!
,
quello ciofe dei Ginga.

Sotto il nome di Ginghi o Giaghi si intendono quelle orde sel-

vaggie che dalle oasi e dalle montagne del mezzogiorno traboccando da

tutti i lati ed irrompendo o in un paese o nelF altro davano in quel

tempo origine a divers! popoli. A’piedi delle montagne etiopiche dalle

coste del golfo Persico al Dar-Fiinga suddividendosi formarono una

catena di Stati la cui esislenza si pub seguire sin nella piii remota anti-

chitb. Sara stata un’inondazione, un diluvio che spinse quelle innumerc-

voli orde ad abbandonare il< paese nativo? Solo fra i Maomettani di

Bornu trovasi la tradizione di un diluvio, e quest! si studiano di soste-

nere coll’ etimologia che il loro paese propriamente detto Ber-Noa

(montagna di Nob) b quello su cui s’arrestb la sua arca.W La particolare

(l)Proceedingt, I, p. -133, e Ritter, Jfrique p. 353. Qu«ta etimologia per6 mi pare

che non abbia un molto solido fondamento. Gli Arabi cbiamano il paese Barnoub, e g'io

mal non m’appiglio Bar in arabo significa terra, e nouh sicomoro per cui si arrebbe

terra di sicomori. Jja Nubia neli' antica lingua egiziona chiamavasi yohi-Kahi terra

dei sicomori. La paroia Nubia k composta di nohi, sicomoro, e bi portare.

Pressochb 1' ottava parte deil’ estensione di Bomu k occupata dai gran lago Tchad.

Ha ii deserto ed il paese di Kanem al A'ord , il Mandharali al Sud ; ed il Beghermeh

c I' Oiiaday all’ Est.

II suoio i tuiio piano e generalmente sabbioso, e questa montagna ora non esiste. E
inondato dalle piogge diluviali dell’ equinozio, e dagli allagamenti de’ fiumi che staripano

e formano paludi.

Giace tra i 10° ed i -15° latit. N. ed i -ii° ed i 30° long. Est di Parigi, olTreiido una

superGcie qiiadrata di -10,000 ieghe geografiche. Fin dal -1831 Tu studiato da una spe-

dizione inglesc composta di Denham, C’lapperton e Otidney, i quali ne diedero un esteso

ragguaglio con grande prolitto delle scienze geograflche.

II calore ri b intenso, e dal marzo al giiigno il tcrmometro di R. verso due ore dopo
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conformaziooe di questa razza negra, i suoi rapporli polilici, la sua

costiluzione, e tutli i suoi primilivi tratli, che non perdeltero nulla

dalla miscela dclle tribii arabe e del loro commercio olTrono ancora

uoa meravigliosa rassomiglianza cogli usi e costumi dell’ intemo

dell’alta Africa

I Nouba che conservaronsi nel loro alpestre paese, colla.slessa

religione idolatra de’ loro padri, sono forsc, al dire del citato autore,

quel medesimo popolo che innanzi I'invasione degli Arab! avea fondata

la sua dominazione a Dongola, e dato il suo nome a tutta la Nubia (-).

Una tribii Giaga nel 1504 guidata da Fungi suo condottiero, e

da cui riinase poi il nome - alia stessa , sqpra un iinmenso mrniero

di piroghe discese lungo i| Nilo bianco e sottoponendo il paese d’ambi i

lati s’ impossessb dell’ iminensa pianura del Sennar fondando vincitrice

uno Stato forte ed indipendente inaomettaqo come le tribii militari

che si divisero le provincie romane. Parte di quest’orda si stabili a

Shillouk
,
ed un’ altra conservando I’antica denominazione di Cusce

,

0 secondo Browne, Cousni, ci ricorda 1’ aotica tradizione dei Cusciti.

1 Mono-einugi delle montagne al Nord de’ Ginga sono forse pure

da questi discendenti. Gli Anziko i piii destri abitatori di questc

montagne
,

conservano ancora gli antichi costumi , e 1’ amorc di

venture dei Giaghi
,

di errare imperturbabili a caso come le capre.

I Portoghesi prestano loro piena ed intera fede giacchb sono giiisti,

mezzogiorno s' inalza ai 33° 3’, ed alia stess’ora della nolle ai 30° 2'. Nell'inverno

il cUma vi 6 comparativameiite freddo e segna solamenlc d8° T disceiidendo anclic ngli

dl° 6'. iNel mesi piii caldi, vi dominano i venti snflbcanli di Siid-Esl; poi vengono Ic

piogge e gli allagameoli Ic di eui evaporazioni caricando I'nlmosferu di vapori mefltiri,

eagioiiaiio gran niimero di malullie , le quali non sccmiino se non al rilorno di i venli

freschi di !\ord-Ovesl che solTiano nella stagione fredda.

Le terre sono magre e mal collivale dalle donne con una marra grossolana di ferro

eavato dalle moniagnc di JSandharah. Vi sono foreste di Jouinp (balanites egyptiaca) di

nele (
parkia africana ), di cleome pentaphillaj e d’oaytlelma boniiteiite.

La sun popolazione c coniposla di Arabi-maopcltani che virono di piralerla suite rive

dello Tchiid e del Schnry solto tende di cuoio e ponno meltere in arm! d3,000 sniduli

a cavallo; di Kanorys o Bornuini indigeni, poveri e mansueti ma indolent! , e di Bcr*

beri o Amzighs.

Dietro le ullime inromiazioni di Ricardo Lander T impero di Bornou coniprendurehbc

adesso anche il paese di Knnem al Nord, il Loghatin al Sud-Ksl, il Mandharah al Slid,

ed air Ovest il Nonga, il Kataghoiim, il Zegzpg e fors’ anche il Kano.

JVB. II valcnle oricnlnlista milanese signor Madini lrov6 egli pure che ove si voglia

cercare un’ etimologia di Bariiou non si possa ad altra appigliarsi che a qiiella da nui

surriferita.

(1) /litter, Ceogr. comparee. Ilaute-Afrique, lA' divii.

(2) Nob Delia lingna coptu siguiiica oro, e forsc da qiicsia ebbe originc la dcuoniina-

zioue del popolo.

10
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semplici e fedeli
,
e soglion dirp che non manca loro se non di ab-

bracciare la religione catolica. Porlano Tanliche armi giaghe veslile

con pelli di serpcnti. Si stendono all’ est sino ai confliii dei Nimeam6

popoli del ceiitro coi quali conservano amichevoli relazioni, e vengono

sino air Angola a smerciare i loro schiavi e le pelli e le slofle che

ritirano dai Nouba loro vicini.

Finalmente un Giaga chiamalo Gingo o Zimbo secondo la tra-

dizione
,

dopo d’ aver estese le sue devaslazioni all’ est e al nord

dell’Africa per un immense trallo di paese pare che abbia invaso il

Congo. Di la come un torrente che non ha argine lasciando dielro

di s6 lo slerminio e la distruzione altraversolla dall’ovest all’est ove

poi da un re Melinde collegato coi Mtisseguis fu combaltuto e scon-

filto. Gingo 0 Zimbo allora coi pochi rimastigli de’ suoi guerrieri at-

traversando la regione de’ Cafri tomb verso la parte occidentale, e

giunto al fiume Cunen6 (^) verso il 17“ parallelo di latitudine auslrale

si cbslrusse il suo chilombo o regia dimora, e dividendo le sue squadre

tra suoi uiTiciali, Ic sped! ad arrolar genie onde riformare I’esercilo.

Uno di quesli capitani penelrb in Ganghella, provincia di Ma-

lamba
,
con una sua donna chiamala Mnsassa la quale partoritogli

una bambina
,

da una famosa donna di Zimbo fu chiamala Tem-

bandiimba. Allora questo capitano pose ivi sua stanza e fondb il

regno de’ Ginga. Quanto questo state fosse potenle lo vediamo dalle

diverse guerro che sostcune coi Portoghesi
,

in cui ebbero quesli

uiolte volte la peggio.

La regina Ginga figlia di Gioga-Nbandi-Angola, ottavo re di Ma-
tamba, tramezzo alle sue crudelta esagerate peri) oltremodo a quel

che mi pare
,

dall’ amor proprio de’ missionari dell’ ultima metk del

secolo XV, .diede forma regolare al suo regno
,
dettb Icggi e seppe

sempre mantenersi affatto indipendenle. Istilul due consigli uno per

le cose di religione
,

1’ altro per quelle della guerra e della polilica

c si fe’ catolica dielro le assiduc insinuazioni de’ missionari cap-

puccini. Conchiuse Iratlati coi Portoghesi
,

senza per6 mai compro-

mettere la sua libertk. In uno di quesli avendo trovato un capilolo

che la obbligava ad un’ annua ricognizione alia corona del Porlogallo,

rispose che volontaria avea accettala la pace, nella quale era anchc
risuliita di mantenersi tulla la vita

,
siccome proleslava in faccia al

mondo, che i mali tratlamenti del governatore Ferdinando da

(I) CtuHizu, lib. 3.“ p. H8. II corso inreriore del Cunene, serondo I rnpporti dei nn-
luriili coimminica con un gran lago all’ ovesl del Cuama o alio Zinnbeze, c meUirebbe
foce sulla costa uceidcntulc dopo d’ urer bagnnlo il paese degli Iluinbe.
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Souza I’aveaao ribultata dalla religione e ritratta all’antica credcnza.

Che se il re di Portogallo volea restituirle la parle del suo regno

usurpalale coll’ armi avrpbbe operalo da quel gcneroso e giusto ino-

narca cb’ egli era
;
ma die circa poi all’ annuo tribiito querdavasi

assai, la slimassero d’animo tanto abietto
,
che non avendo gi^mai

pagato omaggio a chi si fosse menlrc era ginga
,

e schiava dell' in-

ferno potesse ridurvisi allora che era catolica e libera.

Ella stessa conduceva il suo esercilu, e couie assicura.il padre

Gaeta nel viaggio del Cavazzi, era abilissiina nel maneggiare le armi.

Fuori di Loanda sulla via che conduce alia fortezza del Penedo tro-

vasi un’ infornie colonna con una croce omai corrosa dal tempo, che

ricorda un’ invasione di Ginga condotta da una donna
,

e forse fu

questa stessa di cui tanto parlarono i missionari.

Dell’ eta di 79 anni nel mese di maggio del 1659 fece fabricare

una nuova cilta sulle rive del fiume Yaniba due leghe distante da

Matamba antica capitale, in un’ elevata posizione d’ aria salubre ed

amenissima. Un’ iminensa quantita d’uomini liberi e di schiavi vi lavo-

ravano a portar pietre dalle vieine rupi, ed il padre Gaeta ne contb

la prima volta undici mila e la seconda diciasette niila senza gli

schiavi. Elia stessa avea disegnato I’ambito esterno, dirigeva le fabri-

che, e portava la sua parte di sassi per animare i lavoratori. Innalzh

nel centre un tempio in onore della Vergine ed un ospizio pei cap-

puccini, e colla prima pietra vi depose un grosso diamante di uiolto

valore, ed una lapide colla narrazione del fatto. Diedc poi mano alia

regia abitazione la quale benchh sia lungi dalla grandiosilh delle co-

struzioni europee, nulla ostante mostra abbastanza il genio del popolo

e la spiiita che dava una donna all’ incivilimeQto di quel paese ove

fosse stata assecondata e diretta da una mano di civilizzatori meno

ignoranti e meglio illuminati della loro vera missione. Forse questa

donna avrebbe piii operate nel breve spazio di sua vita che in

quello di tre secoli non fecero i nostri coi loro inauditi sforzi.

In un’ estesa pianura formh uno steccato circolare di poco meno

d’ una lega, con lunghi pali e paglia e foglie di palma in mode da

impedire I’invasione delle fiere. Questo non avea che una sola entrala

la quale metteva ad una robusta siepe di rami e spini lasciando tra

r uno e F altra uno spazio di quindici braccia. Distante un miglio

dall’entrata del prime recinto trovavasi quella del secondo, quindi per

un iabirinto artiflziosamente intricate di sentieri, di fratte e di aper-

ture in cui senza guida vi si smarriva davasi in un’ ampia piazza che

polea contenere un numeroso esercito. In fondo a questa con bell’or-
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(line erano dispostc 300 capannncce o Ndun^i rotonde o piramidali

com’ era costume, pel servigio di corte. Dominanti su queste e nelia

parte opposla sorgevano le case della regina dclle quali solo la mag-

giore area due porticelle. Tiittc si apriyano verso la piazza ed erano

siccome chiuse in un chiostro per la sicurezza delle principesse e

delle dame le quali custodivano pur anche le masserizie e le supped '

lettili pill preziose. Oltre tutto questo fece venire alcune donne por-

toghesi da Loanda perchi: ammaestrassero le fanciulle e le sue (Ion-

zelle net ricamo e nei vari lavori muliebri.

Teneva una numerosa corte al pari di quella de’ principi d’Eu-

ropa, e mautenera trecento femmine che a dieci per volta la servi-

vano per lo spazio di tanti giorni
,
e non se le scostavano mai dai

fiancbi. Fra tutte queste cose le quali avrebbero in quei tempi fatto

onore anche ai nostri gentiluomini, ne troviamo altre le quali sono

alTatto barbare c schifose, ma che pure sono ancora usate da alcuni

Sovas, come quelle del inangiare in publico, gik si intende colie mani,

c seduti sulle proprie calcagna su d’ una sUioia. In tal posizione

(lava principio la regina al suo banchetto circondata dalla turba

(Idle damigellc c dei ministri pendenti tutti dai di lei cenni

,

parte per servirla
,
parte per rispondere alle improvvise interroga-

zioni, e parte tenendola d’occhio se impietosita le gittasse mai un

qiialche bocconcino. Le numerose pentole ed i vasi di terra venivano

(lalla cucina collocate davanti alia sua persona nelle quali immer-

gondovi clla. tutta la mano cavava pezzi di came e gittavali a questo

od a qucH’altro che come mastini se li divordvano senza attendere

che intiepidissero. Tra le vivande piii preziose v’ eran liicertole, locu-

stc, grilli, e sorci arrostiti col pelo, e soleva dire agli Europei che

si riflutavano di far parte a quella imbandigionc, che non sapevano

che cosa fosse un boccone ghiotto. Nell’ atto del here tutti i circo-

stanti battevano le mani o facevano le castagnole
,
ed uno de’ suoi

famigliari coll’ indice della mano premendole il pollice del pih sinistro

le augurava il buon prh: volendo inferire che I’augurio di salute si

estcndeva dalla sommitk del capo alia punta del piede.

Era generosa coi prigionieri di guerra e specialmente coi bian-

chi, e Girolamo Segiieira cssendo stato uno di quclli che caddero

nelle sue mani nell’ ultimo fatto d’ armi dei Portoghesi con quella

regina
,
raccontava che venivano spesso da lei visitati e confortali

,

e che un giorno un suo gencrale che le stava al fianco avcndo disap-

provata come disconveniente quell’ amorevolezza co’ suoi ncmici

,

rampognandolo ella niolto acremente, disse che doveva bastare a

quci povcrelli 1’ aspro snpplicio della pcrduta liberta.
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Fill negli eslrcmi della sua vecchiezza si dilcUava della caccia, ri-

tenendo che i casi e I’arte di questo esercizio svegliassero iirtrepi-

dezza ne’ pericoli
, e fossero niodello di vita mililare.

Come fii accollo I’Europeo al prime apparire in quella sconosciula

regione e quali biione disposizioni abbia trovate ne’ suoi abitanti lo

Tcdiamo nella storia di quelle scoperle. Diego Cam riuscito alia foce

dello Zaire piantb il vessillo della croce sulla sinistra riva che la

chianio Cabo do Peidrdo (Capo Padrone) giacchfe egli si intese esser-

sene insignorito. II' Manis di Sogno I’accolse quale amico e lo protesse

disposto ad abbracciare anche la fede catolica ed abbandonare in-

tcrainente quella de’ suoi padri.

Animate dal fausto evento di quel primo tentative, guidato e

protetto da quel Manis si condusse dentro terra sino alia citta del

Congo ove fu accolto da quel potentissimo sovrano colla massima

cordialitk. Strinse alleanza, ed in fede quel re affidb alio sconosciuto

quattro de’ piii alti personaggi della sua corte perchb lo accompa-

gnassero nel suo ritomo in patria ed assicurassero il re de’ bianchi

della lealtk delle sue disposizioni a suo riguardo. La storia ci con-

servb il nome di nno di quei Conghesi detto Zaccuta
,
battezzato a

Lisbona e tenuto al sacro fonte dallo stesso re don Giovanni. Era

intelligente e facilmente avea apprese le lingue ed ogni cosa della

religione catolica nella quale fu istruito. Ricondotti que’quattro Con-

ghesi secondo la data fede di Diego Cam nl loro tetto, predisposero

il paese in favore dei Portoghesi i quali poi sbarcarono poco ap-

presso nell’Angola, e se ne impadronirono spogliandone il re negro

che gli avea poco tempo prima accolti cosl ospitalmente, ed al quale

si erano presentati come amici. Inviarono poi Domenicani e Fran-

cescani e quanti religiosi voile I’Europa catolica
,
e come vi fiirono

bene accolti da tutte quelle popolazioni si pub desumerlo dalle inette

ed inconcludenti storie di quelle stesse missioni.

Que’ rozzi flgli della natura prestaronsi ubbidienti alia prepotente

forza dei bianchi, e questi spinti da null’ altro che da brutale inte-

resse, manomessero e religione e morale, si imbastardirono con essi

e col sangue trasfusero nei figli di quella terra la raflinata corrut-

tela ( 1).

(I) I Conghesi, dice Tuckey, non hanno fisonomin nazionaie, e sono misli giacchi nn

gran numero d’essi portano i tratli dislintiri degli abitanti dell’Ruropa meridionaie, e

d'ucendono probabiimentc dai Portoghesi, Sono di pin bassa statiira degli altri negri

ed hanno le forme del corpo meno pronunciutc e meno vigorosc. Capt, Tuckey, A ge-

neral sketch of the coast from Cape Lopes ecc. Lond. dStS,
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Tutte quesle cose ed altre che potrei riportare in copia dalle

antiche relazioni di quei paesi ci fan conoscere il miglior stato d’un

tempo in confronto del presenle, e 1’ evidente passo retrogrado che

hanno fatlo in luogo d’avanzare per 1’ influsso delle nazioni straniere.

Tranne la colonia del Capo la quale dovrebbe servire d’ esempio alle

nazioni colon izzatrici, tutte le altre sono in uno stato compassionevole

e disperante.

Alle. raissioni catoliche non niancava il buon volere ed il co-

raggio, e fra i patimenti d’ ogni sorta e le numerose morti de’ loro

fralelli non veniva meno il santo zelo di que' padri, ma intendendo

male il vero e santo scopo della celeste missione non seppero sce-

gliere i mezzi per riuscirvi. Per tre secoli sparsero semi infecondi

,

gitlarono ogni fatica e coprirono invano quell’ adusto suolo di vit-

time. L' ignoranza dei secoli di mezzo cui non isfuggirono gli stessi

missionari faceva che si attenessero piii alle forme che alia morale:

in tal modo non fecero piii che mutar I’idolo a quei popoli, senza

che punto s’ accorgessero delle innovazioni ed ingentilissero la pri-

milira barbarie. Rimase il popolo come la terra che non fu pro-

fondamente dissodata della quale non appena posa la mano del col-

tivatore che'ripullulano le stesse spine, gli stessi rovi, e peggio.

Ove avessero associate alle instituzioni religiose alcnni miglioramenti

locali approfittando dell’esaltamento de’ proseliti che volenlieri pre-

stavano le loro braccia, I’uomo tollo a que’suoi antichi rapporti colla

natnra de’ luoghi
,
molto piii facilmente avrebbe cangiata 1' indole

primitiva.

A Noki nelle terre dei Yellallas trovasi ancora una missione

portoghcse, ed i negri che vi si dicono cristiani mischiano con mo-
struosa uniune il cnlto de’ loro feticci al segno della croce. Ouelli

delle vicinanze di Embomma portano il sacro segno della medesima
al collo con un ammasso di reliquie. Ed altri che andarono piii ollre

nella credenza sanno a memoria le Litanie, e scrivono il nome di

sant’ Antonio, ma i loro preti hanno quante mogli o concubine

ponno mantenere.
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RcK{jioni dominanti e loro rapporltf coll’inciviliiuento socialc — II Fclicismo
‘

— L’Africano di qualunque culto e poligaino — La virtu cd il valore

non sono incompatibili colic piu alte temperature del cliina — Come si possa

migliorore quci popoli — Trista influenza dci biaiiclii — Popoli del fiihe in-

sofTcrcnli della schiavitu — Loro modo di suicidio — Origine dei negri bat-

tc/.zati — Cause del colorc della specie cliopica — Le altuali cognizioni

non permcltono una classifleazione plausibilc dcllu razze africane — Go-

verni — Tradizioni chc ponuo servire alia storia di questi popoli.

Oonsiderala come inslituzione amana la religionc il ritralto

pill fedcle della morale d’un popolo, ^ 1’ espressionc delle sue fa-

col ta
,
delle sue passion! , del grade inGne della loro civiltk. Spinto

(la un sentimento di timore e di riconoscenza 1’ uomo ignorante e

.selvaggio onora d’ un culto gli oggetti animati od inanimali perche

questi sempre a lui davanti lo portano a credere essersi procurato

,uu sopranaturale protettore, ed ove gli manchi lo cambia e rimanc

neir illusione di giugnere a trovarsi quello che gli conviene
,
non

contrario alle sue inclinazioni come certo non lo pub essere un dente,

una coda, un’unghia, uo sassolino, ec. Male si erano pertanto appi-

gliali nel volere che di slancio abbracciassero una religione sublime

tutta contraria alle passion! di quel torrido cielo, il concepimento

de' cuKprecetti b il trionfo dell’ iulelligenza sulle facoltk animal!

,

quello deir anima sulla materia
,

• senza preparazione alcuna di

studi
,
e rapiti soltanlo dal miracolo d’ una parola

,
che nessuno in-

lendeva.

Rimane dubbio ancera se avvi nazione senza culto nb credenza

religiosa, ma se non si vuol comprendere nel numero delle nazioni

qualche popolo isolate delle region! de’ghiacci (-<) nessnna ancora ce

ne olTerse il viaggiatore, nessuna ce ne ricorda la storia. Le religion!

perb si perfezionarono a misnra dello sviluppo dell’ intelligeiiza e

(I) Un Esquiincsc artico condotto dal capilano Ross panre non arere alcuna idea

deir elite siipmno. Esseiidogii parlato d’un dio oiiiiipotcute doinaiidd ijore era, e sic-

coinc gli si risposc ebe si irovavi in ogni luogo, stelie luquielo e voica fuggirc.
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(Icir istruzione. ir feticismo dell’ Africa e dell’ Oceania non b chc

r antico paganesiino, clie lo spirito filosofico dei Greci e la brillante

iinmaginazione de’ suoi poeli seppero abbellire e depurare con piu

dolci costumi. II sabeismo o 1’ adorazione d|^ corpi celesti annuncia

un grado piii avanzatu d’ intelligenza e fa nieraviglia come in faccia

alia magDificcnza dell’ universe quesla non sia stata la rcligione di

tutti i popoli idolatri. Trovavasi un tempo sparsa fra le tribii del-

1’ atlante; ora si b ristretta ad alcuni popoli del Mozambico, e
fors’ anphe ad altri dell’ Abissinia

, di cui si hanno le piii incerte

notizie.

' Da una rircoscritla regione dell’ Asia sul monte Sinai, a Bet-

lemme ed alia Mecca naquero le tre religioni che esercitarono la

pib grande influenza sui dcstini del mondo. Le istiluziopi di Mosb
tutto che sublimi ed intese a frenare la depravazione degli Israeliti,

portano perb 1’ impronta delle passioni violent! che dominavano tra

quelli; ma delate d’ una potenza vitale piii che umana sopravissero

alia distruzione del popolo Ebreu ed al suo disperdimento sulla terra.

Apparve il Cristianesimo a far sparire le imperfezioni delle isliluzioni

di Mosb: ma il suo linguaggio sublime e puro conlrariando troppo i

pregiudizi d’ un popolo corrotto
,
fu proscritlo e perseguitalo, e rifu-

giossi ne’ climi temperati d’ Europa dove le nazioni piu inorali
,
le

passioni meno bollenti, ed una ragione piii rischiarata concorsero a
prosperarne I’impero.

Tulte le religioni perb recarono grandi beneflzi all' umanitii
,
e

r Islamismo stesso benche assai poco fecondo d’ ulilitb sociale fe’

sparire fra alcuni popoli dell’AfriCa il s^crificio uniano e I’antropofagia.

Vi si estese rapidamente in questa parte della terra e vi si mantenne

la piii diffusa, ma vi b professata senza fervore. II Cristianesimo

cangib affatto i costumi barbari e selvaggi di alcune tribu ameri-

cane, e la veneranda voce di alcuni missionari con parole di pace,

d’ amore e di speranza
,
poterono piii che non le guerre e le stragi

degli Spagnoli. Evvi mai religione piii sicura e piii santa di questa

che fondata sulla tolleranza e snlla persuasione, insegna agli uo-

mini senza distinzione di grado, di ricchezzc e di colore di amarsi

quali fratelli e soccorrersi su tulta la terra ?

Pure ncssun frutto produsse in Africa; e fra i Copti e gli Abis-

sini
,

tra i Cafri e gli Ottentotti
,
tra i quali riprese Icna e vigorc

lo zelo de’ missionari evangelic! ai nostri giorni, non riesci piii chc

un culto senza intelligenza di precelti e per conseguenza inerte.

L’Africano di qualsiasi rcligione egli sia senza rispetto a verun culto
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^ poligaiuu per ecccllcnza. Alcuno direbbe che la naliira 1’ abbia

voliito lale dandogli raaggior numero di donne c accordando , loro

una fecoiidilk di breve durata in confronlo alia facoilli prulilica

(leH’uoino. 1 costumi-dei popoli ,
dice Av4zac, hanno, al di sopra

della sfera delle volonla individuali ,
ceric cause priniilive allc quali

6 forza obbedirc a dispetlo delle regolc che paiono le oiigliori alia

saggezza curopea(^).

(-1) Onde poter istituire un confronto non Uovai ofliitto biutile di riuiiirc In qucsla

nota anche le altre religioiii della terra.

II cuito degli spirili o la religione di Sinto antichUsimaraente conoseinta nell'Asia

orientale ammette I’esUtenza del geni e del demon !

,

ed I sacerdoli e le sue sacerdo-

tesse si danno it titolo di dottori della ragione. II Bramismo dell’ Indie riconosee una

sola e sovrana intelligenza elie si maniresta in Ire divinitA secondarie, Bmnia, Visnu,

e Siva che forinaiio perA un solo dio. Ammette la dottrina della meteinpsicosi e del-

r imniortalUA dell’anima, ma questo cuito gia assai pid perfetto degli altri A.disono-

rato da pratiche ributlanti e barbare le quail s'infusero nei costumi del popoli dell’Iii-

dostano. II Buddlsmo, nato anch’ egli ncll’ Indie mill’anni innanzi I' era cristiana, 6 un
cuitu puramentc metaflsieo che rigu arda II mondo visibile come un’ illusione, e riconosee

uno spirito universale ed un’ eterna serie di creazioni e distruzioni. Sparse fra la piu

parte dei popoli dell’ Asia, oflre an gran numero di ceriinonie simiii a quelle del cri-

stiauesimo, ed d iuratti dopo questa la religione che olTre il piu gran uuhicro di

s^tinci.

Lia dottrina di Confucio i un Deismo simile a quello di Socrate. Aristoteic, Platone,

Cicerone e della piu parte de’ sapient! dell’ antichito. Mai dednito c confuso dalla sago-

citu du’ rilosoli chinesi, che 1’ interpretarono in vari modi, degenerA presso olcuni in

Feticismo, presso altri nello Spinosismo o dottrina dell’ Elite , ed anche nelF Ateisnio.

II Magismo fundato da Zoroastro ammette I’ csisteiiza d’ un csserc supremo da cui

emanano due principii, Oromaze genio beneRco o della luce, ed Arimaiie genio inaleflco

o delle tenebre. Questo cuito, che A uno de’ piu antichi, consiste in formule, preghiere

e continuate purificazioni. I suoi seguaci sono sporsi ancora nclla Persia e nell’ Indostano,

II rispettivo quudro approssiiuativo dei seguaci di ciascuna sarebbe il seguente:

Feticismo 60 milioni

Sabeismo 3 >

Bramismo . , . , . 70 >
'

Buddisrao ISO a

Dottrina di Confucio , 40
' '

Magismo 4

Giudaismo .... 4 >

Cristianesimo . . . 300 »

Maoincttismo .... 4 40 a

Sciamanismo o Bell-

giooe di Sinto . . 430 a

Totale 900 milioni.

Evvi una grande contradizionc fra i dotti sulla popolazionc presuntiva della terra.

Nel 4804 Voincy la fissava a 437 milioni, Maltcbrun ncl 4810, la portava a 040,

Baibi e Villenne ncl 4837 a 377 , Letronne a 893 , altri ad un billioue ; ora alcuiii

credono di uon.esser lungi dal vero fissandola a 900 milioni de’ quali 330 in Europe,

610 in Asia, 400 in Africa, 4^1 in America, 30 nell’ Oceania. Fjiissie, De la population.

30
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Fraltaiilo il gnnio dell’ uomo scrutando nelle visccrc della terra

scoperse la storia della nalura a segni- indclehili. Lesse iii qucslo

gran libro chc alcune crcaziuni di vegelabili c d' animali csislevano

gia alia sti[)erricie del globo prima die noi fossimo. Vide chc dalle

specie piii scmplici la nalura si elevb progressivaincntc sino alle piii

coinposlo ,
-quasi Icmcsse confidare Ic sue crcaziont al furore dcgli

clcincnti ed all’ incostanza dcllo stagioni. Dopo una scric di grand i

elk comparvc 1’ uomo. Sc egli poi scgul la slessa grudazione dcllc

allro creazioni
,

oppure quale dominatore di qucslc sab di slancio

al seggio die dovea tcnerc : se seguirk la sorlo dcllo specie che

10 prcccdellero
,
c giunto all’ ctk virile di sua potenza cadra dalla

decrcpilejza al nulla
,

dando luogo ad allre generazioni piu per-

rellc ,
sono misteri -cui non giugne umana ragionc

,
o chc natura

ricoperse del suo 'silenzio.

Ma tanlo sc il negro fosse una degradazione dalla razza umana,

(fuanto sc la nalura iinpcnclrabilc nc’suol segreti lo avesse ncglelto,

])cr cosi dirp, nclla culla onde scrbarlo a piii Ionian! deslini, dacche

11 bianco polk pcnctrarc sino a lui
,

fii dalo il segno del suo risor-

ginienlo c qucllo della fratellanza.

11 valorc c la virtii sociale non sono incompatibili colic cocenli

lempcralurc dellc zone inlcrlropicali. Nc sono esempio gli Arab!
,

i

Seiki di Lahore, i Nai'ri di Calicut, gli abitanli di Celebes, dcllc

Maldivc, cd i negri di inollc rogioni cenlrali dell’ Africa slessa. Per

migliorare il popolo fa meslieri comiuciare dall’ individuo operando

sulle atlitudiui corporcc c sullc qualita morali. Lc forze csercilaiio

una influenza rcciproca
,
ciascuna agiscc sul complcsso

,
o in senso

favorcvole porlando alia perfezione, od in senso cojitrario rccando

alia degradazione.

L’ uomo quando si Iralta della conservazione della sua specie

c della collura dellc sue piii nobili facollk, quasi acciecato oblia le

lezioni prodigatc dall’ esperienza
,
c chiude gli occhi anchc all’ evi-

denza dei falli. Egli e piii Irascuralo per s6 chc non sia per lc

specie vegelali che seppe con tulta la loro bellezza c i loro pro-

fuini, o con lulle le loro qualilk beneflche pritnilivc
,

dalla piii re-

mola anlichilk far pervenire fino a noi. Quanta non is la sollccilu-

diuc c r altcnzionc dell’ uomo per conservare c migliorare i pro-

•dolli nalurali, le semenli, i frulli, i fieri? Quclla slessa solleciludine

ed atlenzionc rivolga egli al suo simile c si vedrk risorgere e cre-

scerc in lulla la potenza de'suoi deslini. Lc slorie di lull! i popoli

e le leggi della nalura iusegnano la via, e sc la seguiremo fermi
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neJ buon volerc c nella rctlilndino dcllo nostre mire, non perchinniio

il frutto. Chi sa die qucUa barbara terra non coli preziosi sussidii

,

di cui forsc abbisognerk I’umana specie: chc squilibrala la misura dei

prodotti d’ una parte di questo nostro pianeta
,
unico limile reale

alia mollipiicazione non debba farsi appoggio sull’ altra sino al com-

pimento della sua arcana deslinazione ? ('<)

Ora una sniodata ciipidigia domina sui negri
,
passionc die il

bianco introdiissc in luogo di vera civiltk, c chc vi fomonta coH’ob-

brobriosa tratta c con uno slealc commcrcio. Non b rado allorclik

giangono su qiialchc pnnto meno frequentato di quelle coslc basli-

menti per fare senza antecedente accordo un carico di scliiavi, die

vi si vegga il padre accusare il figlio, questo if padre onde con

raggiro sacrilego iisurparsi ii prezzo del suo sangue. O'lesto abomi-

nio nasce daH’iiifernalc avidita del commcrciantc bianco al cui cuorc

di demone poco calc degli orribiii raezzi adoperati dai scnsali, pur-

chfe possa coniprare I’nmana came c conipirc il suo 'carico. II

negro venderebbe la terra su cui canMnina anclic sc non sapesse

ove poi metter il piede. Deruba ed assassina anchc solo per invo-

lare uit abito sdruscito
,
un cappello

,
iin bottone liicidb.

Hanno perb conosciuto anche il principale intento del bianco,

ed ove lo scorgano inoltrarsi fra terra sospellano die scopra tesori e

Ii derubi alia loro conoscenza, c temono inganni c tradimenti in ogni

sua azione perchb conoscendo la loro inferioritk* intcllcttualc, non

mettono limiti alia sua mala cupidigia, c credono chc ogni suo {icn-

siero tenda sollanto ad ordir loro crudeli insidic. Non b dillicilc

trovarvi qiik c colk qualcuno che si eleva mgli allri per robuslu

pcnsarc c Sana ragione, ma tutto va perduto nell’ egoismo. Un niai

inteso intcressC limitato alia minuta vendita do’ loro prodotti naturali

spense ogni amor nazionale, il solo che avrebbe potato far nascere

anche fra di loro un savio istitutore
, e sc non un capilano che no

faccssc un popolo conquistatore
,
almeno un capo che li dirigesse.

(I) Foissae nelia sna pregiaU opera : De iinflitence des elimdlt tur I'homme, capit. X,

pag. 284, Til la seguciitc osservazione; < Dopo la meta del passalo secolo il niimero degli

« abiUnti si accrcbbc scnsibilmentc ogni anno in quasi tiittc Ic region!. In Francia si

contaiio dieci nascite sopra olto morti. Se questo rapporto si mantenesse nelle stesse

• proporzioni, la popolazione si aumenterebbe d’ an decimo in diciotto anni, di Ire de-

< cimi in cinquanta, della metd in setlantasette, ed in cento e un anno diverrebbe il

doppio della presente ». Tale pure ammettendo esserc I' andamento degli altri paesi

non meno civil! c prosper! della Francia, non sarebbe alTatto strano succcdcsse in pochi

secoli un tale accrcscimento di popolazione che non bastasscro i mezzi di sussistenza

della noatra pali'ia c fosse una parte costretta ad espandersi in an' altra.
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Noi ii abbiaiQO sedoUi, nia tcmono la nosira soverchia vicinanza

e non b diflicile che nei loro crocchj scduli in ccrchio sulle sabbie,

dibaltano bench5 rozzamento la questione della supremazia del bianco,

c benchfe i disparcri dipendano ordinariamente da circosianze partico-

lari, dal biiono o cattivo aflare che ciascuno ha fallo nella giomata,

pure mi venne fallo d’ udirc appunlo in una di lali adunanze
,
uno

alzarsi e gridare : ebbene che il bianco se la compri al mare quesla

terra che vuol scrularc
,
che noi gliela porlercmo a cesli

,
e se vi

trova oro meglio per lui. £ semplice e rozza quesla uscila ;
ma

chiariscc pcr6 1’ avversione che serbano per noi
, e quali difticollh

si oppongano anche da qucslo lalo all’ avanzamenlo ddlc noslre

ricerche scienlifiche in quelle lerre.

I negri del Bih6
,
raonlanari confinanli col Bengucia

,
di forme

giganleschc e d’ indole guerriera
,

ad un comando del loro capo

sono lulli in armi e pronti a morire. Mi narrava im maggiore por-

toghcsc dcgno di lulla fcdc
,

il quale abilb fra essi per qualche

anno, che un giorno il Sova volendogli moslrare 1’ obbedienza ed il

coraggio.di que’suoi e la deslrezza loro nell’uso dciraniH, fecc or-

dinare qucllb genii inanzi la sua bama, e comandb loro di darsi

baltaglia. Si divisero i guerrieri in due parli e cominciarono 1’ assallo,

e si sarebbero uccisi lulli
,

se il Sova non avesse ballulo nel tam-

tam

,

e dalo il cenno di cessare. I pochi die reslavano si divisero

in un baleno e lornarono al loro poslo. Dimandalo quel re perchb

con tanla iiidifferenza faccssc scorrere il sangue del suo popolo, ri-

sposc
,
rimanergliene ancora abbaslanza per viucere lulli i bianchi se

avcsscro 1’ audacia d’accoslarsi aile sue lerre.

Qudli di quesla popolazione per dislingucrsi dagli allri s’inla-

gliano i denli incisivi a guisa di sega, si radono i capelli lasciandu

un sol ciuflb alia fronle, e si taluano la pelle a fiori. Gli schiavi di

quel paese sono robtisli lavoralori ed abili porlatori di lipoja. Sof-

frono pazienlcmenle la schiavilit indigena ma diflicilmeule la soppor-

lano Irasporlali allrovc. Per dichiarazione degli slcssi capilani de’ ba-

slinienli negrieri le spedizioni di Bih6 vanno quasi tulle a male
,
e

solo alcuni pochi vcngono domati ndle colonic, i quali pcr5 ricscon

preziosi.

Siccome quesli sono rivollosi c tumultuanli, vengono nei basti-

menti tenuli in una orribilc prigionia stivati solto il ponte e legali con

mani e piedi ad una catena di fcrro la quale passa per il lungo di

quella fetida stalla. La catena b tcnuta all’ uno de’capi da un ordi-

gno
,
ed ove succeda tumuito un agnzzino mctlendolo rapidarocnte

P 'V ' by -
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in moto lravol;:;n i niis(Ti a batlcre Ja testa siil siiolo restando pen-

zoloni pci picdi. L’orrihilo tortura li mettc in cotalc dispcralu rabbia

che non potcndo altrimenti per la loro cattivith, talora si solTocano

(la sb col rovcsciare indietro la lingua ed ottiirarc la laringo com-
primendo T epigloUide.

Benchb alciini ncghino la posslbilita di qiicsto modo di siii-

cidio, e pretendano chc col pcrdersi dei scnsi torni libero il re-

spiro
,

io dcbbo crcdervi seuz’ allri ragionauiciUi perclib piii volte

ebbi occasiono d’ osscrvarlo sui bastimenti di tratta
,

c tulti i ca-

pilani ncgricri lianno casi di tali morti. Altronde troviamo in Va-

lerio Massimo (<) cd in Galenot^), che ancho al tempo dei Ro-

mani si conosceva questo modo di soirocamento. «Uno schiavo bar-

« bnro, dice quest’ ultimo autore, mosso da violcnta collcra, risolse

a di darsi la morte
;
si stese in terra, lenne il respiro, c stclte a lun-

« go immobile; poi dopo alcune agitazioni convulsive mor\ ». Cos^

pure racconta il padre Ziicchelli che cssendo andato al Brasile sopra

on bastimento carico di 700 e pih schiavi
,

per Io stivamento di

quelii ne venne la morte di 70 negri
;
era tale il fetore insoppor-

tabilc di qiiella sentina chc alcuni infclici per togliersi allc pene,

e non venir tratti in America si strozzavano trangiigiandosi la lingua

c cadevano per tal modo morti subitamentc.

Qnei negri conoscono poi meglio degli altri i vcleni vegotali

anche del Brasile benchb sieno afl'atto dilTercnti da quelH del loro

paese, e benchb non vivano nei.boschi, ma negli stabilimenti, o nelle

fabrichc o divisi a squadre sotto la sorveglianza d’ un comandante

nei lavori dei campi o nelle minierc, trovaron mezzo di riconoscerli

od ebbero chi li fece loro conosccrc. II piii delle volte sono vec-

chic streghc di negre
,
che fomiscono queste micidiali nozioni

,
con-

tando meravigliosi efletti ed insegnando loro la manicra di valcrsene.

Quando non trovino altro modo comprano dai mercanti di ferro e

di droghe, sublimato e arsenico (*) sotto pretesto di distruggere i

sorci
,

le formichc
,
o gli insetti dannosi alle case detli Cupim e se

ne valgono colla mcdcsima astuzia degli avvelenatori consumati dt

altri paesi per Ic loro vendette, pcrchb prima di togliersi la pro-

pria vita sfogano I'odio antico sui loro padroni.

Lc piautc chc Ic negre conoscono sono la cicuta e la datura

(1) Lib. IX, cap. XII.

(2) Lib. II, cap. VI, ediz. 1538 in fot.

(3) IVel Brasile le boUeghe da ferrovecchi c di strumenti agricoli , Teiidono anche

alcuni prepnrati di piombo, vetriolo, sublimato corrosivo, arsenico, solsapariglia ec. ee.
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stramonium di ciii luUi i contorni delle ciltk e doi viilaggi nonu

zeppi. Ndio citlk 6 pure conosciiilo gencralmcntc 1’ uso dcl‘ve4io

pcslo. Nbn so poi intenderc il perch^ non Adoprino pin coinuneincnte

ii sncco della inanioca della quale fanno essi il piii delle volte la

raecolla e la proparazi one. Anche tra i Congliesi e tra quelli di Eliuina

sono freipienli i siiicidii
,
ailorcht; sono schiavi ncl Brasilc; uia cosa

singolare, benchb siano mcno risohili c mono dedili alle ariui di

quelli del Hilit! prefcriscono piii di qnesli il furro negli altenlali coii-

tro la propria vita
, e miscliiano il sncco de' vcgetali narcolici agli

alimenli dei loro padroni quando
,

second o lu loro cspre.ssione, ii

vogliono abbonire

,

giacchb in tal niodo coi ripeluti sconcerli delle

funzioni digerenti 1’ azione del vcleno si confondc con allre inaluUie

restando nascosto 1’ avvelenatore.

La gedosia
,

gli ingiusli caslighi
,

la nostalgia, traggono sovente

questi schiavi a darsi la morte
,
ed iina volta presa la risoluzione

sono irreinovibili per quaiunqne minac cia, c per qnalunque promessa

di futuro bene , c la compiscono freddamente appena si presenta

r occasione propizia di trovarsi mono sorvegliati.

Rainibndo Jalina vecchio ottuagenario, che esercitb le funzioni

di amministratore delle compagnie dei commcrcianti di schiavi dot

Park e di Femambneo a Loanda e per le inani del quale pass6 per

compra e vendita piii d’ un milione di schiavi
,

ha segnalato niolli

casi di siiicidio coi suddetti modi , e fra gli altri un curioso ed intc-

ressante fatto, registrato nella menioria di Luis Antko de Oliveira

Mendes (<) di morti lente
,
e per consunzione prodottc da inazione

,

e da cause morali. La lendenza alle idee funcste 6 pur troppo co-

mune tra quelli infelici
, ed i Gesuiti per distrarli da quelle ten-

denze ricorrevano alia inusica. I grand! proprietari delle raHinerie

di zucchero o d’altri stabilimenti cui fa mesticri gran numero cli

schiavi ne imitarono poi 1’ esempio.

I negri battozzati trovandosi piii direttamente sotto 1' influenza

dei bianchi sono piii abbrutiti degli altri. Temono la presenza de’ loro

simili, e non sapendo a qual bandiera appigliarsi pcrcbk dispregiali

da una parte ed abbandonati daH'altra, perdcttcro sino la tracciu

di certe qualitk social! die sembrano attributi indelebili dell’ uman
genere.

Tra i bizzarri racconti me nc venne udito iino che rigiiarda In

loro primk originc il quale per la sua stranezza m erita esscrc ripor-

(I) Dn rnriTmiddtli! dos prelos chainada Bau~n.
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lalo. Esso porla I’ impronla dcllo spirilose iavenzioni franccsi
, c non

u (liHicile chu fosse da qucsli spacciato c chc quelle gc/iti vi cre-

(lano veramente e se no rallrisliiio.

Quando Iddio creava Tuotnu Inanco, il diavolo volendo imilarlo

presc deir argilla c ne compose anch’ egli un uomo
,
ma siccome

sotto le sue mani diventava nero risolse di imbiancarlo uei liumc

Giordano. Condusse adunque la sua crcatura alia volla- di quuslo >

nia le aque all’ appressarsi del nemico di Dio sf rilirarono ed ebbe

appcna tempo di lanciare 1’ opera sfia sulle umide sabbie per cui

cadendo la povcra creatura suile mani, qucsto sojtanto e le piantc

dc’ picdi ne poterono sentire la benefica influenza c rimasero al-

quauto meno annerite/ Indispettito Satanasso ‘del caso , malcdicendo

a'quella sua fatica ed al destine cho sventava ognt suo pensiero,

assestb un sifTatto pugno nel naso a quclla innocento creatura cho

gliclu schiaccib. Tutta coufusa ed ammaccata, dimandava quella pietk

e compassione piangendo disperatamente
;

il diavolo allura, chc non

6 poi cost cattivo come si crede, inteneritosi alle sue lagrime si pose

a carezzarla, ma le sue mani passando dalle guance al capo abbru-

stolirono la barba cd i capelli, chc crepitando siccome sotto fcrro

roventc si arricciarono lasciando al povero negro un altro indelebilc

distintivo- della sua razza nei capelli ncri o lanosi.

II colorc della pelle chc 6 st varia dallo svcdcsd al jalofo, il

pill negro di tutti i negri
,
b uno dei punti principali su cui fondano

la loro dottrina i sostenitori della pluralitk' della specie umana.

Tutti i fisiologi infatti convengono chc il coloramento della pelle dc-

riva da particolarc organizzazione. Un cambiamento d’ aria, di siiolo,

di luce c di coloro, qualche caso di malatlia, hanno portato qiialche

lieve modificaziono, ma nb il bianco, nb il nero senza una diversa

unionc si vidcro mai cambiarc il distintivo colorc. Per cui il profeta

disse , cho la pelle del negro non pub cambiar colore, siccome quella

della pantcra non pub lasciar le sue macchie.

Buffon non era lontano dall’ adottarc 1’ opinionc di Towns, die

pretese il sanguc del negro piu colorato di qiiello degli altri uomini,

e Kant attribuiva questa maggior colorazione del sanguc alia presenza

d’una maggior quantity di ferro. Barrbrc dietro accurati espenimenti

asscrisce, essersi accertato dipendere dalla bile molto piu nera. lo

nun m’ accorsi di alcuna diflercuza fra il sanguc del negro c qtiellu

del bianco
,
benchb abbia ogni volta die mi si offerse 1’ occasione

neir esercizio dell’ arte mia in quei paesi fatto accurate 'ricerche.

Fuissac sostiene 1’ opinionc di Bicherand c di Blumcnbach i quali
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no atlribuiscoiio la causa alia prcscnza del carbonio. Secoudo il li-

siologu fraucese la materia coloranlc deposilata iii minulissiiui

globulctti sul rclicolo Malpighiano non allcrandosi ne col cloro n6

coir acido idroclorico
,
sarebbe per conseguenza Torniata esscuzial-

luenle di carbonio
;
ed ecco cornu si vuol spiegare poi che questo

principio, solo in quella razza si trallenga alia superlicie della pelle

e la colorL L’ acido carbonico, dice Foissac, viene eniesso in gran

quaulitk nel respira; ma come si osserva nei climi caldi, se i pol-

moni sono meno ampi
,
mcno atlivi , e F atlo della respirazione

meno complelo, la secrezionc succede altrove; la traspirazione pol-

monare e supplita dalla traspirazione cutanea ed il carbonio invece

di venire emesso dal polmone
,
vien precipitate alia superlicie della

cute-, c (liventa causa e fontc perenue di quel colore.

Ma se 6 cost, come non divengono neri anclie i bianclii che sono

gik da parecchi secoli stabiliti uelle colonic c per conseguenza solto

le medcsime influenze degli indigeni? La sola ckimica potrebbe spar-

gcre alcuna luce su questa parte della scienza, e far posare Ic armi

ai dissident! coll’ evidenza dei fatti.

Yollero alcuni che anche i capclli dei negri fossero organica-

mento diversi da quelli delle altre razzc iimane
,
ma esamiuali

microscopiamente presentano solo una parte colorante piii forte, che

succhiano appunto dal tessuto cellularc in cui sono inseriti e solo

dilTerispono nclla forma. Cost I’iride varia ordinariamente secondo

il vario colorc di questi.

L’ uomo sark oggetto di profondi dubb] fmchk dureranno le ge-

nerazioui
,
e nessun paese piii dell’ Africa olfrirk in ogiii tempo piii

vasto cam{K> alle ricerche. Lk si trovano tutti li anelli della gran

catena degli esseri, c I’uomo il piii prossimo al bruto, il Boscimano,

sta quasi per prova §ccanto a quel curioso chimpanze ch’ b il bruto

pin vicino all’ uomo, le cui forme colosskli c proporzionatc e la in-

teliigenza meno limitata dell’ orang-outang di Borneo manifesta il

singolare e strano procedimento della natura.

Quasi tutti i colori c le forme piu divergenli della specie

bianca, gialla o negra ivi si trovano piii o meno sparsi, mostrando

i divprsi gradi pci quali ponno essersi mescolate e l^use le razze, ma
conscrvkndo pur sempro quei segui fondamenlali di ciascun tipo i

quali indelcbilmente improntati
,
resteranno eterni nolle diverse spe-

cie come la natura che le ha create. Lo stato incompleto delle

coguizioni attuali non permisero ancora di giugnerc ad una dislri-

buzione pluusibilc delle razze africane tauto solto I’aspelto corporop.
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quanto sotto quello della linguislica
,
giacch^ immcnai tratli di quel

cunlincnte riinangono ancora iiicsplorali. I pochi saggi clic ftiruno

racculli delle liiigue di alciini popoli sono ancora ben lungi dal sop-

perire ad una scientifica ciassificazionc. La siniiglianza die vi si ri-

scbnlra il pin delle volte b parziale, liinitata a radicali comuni modifi-

cate e costrnlle secondo analogic e sintassi diflerenli, in altrc invece

trovansi dilTerenti radicali con unitk di sintassi grammulicalc
;
ma

queste aflinila dipendono pin chc altro dalle continue niutazioni in

cui sono travolli i popoli le quali li sforzano sovente a fondere le di-

verse lingue e formarne nuove. Lo studio delle grainmatiche sa-

rebbe la iniglior chiave di cui potrebbe valersi la linguistica coni-

parala onde cliiarirc le origini
,
ma la niancanza di matcriaii sufli-

cienti non Jo permisc ancora.

D’ Avbzac, fondato sidle poche nozioni che possiede la scienza

carpite quh e cola sn quell’ immense continente, senza alcuna pre-

(ensionc distribui Ic lingue africane in due grandi sczioni o classi,

chiamando 1’ una di lingue coesive

,

1’ allra di lingue diacriliche.

Pose nclla prima tutte quelle che riuniscono colla loro adinitk

dementi di razze staccate e sparse
;

nella seconda quelle che

distribuiscono in differenti razze numerose popolazioni che noi vol-

garmente riuniamo sotto il nome di negri
,
siano essi neri come

r iolofo
,

olivastri come il somaley
,

o foschi come il nubico. Noi

non accenneremo alle diverse opinioni dei dotti sull’unitk o moltipli-

citk deir origine umana. La religione dettb alia scienza che li uo-

mini sono intimamente fratelli benchk la natura li lanciasse a capric-

do sull’immensa superiicie del globo. Specie o varietk che si voglia

dire, giacchk solo su queste due parole cssenzialmente mi pare che

si aggiri la conlroversia
,

1’ etiopica b una; ed il negro che ne forma

U tipo fondamentale appartiene particolarmente all’ Africa. I snoi

distintivi specifici pero sono diversamente combinati fra le diverse

razze di questa divisione etnografica. 11 pik nero di tutti 1’ iolofo

ha il naso meno compresso e le labbra pik regolari
,
ed il fronte

meno depresso. Il muci-congo che non ha il colore si carico, al con-

trario ha il naso quasi piatto, enormi labbra, e la donna come' 1’ ot-

tcntotta ha le natiche stranamente conformate e prominenti. Fra

quest! due tipi estremi I’Ascianti, il Mandingo, I’Arada, 1’ Ibo, il

Monjou, il Makoua ed altri popoli di cui ho parlato lino ad ora,

olTrono una serie di forme intermedia.

In nessuna parte dall’ un capo all’ altro dell’ estremilk australe

abiluta dairuttcutotlo si trovo I’uomo isolate. Anclie il boschimano.
31
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giunse alio slato di tribii per forza di sociabilitk naturale
,
ed ha un

linguaggio uniforme benchb strano e composto di siioni gutturali e

linguali il piu delLe volte articolati. Quei selvaggi stupidi appena

giunsero a radunarsi per loro sostentamento una mandra. Gli altri

sono generalmente agricoli. Anche gli Stali meno rozzi non giun-

gono per6 colla loro industria a fornirsi il bisognevole. II commercio

b limitato all’ esportazione di alcuni prodotti naturali come oro

,

avorio, pclli, cera, gomma e pochi legni per tintura in alcuni punti

della marina.

L’ ordine politico b vario secondo il grado di civiltk di ciascuna

nazione. Patriarcale nelle tribh erranti passa generalmente al prin-

cipato in quelle che hanno dimora flssa; ed alcune popolazioni

danno il raro esempio di forme republicane. 1 Foutah hanno

una reggenza elettiva e temporaria scelta da un congresso. Una
specie di feudalitk

,
costituita per ercditk di magistrature e del co-

mando di alcune provincie esiste fra gli lolofi e fra i Aloluas. Il piu

comune reggimento perb e un a.ssoIuto despotismo, e un’autoritk di

ferro si esercita sotto innumerevoli titoli i quali difleriscono in cia-

scuna nazione come sarebbe Sova
,
Muene

,
Mani

,
Ogha

,
ec. ec.

Nessun lume ci guida alia storia primitiva dei popoli africani

se non che la mitologia greca ci parla d’Atlante, poetico gigante di

quelle antiche etk, flglio di Nettuno e padre di sette Atlantidi di cui

la primogenita fu madre a Mercurio. Nel nostro prosaico linguaggio

noi potremmo scorgere in questa favola Allante emerso dall’ ague

dominando sette isole nella maggiore delle quali avesse culla un esteso

commercio. Platone fa raccontare per bocca d’ un Sacerdote egizio di

Sais la storia d’ una gran terra atlantica, dove Nettuno procreb At-

lante e Gadiron o Cadice
, ed altri figli la cui potenza s’ estese

gradatamente sin presso i’ Egitto
,
inanzi che un gran diluvio ve-

nisse ad inghiottire il loro impero
;

b una luce vacillante che

rompe le tenebre di secoli obliati per giugnere alia nostra curiosa

incredulitk. L’ Africa era forse unita alia Spagna, ed il Mediterraneo

coinunicava coll’ Oceano per le lande della Guascogua e della Lin-

guadoca. L’ Atlantico copriva forse il gran deserto di Sahara e

le sue onde si agitavano ai liraiti mcridionali della pcnisola Arabica.

Strabone e Diodoro ce ne serbarono ricordanza sotto il nome
di Allanlikos pelagos ed Erodoto ce lo accenna identico all’ E-

ritreo (1).

I

(I) U' -ivtZAc
, Jfnque , f. 76.
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In quci tempi 1’ Africa diede .forse abitanti alia Spagna die

Erodoto intese dirsi Kinetes, e Tolomeo e Tacilo riconobbero ancora

d’origine etiopica nelle vicinanze della piccola Sirti. L’AIgeri ed il

Tripoli ebbero i Centauri e gli Asturii, come la Spagna, nelle vici-

nanze del flume Magrada. Alcuni fisiologi ingegnosi invece di inter-

rogare le quasi perdute tradizioni amarono • avvenlurarsi nel campo
interminabile ilclle ipotesi e darci il negro per il primogenito della

creazione
,

figlio della terra e del caso e farlo discendere dai monti

nevosi della luna, dai quali poi molto piii tardi avesse la culla anche

r uomo che si sparse nel Senndr e generb T Egizio
,

I’Arabo e 1’At-

lantico. La razza negra allora dicon essi pib numerosa sottomise e

(lominb la bianca
,
ma questa gradatamente moltiplicata scosse il

giogo dei dominatori
, e facendosi da schiava padrona coudannb la

razza nemica a quei ferci ch’ella stessa avea portati. Yolsero seculi

si^ra secoli, ma questo antico rancore pare che non si sia ancora

estinto. E a questa e ad altre invenzioni di simil fatta si rifuggc

dal prestar fede , e non essendovi tradizioni nb monumenti n6 alcun

allro vesligio
,
che ci indichi in qualche modo la prima culla di

quelle nazioni
,

egli b forza raffrenare la curiosita che ci trascina

per la scala dei secoli a discoprire il principio delle cose.

Kolbe potb avere dalle tribii meno selvagge delle razze austral!

una tradizione di Noh e della sua donna Hingnoh prima coppia

generatrice che Iddio fe’ sbucare nel mondo da uno spiraglio
,
ma

quei popoli non sanno piii oltre poi dei traslocamenti da essi subiti.

Le razze central! si limitano ad alcune ricordanze di migrazioni poco

antiche le quali mostrano in generale un movimento verso I’Occi-

dente o verso il Mezzodi.

Noi dicemmo gia alcuna cosa dei Giaghi che invasero il Congo

.

Alcune tradizioni si conservano ancora in quest' ultimo paese
,

e

dices! che il prime uomo che vi dominasse fosse Lucheni, il quale

assunse il titolo di Mutinb. Questo era figlio di Eminia-n-Zima e di

Lucheni Luasauze del regno di Loango sullo Zaire. Lucheni ardente

e bellicoso arrolb genti ed invase la provincia Npenbacassi che uni

all’ antico suo dominio formando in tal modo il regno del Congo.

Egli lascib alcune terre con titolo d’ invest! lura ai Pangalla, ma
siccome quest! pretesero derogare alle loro ragioni, cosl oggidi con-

servasi un’ annua cerimonia nella quale i Pangalla mandano alia corte

una femina che intima al re di partire di colb , dove non b legi-

tiuio possessore del trono. Il Sova I’ascolta con publica udienza, poi

caricandola di donativi pel suo padrone molto cortesemente la ri-
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manda dicondolc di confortare i Pangalla a sostenerc in pace I’av-

versa fortuna che li trabalzb dal trono deMoro avi.

Lucheni cresse la sua reggia appunto sul delizioso monte ove

adesso b San Salvatore, in mezzo al qnale aveavi uno staguo che

fu colmato. II peso del ripieno comprimendo le aque che racchiu-

deansi in quclla
,

fece scaturire le deliziose fonti che zampillano ai

lati. Qiiesta piazza grandissima b detta adesso o Tereno.

Da Nsacuclaii avo materno di Lucheni ebbero origine i manis

di Batta la cui Banza o capitale diceasi Anghirima. Rinnovossi poi

r investitura molto tempo dopo col titolo di Neacon-diamenb-Congo

che significa avo del re del Congo.

Serbano i Gonghesi nelle tradizioni notizie luminose della gran-

dezza antica del loro regno e vogliono che si estendesse ad Encoge,

Pungo-andungo
,
Anzico, Loango, Chissama, Ambondi, Angoy e Ca-

congo, oltre a quello che gia dicemmo d’Angola e Matamba.
Nella parte orientale a tergo degli Arabi litorani incontestab'ii-

mente venuti dal Settentrione, sono indicati i popoli Maravis il di

cui nomc
, come asserisce il dotto d’ Avbzac

,
desta una qualche ri-

membraiiza dell’ antica Meroe. Cosl pure gli annali di Takrour del

sultano Mohhammed-b-£llah ci trasmisero un curioso quadro storico

d’ una parte dell’Africa centrale
,
ove trovasi che il Ghouber ed il

Mbiy furono popolati dai Copli. Ouel libro ci mostra che il Bornou
ricevette dai Berber! espulsi dal Yemen, e dal Nord-est dei Toudreq

d’Aougolah
;

che per altra parte il Yaoury ed il Yarbah ebbero i

loro popoli dai Kananei scacciati dall’Arabia.

Gli Asciantis vennero ad abitar le coste dall’intemo come fe-

cero i loro vicini di Dahomme, e secondo Bowdich dall'Abissinia.

Nella Senegambia i Mandinghi si dicono usciti dai Bambaras
dell’est, i Pculs dai Fellatas e gli lolofi assicurano d’aver cacciati

verso 1’ Ovest e verso il Sud i Sereres
,

antichi possessor! di quel-

I’estesa regione. Queste sono lulte le storie che abbiamo di quei

popoli selvaggi. L’ Europa ora di sua mano li sollevi dalle tenebre

in cui sono sepolti, e la loro vita datera del nostro secolo e la loro

storia non andra perduta.
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ISolizie mcdichc — Elcmenti morbifcri — Umidilil
,

cicllricila e calorico —
Dannoso modo d’ alimentarsi — Mcdicina did Gcsuiti — Acclimazione —
Tempo favorcvole per approdare a quelle region! — Aque potabili — Re-

gole igieniche necessarie — Modificazioni che solTrono anche li animal! pel

rapido cambiamenlo di clima. — UUli precauzioni per resistere a tutti

quegli agent! dialruUivi.

u„. delie potentissime cause per cui quelle colonie non ebbero

sTiIuppo ed incremento 5 la grande mortaliUi del nuovi arrivati. Tutti

tenaono il paese
,
e si giudica de’ mali effetti scnza cercarne le cause

e vedere se queste ponno essere rimosse od almeno modificate. Le
malattie non sono studiate ed i medici negiigenti come gli altri im-

piegati non si diedero mai pensiero d’ altro che di prescrivere al-

cune ricette copiate negli ospitali e la piii parte empiriche, di cercarvi

una fortuna e poi cavarsela per dar iuogo ad altri che facessero lo

stesso. Senza presunzione pertanto, ma solo per aprire la via ad

altri e giovare per avventura a chi vi si reca anche solo per com-

met'ciare od altro
,
olTrirb il frutto delle mie ricerche. Esse benchh

imperfette e mai ordinate sono desunte dall’esperienza e dalio studio

delle diverse locaiith. Sarebbe perb importante che il governo vi

istituisse regolari osservazioni meteoriche
,

le qiiali mancano alTatto

«

e che ciascun medico producesse in iscritto le sue osservazioni onde

possano servirc ai successori introducendo una medicina piii ra-

zionale per ciascuna localith. Il calor solarc, I’umiditk e I’elettricitk,

tre element! di vita e di distruzione variano in rapido modo da un

Iuogo air altro in quelle colonie, e piii che alia latitudine devono i

repentini cambiamenti dell’ atmosfera ai venti predominant! ,
alle

qualitk dei terreni, alia loro elevazione sul livello del mare ed alia

maggiore o minore vicinanza delle montagne.

Tutti i possedimenti portoghesi dell’ ArWca occidentale tranne

Madera giaciono fra i tropici
,
e la loro tempcratura media in man-
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canza di pii'i csatte osservazioni puossi regolare secondo la media

degli altri paesi equatoriali gia calcolata da Humboldt di 27° 5',

da Hall di 28°
J', da Boiissingault di 28° 5', e da Atkinson di 29° 2'.

In quanto alio stato iisico del paese abbiamo gik date notizie

sufScienli a chi voglia formarsene un’ idea generate onde nun aver

bisogno di riassumerle per la parte medica.

L’umiditk, elemento di vigore e di forza alia vita vegetale, 6

ivi polentissiino agcnte di distruzione alia vita animate
,
c produce

le febbri interminabili e le disenterie die vi regnano il piu delle

volte mortali. Che un eccesso di umiditk predomini ivi nell’ atmo-

sfera anche nei luoghi lontani dai fiumi ed ove il lerreno b sabbioso

ed arido lo conosciamo senza ricorrere alle osservazioni igrometriche,

dalla rapida decomposizione delle sostanze animali, dall’ abbaltiinento

fisico e morale dei vivenli, dalla pronta ossidazione del ferro
,
dalla

li<|iiefaziQne dei sali esposti all’ aria, dal deterioramento delle pol-

veri
,

delle farine
,

dei prodotti chimici
,

dalla mulTa dei pellami e

dalla scolorazione dei tessuti. Inoltre il trapasso della stagione estiva

air invernale, pih che dal termometro ci viene segnato dall’ igrometro.

Dominali quei luoghi da terribili procelle, I’elettricitk deve pure

esercitarvi la sua gran parte di malefica influenza. Da tutti si cono-

scono gli uragani a cui vanno soggette le regioni equinoziali. lo ne

notai due in Luanda solo nei pochi mesi di mia dimora, i quali

provenendo simultaneamente dal Nord
,

dal Sud
,

dall’ Est e dal-

1’ Ovest parea dovessero apportare 1’ ultimo sterminio. L’atmosfera

era infocata, ed il turbine di s\ strana e spaventosa forza che sollevb

il mare ad inondare la cittk bassa
,
spargendo suite spiagge e per le

vie i carcami de’ navigli che non ebber tempo di cacciarsi al largo

e porsi in salvo lungi da quella scena. Quelle meteore devastatrici

sono frequenti specialmente ai confluenti dei grandi fiumi , ove i tor-

renti di pioggie fra gli incessanti lampi e tnoni trascinan seco ed

animali ed arbori e rupi come se in poco d’ora dovesse compiersi

la distruzione della natura.

Dacchb I’immortale Galvani palesb i fennnemi elettrici osservati

nelle rane e pose le fondamenta di tante meravigliose scoperte, e la

medicina intraprese nuovi studi su questo fluido, alcuni flsiologi cre-

dettero fln anche avervi aflerrato la misteriosa fonte della vita. Ma
dopo molt’ anni di vane indagini s’ accorsero che si doveva tornar

da capo. Il prof. Puccinotti recentemente dopo averci detto che la

dottrina delle correnti neuro-eleltriche b sul cominciare, e che al

mancare della presenle generazione probabilmenle sark ancora sul

Di=.:
,

jIl
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crescere
,
soggiugne ; « che se 1’ elettricitk non b causa della vita

,

« ne fe per6 quell’ elTetto prossimo speciale che la sola vita sa pro-

« dtirre, la sola vita sa mantenere ». La quistione rimase adunqiie

siccome era prima , e le generazioni si domandcranno forse ancora

per secoli se 1’ elettricitk sia causa od effetto della vita. Le faccende

de’ mcdici sono sgraziate e pare che la natura goda lasciarli cam-

minare nelle tenebre.

Poco possiamo dedurre dall’ esperienze fatte sull’uomo col mezzo
delle macchine, ed il prof. Giacomini asserisce che tiittc quelle da

lui intraprese all’ oggetto di scontrarne gli elTetti sull’ organismo

utnano non lo illuminarono gran fatto. Tutta 1’ influenza dell’elcttrico

secondo 1’ illustre professore di Padova si ridusse alia sensazione

d’ una leggier piintura nella scarica, o d'un leggier senso di peso

nella carica
,
nei quali esperimenti il polso non prese parte alcuna

nfe accelerando il moto nfe rallentandolo. Quesle esperienze fareb-

bero supporre che il fluido venisse arrestato alia superfleie del corpo

per una reazione benefica della natura
,
come appunto per questa

si conserva I’ equilibrio del calorico vitale tanto nelle ardenli zone

equatoriali, quanto nelle region! de’ ghiacci polari.

Ma potrk ella la nostra povera natura resister sempre come
resists fra le mura d’ un gabinetto fisico

,
allorch{; si trova immersa

neir atmosfera di quelle latitudini ove lo squilibrio del calorico, e

le azioni chimiche favoriscono intensissime correnti ? Perchk non

agiranno esse sopra di noi con quell’ istessa forza che agiscono sugli

altri corpi
,
ne’ quali promosse appunto dalle suddette azioni produ-

cono cos\ rapida decomposizione ? (^)

Asserisce Reaumur che un cambiamento di 5° nel termomelro af-

fetta il sistema nerveo, e s’egli k vero si pub facilmente dedurre quali

debbono essere i tristi efletti che derivar possano all’uomo dall’aggi-

rarsi di quelle terribili meteore. Nel cambiamento di stagione allorchb

i giorni sono nebbiosi ed umidi , allorchb il sole si cela tra le nubi

e la natura tutta pare venir meno nella angosciosa tranquillitk del-

I’atmosfera, benchb difBcilmente si possa valutare quanta possa essere

r influenza della diminuita pressione atmosferica sul sistema nerveo,

certamente vediamo che le piii grandi malattie scoppiano appunto

(4) Ora si stan facendo esperimenti per constatare se la coagnlazione del sangue

operata dall' elettricita sia applicabile in terapeutica cbinirgica, per obliterare i sacchi

aiieurismatici, come veiine proposto da Pravaz e tentato da Petrequin a Lione e da

Ciniselli a Cremona con risultamenti chc inspirano fiducia di buou esito. ( /iniiali

Vnivert. di JItrdicina

,

febbr. dSiO,

)
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fra quei cambiaincnti. Nell’ estate poi aliorchb si fa pesaote e succede

il momofo doi Portoghesi, qnalo non b la nostra prostrazionc di forze

per lo sviluppo eccessivo dell’ elettricitk ? Ogni inoviinento delle

uieinbra
,
e perfino il pensiero colpito quasi da paralisi luomentanea

rcstano inetti alle consuete funzioni, e solo dopo una pioggia ed alia

comparsa del vento rcgolare della sera riprendono il pristine vigore.

Qucste inolestie con maggiore o minor forza assalgono tutti quelli

die abitano quei paesi, ed alcuni ne riportarono malattie ncrvose

che persistettero anche dopo il loro ritorno in climi piii temperali.

Dielro queste osservazioni io non crcderei essere iiiolto lontauo

dal vero ncH’ attribuire all’ inllucnza di dcunc correnli elettricbo

anche 1’ improvisa frequenza del respire, quelle violente palpitazioni

di cuore
,
quei dolori di capo

,
quel rapido e sensibile diniinuirsi

delle secrezioni ed escrezioni, quegli spasiini, quelle paralisi, ed in-

line quel tetano die ivi repenlinauiente invade senza causa appa-

rente e contro il quale riesci sine ad ora inipotcnte ogni soccorso

della inedicina.

Bcnch^ r uomo per un particolare privilegio della sua costitu-

zione abbia potato adattarsi ad ogni clima, in quelle region! perb paga

un tribute ben caro nelia brevith della vita. Lo stimolo del calorico

accelera I’organico^sviluppo e fa piit vigorose c rapide le su» fun-

zioni
,
ma i principii vital! disperdendosi piii prontamentc, la vita si

spegne allorchb sarebbe ancora alia meth del suo corse nei climi

pill temperati. Il calorico pare che agisca sul sistema animale come
gli eteri, I’alcoole, il vino e simili, colla sola dilTerenza che quest!

onde produrre la loro azione fa mestieri che si assimilino agli umori,

ed il calorico invece penetra nei tessiiti operando direttamente sui

nervi senza mutare in nulla lo sue propriety. Gome quelli adunque,

secondo la maggiore o minor suscettibilitk dell’ individuo recherk i

suoi funesti effetti. Da qui 1’ importanza degli studi del tempera-

mento predominante fra quei popoli e delle variazioni meteoriche.

Alcuni elfetti secondari dell’ azione del calorico possono scemare

e correggere lo squilibrio apportato nell’organismo, siccome succede

per 1’ aumento delle evacuazioni, e specialmente dell’ esalazione cu-

tanea; ma il credere che con tali perdite, miuime in confronto dello

stimolo
,

si cada in uno stato iposlenico o d’ abbattimento, egli b

un errore sempre funesto in quei paesi. Non troviamo noi il pik

delle volte che la spossatezza b maggiore allorchb si sopprime il su-

dore
, e che appunto allora invadono le febbri

,
Ic gastro-cpaliti, le

encefaliti e per combattere le quali b duopo ricorrere alle evacuazioni

sanguigne o ad altri rimedi che scemino o calmino il turgor vascolare?
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Evidente h adunque quanto sia dannosa la opinione invalsa in

tutti quei popoli che per rinforzare lo stomaco e ridonare la per-

dula forza alle membra convenga il vitto lauto e stimolante e I’uso

dei vini alcoolid o delle bibite spiritose di cui fanno spavente-

Tole consumo. La came di maiale 6 pceferita perch^ dicono che

contiene maggior sostanza alimentare, e questa come tutte le altre

rivande sono sempre condite con istrana quantitk di droghc e spe-

cialmente colla malaguetta
(
granum paradisi Lin.) indispensabile per

mala abitudine a renderle piccanti e di facile digestione : ma quel-

I’eccitamento prodotto siil palato si fa sentire anche con piii forza

sullo stomaco e ne pervertisce le funzioni. L’ intemperanza nell’uso

degli eccitanti pass5 dai coloni agli indigeni ed b anche fra questi

causa di sempre crescente mortalita. L’ abuso nocivo in ogni cosa

mentrc cagiona gravi maiattie nei climi temperati, in quelli h as-

solutamente funcsto. II dormire all’ aperto o tra vcrgini forcste
;

il

gittarsi nei flumi per attraversarli
,

1’ esporsi alle pioggie ed ai co-

centi raggi del sole, tutte le fatiche insomma e le privazioni di quei

lunghi e disastrosi viaggi portano a mio credere assai minori danni

del lauto vitto o dell’ abuso di venere che da quello suol conse-

guire. Carlo Waterton che fece ogni strapazzo di sb in varie

escursioni nell’America del Sud, dice che la sobrietk gli fu favore-

vole in tutte le maiattie cagionate dagli ardori del sole, dall’umiditk

delle notti, dalle pioggie impetuose e dalla malsana niitriziune. I

popoli selvaggi e non soggetti alia dominazione del bianco sc sono

forse meno tormentati dalle maiattie che i negri e i coloni lo devono

alia temperanza nei vitto cui per natura si attengono.

I Gesuiti resi accorti dall’ esperienza. insegnarono i mezzi piii

acconci nei Brasile a scemare i danni del clima e conservare la sa-

lute. Essi oltre allo scegliere le posizioni piii opportune pei loro

stabilimenti
,

praticavano ai nuovi arrivati alcuni salassi
,

li tc-

nevano per qu anno ed anche piu ad una dieta vbgetale, consiglia-

vano bagni giornalieri caldi dapprima
,

poi gradatamente freddi

,

tenendo continuamente abbattuto 1’ orgasmo vitale suscitato dal cli-

ma, con bibitc refrigeranti e diluenti. In tal modo potevano van-

tare fra loro un numero assai minorc di vittime e trovare anzi

che alcuni superato con piii facilitk lo slimolo del calorico migliora-

vano d’ assai la cagionevol salute , che innanzi avevano per avven-

tura nei paese native. Essi facevano lavorare li Indiani ed i Negri

al dissodare le terre
,
e sottomettevano le due class! ad un regime

particolare di vita , modcllato secondo le abitudini di ciascuna.
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Sludiavano le piante medicinali indicate dalle diverse nazioni indi<

gene
,

e da queste appresero a calmare i tormenti della sete e

della fame col masticare lentamente dei pezzetti di radici o di liane

di sapore amaro ed astringente, in luogo di empirsi lo stomaco con

larghe bibite d’aqua, le quali nei climi caldi non recano che un mo-

mentaneo refrigerio, eccitando poco appresso nuova esigenza con grave

danno delle fanzioni digerenti. Approlittavano anche delle cognizioni

inediche degli indigeni, ed un povero missionario che era travagliato

dalla gotta senza potersi movere, fu guarito da un Indiano col

latte vegetale dell' amapci delta dai Portoghesi pepino do mato

,

ora

riputata al Park d’ eificace elTetto nelle aifezioni reumatiche e ve*

neree. Dalli Indian! appresero 1’ uso dell’ applicare le foglie di nico-

ziana e quelle delle solanee sulle articolazioni od altre parti dolenti

,

ed una specie di ortica la jatropha urens onde produrre la risolu-

zione delle parti inflammate.

Gli uomini robust! e di vita molto attiva
,

resislono meno per

forza di temperamento che per 1’ efletto della sobrietk
,

senza la

quale rapidamente assaliti da gravi febbri
,

o dissenteria muoiono

in poco tempo miseramente. La mortalitk k molto grande fra i

marinai di forze atletiche, o tra i soldati che per le loro dure con-

suetudini credendosi superior! anche alia forza di quel clima appena

sbarcati si gettano sulla nuda terra all’ ombra di qualche pianta a

dormire, o trafelati dal sudore si metton nudi a prender aria, o man-

giano avidamente quelle frutta troppo attraenti per lo squisito sa-

pore, ma la piu parte indigeste e causanti dissenterie
,
o si caccian

fra le negre in braccio alia dissolutezza. Gli individiii magri e secchi

che combattono il turgor sanguigno con moderato esercizio e la cui

professione h sedentaria
,
pagano d’ un minor numero di vittime il

loro contingente a quella terra.

Secondo il signor Rochoux (^) 1’ Enropeo ha bisogno di due anni

per assuefarsi al'clima delle latitudini tropical! e poter sopportare

senza alterazione il sole
,

il vitto
,

ed il genere di vita particolare

di qiiei paesi. Nel primo estate il calore 6 meno sensibile che nei

seguenti, e qnesto fatto ho potuto veriGcare anche sopra me stesso;

la reazione vitale, allorchh si trova ancora in tutto il suo vigore

pu5 lottarc piii a lungo e rehder meno sensibile la molesta sen-

(
I) Vedi r importante opera del signor Sigaud, Du elimat et des tnalailiet di«

Paris, d844.
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sazione. Bench6 quesla asserzione paia aiquanto strana b perb nulla

ostante vera
, e degna di particolare osservazione.

Devono li Europe! evitare con ogni modo la soppressione del

sudore e tutto che pub esser causa anche lontana di dissenleria o

di malattie cutaneo le quali il piu delle volte devono la loro causa

ad impaccio gastrico od a poca nettezza del corpo. L’uso dei Chinesi

dei vestiti leggier! d! seta che preservano dal calore insieme e

dall’ umiditk sarebbe forse piu' d’ ogni altro opportuno, ma ! tessut!

d! cotone ponno supplirv! meglio d! quell! di lino che sono gene-

ralmente ! prescelt! dal gusto predominante e fanno per ogni ve-

stito. L’ uso delle flanelle che salvb tant! giovan! soldati alle ar-

mate di Lafayette e la cui introduzione b popolare nolle Americhe

,

mi parrebbe opportunissimo anche per quest! paesi. Benchb alcuni

medic! la condannino, !o credo poter supporre che ove 1’ esperienza

la dimostri salutare in un luogo, debba esserlo anche in un altro

che b presso a poco solto le medesime infliienze. Lc bibite acidu-

late od il succhiare aranci
,

ed ! bagni di mare fatti colle dovute

precauzioni aiuteranno pure del miglior raodo a fare! meno facili

alle malehche impression! delT atmosfera.

11 latte che quasi generalmente b riconosciuto salutare mi veune

trovato nocivo in Africa, e consiglierei d’abbandonarne 1’ uso, giacche,

sia poi dipendente dai principii velenosi e nocivi che vi introducano

per r aliinento dell’ animale che lo foruisce
,

sia poi che un maggior

sviluppo in noi del sistema biliare inerente a quelle latitudini lo

alteri ne’ suoi principii, egli b certo che reca perturbamenti delle

vie alimentari e tutti piu o meno ne risentouo mali elTctti riporlan-

done alcuni perGno ostinate febbri intermittenti.

lo ritengo pure assai nocivo 1’ uso smodato delle polveri di ,

Sedliz e del calomelano che vi introdussero gli Inglesi. Quest! ne

fanno giornaliero consumo anche appena dopo gli eccessi d’ un lauto

pranzo e si espongono poi facilmente alle malattie del fegato e dello

stomaco che vorrebbero evitare, e vanno incontro piu degli altri

alia dissenteria.

La morsicatura delli insetti b pure uno del lla'gelli che tormen-

tano quelli di fresco arrivati
,
c quanto piii puro hannu il sangue

dicono ivi, e la pelle bianca e liscia tanto piii quelle miriadi vaga-

bonde li prendono a perseguitare. Le frizioni oleose, i bagni aroma-

tizzati che sono i mezzi comuni di que’ paesi, mi sembrano dannosi

alia traspirazionc. Molte volte quelle punture che si attribuiscono

agli insetti sono anche un’ cruzione cutanea doviita al calore c che
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in quel clima pub essere di salvaguardia alia salute. Meglio e per-

tanlo rattendere che I’abitudine ci renda meno scnsibilt ed incre-

sciosi che esporsi per non soiTrire un incomodo ad iina malaltia

procacciata dall’ uso de’ preservativi.

La stagione piii favorevole per approdare in quei luoghi b I’inverno

deir emisferio australe che gik descrissi parlando delle slagioni. L'ef-

fetto che produce sulla respirazione il passaggio da una lunga navi-

gazione a quel continente
,
b dapprima un’ oppressione ciie secondo

la stagione si fa piii o meno molesla. Questa sensazione che molti

individui accasano dovrassi attribuire all' acceleramento della respi-

razione, air aumentata circolazione venosa , od alia rarefazione del-

r aria?

Se I’ atmosfera modifica le funzioni del respiro e dell’ appa-

recchio cutaneo
,

1’ azione dell’ aque potabili produce li sconcerti

delle vie digerenti ed in generale della costituzione. Le aque secondo

i prinqipii che conlengono sono o medicinali o direllamente dan-

nose; quelle di lutlo il regno d’ Angola e Benguela sono per la

piii parte nocive
,

e sarebbe principale fondamento di publica sa-

lubritk r istituirvi o publici pozzi o cisterne
,
che vi raccogliessero

1’ immonde aque delle fonti o dei vicini fiumi
,

e col mezzo delle

sabbie o d’ altro le purificassero.

Succede poi e non di rado che anche colla massima perdita di

forze e colki piii grande necessitk di risarcimento la natura non fa

sentire lo stimolo dell’appetito, anzi sente quasi avversione alii ali-

inenti. Egli fe qnesto nei paesi caldi un fenomeno nervoso che ri-

clama un moderate stimolo nei condimenti ed anche 1’ aiuto delli

spiritosi benche per nulla servano alia riparazione. Uno stimolo sot-

tile e non riparatore
,
dice Gaubert (•), b una necessita di regime

nei paesi caldi del mezzogiorno d’ Europa. Le perdite abbondanti

della traspirazione non ponno essere riparate nb dalle bibite pura-

mente stimolanti come 1’ aquavite
,

i vini spiritosi puri
,

nb dalle

bibite aquose
,
acidulate che lungi dall’ estinguere la sete

,
piii so-

vente anzi 1’ aumentano recando abbattimento nervoso
;

un nutri-

inento leggero e sostanzioso reso piccante dal condimento
,

delle

bibite leggermente toniche convengono ai paesi caldi.

L’uomo pertanto che cambia clima deve assuefare grade grade

i suoi organ! digestivi alle novelle esigenze della temperatura e

deir aria.

(I) IJyqiine de la digeslioii
, elc. pnr le Dr. Paul Gaubert. Paris 1813, p. -fil.
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Ove per soverchie ricadute e lunghe convalescenze i nuovi

arrivali non potessero riaversi, I’unico espediente di salute di im-

barcarst di nuovo. La purezza dell’ atmofera marina non tarda mai
a far sentire il suo beneflco influsso, ed ogni giorno quasi per arte

magica si riacquista la salute e tornano a rinvigorire le mem-
bra; ove ancho fosse il viaggio di breve durata, come quello

da Loanda a Sant’ Elena
,

egli h perb sempre un sicuro riinedio.

Molti poterono in tal modo meglio che coll’ insistenza de' farmaci e

della vita piii regolare
,

ralTermare in modo la loro salute di non

soffrirne piii verun sconcerto e meglio che se fossero nati gioire

appresso di un’ invidiata robustezza. Non deesi pertanto trascurare

r avvertimonto del dottor Griffith che chiunque emigra per qualsiasi

liiogo, onde sfuggire la malattia deve conformarsi alle regole di salu-

brity. Prima di tutto h necessaria un’ assoluta sobrieta, poi h mestieri

accomodarsi possibilmentc alle costiimanze del paese e modellarsi se-

condo le persone gia assuefatte (^).

Tutta la natura sente 1' influenza del clima, e se dall’ equatore .

ove la vitality pare abbia I’apice della sua forza ci rivolgiamo verso

i poli, noi la vediamo andar mancando di mano in mano che ci

avviciniamo a quelle deserte region! de’ ghiacci
;
dal che surge T ar-

inonia tra il clima e gli esseri che vi soggiaciono, e non si pub a meno
di non supporre una potente relazione di cosa e di efletto. Traspor-

lata una pianta da luogo a luogo solTre e resta a lungo languente.

Anche trasportala colla sua terra allorchb siano molto notevoli le

differenze dell’ atmosfera
, o muore o assuefandosi al clima assume

forme different!. Ogni troppo repentino passaggio riesce di sommo
danno e lo stabilire stazioni intermedie potrebbe al certo diminuire

le vittime che I’Europa paga a quel torrido cielo.

Anche particolari osservazioni sugli effetti che provano gli ani-

mal! trasportati a grand! distanze ed in climi oltremodo dilferenti

avrebbero recata molta luce alia medicina, ma furono sino ad ora

trascurate. Alcuni fatti perb publicati da Roulin in una Memoria

letta il 29 settembre del 1828 all’accademia delle scienze di Parigi,

mettono abbastanza in chiaro con quanto potere agisca il clima anche

sugli animal! e quali straordinarie niodificazioni imprima in essi.

Egli osservb che pavoni ed oche portati nella Columbia ebbero da

principio molta difficoltb ad assuefarsi al clima, La nidifleazione

era rara
,
e delle poefae uova che deponevano appena un quarto

(I^ Cyilop diii of imilUtil nmlicinc end tur^enj.
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proliBcava e piii della meta del nati'moriva nel primo mese. Mi-

gliorarono pib tardi le generazioni ed adesso le specie sono altre-

tanto feconde quanto in Europa. A Cuzco e in tutta la sua valle

non poterono per trenl’anni razzar le galline ed ora la razza pri-

mitivamente introdutta divenne feconda
;
quclla inglese trasportatavi

da pochi anni non ^ ancora giunta a tanto , c si tcngono per for-

tunati ove possano allevare di tutta una covata appena due o tre

galline. Manifestansi fra quelle due razze curiose diflerenze, la

gallina creola i di cui padri vissero per secoli in una temperatura

che non scendeva oltre i + 20° del term, centig. nasce con poca

lanugine che perde poco dopo restando aflatlo nuda ad eccezione

delle piume dell’ali che crescono come al solito. La gallina inglese

al contrario nasce con una fitta lanugine che perde solo mano
mano che riene supplita dalle penne che riveste come nel paese

da dove pervennero da poco i suoi padri.

Uno dei piii bei galli delle nostre razze trasportava seco sul

nostro bastimento il colonnello De Andrade allorchh veleggiavamo

per r Africa. Non diede segno alcuno di soffrire per tutto il lungo

viaggio, anzi parea divenisse piii brioso e rubesto, quanto piu ci

dilungavamo in mare, ma giunti a Loanda ed accasatolo nel ca-

stello di San Michele dove anche il suo padrone erasi stabilito,

rimase inetto alia generazionc, almeno per tutto il tempo ch’io potei

per curiositk tenerlo di vista. I gatti che avevamo addomesticati nel

bastimento e che furono regalati ad alcuni signori di Loanda finirono

anch’ essi per darsi alia vita nomade ed inselvatichire. Dimenticarono

la stagione particolare degli amori e quell’ incomodo miagolamento che

loro h proprio nei nostri climi. Ho potuto pure verificare T os-

servazione gik da altri fatta che li agnelli perdono la lana rapi-

damente ,
sicchh staccandosi lascia la pelle in uno stato di malattia,

ed in seguito colla guarigione in luogo di quella, spunta una spe-

cie di pelo corto luccnte e ben disposto a guisa di quello delle

nostre capre. Tutti gli animali adunque sentono la potente azione

di uno straordinario e troppo rapido cambiamento di clima. Cosi

gli Spagnoli che vollero trasportare cameli al Peril li deposero prima

alle Caiiarie.

L’ uomo benchh sia fornito di natura sommamente pieghcvole

e modiBcabilc
,
ove non mctta ogni curd ad eluderc le influenze

esterne troverk sempre in quei paesi una lerribile mortalita che di-

strugge le colonie sul nascerc.

Due grand! funzioni dell’ organismo umano sono principalmcnlc
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interessalc in chi si trasporta dai nostri a quei climi
,

ii respiro

cioh e la digestione. L’ eccitamento dei polmoni diminuisce, e si aa-

menta quello della cute la quale 5 fatta sede di maggiore vitalita

e dh luogo a morbose espulsioni. In tal inodo attivato il movi«

mento superficiale le facolth digestive perdono forza
,
come osser-

viamo in minor grado anche fra noi nei mesi piii caldi d’estate. Se

adunque non si diminuisce la quantita del cibo e non lo si sceglie

di facile digestione, questa funzione si altera, gli organi digcstivi si

irritano e ne vengono poi quelle gastro-enteriti e quelle epatiti co^

comuni nei climi caldi. I polmoni continuano a produrre per qual-

che tempo una quantity di calore che non b piii in rapporto colla

temperatura del luogo, i liquid! ed i solid! si dilatano e 1’ accelera-

mento del circolo sanguigno e la pletora generale ne sono i neces-

sari eifetti. Cosl il calore diviene insopportabile
,
sopraveogono le

sonnolenze, le emorragie e le congestion! al cervello.

11 contrario appunto succede allorchb dai climi caldi si passa

ai freddi, i polmoni aumentano d’attivitk perchb per 1’ influenza

d’una temperatura piii bassa, gli animal! consumano maggior quantitk *

d’ aria in un minor volume e sviluppano maggior quantita di calore

che se respirassero in una temperatura piii elevata. Questo fatto fu

pienamente dimostrato dalle esperienze di Milne Edwards. GosI la

vitalitk della pelle ricacciata all' interno vi favorisce le infiamma-

zioni
,
non solo neU’ uomo

,
ma anche nelle scimie

,
nei leoni e

nella piii parte degli animal! dei climi caldi i quali muoiono nei

nostri spessissimo di tisi.

Ove si siano premesse le dovute deplezioni sanguigne a nor-

ma del temperamento e del caso, e vi si osservi a preferenza un

vitto vegetale rattemprato con bibite dole! e diluent!, egli non sark

male 1’ esporsi a poco a poCo anche a quel gran sole del mezzo-

giorno, anzi lo credo miglior consiglio piuttosto che uscire di casa

soltanto la sera
, siccome ivi a torto prevalse 1’ uso. La luce k un

agente vitale de’ piii salutari
, e M. Edwards (^) dopo aver trat-

tato dello sviluppo di alcuni esseri conclude : che nei climi ove la

nuditk non k incompatibile colla salute
,

1’ esposizione di tutta la

superfleie del corpo alia gran luce del sole favorisce la regolaritk

delle forme
,
e cita I’opinione di Humboldt che nei suo viaggio alle

region! equinoziali parlando dei Chaymas cosi si esprime : « uomini

« e donne hanno la musculatura molto sviluppata, e sono di forme

(I) Traiti de I’ln/liienre du agents physiques sur la vie.
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« rotonde e Torti. £ superfluo aggiiingerc che non mi fu dato tro-

« varvi un indivJduo per natura dilTonne. Lo stesso dirb delle mi-

tt gliaia di Caraibi
,

di Muyscas
,

d’ Indiani
,

Messicani e Peruviani

tt che avemmo occasione d’ osscrvare pel corso di cinque anni. Le
tt deformitk del corpo, e le Jeviazioni sono rarissime in ceric razze

tt d’uomini e principalmente in quelle che hanno la pelle fortemente

tt colorata. » Noi sappiamo altronde che 1’ insolazione all’aria libera

h uno dei piii potenti mezzi della mcdicina odierna per ridonare la

buona conformazionc a cerli rachilici e scrofulosi i quali esposti sulle

aperte spiaggie del Mediterraneo col soccorso nello stesso tempo
deir azione del bagno di mare riacquistano pronlamente la salute

e le forme del corpo riprendono il naturale equilibrio.
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Malatlie degli indigeDi-^Vajuolo — Morbillo e scarlatina del negro — Scab-

bia — Febbri intermiltenti e lifoidce — Caso di tetano felicemente curato

— L’arsenico potenle riracdio nei niostruosi indurimenti addominali — Pao

pereira
(
picromaja ciliata, Mart.

)
— Quali cause producono ivi le malattie

del fcgalo e della inilza — Nevralgie intestinal! — Causa principale del-

1’ oftalmia egizia — Malattie cutanee — Erisipola — Bobe o bube *—

Cura — Pi de S. TonU — Uorfea o mol de S. Lazaro (lepra) — Ten-

tativo di cura col morso d’ un serpente a sonagli — Osservazioni.

lie malattie che travagliano li indigeni sono presso a poco

quelle stesse che invadono anche li Europei: tuttavia la loro nudith,

la vita errante pei bbschi, la contioua esposizione ai rapid! Gambia-

menti dell' atmosfera ed il mode di alimento li predispongono e li

sottomettono a certe infermitk le quali particolarmente sono ad essi

proprie. 11 negro si assuefa all’abbondanza nella quale voracemente

gavazza senza alcuna norma, ed anche sopporta a lungo la fame

senza menomamente curarsi, come se non dipendesse punto da lui

il prevederla e fosse normale procedimento della natura cui non

valesse umana forza a por riparo. I prodotti della pesca, della caccia,

le frutta de' boschi, la farina di manioca, il rna'is, i faginoli, 1’ igna-

me, sono il comune loro alimento, e se ne satollano senza modo nk

misura allorchb abbondano, come se ne privano per inter! mesi

senza darsi la menoma inquietudine allorchk scarseggiano o man-
cano. Cos) si vedono intere tribii ingrassare o deperire quasi sotto

li occhi secondo che le stagioni furono piii o meno propizie alle

ricolte. Ed i Gesuiti dissero che il pane era un’ arme potente a

sottomettere all' obbedienza le indomite popolazioni dell’America ('<).

Il vajuolo b la malattia che fln da tempi antichissimi continue

ancora le sue stragi, senza che nb il morbo abbia perduta di sua

(4) Recueil de$ leltra Mifiante* el airieruei,
,
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intensilk
,

nk H uomini abbiano tentato opporvi quei rimedi che

si trovarono potenti nei noslri cliini. La mortalitk ivi h molto

pill grande di quello sia slata fra noi allorchk piii gravemente in>

fleriva. Lo state normale della pelle del negro piii fitta di quella

deirultrc razze ritarda lo sviluppo delle pustole in modo ch’egli b

radu che si svolga in esse quella rapida e franca suppurazione che

Vediamo nolle nostre allorchb la malattia va regolarmente. La den-

sita della pelle i cui pori sono otturati dalle frequent! unzioni d’olio

di palma, 6 di composti aromatic! eseguite al One di preservarsi

dagli elTetli degli ardent! raggi del sole, o dalle morsicature degli

inselti, devono al certo ostare al libero corso dell'eruzione; ma la

complicazionc delle febbri perniciose frequente specialmente Inngo i

fiumi o dove quest! straripando formano allagamenti, deve pik della

pelle resa impermeabile essere causa della straordinaria mortalitk (^).

II morbillo e la scarlatina io credo facciano in certi luoghi al-

trettanta strage quanta ne fa il vajuolo, ma la dilficoltk di riconoscere

sulla pelle del negro le modiGcazioni che vi apportano fanno si che

specialmente nella prima invasione la loro cura h fatta alia cieca;

ed allorchb si pub in certo modo riconoscerne i segnali sono gik

avvenuti tali guasti intern! che la medicina ordinariamente tarda

al soccorso, b resa impotente. Nullaostante giovami far osserrare

che il negro allorchb b minacciato dall’ invasione di malattie erut*

live, sente soffocazione, inquietudine e gli si fa arida la pelle, ed

ove sia bene esaminato quest! sintomi si trovano sempre costanti.

La cura deve essere molto deprimente non trascurandosi infine anche

il chinino, giacchb accelera oltremodo la perfetta guarigione (^).

Abbiamo gik detto come in alcune provincie dell’ Angola inGe-

risca la scabbia, e come vi sia malamente curata dai feiligeiros o

iqedici neri vaganti. Questa malattia presenta ivi tutti i segnali

della vera impetigo indica di Bontio, e vi si riconoscono quattro va-

rietk
,
la umida

,
la miliare

,
la purulenta e la cachettica. 11 tratta-

mento esterno coll’ olio di palma da essi usato essendo quasi sempre

insuOicienle egli b duopo ricorrere ai purganti oleosi, ai bagni e spe-

(t) Gr Indiani si profumano colla searza del birusti per preaerrarsi dal vajttolo.

Sigal'd , Du diihat el dei maladiet du Brail ou Slalittiqae medicate de eel empire,

Paris d844.

(2) Siccome I’ uso del chinino in tntti i paesi intertropicali b porlato ad una

mania e lo si ordina a dosi esorbitanti , egii b importante far osserrare che ora la

maggior parte dc' soifali che si smerciano in Francia, nel Belgio e nell'llalia sono bi-

soifaii con ccccsso d’ acido solforico o combinati ad aiiri sail.
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cialmente solforosi, od alle unzioni colle pomate dellc nostre far-

macopee.

Rade sono le tisi polmonari o le pleurisie croDiche bench6 i negri

siano soUoposli pei loro usi e coslumi alle piii potent! cause di queste

malattie. La soppressione della traspirazione cutanea ordinariamente

si ribatte sullo stomaco e sugli intestini, o sugli altri visceri del basso

ventre. Non vidi che alcuni casi di malattie delle vie aeree prodotti

principalmente dall’ uso smodato del fumar le foglie di canape e di

ingolarne il fumo. Quest! finivano con abbondanti espettorazioni pu-

rulente, le quali alcune volte venivano modilicate piii che da ogni

altro mezzo colla decozione di china.

Le febbrr intermittent! e tifoidee coi terribili guasti che lascfano

neir uno o nell’ altro viscere che di preferenza altaccano
,
sono il

flagello deir Angola ed in genere di tutti i paesi intertropicali.

Noi abbiamo gik al principio di queste mediche osservazioni

assegnate le cause inerehti al clima ed alia posizione del paese. Ma
altre e piii forli sono piii o meno facilmente amovibili, ed h del-

r attivitk e dell’ industria dell’ uomo lo scemarne il malefico influsso

oppure il sottrarvisi. Le febbri intermittent! nell’Angola e nel Benguela

sono raramente semplici
,
e divengono il ’piii delle volte perniciose

complicandosi a diverse lesion !

;

lo stadio del freddo h di lunga

Uiirata nei casi gravi, ed il carattere algido 6 forse dovuto alia raritk

delle pioggie le quali non peuetrando che superhcialmente il suolo

sabbioso, ogni qualvolta ne irrorano la terra sviluppano i nocivi va-

pori. Al loro invadere sentesi un mal esscre generale
,

la faccia si

fa pallida
,

li occhi si incavano ed uu circolo azzurro tinge le or-

bite
,

un freddo intenso e prolungato irrigidisce le membra ,
il

polso si fa frequente e batte da 120 a 150 volte in un minuto, la

lingua si ricopre di patina biliosa, succedon le nausee, i vomiti bon

orripilazioni
,

le orine sono sedimentose e puzzolenti, non'di rado

sentonsi dolori alle membra e la faccia si va contralkcendo. Nel

secondo accesso il polso si fa ineguale, 1’ ammalato si lagna di vio-

lenta cefalalgia, la pelle diviene arida e bruciante
,

al freddo gene*

rale succede un sudor plastico, e di tratto in tratto delirio. In fine

i sintomi si succedono rapidamente, si sospendono'le urine e le

dejezioni, sopravengono le convulsion! e la morte chiude la sceiia.

Le gastro-epatili e le spleniti sono le piii comuni complicazioni in

quegli individui che specialmente abusavano di bibite fermentate.

Questo h il loro regolare andamento, ma il pih delle volte sono

proteiformi : attaccano indifferentemente indigeni e stranierf aflfetti
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o no da anteriori malattie
,
e recano la morte anche nelia quinta o

settima giornata unitamente alii accessi febbrili. OlTrono sintomi di

inGammazione alia mucosa gastro-enterica ed al cervello. L’ ele-

mento intermiltente predomina in pressochb tutte le malattie di quei

paesi tanto nelle acute che nelle croniche, simulando lesioni orga>

niche
,
flegmassie gastriche della piii grande intensitk

,
nevrosi osti>

nate ad una serie inGnila d’ altre alTezioni
,
che ove il pratico non

abbia occhio esercitato e pienamento convinto della loro origine b

facilmente tratto in errore. Tutti i mezzi deprimenti piii attivi, i

salassi generali e locali, Ic bibite emolienti o lassative, i rivulsivi, sono

insulGcienti ove non siano prontamente adoperati i cosl detti tonici

e sj)ecialmente i preparali di china. Questi fanno sparire i sintomi

creduli infiammatorii con eguale rapidita con che assalgono Tam-
malato.

Vari casi di convulsioni tetaniche prodotti da cause dinamicke

ebbero sempre in piii o meno spazio di tempo con tutti i mezzi anti-

flogistici i piii attivi, un esito infelice. Un felice risultamento al con-

trario mi accadde di otlenere togliendomi dall’ ordinario modo di

curare. Un giorno fui chiamato ad assistere un certo Silva brasiliano

di costituzione atletica maestro d' un baslimento negriere, improvi-

samente assalito da tetano, ed accorsovi prontamente lo trovai nel

seguente stato : steso su d’ una stuoja colle membra rigide e ferme

come di sasso, I'addome contratto, il torace a stent o alzavasi per

una respirazione convulsiva ed affannosa
,

la faccia estremamente

alterata come da intense spavento, gli occhi sporgenti ed istupiditi,

il polso Gliforme, frequente, palpitazione di cuore appena sensibile:

non dava segno alcuno di sensazione o di intelligenza. Quasi per

prova
,
giacchb i casi di tal fatta erano prontamente seguiti dalla

morte non piii tardi di dodici o quattordici ore
,
senza pensare ai

soliti mezzi sempre insulGcienti
,

feci approntare un bagno. Intanto

mischiai una soluzione di chinino e non potendo fargliela trangu*

glare per la bocca che era serrata
,

gliela feci applicare per cli-

stere
,
ma poco appresso venne con veemenza respinta fuori. Pronto

il bagno vi sciolsi dentro tutto un fiaschetto forse d’ un’ oncia di

chinino ch’ ivi trovavasi
,
giacchb ogni casa ne b munita pei bisogni

di famiglia
,
e vi immersi 1’ ammalato raccomandando che ve lo la-

sciassero finchb non desse segni di migliorare il suo stato. Quattro ore

appresso io fui di nuovo chiamato presso il Silva il quale trovavasi

ancor nel bagno : il polso gli si era rialzato
,

e cedeva la rigiditk

della membra. Lo avvolsi in un lenzuolo e lo feci mettere a giacere

i
. CiM'gle
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su d' uii letto senza asciugarlo. Non avevamo ancora fioita quest’ ope-

razione che mi parve potergli amuiinistrare il chinino per bocca', ed

in fatli beuchb stcntatamenle ingolb due cucchiaiate di soliizione

di un denaro in sci oncie d’ aqua. Ilaccomandai gli porgessero la

stessa dose di due in due ore
,
ed il giorno appresso allorcbb io

mi rccai a visitarlo, venne cgli stesso ad inconlrarmi sulla scala

colle braccia aperte dandomi alia inarinara una sua slretta di niano

cogli occhi si gonfi d’ allegrezza da lasciare una piii profonda ricor-

danza di quel fatto che se avessi ricevuto un pugno d’ oro.

Il dottor Bastos publicb 1’ osservazione di una febbre intermit-

tenle cerebrale che spense in cinque giorni una negra ,
il caratlere

perniciosu della quale fece dubitare di avvelenamento, in modo che

vi intervenne il tribunale
,
e fu praticata la sezione cadaverica in

presenza di sei medici e chirurgi. IJ apertura del cranio mostrb un

ingorgo dei vasi cerebrali
,
I’aracnoidea injettala di sangue

,
ispes-

sila e di colore vermiglio; i venlricoli contenevano Ire o qualtro

once di liquido sieroso; alcune ecchimosi si trovarono disseminate

sulla superHcie del cervello e del cervelletto; nulla di particolarc

trovossi nel petto
,

nulla nello stomaco e ne^;tubo intestinale , la

niilza sola era raramollita e gli altri organi 'Orano perfettamente

sani ('•).
'

Il solfato di chinina da venti e piii anni b il rimedio per eccel-

lenza delle piressie acute
,
delle cachessie o mara.smi che provengouo

dall’azione lenta e celata dei miasini. Ivi b amministrato ad alte

dosi ed indistintamente applicato nelle apiresste e nelle remission!,

come nel corso dei parossismi allorchb avvi febbre continua o suben-

trante senza che ne risultino mali accident!. Alcuni serbano ancora

una certa avversione ad amministrarlo nelli access!
;
ma 1’ urgenza

e 1’ imminente pericolo ne fa un dovere in quei paesi
,
ed io non

ebbi mai a pentirmi d’ un tale ardimento. Ove non potei sommini-

strarlo per bocca lo died! in clistere, o pw frizione coll’alcoole. Egli

b inutile far osservare che vi sono perb indizi che ne ponno mo-

diGcare I’amministrazione. £ necessario il pib delle volte di liberare

prima il tubo gastro-enterico o deprimere la veemenza del circolo

sanguigno con un salasso generale a norma dei casi. Ordinariamente

bastavano a tal uopo cinque grani di tartaro stibiato in cinque

oncie d’ aqua, facendo prendere la metk di tale pozione d’un tratto

ed ore non succedesse il vomito , il resto a piccole riprese sino al

(1) Semaiiiiario da Saude, png. IO. Rio-de-Janeiro.
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desideralo effetto. Lo stesso giorno soinministrava al cessare degli

sconvolgimenti delio stomaco il chinino
,
ed in tal modo troncavasi

la febbre al secondo od al terzo parossismo. L’ elTetto del vomito

violento cangiara rapidamente la tcmperatura della pelle, ed i!

freddo e plastico sudore dell’ ammalato routavasi in traspirazionc

omogeuea. Operavasi quasi istantaneamente iina rcazione alia peri-

feria meltendo 1' ammalato forse nelle condizioni pin favorevoli per

la pronta amministrazione del sovrano rimedio.

Alcuni pratici specialmente Brasiliani banno verificato la eflica-

cia medicinale dell’ arsenico nelle cure dclle intermittenli ostinate

e ribelli anche al chinino. lo lo somministrai con molto vantaggio

alia dose di due grani nella giornata, in que’ soggetti che erano mal-

conci da anliche ostruzioni di fegato e di milza
;
ed uno di questi

che si trov6 migliorato da tre somministrazioni di questo polentc

veleno, avendo voluto conlinuare nella pozione si trovava pressoche

perfeltamente ristabilito anche de’ suoi mostruosi indurimenli addo-

minali dopo Ire mesi di cura. Essendo io partito da Loanda in sul

finire di. questi lo lasciai in balia d’ altri che abnrrivano dal ricor-

rere a tali estremi di cura com’ essi diceano
,
e non so come sara

finita. I cattivi elTetti de’ rimedi eroici non provengono che dall' igno-

ranza del medico che li somministra.

II dottor Azevedo Pinto uno de’ piii dotti e rinomati pratici che

abbia dato il nuovo continente scriveva; c< Fui obbligato a ricorrerc

« ad altri rimedi mancandomi 1’ azione della china
,
ed ho trovato

/R un potente antidoto delle febbri intermitlenti ncll’ arsenico bianco.

« Non mi ha mai deluso allorchb lo porsi nella remissionc in qua-

« lunque eth, sesso e condizione individuale e senza mai averne tristi

« conseguenze. Due grani bastarono in un individuo robusto e la feb-

,« bre si troneb alia seconda dose
;
ove persistesse a qiiesta, b certo

« il trionfo alia terza(^) ».

Un vegetale di cui si menava molto rumore nolle Americhe
,

come di potente rimedio, e che passb anche in Africa era il poo

pereira
(
picramaja ciliata

,
Martins ). Questo si devc al naturalista

Antonio Monis da Sousa detto 1’ uomo della natura. La sua scorza

si chiama vulgarmente canudo amargoso ( canna amara ) ,
dal suo sa-

pore, ed fe d’ un bel color giallo. Si usa in decolto e riesce egregia-

mente nelle inlermittenti con epaliti, o con complicazioni verminose.

(1) Ecco la siia ricetta: arsenico bianco, 2 grani; catce tarlarizzata, 0 gruni. Tii

turisi il tiilto, e si facciano due piUole «on safliciente quantity di conserva di rose.
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Soltanto air arrivo ia quei paesi deili Europe! che vi appurla*

rono i disordini del regime, devesi altribuire il nuovo foinite d’ iufe-

zione che congiunto alle emanazioni palustri, produsse un incrocic*

chiamento di sinlomi apparleneati al tifo ed alle febbri intermittenli

in modo di gettar 1a confusione nella diagnosi, e la piii nociva titu-

banza nella scelta dei mezzi curativi. Yediamo infalti che nelle pro-

vincie che furono meno guaste dal coutatto dell’ Europeo bench^

siano anche forse piii insaliibri per natura, non menano perb quelle

lerribili stragi che recano nelle colonie, e le malaltie si ponno mcglio

contrasegnare. Imporla pertanto di bene alTerrare il punlo d’origine

di ciascuna di queste per non confonderle, giaccbe dilTeriscono tanto

nei sintomi quanto nei caratleri anatomici che presentano le sezioni

cadaveriche. Si sa che nelle febbri lifoidee le glandule del Peyer

ed i follicoli inleslinali si trovano allerati
;
queste alterazioni si sono

notate e neU’epideniie di Parigi, ed in quelle diFiladelQa e di Boston

del 1833, come pure in quelle di Rio-de-Janeiro per 1’ asserzione dei

signori Yalladdo, Perecia da Costa e Sigaud(t). Le alterazioni del le-

gato e della milza sono le assolute conseguenze delle febbri intor-

luittenli
,
rade volte terminano coll’ ascite. poi rimarchcvole che

con tanta alterazione del sistema biliare non insorga la fcbbre gialla

di cui non mi fu dato neppure di sentire vi siano stati dei casi.

I vecchi pratici di quel paese ricercano le cause di quelle feb-

bri onde giugnere al conoscimento della loro natura preferendo questo

inetodo d’esplorazione a quello delle autopsie. Mello Franco ammet-

teva con Cullen due generi di tifo il putrido ed il nervoso
,
e nei

primo giudicava alterazione nei sangue, e nei sccondo nei sistema

nerveo e linfatico. Anche le ricerche anatomico-patologiche dei no-

stri giorni pare che confermino questa opinione, o per lo meno colla

mcdicazione i medici appoggiano iina tale classificazione nosologica,

giacchb 1’ impiego dei cos^ detti tonici nei primo , e dei cost detti

calmanti o nervini nei secondo ne fanno prova. Il suddetto pra-

tico nella sua opera su queste febbri
,
suggerisce un metodo di cura

che nelle sue mani trionfava sia nei tifo putrido o febbre maligna,

sia Del nerveo. Il suo trattamento nei putrido tanto primitive che

secondario era il seguente : Un vomitivo di ipecacuana o di tar-

taro stibiato sul primo invadere; talvolta, ma solo nei casi urgent!

il salasso ricordando il precetto di Donald Monro: In febribus pulridis

nocel venae seclio libera et repetila la prescrizione di bibite di-

(I) Fiivrei lyphoidet, pag. -153.

(i; Do.tALB Mumbo, PreUccoet medical, pag. 4i.
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luenti, misture saline semplici, o decotto di tamarindo. Questa niedi-

cazione dura pei due primi giorni
:

porgeva appresso per favorire

I’alvo qualche grano di rabarbaro e di polrere anlimoniale di Ja-

mes. Dope di queste indicazioni passava ai sudoriferi
,

all’ infusione

di camomilla, alio spirito di Minderero, ed ai vino d'antimonio col

siroppo di scorza d’ arancio. A misura che le forze dell’ ammalato

abbassavano, che la lingua si faceva nerastra usava il giuleppo can-

forato
,

ed i tonici
,

unitamente alle limonate minerali. Allorche

appariva ben marcata la prostrazione delle forze dell’ infermo pas-

sava alia decozione di Lewis (<) e solo in questo intervailo credeva

che la china
,
sola

,
od unita all’ opio fosse indispensabile. II tratta-

mento del tifo nervoso variava, secondo il Mello, a misura delle sue

complicazioni gastriche catarrali o reumatiche. Egli h duopo
,

dice

egli ,
tener conto in questo : l.° del disordine del sistema nervoso

;

2.° deir irregolarith dei sintomi
;

3.° delle variazioni del polso
,
della

respirazione ,
delle secrezioni dell’ orina e della traspirazione. Il si-

stema nerveo, continua egli, b lieramente attaccato in questa febbre

acuta nervosa perchb ordinariamente reca la morte in sette giorni

ed anche in quattro. Questa ’febbre che non h punto contagiosa

come in Europa cede all’ uso dei lassativi, dei tonici diffusibili, e

dei revulsivi ,
ed b combattuta con efficacia in certi casi dalla china

ove Irovisi complicazione di piressia intermittente ».

Questo medo praticato or son trent’ anni dal Mello Franco

appoggiato dal D. Pinto e da altri medici Brasiliani b tuttora quello

che ottiene il piii gran numero di cure felici tanto nel Brasile quanto

nella maggior parte dell’ America e dell’ Africa.

L’ elemento intermittente e 1’ azione del calor solare sono le due

cause che ^anno origine alle malattie del fegato nelle latitudini equa-

torial!. Tutti gli aiitori che trattarono di questo generate flagello di

quelle region! convengono in tale asserzione; e come dice giustamente

Sigaud la congestione del fegato dipende dalle febbri intermit-

tent! come 1’ ombra dalla luce. Questa malattia che tormenta pure il

Brasile b conseguenza del calorico, percorre i suoi period! d’incu-

bazione e di sviluppo ora lentamente
,

ora con somma rapidita

,

secondo 1’ etk
,

il genere di vita , il teinperamento
,
e le passion!

dell’ individuo. L’ invasione prima del morlm il piu delle volte non

allarma punto: qualche sconcerto delle funzioni digerenti, un passag-

giero dolore all’ ipocondrio destro
,
con leggiero rialzo non incutono

(I) Vedi rarinacopea di Ediiiiburgo per la decozione suddetu.
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alcun timore, e ficorresi alia medicina solo allorquando gli sconcerti

ingigSnthcono e si stendono al cuore, ai polmoni ed alii intestini^o

passant dallo stato acuto, il che avviene sovente, alio stato cronico.

Ma allora prendendo parte a tali alterazioni il sistema gangliare siic-

cede una tale complicazione di fenomeni patologici che nialamente

yi si pu6 istitiiire una diagnosi
,
e la cura si perde Ira mezzo alia

folta delle indicazioni terapeutiche.

Allorch^ r ingorgo di questo viscere deve la sua causa all’ in-

fluenza intermittente, segue I’andamento delle febbri. L’ indurimento,

1’ atrofia

,

e la suppurazione sono gli esili ordinari. La disenteria

allorchb snccede b quasi sempre un efletto della suppurazione, e la

raorte segue poco appresso
,

iib mi fu dato in Luanda vedere im

solo caso di guarigione benchb in altri luoghi tutti i pratici ne

abbiano notati copiosi esempi. Tin sintomo frequentisstmo e che fu

osservato anche da Campet su diversi ammalati a Cayenne e il dolore

alia regione umbilicale. Non b strano che per il suo volume e per il

'
'

peso stiri il diafragma
,
e premendo gli intestini appunto in quclla

parte si faccia protuberante coll' estremitk inferiore
,

la quale in-

fiammata produce poi quel sintomo che non viene di frequente no-

tato. Neir Indie i medici inglesi impazienti d’operare aprono di buon’

ora gli ascessi ai fegato, ina non ne hanno molto sodisfacenti risulta-

uienti. AI Brasile invece iasciando alia natura il tempo d^agire, eb-

bero molti casi di adesione del peritoneo, e per tal modo la mar-

cia facendosi strada all’ esterno recare una impensata e facile gua-

rigione.

La cura deve essere quella stessa che insegnano tutti i nostri

migliori trattatisti
,
solo dorrassi aver presente che fa ivi la mulat-

tia molto pib rapid! progress! in confronto di quelli che fa nei nostri

climi
,

ed il medico per conseguenza deve prevenirli con maggiore

attivHb. Allorchb succedeva quale esito dell’epatite la disenteria,

ebbi costanti buoni efletti dall' uso continuato per qualche tempo

d’ un’ infusione di foglie di digitale e mucilagine di gomma arabica

ed un poco di siroppo di corteccia d’ arancio.

Ebbi molte occasion! di osservare orribili coliche con sintomi

cost minaccevoli da far disperare di qualunque modo curativo. Si-

mulavano alcune volte le epatiche, altre le saturnine o lenefritiche

piil Gere , ed intanto si apprestavano i rimedi che parevano piit

opportuni
,

benchb sembrasse il caso alii estremi
,

1’ ammaiato sen-

tiasi d' un tratto libero
,

e quasi avesse sognato rimaneva incerto

del caso, tremando al sol pensiero potesse un’altra volta inflerire,

gi
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e piuUosto desiiicrando la niorle. Erano queste, se male nun mi

appiglio
,

nevralgie dei plessi di qiioslo o di quel viscere an cui

infuriavano. Ove persislevano
,
oppiire dopo una piii o meno liinga

intermitlenza tornavuno, ricorrevasi iniitilmente ai deprimenti od al

chinino. Un luctodo perturbalore
, e Fopiu portato siiio al narcoli-

snio sono li unici riniedi die cbbero alcun successo. Non furono

pero mni quesli accessi fatali e finivano per lo piii da sfe allorche

la violenza del dolure annichilava le furze dell’ ammalato.

Lind (1) dcscrive una malatlia delta da lui mal di ventre secco,

che attacca individui robusli di vita molto altiva ma snervati negli

eccessi venerei. II mal di ventre sccco
,

dice egli
,

b una malattia

delle piu dolorose e piii crndcli. Egli 6 vero perb che non muoiono,

a meno che non 1’ abbiano contratta dormendo di notte a cielo

apcrlo sulla mida terra o bevendo immoderatamenle liquori di fresco

distillati. Aggiugnc poi che il male dh luogo sovenle alia paralisia

,

c per combatlere una tale cumplicazione suggerisce Folio di pelrolio,

la linlura di valeriana, lo spirito di lavanda per frizione, ed all’ in-

tenio pillule di scamonca e coloquinlide. Raccomanda di rompere lo

spasmo inleslinale cull’ uso delF emetico
,

poi di dare F opio ad

alte dosi. Qucsla mi pare debba essere la stcssa malattia
,

di cui ho

parlalo innanzi
,
una vera nevralgia addominale che attacca il plcsso

epalico
,
od i ganglii uervosi del basso ventre.

Le malatlie della milza vanno anch' esse sccondo le febri in-

termitlenli ed attaccano piii sovente i negri mal nnlrili che sodi-

sfano alia fame con poca farina di manioca inzuppala nelF aqua, o

con mais arrostilo sulle brage , oppure con inselli
,

lucertole
,

ecc.

pei quali il riso
,

i frulti e F olio della palma o la noce del cocco

riescono alimento di lusso. Scende a questi la milza ingrossata fm

sopra la fussa iliaca sinistra sollevando stranamente da quel lato

il basso ventre. L’ uso prolungato dei lassalivi tamarindali e dei

preparati di ferro
,
un miglior alimento e un muto moderalo recano

miglioramenti e guarigioni
; ma ella era cosa disperala il far loro

prestar fede alle noslre ordinazioni. Amano meglio aflidarsi nelle

raani di quelli della loro nazione
,
che sollomeltersi a certe priva-

zioni necessarie allorche si accolgono nei noslri ospitali.

In lutto il lungo Iralto ch’ io percorsi di quelle cosle occiden-

lali non mi venne fallo di trovare quelle numerose malattie d’ oc-

chi che con tanta evidenza e facilila di descrizione ci danno gli

,
(I) Li?iD, Essdi siir Ic maladies des Europecns

,

vol. II, p. 69.
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autori francesi nelle loro monograne dci climi caldi, e non so come

Dazille proclamandole frequent! abbia potulo dire, che ogni uomo
deir arte debba indispensabilmente nelle colonie saper operare la

cateratta e la fistola lagrimale. Lind, Annesley , Jonhston, Boyle

ed altri pratici inglesi non fecero ccnno alcuno di nialattie d’ oc-

chi nei loro trattati
,

perchb al certo non trovarono opportuno di

descriverc tutte le malattie che travagliano li abitanti della terra
,

accrescendo inutilmente il gih ecccssivo numero di libri ihcdici

,

per voter parlare soltanto delle parlicolari di quei climi. Bcnche non

sappia rendermi ragione come le oftalmie non debbano esistere

appiinto quali ce le descrivono i pratici francesi come eifetto di

quella luce si viva e si abondante delle lalitiidini equatorial!
,
io

non vidi mai un cieco fra i negri, n^ alcuno alTetto da malattie di

occhi, tranne un unico caso d’ irite in un Pottoghese il quale non

merita essere ricordato
,
perchfe produtto dalle cause comuni anche

ai nostri climi e si risolse cogli ordinari mezzi indicati da tutti i

pratici. L’ oftalmia che si vuole dire da alcuni africana
,
^ liinitata

ad alcuni luoghi dell’Egitto ed ai paesi che cingono i gran deserti,

n^ estese pin oltre i suoi conflni
,

tranne alcuni rari casi i quali

come fra noi non costituiscono epidemie. L’ oftalmia egizia siccome

produtta da cause local! scema di forza o svanisce del tutlo appena

soltratti gli ammalati a quelle localita dove regni il fomite morboso;

e L. Franek fa osservare appunto che militari guarirono sponta-

neamente passando dal Cairo a Cossira sul Mar Rosso. La causa

di questa piii che infinite altre riferite dalli autori, b bensl 1’ in-

fluenza dei venti del deserto. Quest! in cerli tempi sollevano nelle

suddette region! un’ atmosfera di tenuissime sabbie , le quali agi-

scono negli occhi traumalicamenle e forse anche con molto piii in-

tensity chimicamente. La validity di quest’ ultima causa non ancora

presa in considerazione dovrebbe essere chiarita dalla chimica
,

la

quale svelando li agent! nocivi potrebbe suggerire alia medicina

mezzi pih opportuni e pronti a frenare questo indomito flagello di

quelle contrade. Noi sappiamo d’ altronde che Ehremberg
(
pag. 30

di queste nostre memorie) trovb 1’ atmosfera nebbiosa di alcuni

luoghi densa di sostanze conchiliacee. Il calcareo ed ardente polve-

rio di queste e forse la particolare forma tagliente e acuta degli

atomic! frammenti che svolazzano con esso non potrebbero essere

le sole cause funeste, tanto piii che la malattia regna appunto in

quel paese allorchy b dominate dai venti del deserto? So non vi

fosse altronde una potente causa chimica la malallia dovrebbe ri-
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solversi come lo ordinarie inriammazioDi della congiunlira e non

recare quelle pronte disorganizzazioni fin del glo^ slesso del*

r occhio.

Ben altrimenti egli h delle malattie cutanee le quali nella zona

torrida formano una novella patologia. La traspirazione forzata in

inodo straordinario per olio mesi dell’ anno produce un diflerente

equilibrio da quello d’ Europa in cui rimane quesla funzione per

tullo quello spazio di lempo quasi inerlc. La sua soppressione per-

tanlo ollre dar luogo alle diverse tnalallie inleme che abbiamo de-

scrille sollo 1’ azione delle slesse cause specialmenle d’ un vilto sti-

molanle ed indigeslo, dk luogo a diverse forme di malallie culanee.

Alcime sono superGciali come la risipola la quale specialmenle in-

vade nei luoghi secchi, allre invece sono piii profonde ed allaccano

i linfalici e le glandule. Quando vengono in sul principio Iratlate

razionalmenle, secondo cio^ le diverse cause che le hanno occasio*

nale e secondo la cosliluzione delli individui, limilano il loro corso

e si risolvono colla slessa rapidilk colla quale irruppero. Nella prima,

la diela, i leggier! purganli ed il bagno baslano; nella seconda, ollre

a quest! mezzi
,

giova assaissimo 1’ applicazione dell’ estrallo di ju-

scianio sugli infarli glandular! coadjuvandone 1’ assoebimento con un

calaplasma di farina di manioca. « Alcune volte
,

dice il dottore

Jubim, pci* osacerbazione di un’ epalile cronica o per degenerazione

dell’organo, avviene erisipele ora alio scrolo ora alle membra infe-

rior! che determioa un alBusso di linfa con enormi tumefazioni delle

estremita , od un’ iperlrofia del tessuto cellulare settoiculaneo che

finisce in una degenerazione fibro-lardacea costiluendo 1’ elefantiasi

degli Arabi.

a Nelli individui linfalici presi d’ariamta, coulinua lo slesso, 1’ eri-

sipele alle voile apparisce senza grande reazione febrile svelandosi

sollanlo per un senso di calore o di arsura; allre volte I'invasione

^ talmenle violenta da far credere o ad uno spaventevole ac-

cesso di febre inlermittenle perniciosa, o all’ invasione di quelle

erisipele flemmonose che si osservano in Europa terminare coUo

sfacelo di un membro intiero
,
menlre invece finiscono sollanlo in

grand! ascessi delle parli alfelte. 1 brividi di freddo in quesl’ ultimo

caso si prolungano
;
la pelle h secca e contratta, il polso e frequen-

lissimo ed appena sensibile; si manifestano vomiti, ansiela, dolori

air epigastro ed al basso venire
,

deliri , stneopi ed uno stato coma-

toso, ma queslo apparato di sintomi sparisce in venliqiiallro o qua-

ranl’ otto ore a misura che va umettandosi la pelle
,

che apparisce
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I’eruzione, favorita con bibite diaforeticke ed emollienti, colle emis*

sioni sanguigne locali o generali evitando I’uso dei Tomitivi ove siavi

gia attacco alia testa, nientre nei casi ordinari sono salutari. In ogni

caso fa d’uopo ajutare cOi catarttci V espulsione delle mucositk che

sopracaricano il tube alimentare
,

e finire la cura cogli amari e

coi ferruginosi. »

Le bobe o bube

,

malaltia endemica di alcime provincie basse

di tutta la Guinea
,
b conosciuta anche da alcuni sotto il nonie di

ptan, parola che nell’ Indie significa fragola (/ragran'a tndtra ). Questa

si presenta sotto rarie forme, ora sotto quella di bottoni lardacei

pib o mono estesi, ora sotto quella di pustule o ricoperte da croste

sopraposte di color giallo-rerde tcrminanti a cono della grossezza

d’ una fava o d’ un pisello o cristalline e nette come quelle dal va-

juolo. Si contrae facilmente la malattia per convivenza ed allora

r eruzione apparisce all’ano, alio scroto ed alle grand! labbra, ma
il pill delle volte viene inoculata dalli insetti ed apparisce in qua*

lunque parte del corpo. Adoprano i negri per combatterla la deco-

zioue d’ una liana detta mulengo specie di bignonia. Alcune volte

adoprano soltanto la scorza diseccata e ridutta in polvere racco-

niandando all’ ammalato 1’ esercizio. Fanno in modo che la malattia

diminuisca gradatamente, altrimenti h seguila da profonde fcnditure

alia pianta dei piedi, fra le dita e attorno al calcagno od allemani

attacc^do tendini e nervi e lasciando sconcie storpiature ed atro-

fie di queste parti
,
e non b rado che in tal modo continuando sia

poi seguita dalla lepra, il che succede fra i negri appunto perchh

non fu in suile prime combatlula la malattia con modo assoluto e

sicuro. lo ho adoperato tutti i vari modi di cura suggeriti dalli

autori e dai diversi pratici del paese, cioh i deprimenti dapprima,

i salassi
,

1’ uso della salsapariglia
,

del calomelano
,
ecc. ,

ma il pib

sicuro e pib pronto che mi riusci sempre fu quello di applicare

lozioni con forte soluzione di fegato di solfo portando alcune volte

1’ azione fino alia cauterizzazione. II caso di un negro ribelle a tutti

li altri trattamenti mi ha snggerito di tentare questo modo
,

e ve-

dendo un miglioramento manifesto sotto I’uso delle lozioni vi facea

tenere applicate delle compresse imbevute nel liquido
,

ed in meno
di quindici giorni si trovb colle sue gambe nette e monde senza

pib dar segni di recidiva. E perb bene ajutare la cura con alcuni

purganti
, e con bibite refrigerant!.

Un europeo avea contratta la malattia ad Acra per convivenza con

una negra infetta
,
e ad onta di tutti i trattamenti suggeriligli dai
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meclici inglesi che consiillb su quelle coste la malatlia avea lalmentc

peggioralo che egli dispcrava della giiarigionc. Le pustule avevano

trasformata la pelle delli arti inferiori
,

dell’ interno dcile braccia e

dellc parti genitali in un infurme ammasso di iiidurimenli ricoperti

di pellicula cinericcia. Levata quesla e schizzando trasudava dalla

parte un umore marcioso misto a sangue. Lc membra si facevano

deformi per irregolare ingrossamento. Con un vitto regolare e sano,

colla quiete, coll’ uso d’uoa decozione di salsapariglia con alcune

foglie di senna
,
e coll’ applicazione snlle parti afl'ette di compresse

bagnate con forte soluzione di fegato di solfo lo tomarono in qua-

ranta giorni alio stato normale. Quasi regolarmente al mutarsi delle

stagioni od all’ apparire di uuova luna gli si manifestavano poi sul

luogo della prima invasione pustolette cristalline e minute come
lenti, le quali perb con due o tre lavature della stessa soluzione si

diseccavano
,
e finirono poi anch'esse per non piit ricomparire e la-

sciarlo lieto della piu perfetta guarigione.

A me non venne falto di trovar casi di sililide su quelle coste,

ed ove la rinvenni fu in alcuni bianchi che se la traevan seen o

d’ America o d’Europa, sempre solto quelle medesime forme che

sono comuni Ira noi. Risanavano poi molto pib facilmente che al*

trove forse per quella continua traspirazione quasi di continue bagno

a vapore, nb io sarei disposto a credere com’ altri che queste eru-

zioni cutanee siano della stessa natura della lue venerea, giacche

non ho mai visto da queste venire esostosi, nb dolori notturni

delle ossa nb inflne quulla lunga sequela di martirii cui soggiacciono

li incauti campioni di Venere.

Ben piu terribile b I’elefantiasi araba, conosciuta sotto il nome
di lepra delle gambe, de S. Tomd, ecc. che consiste in uua dc-

generazione del tessuto cellulare e specialmente dei vasi linfalici e

de’ loro gangli. Le monogralie di Cazenave, Bietl e Rayer descrissero

con esatlezza i sintomi di ciascun periodo di quesla malaltia. Gomin-

cia con un dolore piii o meno vivo delle estremita inferiori e lungo

il corso de’vasi linfatici ove si forma un cordone duro, teso, sensi-

bile al tatto
, e nodoso

; la pelle b non di rado attaccata da 'eresi-

pele rossa e sovenle flemmonosa
;

i sintomi generali, come il vomito,

la febbre con brividi di freddo e terminante in sudore, seguono

r andamento dell’ erisipele. Quest! access! appariscono ad inlervalli

con talc acutezza da cagionare fin il delirio, ma cessano unmedia-

tamente , e ciascuno b segm'to da un’ allerazione piii sensibile del-

1’ estremita inferiore, da crescenle tumefazione del tessuto il quale

tpnde ad indiirirp
,
e dall’ ingorgo delle glandule iiiguinali.
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Nel secondo periodo la malatlia h egualiiiente segnala da fe*

nomeni general! e local!
,
ma prende un carattere croii!co. La pelle

s! fa rugosa, !neguale, c!nerea, e s! tapezza d! numerose verruclie

le qiial! !n modo strano sv!luppandos! s! r!cuoprono d’ una spec!e

d! squama, s!mulante quas! la pelle dell’ elefante da cu! der!v5

il nome alia malattla. Quest! b!torzol! sono separat! da profonde

8inuos!tk che mandano un’ !core fet!do; e la d!sorgan!zzaz!one se

non apporta la caduta delle part! alTette
,
come la gangrena

,
egH

k che nel gran uuinero de’ cas! fomiano ulcer! superlic!al! da cui

sgorga abondante l!nfa (*). Rayer mnstro con molt! fall! che !u tutti

gl! !nd!v!du! alTelt! da talo inalatl!a s! r!scontra l’t/>er/ro/!a del cuore,

come I’hanno pure constatato le osservaz!on! recent! de! med!c! bra-

s!l!an!. Le cause d! questa malatt!a sono la temperatura um!da c

r ahmento di pesc! seech! salat!
,

d! conchihace! e d' olj ranc!d!

,

d! cu! s! nutrono ord!nar!amente ! negr!. Nulla ostante questa

malattla assale !nd!st!ntamente anche ! blanch! e speclalmente le

donne dotate d! costltuzloue scrofolosa o iiialallccla , che menano
vita sedentarla In luoghi male ventllat! ed umldl.

Altra malattla In grado superlure alia suddetta k la lepra tu-

bercolosa, leontlasl, satlrlas! de! dermografi, couosclula sotlo 11 nome
volgare d! morfea , o d! mal de S. Lazaro. L’ uso dell! oleos!

,
del

grasso
,
della came porclna In cert! luogh! danno, ragloue della fre-

qiienza d! tale malattla: ed In generale se !l vltto non e la causa

produttrlce, k per lo meno quella che ne favorisce lu svlluppo e le
‘

Imprlme un’ Indole rlbelle ad ogn! medlcazlone. Anche al grano turco

al quale da qualche secolo dobblamo rlconoscenza d! si robusto

allmento del popolo
,

s! vojle In quest! ultlm! temp! Imputare un

malehco Influsso In alcune provlncle d! Mliias nel Braslle. Ma si

pub con certezza asserlre che In quelle d’Afrlca ove appunto aw!
magglor copla d! questo grano sono le meno Infelte, ed In Italia e

nel Fortogallo ove e quas! comune allmento non s! osservano leprosl,

c sembram! perdu che s!a un’ asserzlone avventata anche rlguardo

alle provlncle d! quell’ Impero amerlcano. Da una memoria del dottor

Paolo Candida rlportata da Sigaud abblamo con mulla verlla ed

evldenza la descrlzlone della malattla quale Infesta molte part! del

Brasile; ed b la stessa che s! osserva In molt! paes! della Guinea,

da dove credesi anz! sla importata. Comlncla con una colurazione

plu 0 meno viva della faccla
,

con buili d! calore
,

gunfiezza dci

(1) Uiario da Saude, p. 186 Rio-dc-Janeiro.
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tegumenti del cranio, prurito incomodo lungo il nervo faciale, mac-

cbie fosche o biaocastre irregolari confloenli sul tronco e sidle estre-

dove si estingue quasi ogni sensibiiila; alcune voile succedono

o precedono inacchie livide o rosse , indolenti alia pressionc o sol-

tanto producenli un senso ottuso di dolore o di calore. Le labbra

si goiiHano e specialmente le superior!
;

succede palpilazione
,
ed

uiia parlicolare tendenza della pelle all'infiammazione orticaria solto

qualunque piccolo stimolo. Nel secondo periodo quesli siiitonik si

mantengono o tutti o in parte, ditninuiscono o spariscono per ri-

coniparire in segiiito con piil violenza e specialmente all’ aprirsi

della stagione estiva. Grado grado si gonGa la regione raascellare,

cambia colore e si fa bianco sporco, o rossastro. La pelle delle

estreinita diviene ogni di piii insensibile
,
meno picghevole

,
piii lu-

cente o furfiiracea. Le macchie aumenlano di numero e d’ esten-

sione c si coprono di bottoncini
;

le carlilagini dell’ orecchie si gon-

Gano e si defurniano, la pelle delle sopraciglia arrossa, si ingorga

e lascia cadere i peli; il volto si fa allora ribiittanle; iin calor

urentc lonucnla I’ aininalato e gli suggerisce 1’ uso dei refrigeranti.

Dopo qualche anno li ainmalati che dilTerirono tra loro per piu o

meno rapido progresso
,
sono tutti al medesimo livcllo, cib che in-

dica il terzu stadio. Allora la malattia si b iuipossessata di tutto

I’organismo. Cadute le ciglia, il viso sGgurato per gonfiezza e ru-

gosilk che nascondono li occhi , la testa piegata
,

caduti i contorni

delle orecchie e le carlilagini del naso, comincia tutto ad esulce-

rarsi
;
cadono a ciocche i capegli e la testa si ricopre di tigna fur-

furacea; le macchie copcrtc di bitorzoli Gniscuno anch’ esse con ul>

cerarsi ed invadere tutta la superGcie .del corpo, il tessuto cellulare

si ipertrofizza e le ulceri rinnovano le croste; le falangie delle dita

si atrofizzano, perdono il talto e grado grado il movimento; la

mucosa delle narici, della laringe
,

ingorgata
, e coperta di bottoni

tubercolosi rende la voce rauca e sorda
,
e la respirazione sibilante.

Le carlilagini e le ossa del naso si esulcerano e cadono a lembi

gangrenosi, il gusto, I’odorato, I’ udito si ottundono, il cuore balte

con violenza , insurge la veglia con cefalalgia
,
un’ inGammazione

acuta invade il tubo digerente
,

ed il tremendo quadro si chinde

allora prestamente colla morle. Allorchb assale la gangrena il si-

stema arterioso b I’ ultimo a cadere nello sfacelo, fenomeno che si

osservb anche nel cancro (<).

Dt

(t) Diction, del leieneei midicalei.
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Tanto IQ quesCa specie di lepra come nella prinia nessuna cura

fu sufliciente ancora a dooiare il flagello. Indarno si tentarono tutte

le sustanze mediche si vegetali che minerali. II punto principals 6

di prevenire i progressi del morbo ed impedire la degenerazione

delle parti : a tal uopo si impiegarono le preparazioni di ferro
,

di

mercurio , d’arsenico e recenteniente di jodio, e di tutti questi far-

maci si trovu nocivo il mercurio
,
ed utile in molti casi 1’ arsenico.

Tutti i vantati miracoli del succo del madar {asclepias gigantea L.)

si decantato nell’lndie, e d’altre piante conosciute per virtu medici-

nali in quelle region!, si trovarono cosi fallaci come i rimedi della

nostra medicina.

Dietro un’ opinions vulgare si crede che il morso del serpente

a sonagli guarisca gli ammalati di lepra senza avvelenarli. Diversi

fatti tendoQO a mostrare che alcuni leprosi furono impunemente

morsicati dai rettili i piii velenosi. Un caso che riporterb colle piii

minute circostanze mostrera di quanto valore sia questo spavente-

vole mezzo, suggerito piuttosto dalla disperazione che da un razio-

nale medico criterio.

Mariano Jos6 Machado
,
nativo di Rio-Pardo, provincia di Rio-

Grande di Sud
,

di mezza eth
,

era da sei anni tormentato dalla

lebbra tubercolosa (lepra leontina di Alibert) e gik da quattro risie-

deva all’ospizio dci lebbrosi a Rio-Janeiro. A malgrado dei saggi con-

sign di diversi medici
,
disgusta(p della vita che non potea pih oltre

indurare alle angosce di quell’ orribile morbo, con eroico coraggio

risolse tentare la morsicatura del serpente a sonagli. Usd il 3 set-

tembre dall’ospitale
,
e si trasse" dal chirurgo Santos in contrada di

Yallongo
,
N.° 61 ,

che teneva una di quelle serpi
,
ed alia presenza

di numerosa assemblea e dei dottori Maia
,

Costa
,

A. F. Martins

,

Tavares, Reis, ec. ec. subi la prova presentando la sua mano al

rettile colla piu grande e meravigUosa intrepidezza. Il Machado era di

statura ordinaria ma di costituzione atletica. La lebbra giunta ai

seconds periods avea resa la superCcie del suo corps insensibile al

tatto. Il tessuto cutaneo denso e rugoso
,

era coperto di tubercoli

poco elevati, ma senza alterazione, e la faccia ributtante per dilTor-

mita; le estremitk delle dita aveano gik perduta la forma, I’epi-

dermide si staccava facilmente
,

le ungbie si alteravano e le dita

crano contratte; ma la malattia non avea ancora annientata la furza

vitale, nb spossata inticramente quella robusta costituzione.

Mariano Machado inanzi tentare la prova dichiarb che agiva

per libero impulse di sua volontk , e Grmb uno scritto in cui assu-

35
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raeva sopra si; stesso ogni responsabilita. Premesso queste cose alia

presenza di qiiclla mimerosa adunanza introdiisse ie dila della destra

mano tra i ferri della gabbia e loccb per due volte il terribile ser-

peiile. O»esto dappriraa fugg'i
,
poi si luise a leccargli la mano senza

morderla
;
ma senlendosi premuto con forza a mezzo il corpo gliela

addcnlb fra 1’ articolazione del dito mignolo e dell’ annulare col

metacarpo.

La morsicalura ebbe luogo il 4 setlembrc alle 11 ore e 50

minuti del maltino. II malato non senti 1’ impressionc dei denli

,

n^ I’azione immediata del veleno introdulto nella ferita
, e fu d’uopo

I’avviso degli astanli perche si reslasse pago. Kitirata la mano si

trovb leggermente gonfia, dalla ferita gcmeva sangue, ma senza

il minimo dolore. II malato conservava ancora tulta la sua corac-o
giosa freddezza; la respirazione ed il polso erano normal!. Cinque

minuti appresso sente nella mano un senso di frcddo, ed al mezzodi

un lieve dolore alia palma che aunienlava ed invadeva in 17 mi-

nuti tulto il pugno, il quale in 20 era gia considerevolmenle gonOo.

In 30 il polso diviene forte e pieno, ma I'ammalato conserva la stessa

tranquillitk morale. In 59 minuti tutto il corpo e intorpidito. Vien

preso da trcmiti , da torbidi mental!
,
da soiniolenza

, da stringi-

menti di gola. Il dolore e la gonficzza della mano si stendono piii

intcnsi al braccio
;

il dolore dalla lingua si propaga per tutto il

canale sino alio stomaco. Aument^ la tumefazione ed il dolore

della mano morsicata, ed acusa un senso di freddo ai piedi. A due ore

e cinque minuti prova dillicolta a parlare e 20 minuti appresso an-

che air inghiottire; e qualche ansieta, e sudor copioso al petto. A
due ore e 50 m. prostrato s'l che a stento solleva le braccia:

scola sangue dal naso
,

si inquieta ed il polso da 90 battute. A 3

ore e 2 m. b coperto d’ un generale sudore e manda gemiti inro-

lontari; qualche minuto appresso if polso ascende alle cento battute;

si accrescono i dolori alle braccia, la faccia arrossa, e Vepistasi con-

tinua. A 3 ore e 35 m. il malato beve con ncssuna dillicolta del-

r aqua e vino
,
e cambia la camicia. Si manifesta per tutto il corpo

color rossastro ed una pustula sotto il braccio geme sangue. II color

della pelle si fa piii scuro specialmente nell’arto olfeso. Dolori atroci

delle estremita superior! lo tormentano senza trcgua, gli si stringe

la gola e la respirazione si fa stentata. A quattro ore e 30 ra. il

polso ascende alle 104 battute
,

coinincia salivazione e gran calore

per tutto il corpo. A 5 ore e mezza gli stessi battiti del polso,

torpore, urine abbondanti, saliva spessa e forlcmenle colorata, rc-
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spiro Iranqiiillo
,

polso pienu
,

luaggior gonficzza della uiaiiu iiior-

sicata. A sette ore sonnolenza con gemiti, accusa di forte dolorc al

petto
,

quasi chiusa la gola
,

copiosc Ic scariche d’ urina
,
sangiie

dal naso
,
e si fanno pid intensi tutti i sintomi. Gli si offre aqua

zucclierata con aquavita
,
ma non pu6 ingliiottirla. A 8 ore cessa

il sudore e si fa piii copiosa 1’ urina. A 9 e un quarto s' addor-

menta. Alle died gli si danno tre cucchiaj d’ infusione di guaco;. cessa

il sangue dal naso. II polso batte con regolaritk 108 pulsazioni. Si

Dotano depress! i tubcrcoli lebbrosi delle braccia e del volto
,
ma-

nifestando un aspetto erisipelaceo. A died ore e 20 m. emelte con

gran sollievo due oncie di limpida urina. Addormentasi poi qual-

che istante
,

ed il dolore del petto diminuendo gli invade le

gambe ed i piedi, le quali parti sino allora furono soltanto fredde.

Accusa sete e seduto sui letto bevc aqua con facilitk. Alle undici

ore prende quattro cucchiaj d’ una forte infusione di guaco
,

e tre

quart! d' ora appresso urina un liquido colorato. Continua a here

aqua senza diOicoltk: il polso e giunto alle 119 battute, la mano
morsa ed il braccio comeche infiammatissimi lo tormcntano crudel-

mente. A mezzanotte s’ addormenta, ma mezz’ora dopo, concitato ed

anelante mcttendo grida dolorose si sveglia, urina di nuovo; riGuta

ognirimedio e domanda la confessione; piii tardi urina ancora ed

accusa un forte calore alle gambe che prima eran fredde
, e si de-

cide a prendere due volte di mezz’ ora in mezz' ora 1’ infusione di

guaco. A due ore assiso sul letto trangugia con diflicoltk alcuni sorsi

d’ aqua pura
,
ma ogni volta che s’ attenta di berne aumentano le

diflicoltk ed il dolore. Alle due ore e mezza prende il rimedio e

s’acqueta: il polso discende alle 110 battute. Un’ ora appresso urina

ancora, poi torna ad acquetarsi, ed un quarto d’ ora appresso gli si

dk la dose del rimedio. Sente moli involontari nel pollice della

mano dritta e nella gamba sinistra. A quattr’ore urina di nuovo, da

Il un quarto d’ora prende un cuccbiajo di rimedio e s’acqueta.

11 polso discende alle 100 battute. Dalle 5 alle 6 ore emette due

volte urina e la respirazione si fa libera.

Alle 9 ore e tre quart! grande prostrazione di forze lo coglie

,

la mascella e le estreraitk inferiori si agitano convulsivamente, ed

emette urine sanguinolenti. Alle dieci ore il polso si accelera, e

sparisce a lunghi intervalli: i moti convulsivi aumentano, diminui-

scono r intumescenza delle estremitk ed il rossore della pelle. La

deglutizione e la respirazione si fanno diflicili. Gli si applicano de’

vescicanti alle cosce e gli si porge infusione di guaco. Alle dieci
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ore e 50 lu. diminuiscono le convulsion!. Gli si mcltc un clistere

d’ aquavite. Alle 10 e 55 m. cessa ogni movimento convulsivo. Alle

11 ore b ancora nello stesso stato e gli si dk a here un’oncia d’olio

di lucertola che trangugia a stento. Alle 11 ore e mezza spira im-

provisaniente. II cadavere diveiita livido, e in poco d’ ora si gonfia

enormcmente coprendosi di macchie azzurre. II giomo appresso lo

strano fetore che svolgeva impedi ai medici la sezione.

Questo fatto avrebbe poluto essere di grande giovamento alia

scienza, ove non si avessero apprcstati rimedi lungo lo svolgimento

degli effetti del veleno. Giacchk il Machado si era sottoposto con

tanto eroismo ad un s\ spaventoso esperimento, perchk non conten-

tarsi d’esaininare attentamente tutti li efTetti senza sturbare i pro-

cedimenti natural!? Ad alcuni pratici non par vero che possa ser-

vice un sol rimedio in medicina
,
se non guastano ogni osservazione

coU’esaurire il voluminoso ricettario che seppcro imprimere nella

memoria nel lungo corso della loro pratica. 11 piii delle volte la mi-

scela delle sostanze medicinal! delle quali siamo ben lungi ancora

di conoscere ogni particolare azione, e come e quali modificazioni

inducano nell’ individuo
,

fanno della medicina un’ arte fortuita e

del medico un ciarlatano. Comunque il guaco abbia potato avere

qualche azione nel caso suesposto , nulla ostante fu insufiiciente

a salvare il Machado, e quando vogliasi apprestare in casi simili

b mestieri fame preparazioni che in piccolo volume abbiano tutta

r attivitk voluta, giacchk in molti casi 1’ impedita deglutizione dei li-

quid! 0 f avversione dell’ ammalato fanno si che non puossi averae i

pronti eifetti che si desiderano nei casi urgenti. Per avere i felici risul-

tamenti dalle sostanze medicinal! de’selvaggi b d’ uopo servirsene nello

stesso loro modo di preparazione, e studiandole con essi contentarsi

in sulle prime d’osservare. Le loro pratiche che paiono assurde a

primo aspetto hanno risultamenti rapid! e non sono 1’ eifetto d’ un

capriccio, ma di una lunga esperienza. Se noi non possiamo vantare

il pik delle volte li stessi effetti, egli b perchk ci contentiamo di pro-

porre le sustanze che adoprano senza esaminare i loro preparati e

studiare il tempo in cui li adoprano secondo i divers! casi.

Nel suesposto caso si potk verificare depressione quasi subitanea

dei tubercoli lebbrosi e forse coll’ inoculazione del veleno praticata

ad arte potremmo avere qiio’risultamenti che non si ottengono colla

profonda ferita del dente della serpe, tanto piii che sappiamo dalle

esperienze di Breschet e Pravaz che i veleni dei divers! serpent!

deir India diseccati anche da lungo tempo conservano la stessa loro
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azione vcnefica. I due Frances! sono pure pervenuti a neutralizzare

II veleno nella ferita stessa appena fatta, per mezzo di scariche gal-

vaniche, forse con tal mezzo potremmo riuscire a modificarne I’as-

sorbimento
,
ed a graduarne li efTetti in luogo d’ annientarli d’ un

tratto.

Egli b certo che il veleno del serpente a sonagli, come quello

del coluber naja, e dell’ haji producono sulla pelle un color porporino,

con erisipele e disquamazione in meno di ventiquattro ore, dando

a divedere una azione modincatrice specialmente della cute. Tatti

quest! fatti important! potrebbero condurci a trovare un potente

rimedio in certe malattie cutanee ritennte fino ad ora incurabili.

Sappiamo inoltre da Augusto di Saint-Hilaire, da Spix, da Martins e

dal principe Massimiliano di Neuwied, che in alcune sertoes di Minas-

Geraes e di Bahia si cura la sifilide col decotto delie specie piu

velenose di serpi, e se la lebbra, come vogliono alcuni
, h di egual

natiira
,
come non potremmo con tali mezzi meglio studiati

,
avero

finalmente anche un rimedio per quest’ indomito flagello ?

I
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Partenza dall’Angola — II fiiime Zaire — Vcgctaziono e Icrreno dei dintorni —
La Serra do diabo — II Bondo o Baobab — Eiiibomma — Gama — Come vi

fill lascialo per sei giorui nclla piu crudcic incertezza — Ocscrizione del

paese — La balena e la sua pcsca — Osservazioni inlonio a qiiesto ramo
d' indussirin coinmercialc.

]u stil finire di liiglio del 183G approdava a Loanda il basti-

nicnlo mercantile la Felicie comandatu dal capitano G. B. Gras
,

ii

quale lornava in Europa toccando diversi liioglii delle coste e delle

isole. Avendo stretta seco lui conoscenza noleggiai ii mio poslo, e

preso commialo dalli amici dissi addio per sempre a quella sgraziala

terra. 11 governatorc era assentc dalla cilth
,
n^ potci attestargii a

voce I’eterna mia riconoscenza. Lasciava un amico su quell’ in-

I'austo suolo il quale avea sempre diviso meco ii pane ed il letlo.

Era stalo Maggiore del genio nei rovesci politici della sua patria, ed

avea deposto le armi ed abbandonato il Portogallo allorche vide

inutile il sacriGcio di sua vita. Dotato d’ inallerabiie fermezza inipo-

neva ai nemici colla virtii, ed era caro a tutti ed ammirato pel

suo valore. Perduto il suo patrimonio ni} volendo cercare un pane

collo spergiuro, prefer^ un volontario esilio su quelle spiaggie. A. M.
Fidi^ fu r ultimo a staccarsi dalle mie braccia. Colle lagrime alii

occhi ci salutammo senza trovar parole. Balzb dal cassero nella

scialuppa ed in quell' ultima stretta di mano si rinovarono i giura-

menti. Due cose mi restarono indeiebilmente impresse sul cammino
di mia vita

,
quell’ amicizia che invigoriva fra le piii strane vicissi-

tudini
,
e 1’ insulto d’ un vile che tenth la piit abominevole calunnia

su d’ una terra ospitale
,
poi fuggt e si nascose.

Il primo d’ agosto salpammo con vento fresco di sud-sud-est ed
il giorno appresso alio spuntar del sole ci trovammo in faccia al-

1’ ampia imboccatura del Zaire. Quel flume di tanta importanza
SI altirb 1’ attenzione dei geografl solo ai nostri giorni. I Portoghesi
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appena ne fecer cenno col nome del suo scopritore Diego Cam. Li

indigeni lo chiamano Mojenzi-enzaddi (origine de’ fiuini). Melte foce

tra il Capo Padron e la punla del pesce cane o Shark-point al S.,

e la Fathomless-point o punta senza fondo
,

al nord, sotto il 6° pa-

rallelo di latitud. australe ed il 13° di long, orientale del mcridiano

di Greenwich.

Bcnch^ i viaggiatori portoghesi esagerino oltremondo il volume

dell’aque cbe egli tributa al mare, certo 6 uno de’piii gran flumi del

continente. Corre rapidissimo e riesc'i 1’ entrata diflicile
,
bcnchb non

fosse in tutta la siia piena; le torbide sue onde si poteano seguire nel-

I’azzurro dell’oceano alia distanza di forse sei o sette leghe percorrendo

nella loro rapidita fln quattro miglia e mezzo inglesi all’ ora. La >

sua imboccatura h larga tre di quelle miglia c le rive cosi folle

di manglieri e crisobalani (i) cbe rendono impossibiie I’ approdo. •

Tali boschi si stendono per pib d’ un miglio sopra terrcno d’ ullu-

vione del iiume o della marea. Un’ inlinita di canali intersccano in

vari scnsi il suolo formando isolette di verdura cbe non di rado

divelte dalla riva per la forza della corrente nelle stagioni delle

piene e tenute solo per le radici delli arbori fra loro inlralciate

soil’ aqua, rimangono galleggianti sull’onde facendo la meraviglia del

naviganle.

]Noi mettemmo in panna in faccia alia sinistra riva, e lo spetta-

colo imponeute di quel gigante de’ liumi cbe scorre in silenzio fra

quelle primitive foreste esaltando 1’ imaginazione arresta il viag-

giatore stupefatto. Nessuno potb ancora penetrare fra quelle macchie

ed i combuladores d’ Angola cbe attraversano il fiume in Iraccia di

schiavi non sanno nulla di quelle basse terre. Dicono solo cbe non
bisogna smarrirvisi perchb popolate da tutti i piii orrendi moslri, e

vi creano esseri imaginarj nemici aU’uomo, cbe le rendono inabi-

tabili. II botanico Smith sulle sabbie del mare riconobbe gran nu-

mero di piante di quelle rive simili nella forma a quelle del Capo

(-1) II MangUere {Rhiiophora) cresce nelle marenime. e rivolgendo alcuni de’suoi rami
in basso toriia a piaiiUrsi in terra formando cosi delle reti inU icatissimc sull' aque che

servono anche di ponti. Usano la scorza quale febrifngo, per tingcre in color di rnggine, e

potrebbe forse servire per la concia delle pelli, 1 pescalori delle Antille adopcrano le radici

grattugiate conlro le punture dei pesci , e le ferite di animali vene&ci. 11 legno serre

alia costruzione delle piroghe.

II Crisobaluno
(
Chrysobalanus) cresce in folte macchie nei luoghi pantanosi, e le

sue foglie e le rodici servono a preparare alle signore de' bagni astringenti c I'asso-

danti. II frutto delto icaco confettato nello spirito di vino non k disaggradevole al

gusto, c ie sue semciili oleose servono a preparare ungueiiti.

s
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di Buoaa-Speranza. Vi trov5 buon numero di ninfee
,

di menianti

,

e altre specie piii rare. Macchie di papiri egizi
(
cyperus papirus

)

ondeggiano al vento come campi di biade rappresentando quasi in

quel lontano suolo la flora della valle del Nilo.

Al confluente dei diversi rami del flume di cui il pib grande

porta il nome di Maxwell, stanno alcune grand! isole coperte di carici,

di bombacee e di canneti
,
le quali servono a certi intervalli di sta-

zioni per la pesca, e son popolate di aironi ed altri uccelli aqualici.

Ivi il flume si ristringe , ed urla con orribile fremito contro d’ un

enorme masso di granito che torreggia erto, nudo ed isolate, detto

Serra do diabo o rupe del feticcio, perchb li indigeni lo credono il

convegno delli spirit!. Questo 5 il limite naturale della parte piana

del Congo
,
ed al di la comincia il terreno ad ascendere gradata-

mente e ad ofTrire i primi campi di mats e di tabacco.

Dalla sommitk di quella rupe se ne vedono da lungi altre si-

mili, sparse qua e Ik a guisa di ruine. Sono sparse di enormi mass!

di felspato di cento a duecento piedi d’altezza, ed una dettaTaddi-

Enzaddi s’alza all'altezza di 1500 piedi. In quei contomi k comune
il Bondo

,
arbore di smisurata grandezza

,
piii conosciuto sotto il

nome di Adansonta Baobab

;

nulla k esagerato di quanto si spaccia

8ul suo conto
,
e la sua strana mole k cosi oltre ogni nostra aspet-

tativa
,
che quando per la prima volta io mi recai a vedere I’avanzo

d’uno di quei tronchi corroso dalla carie e dal tempo, lo credetti

alia Iontana un grande steccato di corteccie d’ arbore. Quelli avanzi

di pill migliaia di anni mi fecero la piii gran meraviglia. Mi ricor-

dava il Baobab esaminato al Senegal da Adanson quando impose a

quell’ arbore il suo nome
,
e in cui benchk con metodo imperfetto

potk congetturare sei mila anni di vita, distruggendo cosi 1’ opinione

degli anticbi naturalist! sulla trasformazione delle specie, da cui il

genio di Cuvier trasse poi che non solo queste ma anche certi in>

dividui sussistono ancora identic! fln dall’ ultima rinovazione del globo.

Peccato che Adanson non abbia conosciuto la maniera di contare

li strati legnosi per calcolare I’eta delli arbori giacchk allora avremmo
avuto un maggior grado di certezza dalla conoscenza dei due calcoli.

Io ammirava quelli avanzi, quali viventi coetanei del primo nostro

padre. Una sola di siflatte sensazioni fa dimenticare al viaggiatore

i patimenti e gli stenti e quanti pericoli si aGTronlano in quelle Ion- .

tane percgrinazioni.

Quest’ arbore k della famiglia delle bombacee, stabilita recente-

menle dai botanic! staccandola dalle malvacee di Jussieu. I negri
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10 chiamano Baobab
,

ed b il piu grosso delli arbori conogciuti.

L’ ordiaaria altezza del suo tronco b di dieci a quindici piedi
,
e la

sua circonfereoza di settantacinque a settantasette, il che corrispon-

derebbe ad un diametro di circa 27 piedi
,

e se ne misurarono

di pill mostruosi ancora. £) coronato d’ ua fascio di rami anch’ essi

stranamenle grossi o lunghi da 50 a 60 piedi, ciasenno de'quali

potrebbe formare da sb un arbore d’ una considerevole dimensione.

Gli esterni s’ inchinano quasi fiuo a terra formando cosl un vasto pa-

diglione di verdura. Le radici souo altretanto gigantcsche ed anche

piu lunghe. Quelle del centre si impiantano vertical! nel terreuo

a grande profonditk
,

le altre vanno orizontalmente a fior di terra.

Le foglie simigliano in grande a quelle dell’ ippocastano ed i

fiori suno solitari e pendenti in basso da un liingo peduncolo
,

in-

volti da un calice intiero a modo di sottocoppa. La corolla b bianca

e formata di cinque division! larghe e conipatte. 11 frutto b alquauto

'ovale e carnoso siccome quelli delle cucurbitacee e niatura in ottobre

o novembre. Malgrado la sua strana dimensione quell’ arbore va sog-

getto facilmente ad una malattia che lo ini'racidisce ed il colosso

dei vegetali h rovesciato al suolo da un sollio di vento. Allora una

miriade di scarafaggi {nasicornis) e di capricorni {cerainbyx) vi pian-

tano la loro stanza e (iniscono a lasciargli la sola corteccia.

Come tutti i vegetali della sua specie 1’ adansonia si distingue

per alcune proprietk mediche raddolcenti. Le foglie e la scorza dei

rami novelli contengono gran quantitk di roucilagme e fanno decotti

utili nelle infiauimazioni intestinal!. I negri disseccando le foglie e

pulverizzandole ne fanno sotto il nome di lalu il condimento

giornaliero delle loro vivaude. Ne mangiano pure la polpa che in-

volve le sementi del frutto, la quale essendo acidula serve anche a

fare in quelle adusle region! una specie d’aggradevole limonata. AUorchh

11 frutto si guasta essi sanno ricavarne un ottimo sapone. Non di

rado viaggiando per quelle contrade si trovano nei tronchi caver-

nosi di quelli arbori cadaveri appesi e diseccati siccome le mummie.

Sono giocolatori che dopo aver divertiti sulle publiche piazze li

oziosi vengono ivi appiccati quali ministri di maligni spirit!
,
non

meritando secondo i saggi di quelle tribii nh altra fine nh piu nobile

sepoltura.

Air orientc della Serra do diabo appaiono le prime abitazioni

che formano un villaggio di circa un centinaio di capanne detto Lombi,

primo mercato del Zaire. Piii inanzi le rive del fiume s’alzano in

colline e trovasi Embomnia, residenza del Scenii o principe ereditario
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che porla il tilulo di Mafuk. Quel villaggio bench^ solo di circa

cinquecenlo abitanli ^ il principal inercato di schiavi del Zaire
,

e

vi si trovano sempre bastiinenti negrieri. 11 paese ^ poco colti-

vato giacch^ gli abitanti si danno solo al commercio delli schiavi.

Ove il lerreno e dissodalo suite rive del fiume produce ma'is, della

manioca
,
banane

,
aranci ed allri frutti

,
arbori di pepe , e palme

di varie specie, meno il cocco che mauca afTalto su quelle rive. II

cotone k indigeno e cresce senza collivazionc, ma non viene raccolto

perchfe non ne hanno ricerca. Secondo Browne la canna zuccherifera,

la banana
,

il tamarindo
,

il limone
,

1’ arancio ed io aggiugnerei la

maleguelte
(
granum paradesi Lin.

)
sarebbero i vegetali primitivi ed

indigeni del paese
;

li altri
,
come il tnai's

,
la manioca

,
1’ igname

(dwscorea), le palate, il miglio, 1’ ananas, il labacco, il peperone (cap-

sicum frutescens) furono importati dai Portoghesi e dalli indigeni

poi propagati alle lontane terre.

Dopo qualche tempo di piacevole soggiorno all’ imboccatura

di quel gran liume dell’Africa si spiegarono le vele dirigendosi verso

il N-0. Di tratlo in tratto si metteva in panna o si geltava I’dncora

dando il segno del cannone, ma nessuna anima vivente ci dava se-

gno di vita su quelle spiagge. Le coste eran basse ed uniformemente

coperte di folta vegetazione. In nove giorni giungemmo all’l” c 45° di

lalit. australe. Allora giltammo 1’ dncora su d’ un fondo di roccio

a 35 braccia d’aqua forse a due miglia dalla costa, e replicammo gli

stessi segni del cannone spiegando le bandiere del bastimento. Pei

continui boschi follissimi ed uniformi non 6 dato al naviganle rico-

noscere dal mare i vari luoglii segnali sopra alcune carte di marina,

oppure per relazioni di negozianti di schiavi accennati in quelle

parti. Le carte inglesi del 1834
,
per alcuni errori riscontrati dal

capitano, lo rendevano litubante. Una goletta ancorala presso terra

ci dife a pensare ch’ ivi potesse esser Gama
,

paese di cui avevamo

vaghe nozioni.

Un certo Berretta mulatto dell’ isola di S. Tom^, capitano e pro-

prielario di quella goletta
,
appena conobbe che davamo fondo venue

a visitarci su d’ una piccola piroga cacciata in luogo di remi da

eerie spatole corte maneggiate con molta destrezza. Egli ci die rag-

guagli di quel luogo e del modo di condurci con qiiegli abitanti.

Mandammo seco lui il nostro pilota a terra onde complimentare

queir Ogha
, e domandargli

,
con un gran fiasco di vino in regalo

,

se ci permetteva di commerciare nel suo Stato.

11 signor Berretta conosceva a fondo la poca fede di quelli abi-
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lanli. Avova in allro suo viaggio comprati in quel luogo quaranta

schiavi , ina appena sborsata la convenuta soniina fu per ordine

deU'Ogha preso e legato
, e dopo averlo tenuto in forse della vita

per pill giorni, lo rimando senza li schiavi a bordo della sua golelta

facendogli sapere che per grazia speciale gli donava la vita. Sbuf-

fando ira e per le rubate mercanzie e per il brutto tradimento
,

il

Berretta dovette acconciarsi alia nicglio e tornare alia sua isola a

mani vuote. Ma rumiDando sempre il modo con cui vendicarsi passo

qualche mese onde aver tempo che quella gcnte non fosse troppo

in’ sulla guardia, poi quando meno se 1’ aspettavano ricomparve a

Cama sulla sua goletta apparecchiata aflatto diversamente che per

10 inanzi. Ingannati dal diverso panneggiamento quattro dei primi

Macotas deU’Ogha gli capitarono a bordo per essere i primi a trat-

tare col nuovo arrivato. Quando il Berrett,a se li vide in suo poterc

11 fece strettamente legare e spiegb le vele per la sua isola
,

seco

traendoli prigionieri onde risarcirsi delle mercanzie e vendicarsi del-

r ingiuria. In questa occasione egli era tomato a quella volta per

trattare 1’ accomodamento , ed il re aveagli fatto giuramento di pa-

gargli i quaranta schiavi, bevendo del suo sangue in fede della

verith.

In capo a poche ore tomb il pilota a bordo. II re I’avea accolto

sotto una tenda di paglia appesa ad un arbore in una piazzetta in mezzo

al bosco. Per lo straniero eravi un piccolo seggio di legno, e per lui

una stuoia su cui sedeva. Attorno attorno stavano le sue donne,

poi i macotas ed inline sparpagliato senz’ ordine il restante del po-

polo. Siccome aveva il pilota fatte distribuire bottiglie d’ aquavite

,

tutti ne bevettero coprendosi perb la faccia per rispetto inanzi

al loro capo. Parean meravigliati alia vista di quel giovane fran-

cese, perchb il primo ch’ essi vedevano di quella nazjone. Fatta

I’ambasciata, un interprete 1’ espose al re, il quale dopo aver tenuto

lungo consiglio co’suoi, rispose: ch’egli era ben contento di permet-

tere che si commerciasse nel suo Stato, ma che prima.gli si mandassero

in presente tre pezze di cotonina con righe azznrre
,
un fiasco di

polvere da fuoco , un fucile
,
due braccia di panno .scarlato ed uii

pezzo di piombo. Concessa la domanda balzb tutto contento in piedi,

dicendo al pilota che avrebbe subito mandate a bordo a ricevere i

doni ed anche la bandiera del bastimento onde poterlo in altra oc-

casione distinguere.

Si domandb di Cambanga principe ereditario il quale si aggirava

tra mezzo alia folia scroccando all’ uno ed all’ allro qualche sorso
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d’aquavile, c tanla ne area tracannala die qiiando giiinsc al nostro

bordo per ricerere il dono non poteva reggersi in piedi
, e gridava

come un indemoniato ch’ egli era il principe Cambanga , e voleva

ancora aquavite e dava a tutti grandi strette di mano come se con

tutti lo legasse antica amicizia. Egli era di forme atleticbe
,
ma

non molto alto di statura.

Giunsero intanto i negri nelle loro piroghe, con avorio, stuoie,

cera, ananassi, pappagalli, scimie, e tutti ad una volta confusamente

e con grida spaventevoli domandavano chi una cosa chi 1’ altra
,
e

volevano che il comandante andasse a terra promettendogli grandi

faccende. Egli era troppo informato sul loro conto, e sapeva pure

che pochi mesi addietro truddarono il capitano d’ un bastimento

Avanese per derubarlo, e percih duramente rispose che commerciava

solamente al sno bordo. lo allora vago di conoscere quella popo-

lazione, benchh il capitano con ogni suo modo cercasse dissuadermi,

volli andare a terra.

Mi si ofTrirono compagni il mio domcstico ed un mio negro

,

cir io accettai di buon grado perche conosceva a prova la loro

fedelth e bravura. Discendemmo in una piroga di que’ selvaggi che

dando delJe loro spatole nell’ aque
,

in un batter d’ occhio ci misero

a terra. Andammo diritti dall’ Ogha che ci accolse sospettosamente

,

ma siccome gli feci regalare una pezza d’ indiana (^) ed alcune ba-

gatelle di vetro
,
rassereno la faccia

,
e si mise a saltare dall’ alle-

grezza, ed io potei intrattenermi a visitare il paese.

Intanto il mare essendosi fatto grosso ed il vento fortissimo il

bastimento non poth piii tenere, e rompendo le dncore le abbandonb

e sconiparve, lasciandoci tra quei selvaggi che non godevano troppa

riputazione d’ ospitalitk. Primo nostro pensiero appena ci vedemmo
abbandotiati a noi stessi fu di cattivarsi la confidenza dell’Ogha, ed a

questo fine mi servi un negro che faceva d’ interprete conoscendo

alcun che di portoghese. Egli avea fatto varie volte il tragitto all'isole

di S. Tomh e deh Principe sui piccoli bastimenti de’negozianti di quelle.

A costui mi rivolsi adunque regalandogli qualche cosa di vestimento che

recava meco e promettendogli molto di piii se mi servisse fedelmente.

Quando che no gli mostrai le nostre armi e come avressimo potuto

noi tre uniti difendcrci o far vendetta alia quale eravamo pronti per

qualunque piccolo oltraggio ci si facesse. Egli promisemi ogni sua

assistenza, ed intanto mi condusse in una sua capanna ovc ci lascih

(1) Tela di cotoiie fnbricatii pel commercio co’ negri.

Digitized by Google



ft

CAPITOLO DECIMOSETTIMO 205

padroni, mandandoci le sue donne perch^ stessero ai noslri ordini.

Gran parle della popolazione correva sui nostri passi, ma per mera

curiosita. lo leggeva su quelle faccie nulla di sinistro. 11 priucipe

Carabanga ci raggiunse poco dopo, e siccome gli avea dato da here

sul bastimento, benchb allora mezzo ubbriaco, pure si ricordb di me
con piacere, e voile essermi guida in tutto il tempo ch’ io soggior-

nassi in Gama. Noi ci mettemmo adunque in pace e benchb sulle

guardie, mostrammo sempre a quella gente plena confidenza e buon

umore senza mostrarci ioquieti di nulla come se fossimo in paese

nostro. Alla sera feci distribuire ai curiosi una bottiglia d’aquavite,

e noi mangiato del biscotto e qualche banana che ci offerse il nostro

ospite ci coricammo sulle stuoie che ci aveva apprestate per letto.

I negri si dispersero, il mio vegliava; io ed Antonio ci mettemmo
a dormire saporitamente. AUo spuntar del giorno fummo repenti-

namente svegliati da un infemale fracasso di stramenti e di grida

assordanti. Balzammo ambidue ad un tempo in piedi, ed il mio ne-

gro che facea la guardia corse ad avvertirci che veniva I’Ogha a

farmi visita, con tutta la sua corte, la musica e la sequela delle

sue donne che urlavano e danzavano. Corsi ad incontrarlo alia porta,

ed accoltolo ospitalmente lo feci sedere sulle stuoie che mi servivano

di letto.

Indossava egli senz’ altro vestito un vecchio uniforme di ca-

pitano di marina inglese con tutto il restante del corpo aifatto

ignudo, appunto come si vedono talvolta mostruosi mandrilli vestiti di

abito a gallon! dorati per mano di Savojardi girare per le case o

per le vie di certe citt^. Io non potei a meno di non ridere a quella

grottesca flgura
, e per coprire il male di quel mio atto

,
gli feci

dare una bottiglia d’ aquarite di cui mi parve oltre ogni credere

contento: poi dandomi ad acconciare io stesso al collo di ciascuna

delle sue donne un piccolo ornamento di vetro, un tripudio gene-

rale si sparse tra quella turba e con quanto fiato aveasi in corpo

si dib a gridare missanga ula-hu ula-hu, ed a dar delle calcagna in

terra
,
e delle mani sulle coscie con certa misura. Missanga b parola

portoghese ma comune anche ai negri per indicare tutte quelle

conterie di cui tanto amano fregiarsi i selvaggi. L’ Ogha contento

del fatto mio mi disse ch’ io era un bello e bravo bianco, e rivoltosi

a’ suoi con atto di compiacenza, s’ alz6 per andarsene ricominciando

r indiavolato fracasso di prima. Fra li strumenti musicali notai certe

campanelle di ferro
,

i tamtam siccome quelli che ho gib descritti, e

denti d’ elefanli di varia foggia e grandezza che davano un suono
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cos'i rolto c scoi'dato da lasciarci per un pezzo Ic orecchie intro-

nate e mal concie. li principe Cambanga rimase per esscrmi di

guida siccome area data parola. II mio negro andava e veniva dalle

spiaggie onde cercare sulle lontane onde del mare le bianche vele

della nostra Felicie.

Gama, villaggio di forse duecento casupole, 6 posto a due tiri di

fucile dal mare sovra un terreno argilloso, circondato di fultissimi

boschi i quali si stendono a levante sempre piii fitti. Gli alberi qua

e colk unendo tronchi a tronchi e rami a rami
,
formano talvolta un

muro impenetrabile. La popolazione cresce ogni anno
,
per ctri ol-

tre il distendersi del villaggio
,

alcune famiglie vanno a stabilirsi

alia distanza di otto o dieci leghe formando cos\ una scala di co-

municazione pel commercio dei negri dell’ interno. Per distendere

gli abituri e dissodare il terreno mettono il fuoco alia foresta

,

ove animato dal vento di mare rapidamente si propaga in ampio

incendio e serpeggia anche per mesi. Yisitai un avanzo di tali

incendi a mezzo miglio dall’ abitato e parremi oltremodo interes-

sante. Grossi tronchi di sterculie, di adansonie, e di chrisobalani re-

stavano ancora in piedi a diverse altezze abbrustoliti e terminanli

in punta incarbonita. Un odor particolare infetto esalavasi dalla terra

ingombra di ciottoli anneriti e cotti, alcuni de' quali parevano ferrugi-

nosi. Yarie specie d’ insetti e rettili trovai qua e colk sparsi nel fango,

cosl bene diseccati che pareano vivi. Alcuni nel toccarli o andavano

in cenere o si rompevano
,
ma potei raccoglierne alcuni e conservarli

quasi si pu6 dire belli e preparati. Gli strati inferiori del terreno

sono argillosi e conservando 1' umiditk lo rendono oltremodo fertile,

e poca coltura basta a quella popolazione per avere le cose ne*

cessarie in abondanza. La lingua
,

1’ attivitk
,

i costumi mi fanno

supporre che quelli abitanti traggano origine non lontana, e forse dal

paese di Gulielmo sulla riva sinistra del Gabbone dove trovai molta

aflinitk nei lineamenti della faccia e nelle forme del corpo loro.

La maggior parte delli uomini intrecciano stuoie nella qual ma-

nifattura acquistarono rinomanza fra i negri loro vicini. Ne fanno

di hnissimc e con molt’ arte disegnate a vari colon per uso di letto,

di origliere ed anche di coperte, e sanno assai bene sostenere il

prezzo di codesto ramo d’ industria, giacche le barattano pel valore

dai due ai sei colonnati 1’ una.

Il loro commercio oltre il suddetto consiste in legno di sandalo,

cera ed avorio e molte qualitk di uccelli e di scimie. Amano in

Cambio armi da fuoco
,
che poi non sanno adoperare e sono loro il
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pill delle volte funeste. 1 boschi formicolano d’ uccelli ed in ispecie

di pappagalli grigi i quali svolazzano a lornie iiinumerevoli
, assor-

dando del loro garrito tutti i contorni. Ebbi occasione di vedere

varie specie di scimie tra le quali una mi parve nuova, d’ un piede

e mezzo lunga
,
con borse alle guancie, con coda lunga non pren-

sile, con 4 incisivi, con 4r canini e molari (24) tutta coperta d’un

folto pelo nerissimo di circa tre pollici di lunghezza. Ne ebbi due

femine delle quali una mor\ in viaggio e potei conservare il solo

teschio, r altra benchb con molla diflicoltk, meco addomesticata

potei portarla viva a Marsiglia nel cuor dell’ invemo
,
ma ivi co-

mincib a rifiutarsi al cibo e mor'i dopo quindici giomi
,

sli che ne

feci dono al ricco museo di quella cittk. Varie specie di rettili ve-

lenosi e d' animali feroci vengono sino all’ abitato
,
ma quei negri

le assalgono con coraggio e destrezza si che di rado ne riportano

offesa. 11 negro che si dk alia medicina conosce anche a Gama il

frutto dell’Angariarl di cui ho gik parlato. Ivi lo si essicca al sole

e lo si adopera in polvere presso a poco come in tutti li altri

paesi. Siccome ivi lo adoperano anche per alciine loro miscele

di cui si fa secreto, con diflicoltk potei indurre un negro che lavo-

rava a pestarne un mucchio che si teneva dinanzi a darmene alcuni

e svelarmi le sue proprietk ed il suo nome. Solo allorchk gli dissi

ch’ io gik ne avevo meco di quelli dell’ Angola e che ne sapevo

r uso, aggiunsemi che quella polvere k di sicura azione ove la si usi

nelle ferite appena fatte, e salva prontamentc 1’ uomo e gli animali

dalle morti di veleno. Gli diedi in cambio alcuni pezzetti di rabar-

baro ed un paio d’ once di cremor tartaro. Voile sapere li effetti

di quests due sustanze e come e quando si prendevano, poi se le

nascose tutto giulivo, ammirando oltremodo I’involto di carta in cui

erano, e domandandomi se importasse che stessero sempre in s\

bella scorza ravvolte.

Hanno per istrumento de’ loro contratti un giuramento e lo

sanciscono col libare il sangue d’ una ferita praticata sul braccio

dei due contraenti. Per nulla al mondo mancherebbero ad una parola

avvalorata con tale formalitk.

La religione k il feticismo, ma il culto k solamente domestico

non avendovi alcun luogo di piiblica adiinanza. Ciascun individuo si

presceglie un feticcio, ma qualchc volta se qiiesto nume non fa a suo

modo lo getta al fuoco e ne clegge un altro. Ne hanno di varie

specie, alcuni qiiai tutelar! della persona se li tengono appesi a lato

e sono indivisibili compagui d’ ogni lor passo
;

altri proteggono la

Digitized by Google



208 CA1’1T0I.0 DECIMOSETTIMO

casa e li averi ed ivi tengono la loro nicchia o slanno appesi co-

prendo talvolta lutte le pareli dol lugurio. Codeslo feliccio h per lo

piu una coda d’ elefante, un deote di tigre, una testa di pesce. Uo
visto dair Oglia un piccolo busto d’ argilla inrorroeineute rappresen-

tante figura uiuana. Era il Dio che lo ragguagliava delle sedizioni

,

delle malevolenze od altro che potesse mai avvenire di contrario al

suo volere tra’suoi sudditi. Essi credono, come mi dissc il mio

negro
,
che 1’ uomo che non incorse mai in alcuna contravenzione

alle leggi debba rivivere in un mondo di delizie, e che solo il con-

dannato per qualche delitto rimanga corpo ed anima nel luogo ove

fu butlato. Hanno la pena di morte, ed il delinquente con mani e

piedi legati e un sasso al collo vien capovolto in mare.

I garzoni e le fanciulle linchb non giungano alia puberta por-

tanp cinti i (ianchi di scorza di palma frastagliata
,
segno d’ inviola-

bilith sacro a tutti. Guai a chi osasse infrangerlo
,
verrebbe abban-

donato al ludibrio di tutto il popolo, e ciascuno potrebbe punirlo

di morte.

Circa a un migliaio e mezzo mi parve poter calcolare li

abitanti
,
e le loro case costrutte di giunco ed intonacate d’ argilla

son di bella forma
, e ben distribuite

,
in mode di lasciare comodo

passaggio tra 1’ una all’ altra. Hanno pollame e lo mangiano abbru-

stolito sulle brage. La manioca , il mais
,

la banana secca al fuoco

,

e qualche pesce alTumicato b per6 il vitto consueto.

Oopo sei giorni di crudele incertezza il di 15 d’ agosto verso

le due pomeridiane vidi un punto bianco sul mare il quale grado

grado ingrandendosi mi si diede a conoscere per la nave liberatrice.

Lo stesso Ogha allora si mise in parata e mi comparve iaanzi per

salutarmi vestito del suo vecchio uniforme, ed accompagnato da’ suoi

macotas. Lo ringraziai della buona accoglienza e della sincera ospi-

talita
,

gli promisi mandargli da bordo un regalo adeguato
,
ed egli

in atto cordiale mi strinse la mano. Non fui meno generoso col ne-

gro interprete che mi accolse in sua casa ed a cni dovea la sal-

vezza tra la cupidigia e la rapacitk di quella gente.

II principe Cambanga fu fedele alia sua promessa e m’ accom-

pagnb lino a bordo, ove ricevette i doni da recare a suo padre.

Godemmo poi la comedia di vederlo tutto vestito di certi miei vecchi

abiti tornare a terra fra i canti di chi lo seguiva, ed impacciato

da quegli inutili involucri fare millc atli facet!
,

e riderc anch’ egli

sgangheratamentc quasi rappresentassc fra suoi un persouaggio bufl'o.

Il popolo che non sembrb aver pensato male dcllo straniero che
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s’ aggir6 per sci giorni osservando soltilmente ogni cosa
,

quando

in’ intbarcai sul canotto del capitano per lomare a bordo, ni’ acconi-

pagou uriando e saltando davanli a me fino alle spiaggie.

II capitano m’accolse a bordo con un amichevole abbraccio, e mi
fa dolce il conoscere che non fu meno la sua angoscia della mia.

Eterna riconoscenza dovrb a quell’ integerrimo marinaro, nelli occhi

del quale in quel momento potei leggere 1’ espansione sincera del

cuore benche indurito alia vita dei pericoli. Sei mesi di navigazione

per chi tornava in seno alia patria
, e ad una madre amatissima

che I’adorava, dopo sette anni di peregrinazione per remote regioni

e per diversi mari, dov6an sembrare secoli. Eppure non un giorno

di noia. Avrei passato su quel legno e con quell’ iiomo altretanto

tempo senza sentime peso
,
lanto era ameno il suo consorzio e bello

era il suo animo.

11 vento tomava a rinforzare ; si abbandonh il pensiero di ri-

pescare 1’ incora perduta, ed a piene vele volgemmo la prora al N. £.

un quarto all’E. onde allontanarci dalla costa. AlTaticato pei passati

disagi, in quella notte il mio letticciuolo ondeggiante e tutto afiatto

marinaresco mi parve morbidissima piuma, e mi vi adagiai dormendo

sino al nuovo sole che salutai gik rinfrancato e allegro.

Allorchh montai sul cassero il vento mancava
,
ed i marinai

stavano tutti giulivi ad ammirare da prora il passaggio delle balene

{Badcena myslicetus Lin.) le quali sogliono venire da’ ghiacci del polo

australe a sgravarsi in quelle latitudini nel mese di giugno, per tor-

narsene col lattante verso la meta o 'sulla fine cT agosto.

La balena h un genere di cetacei afiatto privo di denti, di eorpo

pisciforme con coda orizontale
, e colla pelle che simiglia ad una

stofia di seta inoliata
,
foderata d’ un panicolo pinguedinoso fin di sei

decimetri di grossezza chiamato lardo di cui si fa 1’ olio di balena.

Ella si distingue dagli altri mammiferi per lo strano volume del eorpo

e della testa. Le varie specie di balene si distinguono per la pre-

senza o mancanza d’ una pinna dorsale
,
e dalla pelle ripiegata o

liscia del ventre. La prima specie h la balena franca [Balaena mysli-

ceius Lin.) la sola sproveduta di pinna dorsale. Secondo G. Cuvier

i suoi escrementi tingono le tele d’ un bel rosso. Alcuni molluschi

della famiglia dei balani si attaccano sul suo eorpo e peuetrando

nella grossezza della pelle vi si moltiplicano come su d’ un eorpo

inanimato sotlomarino.

Benchh questo cetaceo non sia quel colosso che ci descrisse uno

de’ nostri piii immaginosi poeti
,
pure convien ammirare il coraggio

J7
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deir iioniu die quasi a corpo a corpo osa assalirc ncl suo elciuenlo

im animale la cui iiinghezza giugne fino a cento piedi. Anticamentc

si crcdcva ben lungi 1’ iiomo d’arrivare-a tanto, e li Ebrei da questo

passo di Giobbe: An extrahere poieres Leviathan hamo
,

et fane li-

gabis linguam ejus ? . . .. pare che tenessero per impossibile la

caltura di questo mostruoso pesce. I Greci lo temevano ne’ loro

viaggi niarittimi, e Nearco mandato da Alessandro a percorrere

1’ Oceano e di cui si conservb la sua relazione in Ariano
,

in luogo

di tentarne la caccia lo spaventava col fracasso della 'sua musica

militare. I Romani non furono nb piii arditi nb piii industriosi degli

Ebrei e dei Greci, e riporta Linneo come una meraviglia, lo spetta-

colo dato da Claudio al popolo romano di una sorte di combatti-

mento contro un mostro marino venuto in secco nel porto di Ostia.

Gli antichi infatti non conoscendo 1’ utilitk della balena non potcano

fame un ramo di industria
,
e Plinio fa ccnno del grasso di balena

solo perchb alcuni hegozianti asiatici, essendosene trovata una in secco

siilla riva d’ un fiume d’Arcadia, cercavano il suo grasso per ungere

i cammelli onde preservarli dalla puntura degli inselti (Plin., lib. XXII,

cap. 32).

Era una calamita per li abitanti delle coste qiiando nno di

codesti cetacei vi venia lanciato dal mare e putrefaceva. Plularco

dice che li abitanti di Runes attribuirono a siffalto accidentc la

pestilenza die Iravaglib quel paese. Ai nostri giorni benchb non

giunga a quell’ immensa mole perchb forse non arriva ad attignerc

il suo pin adulto grado di sviliippo
,

pcrscguitalo come b dall’ in-

dustria deU’uomo, pure or sono pochi anni essendosene trovato uno

in secco sulle basso arene dell’ isoletta di Loanda ne sentivano quell i

abitanti le molestc emanazioni per lutta la citth.

.\i Raschi, Asturiani e Guasconi dobbiamo nel XIII secolo i primi

tentativi di pesca, ma di si poco profitto crano quelle loro speclizioni

che fino al XVI secolo fii un ramo di commercio di nessiina iinpor-

tanza. Soltanto dopo i priini viaggi alia baja d’ Hudson ,
1' Europa

pensi) al profitto che ne poteva avere, ed allora gli Olandesi ne in-

trapresero la speciilazione, dal che provennero ostilila colli Inglesi

e con altre nazioni d’ Europa nel 1617, le quali si accomodarono

col dividersi fra loro quel tratto di mare.

Li aniiali di questa pesca ricordano che nell’ anno 1667 si tro-

vavano in que’ paraggi 201 vaicelli balenicri di diverse nazioni

,

de’ quali 126 olandesi, e pescarono 1968 balene il cui prodolto fu

di 3,78i/i9() (iorini.
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Cangib pui sovente il toalro di codetta porlenlosa alljvila

,

perchfe le baleiie pei'segiiitale cercavan novelli ricoveri. Dalla costa

urientale della Groenlandia che 18 o 20 anni fa era la piii freqiicii-

tata
,
ora si trasferiroao nell’ opposla baja di BaiTin

,
ovc i gbiacci

nataoti dlstruggono ogni anno molti vascelli
,

ed assoggetlano ad

inaudito faliche intrepidi pescatori.

Li Anglo-Americani ed alcune.nazioni d’ Europa freqiientano il

grande Oceano quasi esclasivamente per la pesca della balena. I^Ia

qnalunque economia s’ adoperi in tali spedizioni sarebbe d’ uopo rin-

carasse il prezzo d’ una tale mercanzia onde conapensare le spese,

massime dei bastimenli che passano il Capo Horn. Di tutti i liqtiidi

oleosi per6,che entrano in commercio, ve ne sono pochi piii cari

del bianco di balena o della particolaro sustanza chiusa nelle enormi

cavita del muso dei cacciolotti. Tiitte le specie conosciute di questi

cetacei come anche i lisali ed i fisiteri, ponno essere piii o meno
vantaggiosamente pescati. I cacciolotti pero sono quelli che frequen-

tano maggiorinente i mari cquatoriali dell’ Africa. Un solo individuo

di questi giganteschi cetacei da lino 150 barili inglesi di 32 galloni

e ^^3 ciascuno di spermacete. Una boUe di otto barili b stata ven-

dnta a Londra avanti la pace d’ Amiens, settanta, otlanta e in tempo
di guerra nil novantacinque e cento lire sterlinc.

11 cacciolotto pare che ne’ suoi viaggi periodic! s’ avvicini di piii

al continenle dell’ Africa che a quello d’ America giacchh nei contomi

di Rio-Jaueiro e di Bahia non si prendono che balene. L pero assai

diminuita la pesca sidle coste di Guinea dacch^ i navigator! non te-

mono passare il Capo Horn. Se ne trovano bande considercvoli anche

nel canalo di Mozambico ed al sud del Capo, ma in generale il

mare fluttuoso ed agitato non seconda la manovra dei Gocinieri.

Il grande Oceano unisce tiitte le circostanze che possono renderc

la pesca facile e lucrosa. Piii ricco di molluschi, pesci, porci marini,

tartarughe e foche d’ ogni specie, offre piii dell’ Oceano atiantico ai

cetacei del genere delle balene copia di pascoli, ond’ h che vi sono

piii numerosl e di piii ampia mole. La calma che regna per una

gran parte dell’ anno in quella regione eqninoziale ne agevola la

caccia. La balena amando piuttosto i bassi fondi frequenta le coste

del Brasile, il cacciolotto invece- pare che ami quelle della Guinea

che sono piii elevate e sono percih accessibili in ogni luogo anche

ai pill gross! bastimenti. La costituzione geologica
,
dice Humboldt

,

dei due continent! h in generale si fatta che dove le coste occiden-

tal! dcir America c dell’ Africa fra sh convengono
,

quelle oriental!

Dr ;:zid hy GoogU
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ed occidenlali evidentemente contrastano per rispelto alia loro ele-

vazione sopra il fondo del vicino Oceano.

II cacciololto ^ comunissimo in tulli quest! tratti di mare Cno

a quindici o venti leghe di distanza dal continente, ed i pescatori li

distinguono facilmente dalla halena franca pel mode in cui li veg-

gono rigettar I' aqua dagli sfiatatoi. Quest! possono star sommersi

pill di quelle, e quando vengono alia superficie hanno la respirazione

irrequieta ed i getti d' aqua si succedono piu rapidamente e sono

piu elevati. La feinmina del cacciolotto ^ quattro o cinque volte piil

piccola del mascliio; la sua testa non dk che venticinque barili in-

gles! di bianco, mentre da quella del mascliio se ne ricavano da

cento a centoventicinque. Generalmente viaggiano assieme un gran

numero di femmine condotte da tre o quattro maschi r quali de-

scrivono continui circoli d’ attorno al loro gregge. Le piii giovani

nuotano si presso le une alle altre che scuoprono fuori d’aqua metk

del corpo. II bianco di balena tratto dalle cavitk del mnso del cac-

ciolotto, e queste cavitk non devono confondersi con quelle del cra-

nio
,
non h che il terzo dell’ olio denso ed adipociroso che dk il resto

del corpo. Lo spermacele della testa h di prima qualitk e viene

adoperato nella fabrica delle candele; quello del corpo e della coda

non serve in Inghilterra che per dar lustro ai panni.

Onde qnesta pesca riesca utile h mestieri intraprenderla con

ogni possibile economia. Gli Inglesi per un bastimento di 180 ton-

nellate foderato di rame e provvigionato per una campagna di due

anni valutano 7000 lire sterline di spese, e gli Anglo-American! la

fanno con maggior risparmio ancora. Duecento uomini ponno bastare

a dieci bastimenti balenieri e per raccogliere mille botti circa di

bianco di balena. Egli k un mezzo acconcio onde addestrare de’ buoni

marinai e dare de’ rilevanti vantaggi si alio Stato che all' industria.

Sarebbe desiderabile che anche gli Stati Italiani della marina pren-

dessero parte a codesto importante ramo di industria commerciale,

mandando i loro bastimenti verso i mesi di giugne
,
luglio e agosto

nel mare della Guinea, ove in sei mesi potrebbero avere gli stessi

felici risultamenti che ottengono le altre nazioni nella lunga e peri-

gliosa navigazione di due anni nei contorni del Capo Horn; e maggior-

mente adesso che i vescovi dell'America spagnuola pare non si osti-

nino piu a confondere I' adipocera col sevo, ed a dichiarare che

debbano ardere sugli allari solo candele di cera d’ ape
,

per cui il

commercio estendendosi nei due mondi diverrk un oggetto lucro-

sissimo,
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La Francia sola conta ancora piu di ottanta bal«>nieri ('*) de’ quali

alcuni fan la pesca nei mari del sud sulle coste d’ Africa
,
e grande

il profitto che ne cavano benchfe nelle stagioni in cui questi ce-'

tacei passano la linea siano oltremodo dimagrati.

Nel tempo delle guerre maritime dell’ imperio la Francia per

olio
,
bianco ed ossi di balena pagava all’ estero somme immense >

ma veduto qnanto umiiiante c gravosa era una tal posizione, nel 1816

quel governo onde rianimare questo ramo d’ industria ofTerse agli

armatori balenieri un premio che superara le spese deH’armamento

bench^ la nave tornasse vuota. Yennero appresso le compagnie as-

sicuratrici le quali non solo il bastimento ma anche 1’ incerto carico

assicurarono per cui gli armatori non correvano alcun pericolo di

perdita. Pertanto la Francia in pochi anni non ebbe piu bisogno

deir estero. Nulla ostante mi accadde di udire strani abusi
,

i quali

non potranno a meno di non *scemare in poco tempo questo impor-

tante ramo di commercio. Tutto I’equipaggio b formato di gente la

cui paga risulta da una parte della pesca, la quale essendo minima

anche dopo i piii felici risultamenti, egli e raro che il marinaro dopo doe

anni di navigazione tocchi piu di sei o settecento franchi di sua parte.

L’armatore sollanto avendo tutto il guadagno, il bastimento non pu5 es-

sere equipaggialo se non dalla feccia de’ marinai. I premi del governo

c le compagnie d’ assicurazione producendo inoltre un beneficio certo

air armalore anche in caso di naufragio prima o dopo la pesca , il

capitano trovandosi sui lontani lidi
,
isolate da ogni autoritk fran-

cese con un tempo il piii calmo fa cos\ abilmente insorgere qoal-

che mala ventura che malgrado ogni sforzo dell’ equipa^o il na-

viglio va a naufragare sulle coste. Il capitano stende il soo pro-

cesso verbale, lo legge alia sua gente, lo fa segnare dall’ autorita

locali le quali sono costrelte di riportarsi a lui
,
ed egli h in plena

regola
;

1’ armatore in Francia non ha a riscuotere se non premi

e risarcimenti senza correre alcun rischio nell’ incerta pesca. L’e-

quipaggio ^ messo in terra, il bastimento k venduto all’incanto; ma
per qualche strano caso rimane sempre ancora nelle mani del capi-

fano, il quale riacconciatolo se lo conduce poi a qualche porto delle

coste americane, a Talcahuano per esempio, ed ivi per la seconda

Tolta il bastimento rivenduto pressoch^ al soo reale valore.

Mettiamo il caso d’un felice ritorno col bastimento carico di dne-

mila barili d’ olio de’ quali a ciascun marinaro ne toccherebbe otto

Dk ‘ zed I - , UOGglc

(I) Eiitirinpfdie Sainl-Lmimit 18.45, all'articolo PMir.
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0 otto e mezzo circa. In ogni porto la grossolana genic Ui marc;

ania ricompensarsi delle lunghe privazioni sofTerte e scialaquaiia. II

capitano pertanto medianlo un interesse del 25 o del 30 per cento

somministra denaro flno alia concorrenza del valore della loro

parte, ed i malt avveduti giungono alia patria dopo inauditi stenti

Delia slessa miseria in cui si trovavano dapprima. Ove anche questo

non avvenisse
,
siccome il marinaro appena melte piede suila sua

terra ha d’ uopo di denaro c non d’oggetti di commercio per soc-

correre alia sua famiglia indigenle, forza' gli h vendere all’ armatore

la sua parte; ma coslui mostrandogli un abbassamento dei prezzi gli

dh la melh del suo valore.

Non b raro intorno alia linea equinoziale vedere con quanta

cura la balena alleva il .suo balenotto, e come anche nel piii gran

pericolo obblia sh slessa per occuparsi inlieramente di quello. 1 bale-

nieri approliltano di questa tenerezza materna ed arponano il novello,

per potere con non molla falica uccidere poi anche la madre. In

mezz’ora talvolla si fa la pesca di una, ma sovente non baslano piit

giorni di Iravagli e pericoli
,
ben avvenlurati se tutti quelli che pre-

sero parte all’ azione ponno ridursi sul cassero a contare i corag-

giosi altacchi, senza che alcun infortunio abbia intorbidata I’allegrezza

deir acquislo.

Alla distanza di cinque e piii leghe si pub vedere la balena che

viaggia lanciando aqua, dalli sGatatoj all’ altezza di quaranta e piit

braccia, e con, tale un rumore che si sente per ben quattro miglia

lontano e pare quello d’ un turbine.

' Si pasce di piccoli moUuschi e d’ una specie di aringa ch’ io

credo la clupea tropica di Linneo, di cui in agosto brulican que’mari

per immensi tratti e che in questa stagione non ha piii d’un pollice

di lunghczza.

Siccome mi fu dato assistere due volte nei mari equinoziali

alia pesca di questo cetaceo, credo non sara discaro che ne de-

scriva i parlicolari, per distruggere alcun che di meraviglioso che

alcuni amarono miscfaiarvi a danno del vero.

Sonvi due comandanti a bordo del baleoiere, ed uno di quesli

si occupa soltanto delle operazioni della pesca. Siccome fra noi un

provetto cacciatore di selvaggina, egli conosce i Inoghi e le stagioni

pcopizie, c dispone delli uomini e dei mezzi. Tiene alia vedetta

suir alto deir albero maestro un marinaro che dia‘ avviso allorghb sul

• lontano orizonte adocchia alciina balena.

Ogni haslimenlo balenierc porta due laucio, c queste richiedono
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ciascuua, quattro marinaii, un mozzo
,

un timoniere, una gomona
(li 200 braccia di lunghezza ,

tre aste
,

cinque ramponi
,
una scure

ed una lanterna per tarsi vedere in lontananza durante la notte.

Un' arpone b ntlaccato alia lunghissima corda la quale sta arrotoiata

diligentemente a spira nelle scialuppe. Quest’ arpone allorchb viene

ianciato da mano esperta resta infisso nel corpo della balena, la

quale tufTandosi con esso trae seco nella sua rapiditk la corda resa

scorrevole con ogni diligenza. Non b cost dell’asta la quale ferisce e

resta sempre in naano del fiociniere.

Allorch^ adunque la vedetta dk il segnale di balta (0 ,
si met-

tono in mare le scialuppe gik armate e con quattro rematori vanno

circondando il pcsce col minor rumore e movimento possibilc per

non ispaventarlo. Un timoniere seduto a poppa li dirige, I’arponiere

a prora sta pronto a lanciar 1’ arpone, il die eseguisce a conve-

nevole distanza ed k s'l destro die di rado lo lancia invano.

L’ animale ferito si tufla dando un violentissimo colpo di coda

die sarebbe fatale al battello se la maestria del timoniere non lo

sapesse agilissimamente scbivare £on subita risrolta. La rapiditk

con cui trascorre la corda attaccata all' arpone k tale die la sponda

della scialuppa per lo stroflnamento si acceiiderebbe, se non vi get-

tassero continuamente dell’ aqua dolce. Guai se in tal momento per

qualdie impensato accidentc qiiclla corda si attortiglia appigliandosi,

e non trascorre., allora battello e battellieri vengono in un - lampo

tirati a tale profonditk ch’ivi ritrovano la tomba. Angosciata dal do-

lore alcune volte in luogo di tuffarsi la balena va qua e Ik agitan-

dosi, e I’irregolaritk de’ suoi movimenti espone ad ogni istante le

fragili scialuppe ad esserne o sconquassate
,

o dai vortici profondi

prodotti dal rapido suo passaggio, o dall’ onde ch’ ella va rovesciando

a sk dattorno sommerse. Non di rado allorchk k tuifata se un bat-

tello sovrasta al suo violento insorgimento
,
come accadde al capitano

Lyons sulle coste del Labrador, egli k Ianciato in aria a molti piedi

d’ altezza e cadendo rovescio malconcia miseramente li infelici bat-

tellieri. Questi pericoli cui si espongono esultanti quelli intrepidi

marinari commovouo lo spettatore che sta sicuro sul cassero del

suo naviglio ad ammirarli.

Dopo circa mezz’ ora che la balena si k tulTata ricompare alia

superficie dell’onde per rcspirare. Un battello allora diretto dai diversi

(1) Parolo tecnica spagnuola adottata anclie dalle altre nazioni per iiidicarc in sulla

pesca lu liciiianza di questo cetacco.
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segnali vi :h trova in posto e le avventa un secondo
,

ed anche

un terzo arpone finch^ sfinita di forze per la perdila del sangue

galleggia boccheggiaodo. Allora la assalgono i fiocinieri coUe lancie

e la spacciano del tutta II bastimento intanto le si avvicina, e per

mezzo di paranchi viene issata lungo il bordo, ove i marinari vi

saltan sopra con larghi collelli, la spogliano del lardo e dei cosi detti

ossi di balena che ne formano il palato superiore, ed il restante

getlano al mare.
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II Hume Aroenga o Gabbonc — Rellificazionc della sua posizionc astronoraica

— Paesi che ne liniilano la foce — Larghezza e profondila — II paese

d’lmpongue — II campeggio — Songhey e Toko — II re Ogha Bulo ed il

suo governo — Indole degli abitanti — Usi e costumi — Incontro d’nn vo-

luniinoso rettile — L’ cjuba, giuoco di que’ selvaggi — L’isoletta del Re e

quella del pappagalli — Importanti rami del Gabbone, e sue comunicazioni

col Niger e collo Zaire. — II naturalista M. Picard e sua morte — II regno

di Deny — Pesci ed animali piii importanti — 11 Cbimbeze od Ourang*
Outang.

li giorno 19 con venlo in poppa entrammo nella imboccatura

del flume Gaboon formata, al sud da una stretta lingua di sabbia,

iiuda da ogni vegetazione presentante quasi la forma d’ una lancia

delta pun la Sandy
,

al nord dal capo Gorisco che a guisa di becco

di pappagallo ofTre la sua convessita all’ onda del flume verso la quale

egli ingrossa ed approfonda. 11 nostro scandaglio era insufliciente in van
luoghi, cli6 la profondilh oltrepassava i due cento piedi. L’imboccatura

ha 15 miglia di largo; circa un miglio all’ insil e siilla sinistra riva,

entrano le poche aque di una piccola Valletta che melte al villaggio

del re Denys
,
formata di terreno molliccio ed argilloso.

Sla a 0° 20' di latil. N. ed a 8" 42' di longil. del meridiano di

Gr. e nun come la meltonu alciini immediatamenlc sotlo la linea

a 0° 30' lalit. Aroentja chiamano quel flume gli abitanti delle rive

,

ina gli Inglesi dimenticarono e questo nome e quello datogli dai

Portoghesi priini scopritori, per imporgli il loro di Gaboon.

Salimtno per quatlro miglia scandagliando continuamenle , e

dovemmo con molta prudenza ora rivolgerci a destra ora a sinistra,

percli6 in alcuni luoghi il fondo non era pih che a quattro brac-

cia. cola seropre incerta e malsicura la navigazione : le cor-

renti vi cambiano spesso I'altezza del letto, e talvolta non si trova

suflicienlc aqua ove un mese inanzi vi era a trenta piedi d’ altezza.

38
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La deslra riva e ricoperla di rigogliosa vegelazionc cd fe abilata

da una |)opolazioiic clio cliiainanu Bantjoa

,

la (juale b inollo altiva

(id offrirebbe ampio cauipo al commercio degli Eurupei ma 6 crudele,

iniida e ladra. Quando per qudlchc iinpensato accidente si 6 sforzati a

dar fondo lungo queslo tratto di riva e a pernottarvi, ella 5 prudenza

stare in guardia per non trovarsi assaliti improvvisamenle (Jalle loro

piroghc
,
e soprafTalli dal numcro e dall’ aiidacia perire solto i loro

colpi
,
0 per lo meno reslare tolalmenle dcrubali. A quel che pare

rOgha di Hangoa porta un particolare rancore ai bianchi e se pot6

mai averne qualcuno lo fe' perire con ferocia inusata, n^ mi si seppe

addurre altra causa di quest’ odio pertiiiace se non la sua selvati-

chezza. I negri delle vicinanze assicurano che qiiesta popolazione 6

aiitropuiaga.

Gettammo I’dncora a qiiattro miglia e mezzo dall’ imboccalura,

a died braccia d’altezza su d’ un fondo di minutissima sabbia. Ivi

nascosto dagli alberi h posto il villaggio, che dagli Inglesi fu chiamato

di King-Glass, e dai nalivi del paesc, Impongue
,
parola che in loro

linguaggio significa Gran signore. Questa denominazione vicn con-

servata fin dove il fiiime si divide in due braccia, a circa 25 miglia,

limite naturale del dominio di quell’ Ogha.

Appena gittata 1’ dneora capito una gran piroga con una ban-

diera francese spiegata a poppa. Era Songhey, ricco negro del villaggio

che veniva a visitare il comandante cui era legato per antica cono-

scenza e per relazione di commcrcio. Aveva con s5 la sua musica

assordante e due delle sue mogli. Abbraccib il capitano amichevol-

mentc, e strinse a me la mano facendomi un complimento. Egli in-

lendeva suflicienteinente anche il portoghese.

Il capitano dovea fare un carico di campeggio di cui abbonda

il paese {Haemaloxilum campechiamim Lin.), ma non essendo an-

cora liitto pronto ci fu forza attendcre. Trovasi pure del legno nero

ch’ io credo sia 1’ ebaiio orientale {Acacia jurema Mart.) Dopo pranzo

fuinmo a ricambiarc la visita a Songhey.

(1) II camprggio detto anche legno azziirro, legno di >'icaragtia, legno di sangur,

legno rosso, 6 adoperalo dagli Inglesi come tonico astringente. Atle Aiilille metlono

per condimenlo nelle salse le sue foglie ed i suoi granelli. II legno ser>c ai violinisli

per fare archetti, ed ai tintori per fare dei fondi neri, aizurri o rioletti. Col legno

polverizzalo, unito a solfato d' allumina, si prepara una lacca violetta che potrebhc

servire ai pittori aU’aquarello , a guazzo , at pastello ed anche all’olio , e si otliene

pore un incbioilro rosso. Unendolo poi aHa noce di galla a ad un tale di Terro, si

oUicne la lacca nera. II principio colorantc si dice ematiua , o cmalossina. La sna

gomma pud csserc soslituila all’aiahica.
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II villaggio 6 formalo di due contrade di Ibrse duccutUo case

ciascuna, ma separate a seltentrione da un tratlo di busco impciie-

trabile. Le due contrade comunicano fra loro da' qtiesta parte per

mezzo di un angustissimo sentiero siepato si fittamente dalla selva,

che male vi penetra anche lo sguardo. L’ iimiditk del terreno vi gc-

n^» insetti e rettili mostruosi che infestano anche I’ abitato, 4 le-

vante era pure tutto bosco, ma fu distrutto dal fuoco ed ora il

terreno per un gran tratto k coltirato a grano turco
,
fagiuoli

,
ma-

nioca
,
ignami e banane.

Le case di questa contrada sono disposte in linea parallela da

ponente a levante tutte della medesima forma e colla facciata verso

la strada, Aveavi un certo ordine c certa regolaritk europea che non

mi vennc fatto osservare in alcun altro villaggio di negri fino al-

lora da me visitato. La sola casa di Songhey aveva un gradino per

entrare, e benchk il pik ricco della contrada, non la si distingueva da

tutte lo altre. Noi entramrao nella prima stanza che era la sala di

ricevimento. Era alia diritta un tavolo coperto di un tappeto
,
alia

sinistra varie casse con oggetti di commercio: le pareti di giiinco

senza intonacatura alcuna, eran fregiate da vari specchi, ed il pavi-

mento era lastricato da sprangho di fcrro, oggetti tutti di gran va-

loro in que’paesi. Sotto il tavolo poi vedeansi ammucchiali vari denti

d'elefante, de’ quali il minore pesava cento trentaJibbrc, acquisto che

avea fatto quell’ istcssa mattina dai selvaggi dell’ interno.

Una giovanc negra di bellissinie forme, tutta nuda dalla cinliira in

su, comparve a stringerci la mano in atto di complimento, e ci si fecc

riconoscerc quale favorita del padrone di casa. Un’ altra poco dopo

ci apportb della birra e del vino moscatello bianco. Beremino alia

salute delle mogli del nostro ospite c poi ci avviamino alia volta

della banza del re. lo m’ aspettava trovare in questa qiialchc cosa che

la distinguesse dalle altre
,
ma non era che un miscrabile abitiiro

mezzo cadente. La porta era chiusa e vi stavano appesi vari Xangn.

Erano i feticci tutelari della banza. Al nostro arrive apcrtosi
,

ci

si alTaccib una vecchia negra, dicendoci che I’Ogha doriniva c non

le era lecito svcgliarlo.

Ci mettemmo allora per un piccolo sentiero qui indietro no-

minato ove due persone non istavano a pari
,
ed andammo a visi-

tare 1’ altra contrada del villaggio di King-Glas. Ivi fummo accolti

da Tokb probo e ricco negro di buon intendimento, e dirozzalo piii

che non mi sarei atteso in un luogo non ancora inolto frequentato

da bastimenti europei. Songhey e Tokb sono due negozianti stimabili

di quelle coste, cui si pub prestare inliera fedc per alTari di commercio.

Digitized by Google



220 CAPITOLO DECIMOTTAVO

La sua abitazione era piu spaziosa e piii vcnlilata di quella

di Songhey. Nella stanza di ricevitnento era un buon canap^ appog-

giato alle'i]^r^'di giunco, coperto di seta gialla damascata. Tok6

qssiyb ib •’ niha poltrona stava contrattando due colossali denti d’ ele-

/al^e eon negri selraggi. Yestiva a guisa di gonna una ricca coperta

di seta a vari colori stretta in sui fianchi , ed una camicia a'«^be

azzurre e bianche ma di fresco bucato. Appena ci vide s’ alzb ed

abbracciato il comandante strinsc a me la mano con un complimento

facile e spedito in lingua inglese. Due negri non tardarono a com-

parire con bottiglie di liquori e di vino di varia e ricercata qualitk.

Tutlo in quella capanna mostrava agiatczza, ordine ed un certo

grado d’ incivilimento. Le donne, benchb nude anch’ esse dalla cintura

in su, aveano il collo fregiato di varie file di corallo
,
e le braccia

vagamente adorne di cordoni e nastri. Le gambe nude fin ollre il

ginocchio erano ricoperte da gross! anelli di ottone lucido come 1’ oro.

I lunghissimi capelli neri aveano con molt’ arte avvolli in due treccie

una a guisa di elmo, 1’ altra a guisa di due create altissime in mezzo

alle quali stava rinserrato un grosso cordone de’ medesimi capelli

,

liscio ed olezzante di certa pomata bianca ch’ esse compongono con

molto studio a raodo delle oriental!. Per nulla imbarazzate nei loro

modi
,

mostravano compiacenza ch’ io le avessi paragonate nelle

belle maniere alle nostre signore d’Europa, ed amarono ch’ io piii

diffusamenle ne parlassi, meravigliandosi della libertk che le nostre

godono in loro confronto. Una di queste in fine con raflinata sem-

plicitk mi disse: dunque fra voi le donne sono come gli uomini I

Nel lasciare Tokb per andare a bordo, una ciurma di fanciulli

che giocava vedendo ch’ io voleva avvicinarmi si diede tutta dispe-

ratamente k fuggire
, e Songhey mi disse che i piccoli temono che

il bianco se li port! via. Davano origine a quel timore il commercio

degli schiavi
,
e certi racconti delle madri sulle costumanze e cru-

deltk dei bianchi
,

si che per quanto 1’ abitudine e 1’ interesse alletti

quci negri a traltare con noi, pure sono sempre diflidenti, e quando

cessano le viste commercial! sono pronti al ferro od alia mazza, cre-

dendo vendicare antiche oflese e f^ar cosa grata ai loro Nango. Un
tal rancore succhiato col latte coll’ avanzare dell’ etk sanno celarlo,

ma non vincerlo.

Il giorno appresso Songhey ci condusse dall’ Ogha: lo Irovammo
scdulo in faccia alia porta su d’ una vecchia scranna a bracciuoli. .41

nostro arrivo si alzb
, e ci strinse cordialmente la mano, facendoci

entrare nella banza e sedere dattorno a lui. Aveva alta e secca la
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persona ed i lineamenti della faccia di bella rcgolqritk europea. Era

robusto ancorj^ ma la pelle, che rugosa ^,info|niava allc ossa spol-

pate, e i biaq^’capegli che a stento gli c^rjVano il capo me lo pale-

savano pel pik vecchio del paese. Indossava sul corpo nudo una sdru-

scita veste da camera, dalla quale si trassc una berrella bianca e si

coperse come per vecchia abiludine. Una faccia giovialotta e aperta,

ed un parlare spedilo e franco faceaiio toslo simpatizzare con lui.

L’ interno della casa non era in miglior stato dell’ esterno da me
veduto il giorno inanzi. II vento entrava da tutli i lali per le scre-

polalure del vecchio giunco, e altraverso il telto rovinoso si potean

vedere Ic nubi che minacciavano su noi rovesciarsi con un torrente

di pioggia. Le pareti erano ricoperle di sacchetti
,

di corni di becco,

di mazzetli di peli d’animali, di capegli, e sovra una porta era un

busto di creta disegnante Hgura europea. Eranvi da un lalo istru-

menti selvaggi, campanelle ed altre cose di ferro che servono a far

rumore ne’ giorni in cui T Ogha si mostra per qualche ceriraonia al

popolo. Quando egli non dorma, la sua casa h aperta a tutti indi-

stintamenle come quella di un padre comune, ed erasi appunto in

quell’ istante affollata una moltitudine di negri che molto famigliar-

mente intrattenendosi col loro capo mi davano a conoscere ed il

rispetto e 1’ amore che gli portavano.

Il capitano, che sapea quanto I’Ogha fosse di fortune limitato

disse a Songhey ridendo, perch^ ricco qual era
,
non facea riedificare

al suo re la casa che ad ogni soHio di vento potea rovinare. E quegli

vergognando del giusto rimprovero, confessb la sua colpa, e colla

pill grande ingenuith assicuro di provvedervi tosto che i bastimenti

che aspettavano il carico gliene avessero dato 1’ agio.

Un gioviiiotto apportb all’ Ogha una pipa accesa ed una botti-

glia di birra inglese con tre bicchieri. Prima di vuotare la sua tazza

il re distese un fazzoletto sul braccio sinistro a guisa di scudo e si

coprl il capo per nascondefe .quell’ atto irriverente a’ suoi Nango

,

i

quali altrimenti se ne sarebbero olTesi e non gli avrebbero pih pre-

detto il future. Seppi che una o due volte per luna egli si ritira in

secreto conciliabolo co’ suoi domestici Nanghi
,
che lo addormentano

e nel sonno gli svelano i secreti pensamenti del suo popolo, e guai

a colui che nelle sue vision! viene additato colpevole d’ alto tradi-

mento I La pena inflittagli h oltremodo barbara: gli si abbruciano ad

una ad una le estremith
,

gli si schiaccia la testa
,

il cuore
,
e con

ogni sorta di publico insulto gli informi avanzi del cadaverc vengono

di poi buttati in mare. Il privilegio di queste strane veggenze del-
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r Ogha gilinlo legalmenlc al potere, rose stabile la successione ed

assicurb il don)ifiio'*su quelle creduli e superstiziose gpnti
;
ma quante

viltime sagriiicate m c^pnccio per mantenere in ifif,4>opolo quella

orribile cecilk!

Anche i negri di queslo luogo^non sono immuni della taccia di

ladri e feroci che si k data ai loro vicini di Bangoa o del capo

Corisco
;

soltanto Tok6 e Songhey sanno tenerli alcuna voIta in

ireno colla loro autoritk. lln bastimento marsigliese gik carico,

r anno 1836, avendo dato in secco, non potk salvare che poche

libbre d’oro in polrere
,
e quegli abitanti lo derubarono anche sotto

i colpi dei cannoni che il povero comandante vi avea disposti al-

1’ oggetto di difenderne il carico. E poco tempo innanzi il nostro

arrivo iina scialuppa di un bastimento avanese, cssendo andata a

terra con campioni di mercanzie, fu assalita da oltre quaranla di

que’ negri
,

i quali avrebbero massacrati i marinari se Tokb e Son-

ghey, r interesse de’quali richiede che spandasi buona fama di loro

fra i bianchi
,
non fossero accorsi a salvarli.

Un tratto del carattere feroce ed indomito di quella gente me
lo ofTerse un giovinetto di dieci o undici anni

,
il quale era venuto

al nostro bordo remando nella piroga di Songhey. Volevano i siioi

compagni che si imbarcasse di nuovo per non so quale incombenza

:

egli vi si rifiutava, alcuni negri si accingevano a mandarvelo a forza;

colla rapiditk di un lampo cav6 egli allora on coltello, e colpi gra-

vemente il piii vicino, senza dir motto; poi col suo ferro in pugno

sogguardando a testa bassa cogli occhi d’ un tigre il sangue che

facea sgorgare, stette si Geramente atteggiato, ch’ io ne raccapricciai.

Gli oggetti che hanno su quel Gume sicuro smercio sono scliioppi,

pietre focaje, piombo, sbarre di ferro, tela (6, cotone>jt^righe azzurre,

caldiere di rame, tabacco in foglia, aquav^e, \in^, camicie a colori

vivi
,
ed abiti vecchi. Danno in cambio

,
(dei leghi di tintura detti

Igho, avi^'io, cera, qualche poco d’oro^ polvere ed eccellcnti sca-

glie di tartariiga: ed ove il paese f^$e meglio csplorato potrebbe

oG'rire preziosi legni da stipettajo pel carico di numcrosi bastimenti,

i quali oltre un sicuro ancoraggio troverebbero ivi meglio chc altrove

cd a buon prezzo anche delle provvigioni da viaggio.

La poligamia viene in quel paese limitata dalle riccliezze. Per-

chk uno possa menar moglie gli b mestieri pagare al padre di

quella un certo numero di denti d’elefante del peso ciascuno non

minore di 30 libbre. Pub soddisfare al suo contratto anche riparti-

tamenle, cd allora il padre rcsla debilore di siia Gglia a colui die la
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richiese dal inomenlo che riceve il primo dentc. In rclaziunc allc

ricchezze del padre della donna paga il n\arito I’ambizione del di-

venirgli genero. Songhey mi moslrb un giorno la figlia della sna p'iii

giovine moglio, dell’et^, come mi disse
,
di sette volte dieci lune

,

promessa ad un garzone che area gik sborsato metk del pagamento

ciofe quaranta denti d’ elefante. L’ aver molte mogli adunqiie diventa

un lusso pei signori, i qiiali accrescono le ricchezze coi niarilaggi.

Ognuno pub avere quante mogli pub comperare
,
ma non possoiio

sceglierle fra le schiave. I figli di queste reslano sempre nello slato

in cui si Irova la madre
,
o ponno essere venduli ogni qiialvolta il

possessore, fosse anche loro padre, crede suo migliore inleresse. Lc
mogli formano 1’ ambizione del ricco, che ama fame mostra al fore-

sliero in tutto lo sfarzo de’ loro costumi.

Ogni giorno io mi dilettava scorrere i dinlorni alia caccia, ed il

principe Victor giovane figlio di Ogha-Bulb (cosl chiamavasi nel paese

King-Glass (t)

)

m’ accompagnava portandomi la munizione. Una mat-

tina dopo aver camminato parecchie ore, giugnemmo in luogo ove il

selvaggio aspetto del terreno e de’ boschi m’ indicava ch’ ivi I’uomo non
era pcranco penetrate. I boschi erano format! di Ighb, legno di cui

parlammo, e di palme {Corypha palmelo Walt.) arbore che servi nella

guerra dell’ indipendenza americana a costruire de’ forti, ed i di cui

nuovi germogli
, a guisa dei cavoli

,
sono dilicati conditi in insa-

lata. Alcuni massi arrotondati di granite, ed altri di schisto con-

tenenti una soslanza ferruginosa
,
erano qua e Ik sparsi ed il ter-

reno nerastro e grossolano orizzontale dapprima, presentava un’ on-

dulazione dal sud al nord formando in lontananza forti rialzi che

parevano colline. Fin dove io giunsi, circa due leghe al sud-est dal

villaggio di Ogha-Bulb
,
era tutto terreno di trasporto. In tutte quelle

ore mi fu dato vedere soltanto turbe innumerevoli di pappagalli

che assordavano de’ loro (ischi
,
ed alcune pombinhas (columba) con

tarsi, piedi e becco d’ un bel colore di zalTcrano
,
e piume d’ un bel

verde carico. I negri del paese la tengono in molla venerazione per

superstizioni relative al suo canto
,
che somiglia a quello delle no-

stre lortorelle.

Giunti ad uno stagno il principe Victor mi fece accorto che

ci eravamo gia troppo diliingati ond’ era prudenza caricare lo schioppo

a palla. Mentre mi apprestava ad eseguire il suo consiglio, il vigile

(I) O^'lia-Bulo nella liiifnin del paese significa re dei dciili, forse riferendosi all’ c-

steso commercio d' avorio che vi e allivalo.
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negro si nielte a gridare anunsi-u anunsi-u (alia serpe alia serpe) e si

tufTa entro lo stagno sino alia gola. Aguzzo anch’ io alterrito li

ocelli verso il luogo indicatomi
,
e vedo un colossale pitone attorti-

glialo ai piedi d’ una pianta a pochi passi dal nostro sentiero. Senza

badare ad altro gli scaricai addosso un colpo di grosso piombo, ma
non gli recai gran danno

,
giacch6 si rizzb minaccioso e mi fe’ du-

bitare che si apprestasse a vendicarsi su me dell' imprudente at-

tacco. Un secondo colpo a palla gli fracassb la mascella inferiore

e con violent! ed orribili contorcimenti sebiantava quanto gli si

parava dinanzi ;
ma non moriva per questo

,
e mi fu mestieri ti-

rare nuovamente su d’ esso , e alia fine ricorrere al coltello da

caccia col quale mozzogli mezzo il capo
,

1’ ebbi finito. Victor in-

tanto si contorceva tormentato da uno spasimo infernale entro il

pantano in cui s’ era nascoso
, e metteva grida dolorose, sicch^ io

10 credetti impazzato; ma quale non fu la mia meraviglia allorch^

vidi il negro che assicuratosi dell’ abbattuto animale
,

usciva dallo

stagno tulto grondante di sangue e ricoperto dal capo ai piedi di

sanguisughe! La strana dabbenaggine del principe negro dib luogo

a cost nuova scena ch’ io non pensai pib all’ aflrontato pericolo e

sul corpo del mio compagno feci un’ abbondante raccolla di saugui-

suglic pei bisogni del bastimenlo. II pitone servi il giorno appresso

di paslo ai negri del villaggio i quali ne fecero una Testa. Gustatone

anch' io in casa del ricco negro Songhey, non 1’ avrei trovato afTatto

disgustoso, benefit avesse del coriaceo, ove fosse stato condito in

altro modo e meglio preparalo, si chh perdesse quell’ intense sapore

di muschio. Avea sedici piedi di lunghezza ed era grosso come la

coscia d’ un uomo.

Lavalo il corpo del coraggioso negro e copertolo di Tango onde

turar le nuinerose ferite di cui era crivellato, ci avviammo verso

11 villaggio di Tokb dove giungemmo dopo il tramonto del sole. I ne-

gri giovani e vecclii giuocavano all’cyH6a, lanciandosi un frutlo rosso,

elastico, perfettamenle rolondo, di corteccia grossa, procurando co-

gliere qualcuno alia corsa, il quale anch’egli pronlamente impalmatolo,

ad allri nello stesso modo lo scagliava. A questo scmplice tratteni-

mento ginnastico anche Tok5 prendeva parte, e ad ogni palla che

lanciava trangugiavasi d’ un fiato una bottiglia di moscatello per

medicare, com’egli diceva, il profuso sudore. Siccome vedeasi poi di

preferenza preso di mira c colto
,

sicchi; i jd jd, ossia evviva, erano

troppo soverchiamentc a lui diretti
,
fece solenni rimostranze e voile

che tutti fosscro a quel gioco cguali. Era un loro favorite passatempo
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e vi metteano tuUa I’ altenzione d’ una guerresca impresa. In Lom-
bardia i fanciulli haano un giuoco pressoch^ uguale die dicono fare

alle buche, del quale non sono merio vaghi. Mi piacque nolarlo tanto

pin die fra quei popoli rimonta alia loro pin remola antichila
, e la

bizzarra somiglianza mostra come I' uomo
,

di qualunque colore e

di quaUiasi razza
,

si avvicini per certe naturali tendenze, le quali,

se meglio comparate
,
olTrirebbero molto piii slrelto vincolo fra le

genti di quello die per taluni non si creda.

II giorno 30 d’ agosto salimmo col bastimenlo, per circa 27 mi-

glia il flume e demmo fondo Ira due isolelle Tuna delta del Re, I’altra

de’Papagalli. Quesl'ultima ^ ricca di folia vegelazione ed abitala solo da

quelli uccelli che a storme innumerevoli se la scelsero a loro covaccio e

le diedero il nome. AIIo spunlar del giorno era piacevole vederli solle-

varsi a migliaia da quel monte di verdura e stcndcndo il volo sopra

le noslre anlenne, disperdersi nei boschi del vicino continenle a cer-

car le frutta e i grani di cui si nutrono, per tornare nello stesso modo
alia loro tranquilla isolelta appena tramontato il sole. lo mi dilet-

tava coglierli al volo collo schioppo, ed in tal modo provvedeva la

mensa d’ uno squisito piatto
,
giacch^ i papagalli novelli sono sa-

poriti al pari di qualunque piii squisita selvaggina.

L’ isola del Re, delta Embeni dagli indigeni, ha circa due leghe

di circonferenza ed 6 abitala da sole cento quindici persone le quali

sono d' una stessa famiglia. Pochi anni inanzi viveva ancora il vec-

chio capo
,
die primo si Irasse a popolare quell’ isola colle sue mogli

e flgli dal regno di Ogha-Bulo. Il luogo b atto ad acconciare basti-

menli
, e li abitanti si prestano contenti ad ogni sorta di laroro.

Yi bevvi ollimo vino di palma che si raccoglie in quei boschi

,

e vi gustai squisiti ananassi senz’ altra fatica spiccati lungo i sen-

tieri de’ dintorni. Abbonda di pollame, di capre, di pistacchitO e

d’ igname (>) dei quali si pu6 fare anche copiosa provigione di

viaggio. Con farina d’ igname e polpa di pesce fanno una pasta, la

quale cotta sulle brage non e disgustosa e conservandosi anche piii

giorni forma il loro principale alimento. lianno oro in polvere e

(t) II pistacchio (pislachia Irifoliata Lin.) e un arbusto la cui scorza confcUata ilii

un giulebbo orumatico e gustoso. II frutto tosto i nutritivo e saporito, vcrde appresta

emuUioni raddolcenti e salutari. Se ne ricara anche olio pei protumieri, e col restante

ti fa la pasta di inandorle, fumigerato cosmelico di tutte le eleganti toletle.

(2) L’ igname {dioscorea bulbifera Lin.) serve ai medesimi usi delle patate di cui

Ta le veci. Ila il sapore dolcigno delle castagnc, e forma il coniunc alimento dei negri.

Non i ingrato iicmmcno all' ciiropeo , il quale prepara colla fecula il fiilso lagii ,

nutritivo e piacevole aliiiu-nto,

-29
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10 cavano collo slritolarc una materia terrea trasportatavi dal fiiime,

dalla quale si sccvera e precipita in fondo al vaso. II delrito delle

roccie aiirifere proviene dall’ allipiano degli Amhos dove crcdesi

abbia originc il Gabbone, e 1’ abbondanza delle paglitizze in quelle

lontane sabbie ripromette al minalore che vi facesse esplorazioni

liisinghicra mercede.

Intanlo die il capitano attcndcva allc sue facccnde nell’ isola

del Re io rimontai il flume in una lancia a vele: ed appena perdei

11 nostro bastimento di vista tutto mi si presentb nel profondo silenzio

delle primitive foreste.

Il flume al di sopra delle due isole su accennate va allargandosi

come nell’ampio bacino d’ un lago, siille cui onde tranquille quasi

lontanissime vele di pescatori, s’ aggira qua e cola disseminato il pel-

licano o piomba iu larghi giri dall’ alto ad imbeccarsi la preda. I

negri vendono borso di quei palmipedi nellc quali i marinai tengono

il tabacco da maslicarc. Essi li eolgono sul nido giacchfe non cono-

scono allro mezzo di caccia. Sono d’ altronde si avveduti che per

quanto io m’ abbia fatto per ucciderne qualcuuo non mi fu dato

portarini a tiro
,
e sc la battevano vigilantissiini alia distanza d’ un

centinaio di metri.

Le rive sotto il cannoccliiale mi si offrirono pittoresche e in tutta

la raagniflccnza della vcgelazione cquatoriale. In meno di sei ore

con vento fresco di ponente giuiisi alia divisioiie del flume ne’suoi due

rami. L’ uno sccnde dall’est, I’altro dal siid-ovest
,
ed ambidue alia

loro confluenza sono larghi una buona lega e tanto profondi da of-

frire commoda navigazione anche a grosse navi.

Il mio compagno di viaggio il principe Victor ini asseriva che

per lungo Iratto entro i due rami il paese h tiittavia dctto Eiiipon-

gue e vi si continiia molto attivo, lungo le due rive, il coinmercio

degli schiavi. Pochi anni inanzi i due regni di Deny e di King-Glass

essendone li empori, il flume era conliniiamente popolalo d’ immense

piroghe zeppe di quella merce umana
;
ora dacchfe gli Inglesi danno

la caccia ai bastimenti de’ bianchi
,

tutta 1’ attivith di un talc com-

mercio si diresse per superiori communicazioni del flume a Benin ed

al Congo. Comunicherebbe dunqiie il Gabbone, col Nigro al nord c

col Zaire al sud ? E a credersi che i sagaci e industriosi abitanti

del Gabbone vedendosi venir meno quella gran fontc di ricchezze,

si siano interessali di sapere qiial altra via prendessero i loro

antichi corrispondenti
,
e che la rclazionc di Victor sia abbaslanza

fondata.
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I negri del paesc, cbe fanno spcsso quei viaggi per ragioni di

commercio, assicurano clie a due giornale da Arvenga, villaggio detlo

dagli Inglesi Georges-Towa e posto a circa 72 chilomelri dall'iniboc-

calura entro le due braccia
,

ii Gabbone esce da un paese montuoso

che fa parte al certo dell’ altipiano degli Ambos lullo coperlo di dense

foreste ed abitato dai Kah popoii antropofagi. Ivi trovasi il Hume
Ogoi'ue die con un grusso ramo laterale comunica col suddelto. Egli

b largo, rapido e niolto piii profondo del Gabbone, e le sue rive per

una lunga marcia d’ un mese sono coltivate e coperlc di villaggi e

di piccoli Ogati o regni che non conoscqno ancora i bianciii. Assi-

curasi che 1’ Ogovue esca, quaranla giornate circa da Empongue
,
dal

grande i'ole il quale sappiamo gia far parte del sisteina del Nigro.

L’ L’ole poi stacca nn braccio all’ ovest detto Moenda che si getta

nel golfo di Guinea a sei giornate al nord del Gabbone
,

per cui

quest’ ultimo in cost vasto Delta formerebbe un flume laterale fra le

due braccia sud e nord dell'f ’o/e. L’ Ogovue roeridionale o braccio del

sud non si getta direttameute in mare
,
ma si separa in due braccia,

r uno detto Asazi e mette foce al capo I.opez
; I’ altro largo come

il Gabbone passa per il paese di I'anian e si getta nel Congo presso

le sue cateralte. Questa nozioue coinciderebbc con quella data dal

Scinu di Mavonda al capitano Tuckey nella quale fa inenzione

appunto d’ un grande allluente del Congo o Zaire proveniente dal

nord-ovest. lo trovai abbastanza precise le surriferite nozioni c non

sarei per nulla lontano dall’ ammettere la curiosa comunicazione del

Gabbone col sistema del Nigro al nord, e con qiiello dello Zaire al

sud, intreccio altronde di cui 1’ America cd altre parti della terra ci

forniscono altri esempi.

II terzo giorno la Felicie tomb ad ancorarsi in faccia al villaggio

di Ogha-Bulo. Trovammo ivi un altro bastimento la Clarisse prove'

niente daW' Hdvre. II capitano I\l. Edmond appena giungemmo m’in-

vitb a bordo
,
ove conobbi il signor Pietro Picard giovane naturali-

sla ginevrino, impiegato presso il consolato di Francia in Cadice.

Avea intrapreso quel viaggio per acquistar cognizioni ed oggetti di

scienza. Ambedue content! dell’ aver rinvenuto un compagno negli

studi, appena spuntava il giorno, ci insaccavamo il necessario vitto,

poi dilungandoci nei dintorni fino a sera, stavamo esaminando e rac-

cogliendo ci6 che maggiormente ci interessava. Il giorno 5 seltembre

ci facemmo mettere sulla riva opposta, e ci inoltrammo nel regno

di Deny. Fu quivi si grata la nostra occupazione che il sole era

gia tramontato, c noi non pensavamo ancora di tornarcene alia volta
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del nostro baslimento. La notte ci colse nci boschi
,
ed ogni nostra

cura fii inutile per uscirne. Ci accorgemmo esserci smarriti, ed era

percib impnidenza il voler camminare alia cieca in luogo ove ad

ogni istanle si incontrano pericoli di Here e di rettili od altri osta*

coli non ineno di questi insidiosi e minaccevoli. lo fui d’avviso che

piantassiino alia meglio il nostro alloggiamento sotto un albero, e

chc altcndcssimo in sulle armi e vigilanti il nuovo sole a darci d’at-

torno per riconoscere la direzione da prendersi. Dal modo con cui

mi rispose M. Picard io lo credetti oltremodo avvilito. Ogtfi mio in-

coraggiamento per5 tornava inutile, ed io pure sentiva che quelle

eran sollanto parole.

La nolle fu angosciosa
,
ma pure quando voile Iddio . companre

il giorno. Picard stava accosciato ad un arbore abbriridito, com'egli

diceva
,
da un senso di freddo. Io procurai ricuperare lutla la mia an-

tica vigoria
,

c mi diedi altorno per riconoscerne i sentieri. Non
vi era traccia alcuna. Tornai ad inebraggiare M. Picard

,
e ci met-

temmo in cammino nella direzione che ci suggert il sole che nascera,

speraudo quando che fosse di incontrare o il mare o il flume. Allorchh

ad un tratto ci scossero grida lonlane
,
e pensando a qualche caro-

vana di selvaggi, stavamo in forse s’ egli era pel nostro meglio o

peggio
,
ma pure andavamo avvicinandosi. Qual fosse il nostro giubilo

quando venimmo assicurati che quei negri gik dal giorno inanzi erano

in traccia di noi
,

egli indicibile.

Avevamo tre buone leghe per giugnere al villaggio di Deny, e

Picard non potendo reggere sulla persona ci fu mestieri traspor-

tarlo a braccia. L’umiditk della nolle in quelle dense foreste sovra-

caricata d’aria mefltica avea gia sopra di lui prodotti i suoi funesti

effelti. Appena giunti a bordo gli somminislrammo alcuni grani di

emelico e gli praticammo un salasso. Nella nolle cadde in uno

stato di profondo sopore , vomitb e scarico materie biliose annerite e

puzzolenti. II giorno appresso gli si gonflarono le parolidi e tulta la

faccia e le estremitk divennero edematose. La lingua intumidita gli

avea tolto 1’ uso della favella
,

I’ occhio si fe’ sporgente dall’ orbita,

e le pupille dilatale rimasero immobili. Onde tentare ulteriore riparo

a quella formidabile malatia si usarono tutti que’ soccorsi che la

povera farmacia di un bastimento mercantile potb olfrire, ma nulla

valse; in quarantotto ore 1’ infelice Picard fu rapito a’ suoi patimenti

troncando cosi appena concepite le piii belle speranze di onore e di

gloria. Fra il compianto de’pochi bianchi che vi si trovavano, fu sep-

pellito in sulla spiaggia sinistra del flume, vicino al sentiero che con-
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(luce a] villaggio di Deny, ed accanlo ad un capitano della mcdesima

Clarisse

,

morlo anch’ egli repentinamente 1’ anno inanzi su quelle

rive. Gli posammo uoa pietra die ricorda all’ europeo il suo nome

,

e la sua giovaiiile eta di 26 anni. Fossa un’ amorevole ricordanza dci

poster! rimunerarlo del sacrificio di sua vita
, e la scienza intanto

che si compie 1’ oflerta delle vittime uniane su quella terra di studio

e di desolazione
,
ne tolga i nomi de’ suoi martiri all' oblio e li con-

fidi alia riconoscenza delle culte nazioni.

La premura con cui niandb il re Deny mezzo il villaggio alia

nostra ricerca in quella triste occasione
,

ci obbligava a portargli

un tribute di gratitudine
,
e non tardai appena mi si ofTerse favo-

revole occasione.

Egli era seduto alia porta della sua banza quasi ricoperta da .

un’ immensa adansonia, fumando in una lunga pipa di gesso. Appena

ci scorse levossi
,
e cortesemente salutandoci ci fece sedere allato a

lui. Accolse i doni ch’ io gli olTriva mostrando riucrescimento del triste

caso successo
;
poi siccome il giorno era gik oltre la metk del suo

corso, mandb per Alafu ricco negro del villaggio e suo consigliere,

ordinandngli di allestirci cosa da mangiare.

Non tardarono a servirci pollame e carni salate, ma silTatta-

mente conditi con pepe che abbruciavano il palato. Le sue mogli

ci versarono a profusione vini di Bordeaux, di Malaga, di Madera e

di Champagne, e Deny ci incitava a berne con frequenti brindisi alia

bandiera francese. Mancava a quella mensa il pane, ma vi suppli-

rono le banane abbrustolite sottd le ceneri.

Deny era alto della persona, di forme atletichc e robuste ed

in sul fiore della virilitk. Yestiva alia maniera de’ negri un ricco

manto variopiuto, il quale neglettamente gettato su d’ una spalla an-

zichk toglier nulla al maestoso aspetto dava maggior risalto all’ im-

ponente suo contegno. La sua fronte era alta e spaziosa e i suoi

occhi brillavano d’ una luce inusata tra quei selvaggi. Non era ciar-

liero e godeva opinione di probo ed onesto negoziante. Avea molte

donne ma non mi fu dato vederne alcuna perchk usava tenerle a

modo degli oriental!.

Mi narrb la rivoluzione successa ne’ suoi Stati quand’ egli assiinse

il potere, della quale fu cagione un suo frateUo maggiore, che per aver

servito il gran Re dei bianchi ( Napoleone
)

nelle sue guerre
,
volea

introdurre anche nel suo regno i costumi imparati viaggiando. Egli>

diceva Deny con trasporto, era formidabile in guerra e colla sua

spada batteva otto nemici qiialtinquc fosse la loro arma. Animae-
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strava i fanciulli a quest’ esercizio
, e se i nostri Nango cc lo aves-

sero conscrvalo, noi saremmo una nazione grande come quella de’

bianclii. Parea si risovvenisse con dolore, e ci invilu a vuotare una

tazza di Champagne per la quiele del fralello, chc egli crcdeva s’ag-

girasse conlinuamentc sul telto della banza protcggendulo da’ suoi

nemici.

Seppi dipoi che quel negro avea infatli mililato negli escrcili

napoleonici e che tomato in palria fu avvelenato dalle sue donne,

il che fu causa della discordia di quel paese e dcllo spatriare di

molte famiglie
,

le quali poi popolarono la riva sinistra del fiume

per un tratto di quindici e piii leghe formandovi piccoli Stati

indipendenti.

11 villaggio di Deny conta tultora quattrocento fuochi. Calco-

lando per ogni fuoco quattro individui ed otto schiavi
,

animonte-

rebbe la siia popolazione a 4800 abitanti. Con qiiesta proporzione

mi occorse il piii delle volte di avere pressoche il numero giusto

delle popolazioni africane. Il villaggio essendo posto sovra una pic-

cola elevazione h ritenuto per il piu salubre di tulti li altri delle

due rive di quel fiume. Alafou ^ il piii ricco negoziante
,
e la sua

casa ^ un grande magazzino di mercanzie d’Africa e d'Europa. Egli

estende le sue comunicazioni commerciali fino al paese montnoso

,

che forma parte dell’ Acrocoro degli Ambos
,

abitato dai Kali e da

altri popoli alTatto selvaggi e feroci.

Li abitanti di questo villaggio seno industriosi cd attivi. Fanno
reti e corde con filamcnti di corteccia d’ arbore, d’ una forza ed esat-

tezza particolare. Intrecciano sacchi che appendono al collo nelle

loro escursioni con provigioni di vitto per quindici e piii giorni.

Lavorano stuoie di cui fanno anclie commercio. Golla corteccia le-

gnosa della cohina frutto d’ un albero della faniiglia delle solanee

fanno i loro vasellami da tavola
,
intagliandovi con molta arte e

precisione i loro Nango
,
od altri disegni capricciosi i quali mostrano

quanta attitudine avrebbero ad avanzare nella coltura dell'ingcgno.

La lingua^ di questi dilTerisce assai da quella degli abitanti della riva

opposta
,
coi quali hanno rade volte comunicazioni. Nella pesca o

nel commercio ciascun si attiene alia propria riva
,
ed i canotti del-

r una non s’ accostano ad uii bastimento ancorato all’ opposta

,

che essi chiamauo Uangovunga
,
{vtinga meta

,
ed uango fiume )(<).

(t) \lcimi geogriifi Irnlli in errors credono che il Giibbonc si chiumi d^ii imlivi

Uangovunga, quando qiicsta i sollanto una parola the indica i limili dei dirilli rommer-
ciali dei due oppo^li regiii,
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Questa lacita convenzione del due opposli regni ovvia alle private

inimicizie, ed alle interminabili guerre degli Stati negri, lequaliper

lo pib non finiscono se non colla totale distruzione dell’ uno o del-

r allro.

Kicca oltremodo di pesci b questa riva, e basta geltarvi una rete

per ritirarla zeppa come quella di Simone sul lago di Genesaret.

Trovansi alcune curiose specie di Serrani , di Diodonti
,

di Urano-

scopi e di Squali interessanti per bizzarre forme
,
altre invece coUe

loro carni squisite oiTrono con poca fatica abondante pasto ai numerosi

bastimenti ivi ancorati.

Trovasi in que’ boschi un grazioso animaletto dell’ ordine de’

rosicanti, di corpo cilindrico, sottile e lungo un piede, di pelo corto

e ruvido, di color chiaro sporco, e colla coda pelosa e conoidea. Mi
accertarono che reca danno all’ avorio di cui pare che si pasca. Si

aggira sovente addosso all’ elefante onde rosicare i suoi voluminosi

denti il che eseguisce con tanta leggerezza ed avvedutezza che I’in-

gente quadrupedc non se ne difende. Trovasene poi un altro di cui

ebbi solo una pelle senza capo e gambe che mi parve del genere

Chrysochloris Lacep. Ha il pelo d’ un bel color giallo di rame a ri-

flessi metallici cangianti al briino, ed alquanto piii lungo di quello

della talpa asialica di Gm., ma egualmente inorbido al latto, si che

potrebbe divenir prezioso in pellicceria. Non ha piu lungo il corpo

di 10 pollici ed b senza coda.

Tomato a bordo della Felicie dopo il tcrzo giorno dell’ infelice

caso di M. Picard fui assalito da un accesso di febbre che mi durb

per tutta la notte. Sul far del giorno mi prese un s'l vioicnto dolore

alia regione del cervelletto ch’ io mi credetti divenir pazzo. Dovet-

tero usare la forza per tenermi tranquillo
,

altrimenti io dava alia

disperata del capo nelle parcti. Cinque grani di emetico preso in

cinque oncie d’aqua a piccole cuccliiajate mi sollevarono alquanto. «

Uno scrupolo e mezzo di chinino diviso in dodici prese mi liberb

del tutto da quello stalo che mi" fece piii volte desiderare piuttosto

la morte. Mi reslb solo un estremo abballimento che durai inolla

fatica a vincere.

Non era del tutto ancora rinfrancalo allorche venne a visitarci

a bordo il capitano della goletta inglcse M. Day d’ antica raia co-

noscenza, il quale venendo dalla foce del fnimo Danger (de’ pcricoli)

ove s’ era trattenuto qualche tempo per affari di commercio, recava

seco raolti oggetti naturali curiosi e importanti, e m’invitb gentil-

mente a passar la giornata al suo bordo onde aver tutto 1’ agio di

osservarli.
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L’ oggetto piu interessaiite che mi fu presentato appena vi giunsi

fu un Chimbesi od Ourang-outang di giovine et^, la cui storia giovami

raccontare pcrch^ serva di schiariraento alle nozioni alquanlo iocerte

che ha la scienza di codesto quadrumano. Un negro abitante della

destra riva del Danger inenlre tornava dai boschi alia volla del suo

abiluro s’ abbattb in lui che a’ piedi d’ un arbore rannicchiato

,

forse attendeva la madre che ve lo avea da poco tempo deposto.

A1 suo avvicinarsi il piccolo Pongo senza mostrare d’ essersi spaven-

tato rizzossi sui due piedi, e gettando al negro che si incurvava per

raccoglierlo le braccia al collo
,
ed i piedi attorno alia vita

,
quasi

fosse stato suo padre o persona d’ antica conoscenza si lascib traspor-

tare fino all’ abitato.

Lo conservavano gik da sei mesi convivente coi fanciulli del vil-

laggio
,
e siccome ivi si crede che quei quadrumani non parlino e

fingano di non intcndere per non essere sforzati quali schiavi a la-

vorare, quel povero Drill

,

come diceano i marinari, era il zimbello

dei fanciulli i quali lo bastonavano e lo maltrattavano d’ ogni ma-
niera. Non potb infatti svilupparsi e si vedea avvilito e malaticcio.

Il capitano lo compero pel valore d’ uno schiavo
,
perchb come

tale qnei negri lo aveano fino allora mantenuto. Trasportato a bordo

non dicde alcun segno di inquietudine per la novella vita, e fu tosto

I’amico anche del bianco senza distinzione veruna. Il suo modo abi-

tuale di giacitura era o seduto al tavolo rotondo nella camera del

comandante colla testa nelle due niani, o sdraiato sopra una panca

colle coscie piegate e colle mani e la testa poggianti sulle ginocchia.

Appena rimaneva solo o si lasciava tranquillo sonnacchiava. Era alto

tre piedi e qualche linea
, e non riscontravasi sproporzionc alcuna

colle sue membra inferior! e superior!. Il ventre solo era alquanto

voluminoso non so se per malattia o per naturale conformazione.

Nell' insieme del suo corpo mi dava 1’ idea d’ un fanciullo ma-

laticcio colla faccia d’ un vecchio contadino rugosa ed abbronzata

dal sole, dalla quale traspaja anche un poco di gialliccio proveniente

d’ antica alTezione al fegato. La testa
,

la nuca ed il dorso crano co-

perti uniformemente da un pelo fulvo-arsiccio finissimo e rado. I denti

come quelli dell’ uomo ben disposti e bianchissimi
,

le orecchie pro-

porzionate e nude. Le parti genital! appena visibili e pochissimo svi-

luppate. Le dita delle estremitk si superior! che inferior! fornite di

unglue del colore d’ argilla come la pellc. I pollici soltanto erano

proporzionatamente alquanto piii corti , e non aveano la slcssa faci-

lila di raovimento dell’ allre dita. Non era snello
,
ma con molta fa-
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cilith mi si arrainpicava lungo il corpo
,
e stringendomi le braccia al

collo e le gambc alia ciutura mi si addormcnlava colla i'accia ap-

poggiata suir una o sull’ altra spalla. Questa giacitura era per liii

oltremodo attracnle e la ccrcava tosto die si avvicinava all’ uonio

,

ma quando volea questi libcrarsi dell’ incumodo peso montava in lutte

le furie, gridando, mostrando i denti, arrossando in fronte, ed irrom-

pendo in tutta riinpetuosilh dcll’altre scimic quando vengono instizzitc.

II capitano gli avea fatto alleslire unn gran gabbia con un

letto molliccio e comodo
,
ma non vi si potea adatlarc e la liberla

soltanto lo tornava tranquillo. Amava le frulta ma si nulriva di tutlo

ed era nostro commensale benchfe non di rado con poco garbo cac-

ciassc le mani nel pialto or dell’ uno or dell’ allro, inipazientito della

nostra tardanza, e si togliesse il bello e il buono di cui ci dovevamo
servire. Era ghiotto del tli5 bevendone avidamente una e due tazze

senza dar fiato. Per capriccio del capitano si facea fumare, ma
siccome la prima volta gli avea posta in bocca una pipa di gesso,

non gli fu piii dato tramiitargliela in una di Icgno, ed appena finilo,

il che succedeva in pochi istanti con movimenti disordinati c rapidi,

la gettava in terra
,
con dispiacere del capitano che volea conser-

vare quella merce pei negri
,

i quali gliela pagavano a peso d’ oro.

Avendo io condotte rneco alcune giovani negre onde vedere come
le accoglieva, non diede segno di particolare attenzione, il che I’at-

tribuiva al non compiuto sviluppo od alio stato malatticio prodotto

dai mali trattamenti. Mi fu asserito a Loanda che uno di tali

quadrumani morto in casa di certo signor Pereira venutogli dai paesi

montanosi del fiihh, alia vista d’ una donna gioiva tutto e correva

a sedersele accanto per terra poggiandole la faccia sulle ginocchia,

e che la stava s'l fissamente rimirando quasi parlar le volesse. Avea
nudrito amore per una certa ragazza del proprietario alia quale dava

segni particolari di sua dolcezza e sommissione e cercava soltanto

di starle vicino facendosi inquieto e di malumore allorchb di giorno

non gli era dato vederla per qualche ora. Mor^ consunto e quel buon

uomo di padrone, che lo amava tanto che lo avrebbe fatto seppellirc

in chiesa non ebbe il felice pensiero di conservarne altneno la pelle.

Temo che M. Day non abbia potuto regalare all’Inghilterra ancora

vivo quel prezioso animalc perchh il suo stato non prometteva lunga

vita
,
ma sarebbe stato alineno desidcrabilc che quel capitano avesse

raccolti ultcriori particolari della sua vita, onde poter dare maggior

luce alia storia di codesta curiosa specie
,

che serve al naturalista

quasi di primo anello per discenderc dall'iiomo alio studio della gran

catena che collcga li esseri viventi. so
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Un bastimento negriere — Parlenza per 1’ isola del Principe ^ Difelli sulle

navi estere — La cilia di S. Anlonio e suoi abilanli — La Roccia del signor

Barros — II Picco ed i suoi nuovi abilanli — Govcrno — Agricullura — Pro-

dulli — L’albcro del Pepe — II Caffe ed il Cacao — II Pacopao e suo succo

velenuso — L’ aranha caranguegeira — Alcuni esperimenli col frullo dcll’An-

gariarL

Un mallino sul far del giorno verso la sinistra riva del fiuine

dava fondo un brigantino di trecento tonellate. Appena gittata I'da-

cora alcune scialuppe si spiccarono misteriosamente e fingendo pren-

dere conoscenza de’luoghi, esaniinavano invece attentamente alcuni

baslimenti qua e Ik ancorati. Nessun capitano di questi dik segno

di curarsene, e quelle parvero tranquillarsi e tornarono a racco-

gliersi al loro bordo. La notte sola dipoi si fe’ attiva e operosa per

le genti di quel legno. Allorchk eran piu fltte le tenebre e tutto era

riposo e quiete su quell’ onde
,

si sentiva a quella volta un battere

di remi, ed un alTaccendarsi come per levar 1’ kncorc c spiegare le

vele. Appena appariva il giorno
,
quella misteriosa attivitk cessava

ed il naviglio quasi chiuso in sb stesso non dava piii segno di vita

sino alia notte.

Era un bastimento negriere avanese che attendeva al carico

furtivo di merce umana. Dopo alcuni giorni, circa le undid ore del

mattino, mentre io esaminava sul cannocchiale le numerose piroghe che

s’ aggiravano e fantaslicava 1’ avvenire di quelle popolazioni atlive

e trafficanti
,

si spicco da quel legno una scialuppa a quallro remi e

venne senza far caso della correnle verso la Felicie.

— Che mai vorrk da noi quel rinegalo? dice il capitano passeg-

giando lungo il casseretto colic mani dielro il tergo con quella non-

curanza d’ un rigilc marinaro.

— A babordo
,

grida il maestro di quarto vedendo chc quella

s’ avvicinava sopravento.
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La scialuppa allora fa iin mezzo giro sopra se slessa e viene

ad aggrapparsi alie funi della scala di comando.

— Si pub parlare al signor capitano? grida una figiira rizzandosi

c tenendosi al timonello della scialuppa.

— Eccomi, rispose M. Gras, alTacciaodosi al ripiano superiore della

scaletta , che cosa abbiamo di nuovo
,
brava genie‘s

— Di nuovo nulla, capitano, perchb non vi b niente di piii vecchio

che dar I'anima a chi la vuole quand’ b suo tempo; abbiamo il no-

stro vecchio pilota che divenuto gonfio come un otre non pub pib

avere il fiato ed b agli estremi. Avendo saputo, signor capitano, che

avete un medico a bordo desidererebbe navigare all’altro mondo
con passaporto in regola ed avere una sua visita.

— Ah I ah I il signor pilota vuol dunque passare al rendiconto

,

prima d’ aver flnito il carico ? La b dolorosa lasciare addietro un

cosl ricco bottino I

— Ricco oh! ricco capitano ! La came negra fa impinguare rapida-

mente, ma temo che questa volta los malditos salleadores (li Inglesi
)

ce 1' abbiano a rapir di bocca o ce la facciano digerir male.

— La sarebbe veramente indiscrezione ! ma fate animo
,

ofliciale,

che non m’ avete stomaco d’ aver paura di quel mal di mare. E
come va lo stivaggio ?

— Appuntino, capitano; zeppo fin il pozzo da mezzana, da gettar

zavorra : tutta la pib bella canaglia dei dintorni.

— Da died once d' oro al pezzo, eh ?

— Era il prezzo della giornata allorchb lasciammo il mercato
,
ca-

pitano. Peccato che soiTra maledettamente F aria della stiva ed il

mare se ne porti via la sua gran parte.

, Ah ! ah I La tara b vero ? . .

.

Ma veggo che siete pressalo

:

dirb dunque al signor dottore quanto desiderate, e al case ch’egli

consenia lo farb accompagnare dalla mia gente.

Il timoniere ringrazib il capitano e salutandolo si spinse al largo,

i quattro rematori batterono d' un colpo i remi nelF aqua e presero

verso il loro naviglio.

— Avete sentito, dottore, mi disse il capitano, allorchb la scialuppa

fu alquanto discosta; che buona lana b quella? Non vi ho lasciato

andar seco perchb la buona gente avendo bisogno d’ un medico

v' avrebbe si bene accolto da non Irovar pib modo di staccarsi da

voi se non alia Avana.

— Yi ringrazio capitano delF attenzione, perchb quest’ altro viaggio

improvisato alia negriera
,
mentre ho in cuore di riveder FEuropa

mi sarebbe stato oltremodo spiacevole.
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IVIi foce inlanto apprcstare la yole con qualtro dc’ niigliori re-

miganli, i quali dielro ordine del capitano si stesero sui remi e

mi Irasporlarono a bordo del negriere nello stesso tempo della scia-

luppa die era partita im buon quarto d’ ora inanzi.

II naviglio aveva forma snella e aspetto di buon vcliero: il

pontc era sucido, sparso di rottami di corde e di vele. Traera quat-

tro carronade per parte, specie di cannoni grossi e corti die portano

enorini cariche. Tramezzo a quelle stavan distese ad asciugare dcllc

stuoje eon larglii sprazzi di sangue su cui vedeansi ancora aderenti

ciocclie di capelli ncri e lanosi.

Fui accolto cogli onori di bordo ed invitato a discendere. II

ponte di mezza stiva era basso c senz’ aria, scabro e minacciante i

piedi e la testa. Grossi chiodi ed anelli stavano infissi a vite ne’ brac-

ciuoli da cui pendevano le sozzc amache e le fetide coperte di lana

in cui dormivano i marinari
,

schiuma di vagabondi e di malfattori

d’ ogni paese. L’ aria pesante e il fetore toglieva il respire
,
ma

pure era la camera di lusso
,

1’ asilo misterioso della dissolutezza

del capitano e de’ suoi addetti.

In fondo alia stiva un’ enorme sbarra di ferro fermamente inGlta

alle coste ed al fasciame del bastimento
,
teneva grand! anelli cui

stavano legati pci piedi li schiavi. Potevano movers! e sdrajarsi

sulle cassc e sulle bolti, ma sempre chiusi nelle tenebre. A die la

luce, I’aria, il cielo'? A die questo lusso della vita? Essi nun sono

uoniini da fruirue; sono bestie fcroci, Iiipi ullamati di deserte steppe

tratti fra le catene a dissodare una terra fertile e civile

!

Di tratto in tratto il nostromo od il capitano arraato d’una sferza

a grossi nodi scendeva in quella cloaca, e se aveavi pur un solo

sospetto di mal tentative, il flagcllo metteva a sangue le nude cariii

del colpevole s'l die ne spruzzava il vicino. Acconciato il misero come
Giubbe, ad un segnale si facevano intuonare i canti nazionali, i quali

solfocati dal denso aere di quella fogna parevano un lungo ululato

di giacalli
,
e guai a chi non prendeva parte. In tal inodo venivan

solfocati i lai del flagellato e si scacciava la nostalgia dalle ossa di

quclli sgraziati.

Era appunto I’ora del pranzo ed a ciascuno fu olTerto un pugno
di manioca : un mastcllo d’ aqua salinastra e corrotta in cui cac-

ciavan avidamente le labbra passava d’ uno in altro, giacch6 non si

beve e non si mangia die due volte al giorno e le provigioni di

mare non si rifanno sovente. Fra quelli die divoravano per vivere

quel pugno di farina s’ udiva il raiitolu d’ un agonizzante straziato
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forsc (lalla lorlura : il noslroino s'accorsc del pasagero; lo sciolse dai

ferri , gli pass6 una Tunc altravcrso i fiancbi e izzatolo dalla bocca-

porta per mezzo d’ una carrucola, lo stramazzb di tutto il suo peso

$ul pontc ove fin'i I’ agonia. Ivi il fantoccio nero fu traballato dal

nillio del baslimento o dal piede del marinaro cui impediva il passo,

flnchb un uomo del quarto clie sbarazzava il castello di pnia cari-

cosselo in spalla e giUollo al marc. V'accorsero allora allri marinari

c zufolando si sporsero in fuori siill’abisso a contarc i minuti che it

pesce cane tardava a divorarselo.

Il pilola stava sdrajalo in un camerino del casscretto
;
ma io non

polcra pill nulla per lui e pochi minuti apprcsso la mia visita spiro.

11 capitano clic rcalmcntc ruminava di trarmi scco, e nel suo cuore

forse malediva i quattro gagliardi che m’ allendevano coi remi al-

zati
,
credetle poter allriinenti venirne.*a capo col propormi lucroso

posto sill ricco suo Icgno. Io m’ aflrettai a cacciarmi nella mic^ lancia

ed a lasciare quell’ orribile sentina.
'

Compito ogni suo interesse al Gabbone con pieno soddisfaci-

mcnto la Felicie inalbcrb le sue vele il giorno 10 seltcmbre volgendo

la prora verso 1’ isole di S. Tomfc e del Principe. Il vento non ci

fu propizio per abbordare la prima
,
e ci dirigemmo alia seconda.

L’ isola del Principe
,

appartenenle ai Porlogliesi
,

h residenza

d’ un governatore
;
unila a Fernando P6, S. Tome, Annabon ed alii

scogli dc’ Tre Fratelli, Goad, Berrelto Olandese e Diamante, chiamasi

gruppo di Guinea dal golfo in cui sono posle. Giace la siia baja

air 1“ 38' di lat. N. cd a 5“ 10' long. E. dell’ osserv. di Parigi al-

I’ovcst di Fernando Po. Tutta di formazione viilcanica
,

e dominata

d’ un’ alta montagna conica dotta il Picco die alia distanza di 10 o

12 loghe sembra un’ isolctta slaccata e sola.

In faccia alia costa siid-cst dell’ isola alia distanza d’ un quarto

di niiglio s’ alza un masso di granito di figura rotonda ,
conosciuto

sotto il nonie di Berretto Olandese. Egli e tutto attorno cadente

a picco cd atlraversato da qualche fenditiira che ne fa conoscerc

quali coinmoviinenti 1’ abbiano portato alia superficie del marc.

Nello slrctlo canale tra questo e la costa pub passare qualunqiie

grosso naviglio senza pericolo. Al nostro passaggio era tutto coperto

d’ uccelli marini che lo attraversavano per ogni verso a volo
,
o

vi si posavano spiando dall’ alto della rupe la preda.

Quattro leghe all’ ovest di quello scoglio gigantesco stanno i

Tre Fratelli, dai quali b mcstieri tenersi lontani, giacchb le correnti

condurrebbcro il bastimcnlo irroparabilmcntc a frangcrvisi contro.
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A Ire ieglie c mezza dal BerrcUo Olandcsc, all’ est dell’ isola, evvi

una piccola baja di fondo arenoso a died o dodici braccia d’ allczza

oltimo per ancorare, ma tra due scogli, 1’ uno al sud I’allro al nord

deir enlrala
,

de’ quali 1’ ultimo sta a fior d’aqua. Quivi scorgemmo

la Batteria Bianca
,

forlino posto sovra un’ alta punta dell’ isola e

che trasse il nome dall’esterno intonaco di calce. Oltrepassata ap-

pcna qucsta ci si presentb la citta di S. Antonio posta in fondo ad

ampia baja di sicuro ancoraggio e ben difesa dai venti, toltone il

caso di qualchc uragano, che vi imperversi fortuitamente.

La fortezza grande a basso bordo difende la baja
,

e segna i

bastimenti che si presentano al largo. Appena giungemmo se ne diede

avviso al governatore, il quale mandb guardie a bordo col soldo d’ un

colonnato al giorno cd il loro alimento. Per il diritto di porto o

d’ ancoraggio pagansi quaranla talleri ed altrettanti per il libero

commercio.

Rare volte I' atmosfera b cRiara su quell' isola, e talvolta le nubi

la ricoprono silTattamente da non poterla riconoscere; e solo 1’ im-

mensa copia d’ uccelli inarini che vanno c vengono danno indizio

al navigante della sua vicinanza.

Il mare vicino b percorso da’ vascelli inglesi i quali con pre-

potcnti modi chiamano i bastimenti alia visita
,

anche se ne cono-

scono la bandiera. Noi ci sentimmo improvisaniente salutati da una

cannonata la cui palla trabalzb inanzi alia nostra prora pcrchb non

ci accorgemmo che uno di quelli stava appostato in un piccolo seno

al sud>ovest dell’isola. A tal imprevista ostilitk frcmettcro tutti di

rabbia quanti erano sul nostro ponte, e sforzando di vele in luogo

di arrenderci guadagnammo il porto per dimandare all’ imprudente

capitano che si gentilmente accoglieva gli amici qual era la sua

raissione in quelle aque , e rendere il dovuto onore alle sue gloriosc

imprese : ma non ci segul
,
e pago dell’ aver mostrato che teneva

cannoni a bordo, cangib direzione e ci lascib solcare la nostra via

scnza darsene altra briga. La baldanzosa tracotanza di alcuni di que’

vascelli dib luogo in alcuni punti di quelle coste a molti dissapori

e lagnanze a danno della navigazione e del commercio , ed il se-

crete rancore delli Inglesi per la semprc crescente frequenza di

navi stranie're in quei lidi b molto male celato. La crociera de’ va-

scelli inglesi
,

in luogo di ajutare e difendere 1’ inerme e quieto

legno del commerciante
,

cercava pretest! di disgiistarlo con ogni

sorta di vessazioni
,

benchb sia molto facile distingiierlo dall’ agile

negriere che pone ogni sua cura nella capacita dclle vele
,

nclla leg-
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gerezza d’ ogni sua parte, e nel rapido mutar di bordo ad ogni se-

gno di vela sul lontano orizonle.

Appena gettata 1’ dncora I'ummo col comandanle a terra. La citta

h posta irregolarmente attraverso ad una valle, la quale nel tempo
delle pioggie s’inonda portando guasti alle case ed alle terre

, e la-

scia ampi pantani che fanno 1’ aria insalubre specialmente nei mesi

delle pioggie. La popolazione ^ di circa sci mila anime fra misticci,

negri e bianchi. Ma ell’ fe compassionevol cosa il vedere come tutti

sono orrendamcnte malconci di salute. Le malattie di petto li ren-

doDO scarni c tossicolosi : le febbri intermittenti li infestano di

vizi organici al fegato e alia milza
,

gonfiando loro il ventre stra-

namente e tingendo loro la pelle di uno schifoso giallume. Ampie
erisipele invadono ostinatamente larghi tratti del corpo e della faccia

e vi manteugono fetidi trasudamenti. Chiude il quadro poi la dilTu-

sione della siGlide sotto svariate forme, della quale alcuni pochi sol-

tanto vanno immuni : non curata per mancanza di mezzi va di

mano in mano talmente propagandosi che il paese senza pronto riparo

tornera deserto cd incolto.

Le case sono tutte di legno senza alcuna intonacatura
;

le pioggie

e li infocati raggi del sole ne sconnettono ad ogni istante le tavole le

quali non racconciate per naturale incuria lasciano esposti li abitanti a

tutte le intemperie ed ai molesti e numerosi insetti. lo me ne sarei

tomato a bordo se un certo signor Barros ricco negoziante e cordial-

mente ospitale non mi avesse oflerto di farmi trasportare alia sua

RofOia

,

solitaria ed amena villa sovra un alto monte dove non giu-

gne il contagio della sottoposta valle.

Si durh fatica nell’ ascendere in tipoja per li stretti e lubrici

sentieri dell’ argilloso monte
,

perchb uno scroscio di pioggia , fre-

quente in quella stagione, li avea resi pressochb impraticabili. Li

schiavi che ci portavano trafelati dal sudore non poteano reggersi

in piedi. II guazzo delle frondi scosse dal nostro passaggio e la poz-

zanghera che ci schizzavano addosso i negri col camminare malfermo

ci aveano silfattamente malconci che non eravam piii da ravvisare.

Quando voile il cielo, dopo sei ore di stenti
,
giugnemmo alia meta

desiderata. Un lungo viale quasi d’ un miglio omato d’ ambi i lati

di cespugli d’ ananassi gremiti di frutta presso alia maturanza olez-

zando suavemente ci fece accorti che eravamo giunti al dolce asilo

del signor Barros. Ivi d’ un tratto canibio la scena e 1’ inospite e

sclvaggio dorso del monte Iramutossi in un’ amena pianura ricca

d’arbori fruttiferi
,
cui facean corona foltc sclvette di calffe c di cacao

principalo ricchezza dclV isola.
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La casa era di nialloni d’un sol piano, e bencii6 essa pure fosse

mal raltoppala o vccchia mi parve una reggia in confronto dei mi-

serabili abiluri della cittk. In faccia a quella ergevasi il picco, a forse

4000 m. sopra il livello del solloposto mare, tuUo coperlo dalle faldc

all’ crta vella di folia vegetazione. Per le baize scoscese e per Ic

dense foreste da cui b ammantato si credelle all’ uomo inaccessi-

bile e solo abitato da numerosi uccelli di rapina. Ma da pochi anni

1’ amore della libertk e il crudele traltamento insegnarono ad alcuni

schiavi la via di salirvi e tentare la loro salvezza. Tanlo pole infalli

la loro disperazionc die a forza di aggirarvisi allorno, vivendo come

le fiere per lungo lempo, giunsero a Irovar modo d’alTerrarne la vella.

Quei primi insegnarono ad allri fidi compagni il secrelo del lor si-

curo asilo e quesli ad allri ancora, si che la misleriosa mancanza fece

credere per lungo lempo che avesser Irovalo mezzo di imbarcarsi,

o lenlala la fuga per la via del mare. In pochi anni si Irovava 1’ ara-

manco di ollre Irecenlo negri
,

ed i padroni si avvidero del loro

nascondiglio solo allorchfe si Irovarono derubale Inlle le case o fal-

torie dei conlorni. I magislrali lenlarono ogni via per discoprirc

r inlralcialo labirinlo che li conduce sicuri sino alia cima del picco,

ma fu lullo inulile. Quei poderosi sanno difendersi e renders! leinuli

ai loro anlichi padroni. Credesi abbiano lassii erelle slabili dimore,

collivala la lerra ed improvisala una selvaggia republica, la quale

ove per caso avesse un capo ardilo ed inlraprendenle polrebbe ad

ogni islanle, coll’ajulo delli schiavi e delli allri negri che Irovassero

disposli ,
impadronirsi dell’ isola. Allro mezzo fmora non Irovarono

qaegli isolani che dar loro la caccia per quelle solve siccome allc

Cere. Nel lempo che il signor Parros si Irallienc alia sua Roggia

una mano di fedeli schiavi armali di fucile fa conlinuamenle la guar-

dia ne’ dinlorni della casa , ma siccome vien loro concesso soverchio

potere iusolenliscono conlro lulli i negri che Irovano sulle lerre del

padrone
;
dal che seguono inimicizie che Icngono divisi li abilanli in

fazioui irreconciliabili e rendono il luogo inospile e poricoloso ancho

al forestiero.

Aveavi un governo composlo di Ire membri provisorii, il signor

Carneiro, il signor Pereira e il signor P'reilas; i quali fra loro non si

odoravan bene
,
ma so Irallavasi d’ una vendella

,
o di dar mano

ad impudenli ingiuslizic erano uno
,
c colla maschera delle leggi

e colla forza che loro dava il posto lullo assoggellavano alia loro

volonla. Un cerlo signor Thomas che non islava bene sul loro libro,

manco un giorno pcrchb ammalato all’ ordiue di prescnlarsi alia
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camera dei deputatL Per tale involontaria inancanza dillidato in giu-

dizio fu condannato alio sborso di 40,000 reis; e non avendo egli

per impotenza pagala la somma si impadronirono d’ un suo flgiio

naturale nel quale avea posta ogni sua affezione, c lo fecero vendere

salla publica piazza il giorno stesso del nostro arrivo. Fui pertanto te-

slimonio del mal represso sdegno di molti che volcvano a mano armata

tirarne sanguinosa vendetta. Non b il solo caso dell’abuso di potere

e dei tirannici modi di quelli inconsiderati ufllciali che sicuri per la

difGcile comraunicazione colla madre patria lasciano libero il freno

alia perversa loro indole
,
e perdono irreparabilmcnte il paese. Molti

isolani di buon grado avrebbero abbandonata 1’ isola se avessero

trovato modo di vendere i loro schiavi e le terre, altri altendevano

repress! nn favorevole istante per una sommossa o speravano riparo

ai disordini dal governatore d’Angola.

La ricchezza di quelli isolani consiste nelli schiavi che lavo-

rano le piantagioni di caiTb, produtto principale. Le terre sono date

a livello a qualunque Portoghese voglia ivi slabilirsi, ed in propor-

zionc ai mezzi che ha per coltivarle, per cui chi ha maggior nu-

mero di schiavi b il piii ricco proprietario di campi. I pochi bianchi

che giunsero a tanto di fortuna di poteme dissodare alcune
,
non

trovando poi chi rilevi di quci loro beni
,
sono costretti o di stars!

in luogo o di abbandonare tutto, tornando ancor poveri alia madre

patria.

Oltre il callb vi si coltiva grano turco, rise e cacao. Il terreno

b atto a tutte le produzioni vegetal! dell’ India
,
ma tre quart! del'

r isola sono ancora selvaggi ed inculti perchb ciascuno coltiva solo

quel tanto che crede necessario a'suoi bisogni, non curante di quella

ricchezza agricola.

Lungo i sentieri de’ boschi esposti al settentrione si trova cum-

tniinissimo il Myrttis pimenla Lin. della famiglia dellc piperitee o

piperacee, che dk il nostro pepe commune o nero. Egli b notevole

pel suo tronco liscio e diritto, per labella e simmclrica disposizione

de’ suoi rami e la bcllezza dellc foglie. In alcuni luoghi resta nano

perchb impedito nel suo sviluppo da altri arbori di piii pronta vege-

tazione, ma in altri sorge rigoglioso cd alto cinquanta a sessanta piedi.

11 suo legno b duro e pesante, di color rosso-fosco appena tagliato, ma
cello stugionare diventa nero come 1’ ebano. La corteccia b debole

e si stacca a pezzi facilmcnte da sc. Il tempo dcU’inflorcscenza varia

secondo la esposizione e le stagioni piii o ineno aride. In luglio

suol mandare i primi bottoni i qiiali hanno iin delicato aromatico odorc.

31
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A’ flori succedono i frutti che contengono per lo piii due granelli ,

e si raccolgODO in settembre avanti la maturanza. Un negro salito

sull’ arbore li abbatte, raentre altri sono intenti a raccoglierli, mon-
darli dalle scorze

,
da’ ramoscelli e dalle foglie. Distendono poi la

ricolta sopra stuoje al sole, e rimovendola di frcquente la mondano
dalla terra e dalla polvere. Tali cure si conlinuano linch^ i granelli

siano perfettamente secchi, Q che succede in capo a sette od otto

giorni. Quelli abitanti ne fanno un strano consumo qual condimento

delle vivande e qual medicamento nolle communemente dette malatie

di languore di stomaco, che si manifestano nella stagione (f estate.

Ho veduto pill volte i negri unirne un grosso pizzico ad un pugno

di farina di manioca e mangiarselo dicendomi che era un ecccllente

refrigi'.rante. Anche gli uccelli amano questo frutto e li alberi ne

sono sempre brulicanti. I granelli che disperdono mantengono poi la

continua rigenerazione
,
e sotto quegli arhori ne surgono centinaja

d’altri, i quali formerebbero ben tosto boschi di pepe se non venis-

sero oppressi da altri arbusti pih forti e selvaggi. Quelli isolani

ne raccolgono solo quanto basta al loro consumo, ma con poca

cura potrebbero fame un ramo di commercio importante quanto lo

b neir Indie orientali, nelle Antille, a Tabago e nella Giammaica,

giacchh la qualitk non b per nulla inferiore a quello.

Quell’ ottimo signore nulla risparroiava che potesse rendermi

ameno quel soHtario soggiorno. Mand6 per un suonalor di violino e

lo trattenne alia sua villa per tenerci allegri mentre si cenava. Era

un giovinetto negro il quale senza scuola nh arte s’ immaginb I’istra-

mento e fabricosselo come meglio gli suggerl 1’ ingegno
,

poi mes-

sosi a trattarlo, in poco tempo eseguiva tutte le piu graziose modin-

has ch’avea udite cantarellare da’capitani o da’ marinai. Sapeva s\

destramente valersi di quell’ informe istrumento, ingentilire ed am-

pliare con variazioni le gentili e melancoliche arictte popolari delli

Spagnuoli che non a torto quel giovinetto era ammirato siccome il

gcnio musicale dell’ isola. La vivacitk che brillava ne’ suoi occhi

mentre lo toccava cercando novelli accord! mostrava 1’ arcana forza

da cui era spinto e di quale anima straordinaria la natnra I' avea

foruito. La sua faccia d’ ebano pareva divenir lucente come un car-

bone acceso
,

ed io 1’ ammirava affascinato. Alcuni pochi dotati

d’ cgual potenza d’ intelletto potrebbero
,

favoriti dalle circostanze

,

mutar faccia a quell’ adusto suolo, cambiando 1’ imperio delle genera-

zioni c dissipando il fascino che il nostro colorc esercita su quelle

stirpi avvilitc.
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Di giorno me la passava ora fra li ombrosi boschetti di cadb

di cui sono ammantati i flanchi di quell’ ameno colie, ofa tra i negri

che lo pigiavano od alle negre che ne faceano la cema
,
e benchfe

loDtano d’ogni civile cousorzio me la passava allegro e senza noia.

Non avvi luogo per deserto e selvaggio che sia ove F uomo non

trovi mezzi d’ ingannare il tempo e pascolo all' intelletto. Egli h

d’ uopo contrarre F abitudine d’ occuparsi di tutlo : una mezz’ ora

sola d’ abbandono spesso trae seco piu ore di noia e si (inisce col

disgustarsi della vita.

L’ arbore del ca(l% non b molto altd
,
ma di frondi rigogliosc.

Le sue foglie di forma regolare e d’ un bel verde lucidissimo come
quelle delF alloro rallegrano lo sguardo e invitano a riposar alia

loro ombra, spirando attorno insolita freschezza. Alcuni picculi maz-

zetti di graziosissimi liorellini bianchi come il gelsomino
,
spuntano

dietro le foglie frammisti a piccole bacche verdi. Queste allorche

giungono a maturanza ingrossano come un grano di corallo e pren-

dono un colore giallo-oscuro
,
segnale del tempo della ricolta , che

tanto all’ isola del Principe come a quella vicina di S. Tomb si fa

tre volte all’ anno. 1 bastimenli americani e marsigliesi ne accapar-

rano il carico anticipatamente un anno per F altro
,
e si per il

prezzo si per la buona qualita del frutto trovano il tornaconto c non

temono la concorrenza. Da pochi anni si h alquanto animato questo

ramo d’ industria agricola
,

il che b un frutto del soppresso com-

mercio delli schiavi. Il signor Barros ed alcuni altri ricchi negozianti

delF isola
,
oltre all’ estenderc le loro piantagioni ed aumentare dosl

quasi del doppio il raccolto annuale, si diedero cura di migliorarne

la qualitk con semi di Moka e delle contrade piii rinomato delFAra-

bia Felice.

Le donne vengono adoperate a sgusciare i grani e farli seccare

,

ed i negri, allorchb b secco, a pigiarlo in un gran mortajo di pie-

tra e spogliarlo delF ultima pellicola che tiene uniti i due granelli

eguali, di cui b composto. Fanno quest’ opcrazione tcmprando la

fatica con una lor cantilena la quale acquista forza in ragione della

disposizione che sentono al lavoro. Per maggiormente animare gli
‘

schiavi a quella fatica e mantenere F accordo de’ loro colpi nel

roortaio due negri intuonano la cantilena, e con un legno baltono il

ritmo su d' nna spranga a tal uopo disposta : nello stesso tempo

vegiiano all’ interesse de’ loro padroni. ( Vedi la tavola XI ).

Nessuno fa uso di calTb in quel paesc come fosse una bibita

Tulgare quella che si b oramai fatta una necessitk per la culta Eu-

Digilized by GoogI



244 CAPITOLO DECIMONONO

ropa
,

ed atnano invece oltremodo il th^ chc comprano a prezzo

esorbitante dai nostri bdstimenti, i quali si prirano di quel tanto

che traggon seco per loro consutno, giacchb di rado capita ivi occa-

sione di fame in altro modo acquisto (^).

(t) II signor Payen in unti Memoria letta all’academia dclle scienze di Parigi fecc

or ora conoscrre il principio odorante cbe dd al cade le sue piii preziosc qualitd. E un
olio pssenzinie isolato o produtto dalla torrefazione in cosi piccolo qiiantita die secondo

il valore atliiale del caflr costcrebbe d0,UI)0 franchi il chilogrammo o 10 franchi il

gramino , ossia tre volte e un quarto il prezzo dell' oro, mo basta una minima qiiantitn

di qucll'nlio csscuziale a profumare una tazza d'aqua o di latte e supplirc al piu squi-

sito caffe.

Per ottencre tutto I' aroma, la torrefazione deve esser effettuata a 250 centigradi

e prolnngata soltanto finchi i grani del caffd abbiano perduto 15 a 48 Pfo del loro

peso. II clorogenato di potassa e di cafeina si tumefanno e si colorono in rosso per

r azionc del calore: si gonfia allora e si dllata il tessuto del grano lasciando libera una

parte di cafeina cbe teneva in combinazionc. La cellulosi e li altri principii sono cosi

caramclizzati e trasudano i produtti acidi e coloranti : li oli grassi si spandoiio nella

massa divenuta porosa e si impossessano dell’ olio essenziale od aroma.

Se la torrefazione 6 spinta piii oltre, ed il caffi per esempio perdette piu d' un

quarto del auo peso, i grani si ricoprono d’ una specie di vernice proveniente dalla

carbouizzazione dell’ acido clorogeuico , ed una notevole porzione di carburo piro-

genio proveniente da matcrie azotate e da oli grassi si sostituiscc alia porzione dclle

essenze aromaticbe sviluppate; come d’altra parte I’ olio essenziale puo evaporare com-

pletamente se il caff% lorrefntto si fa bollirc a lungo ncll' aqua. Allora si comprende

come da una qualita superiore di caiitt crudo, si ottenga spesso soltanto una bibita senza

aroma e senza sapore , c come anche quello che si vende sotto il nome d’ essenza di

caflb non contenga quasi nulla di vera essenza.

Per ottenere I'olio essenziale, si distillano 100 grainmi di caffii torrefatto con un
litro d’ aqua , e si riceve il produtto della distillazione in rccipienti disposti di seguito

I’uno air altro e gradatamente raffreddatij il primo recipiente 1a di cui temperatura si

i clevata di 25° a 00°, contiene aqua e produtti empireumatici d' odore sgradevole la

cui proporzioiie aumenta col grado di torrefazione. II secondo recipiente la cui tem-

peratura non si it elevata sopra il 30° contiene tutto I'aroma in un centesimo del vo-

lume primltivo
, o in 40 gramme d’ aqua distillata. Quest’ aqua agitata con un decimo

d’ ctere gli abbandona tutto 1' essenza che resta dopo I’ evaporazione ,
sotto forma

d’ olio colorato in giallo d' arancio , nella proporzione d' un ccnligrammo per 400

grammi di cailb torrefatto.

In riassunto secondo M. Payen il cadi in grana composto per 400 di:

Cellulosi 34,000

Aqua igrometrica 42,000

Sostanze grasse, 40 a
, 43,000

Glucosi, destrina ed acido vegetale indetermin.vto . 15,000

Legumina
,

caseina, glutinc 10,000

Clorogenato di potassa e di cafeina 3, 6 a ... 5,000

Cafeina libera 0,008

OrganUmo azotato 3,000

Olio essenziale concrete insolubile 0,004

Essenza aromatien 0,002

Sostanze mincrali 0,007
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La qualilh del tcrreno e 1' umiditk dell’ almosfera di quell' isola

coperta spessissimo da folte nebbio la rendono oltrcmodo atta alia

coltivazione del cacao della famiglia delle Byttucriacee, di cui Linneo

n’ ebbe s\ alta stima da chiamario Theobroma
(
alimento delli Dei ).

Per rispetto poi all'illustre botanico la scienza ne conservb il nome
bench^ il cioccolatle non meriti 1’ onore del favoloso nettare.

Quest’ arbore Irovasi sparse qua e la nei boschi di cafffe,e da

luDge somiglia ad un ciriegio. Le foglie pcr5 sono piii grandi ed hanno

sette pollici di lunghezza e due e mezzo di larghezza. I flori nascono

immediatamente sui grossi rami e fin sul tronco col calice rossiccio

ed i petal! gialli sparsi di rosso.

Siccome i fiori sono piccoli ed i frutti voluminosi, un gran nu-

mero disecca e cade
,
lasciando 1’ inflorescenza un lusso di poco pro*

fitto
,
ma un piacevole omamento che attirerebbe lo sguardo an-

che ne’ nostri giardini.

11 frutto simiglia e nella forma e nella grossezza c nel colore

ad un cetriolo gik mature {cucumis salivus Lin.); contiene una polpa

bianca di gratissimo ,sapore dolce aromatico, la quale involge i

semi. Per estrarli, levata la corteccia, si mette il tutto a fermentare

in im recipientc. Oltre i granelli che si conoscono in commercio

sotto il nome di cacao
,
dal liquido vinoso che rimane nel vaso si

pui) ricavare eccellente rhum per mezzo della distillazione.

Fa mestieri piantare il germe appena Icvalo dal fmtto poiche

colla fermentazione perde la facolla dello sviluppo. La vegetaziono

del cacao h pronta e rapida; ed io avendo piantali alcun semi in una

cassa che teneva sul bastimento piena di terreno di .quell’ isola, in due

mesi n’ ebbi una pianticella di tre piedi d’ altezza.

Tra li arbori di cui ricca la vegelazione di quell’ isola molti n

se ne ammirano fra le bombacee che ponno rivalizzare col gigante

dei vegetali I’Adansonia Baobab. Alcuni fra Ic simarubacee, come
il Mulango la cui corteccia h un eccellente febrifugo che li iso-

lani sostituiscono mirabilmente al chinino. Altre come il Gipepe, il

Sabongo, e la Pitnenla do Congo servono per altre raalatie. 11 primo

lo adoprano come emmenagogo

,

il secondo a calmare le dolorose

e frequeuti coliche che attaccano i negri specialmente nolle stagioni

calde
,
e 1’ ultimo che dk il nostro pepe corre siccome refrigerante.

Trovasi poi inoltre un terribile rappresentantc dell’ylntians di Java

che fornisce YUpas sottilissimo e violento veleno dovuto in gran parte

alia presenza della stricniua e che dik luogo a tanti strani racconti,

i quali, se in parte favolosi, non tolgono pero nulla alia verifleata
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c mirabile rapidity c violenza con cui mostra quel succo la sua

facoltk venefica.

Questo arbore della famiglia delle Urticee dices! nell’ isola Pa~

copao. Egli ^ di bella forma, di scorza liscia spessa e biancastra , di

foglie ovali esterne e d’ un color verde smunto superiormente. Per

incision! fatte nella corteccia geme un succo bianco lattiginoso e vi-

scido, il quale si condense e si rapprende subitamente sulle lamine

dei coUelli e direnta alquanto fosco. £) si potente la sua azione

che una ferita leggierissima d’un ferro intinto in quel succo cagiona

rapidissima morte. Ho fatto 1’ esperimento prima in una gallina che

punsi con uno stiletto appena intinto soUo la pelle deH’ascella. Sciol-

tasi appena dalle mie mani corse a raggiungere le sue compagne

che beccavano grano
,
e si mise anch' ella a far lo stesso per nulla

risentendo la leggier ferita ch’ io le aveva fatta. In capo a otto

minuti si di^ a girar attomo a s^
,

poi caduta scosse convulsiva-

mente le estremita, boceheggib varie volte rotando li occhi, ed in

altri quattro minuti era morta. Con quello stesso ferro senza intin-

gerlo di nuovo feci subire la stessa sorte ad un gatto, il quale perb

morl soltanto dopo quattro ore, ma prcsentandomi li stessi feno-

meni della gallina. I negri che conoscono il veleno di quell’ arbore,

ne avvelcnano le spade ed i coltelli, contro i piu vigorosi divicti

deir autoritb, perchb nei loro facili alterchi allorchb sono ubbriachi si

rendono formidabili, ove altrimenti il tutto finirebbe con alcune

graiBature o contusion! di nessun momento.

lo che portava meco dei frutti dell’ Angariarl
,

di cui ho gik

detta la facoltk anlivencflca, volli esperimentarla per questo genere

di veleno e ne ebbi un felicissimo risultamento sopra una scimia

giovine che presi al laccio nei dintorni della casa del signor Barros.

Appena fattale la ferita collo stiletto di fresco intinto nei succo

del Pacopao gliela aspersi con una presa della polvere d’Angariarl.

Poi gliene feci trangugiare una dose di circa uno scrupolo unita alia

sostanza caseosa del frutto do conde di cui quelle scimie sono ghiotte,

ed il quadrumano non dicdc segno alcuno di avvelenamento per

tutto il tempo ch’ io stetti ancora in quella villa. Dietro un tale risul-

tamento m’ adoperai perchb il governo di quell’ isola conoscesse un

si prezioso farmaco e prendesse le necessarie misure per divulgarne

il suo conoscimento.

Un aragno del genere delle migali ha posta sua stanza sul Pacopao.

La mostruosa grossezza e la sua forma Io fecero chiamare dagli abi-

tanti Aranha-Caranguejeira (Aragno-rospo). Dall’apice delle mandibule
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air cstremita dell’ addome misura due pollici. L’ addome h volumi-

noso rigoufio e velutato, cou alcune striscie circolari rossiccie e mac-
cbietle di varia lunghezza. Ha otto occhi e a quel che mi fu detto

luceotissimi di notte, e quattro paja di zampe che si staccano robuste

dal corsaletto terminanti ad unciuo linissimo ed acuto. Lascia scolare

Idalla bocca un umor lattiginoso, potente veleno col quale uccide

la sua preda in un istante. lo desiderava fare esperimenti; ma I’unico

individuo che mi fu dato averej svolto appena dalla piccola rete in

cui era avendo io tentato attaccarlo alia piccola scimia sulla quale area

fatto il suaccennato esperimento
,

quella con rapido intendimento

me Io carpi dalla mollelta e in un baleno se lo schizzu fra i denti

facendoscio suo pasto in men che non lo dico senza riportame il

minimo danno. Non mi fu possibile averne un altro, ma non per que-

sto io vorrei mettere in dubbio la natura velenosa della sua ferita,

giacchh dalli isolani mi fu asserito che ogni sgrazikto che fu morso

n’ ebbe tristi effetti ed alcuni ne morirono con veri segni d’avvelena-

mento. Forse la stessa sua prediletta dimora renderk il veleno del-

r insetto piii sottile e pronto.
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II zibelto — II morwgo — Ritorno in ciUa — Religione — Visile mediche
— Arsenalc — Aqua potabile — iSolizie storiche dell’isola — Commercio
del morpl — Conchiglie — INavigazionc per S. Tome — Scogli — Cilia

di S. Anna da Chaves — Diritto d’ ancoraggio c di commcrcio — Abitanli

— Agricollura — Commcrcio — Notizie sloriche — Qualita dcllc lerre —
Malalia predominanle — Cliiua — Animali cd uccelli — Indole degli abi-

lanli c loro usi e coslumi.

A-ggirantesi per la casa colla domesticita d’un nostro gallo aveva

il signor Barros una specie di zibelto ( Viverra civella Lin.), Era stato

rinvenuto fra i boschi appena nato e gli avevano alcuni negri agri-

cultori uccisa la madre, la quale era della grossezza d’ un gatto tigre.

I legnaiuoli temono lo scontro di questo animate perchb si difende

feroce ed ardito, e non b raro che di notte assalga improvvisamentc

anche 1’ uomo e che questi soccomba. Li isolani chiamano codesto

mammifero con nome portoghese Galo almiscado, e lo dicono comune

negli scoscesi boschi montani dove vive di prede.

11 piccolo individuo ‘di cui intendo parlare avea sei inesi e fu

allevato con allattamento artiGciale con molta cura e pazienza da

una schiava. Era ghiotto di carni, ed anchc addomesticato qual era

assaliva volontieri le galline che per caso entravano in casa dal

vicino cortile. Di giorno per6 le distingueva solo assai da vicino.

Amava li angoli oscuri dai quali si spiccava solo spinto da qualchc

necessity. A1 richiamo del padrone nelle ore che ci mettevamo a

tavola accorreva ma guidato dalla nostra voce piuttosto che dalla

vista. 11 pelo era grigio macchiato e coperto di fascie circolari ne-

rastre
;

la coda del medesimo colore, e non cos^ mobile come quella

del gatto, ma distesa e strisciante solitamente per terra, forse per-

chb r animate non aveva ancora compile lo sviluppo delle sue mem-
bra. La lingua avea coperta di ruvide papille presso a poco come
quelle dei gatti, ed i denti benchb non li avesse ancora tutti

,
si

conosceva perb manifestameute quali doveano cssere. 1 sci incisivi
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ed i due canini eraao gik sviluppati, i due tubcrculusi
,

il carnivoro

ed i tre falsi molari non erano che rudimenlali. La pupilla presen-

tava alia luce solo uu’ apcrlura liueare quasi impercettibile. Avea

cinque dita muuile d’ ungliie seoii-coutratlili come quelle delle mar-

tore. Lc orecchie rotonde compresse
,

piii piccole di quelle del galto.

II inuso assai piii grosso ma appuntato come qucllo della voipe, ed

armalo di lunghi e forti baOi. Misurava in lungliezza dal miiso alia

base della coda un piede c sei pollici. Karamente sviluppava dalla

borsa I’ odor forte di muschio che gli fece dare quel nome porto-

gbese
,

il piii delle volte dai fori lateral! dell’ ano sculava un umure

nerastro fetidissimo.

Quest’ individuo s\ bene addomesticato era per me di non lieve

interesse e mi fu dal suo padrone gentilmente olTerto; mu appena si

trovb a bordo fuori dalle sue consuetudini e da’ suoi luoghi, comin-

cio ad inferocire
,
ed a mandare miagoli rabbiosi avventandosi alle

persone per cui fummo costretti chiuderlo in una gabbia
,
ove tanto

lavorb coi denti e collo ugne che una notte scomposta una sbarra

sallb in mare senza che alcuno se ne avvedesse.

Nclle lunghe ore di quelle notti allorche per la atmosfera solTocante

si sente mancare il respiro e indarno si cerca il sonno, se si aggira

pei vicini viali o si sede ai piedi d’ un arbore cercando un sofiio

d’ aere che ristori od una stclla che additi la lontana patria
,

d’ im-

proviso si sente il voltcggiare leggiero d’ un pipistrcllo che lambe la

faccia ed i capelli e sparisce. Nella densa oscurita b s^ leggiero il suo

Tolo che appena si riconosce
,
ma so d’ improviso appare a chiaro

di luna
,
qua! non 6 la meraviglia nel vedere un animalo di dieci

pollici di lungliezza, e che misura dall’ estremith d’ un’ ala all’altra

quattro a cinque piedi? Qiiesto chiamati nell’ isola mor^ego ed anche

o/oH. t della famiglia dei velimani frugivori , ed apporta danni no-

tabili alii orti ed ai frutteti. Ha la testa che simiglia a quella d’ un

cavallo. Nell’ estremita anterior! ha i pollici termiuanti ad unglue un-

cinate per cui si appende ai rami degli arbori in modo che ove lo si

abbia ucciso con un colpo di fucile vi tocca montar per distaccarlo.

I negri sono ghiotti di quelle carni, e mentro io ne preparava

la pelle, una schiava venne a chiedermi li avanzi, e se ne andb

si contenta del inio regalo, come se le avessi coucessa la remis-

sione d' un giorno di lavoro. Mi fu accerlato che allorquando sono

novelli e grass! hanno saporc delicato. Tutto il corpo b coperto

d’ una lanuggine fma di color giallo oscuro. Lc aii ncre c nude solo

lasciano liberi i carpi delle estremita posteriori.

3 >
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Dopo qualclie giorno di grato soggiorno a quella Kog^ia fui

avvisato che il capilauo avea finite le sue facende e discesi alia

cill^. II signor Barros, per colnio di gentilezza, senza mia saputa mi

fece avere a bordo un sacco di caffe sceltissinio ondc, com’ egli

mi scrivea con somma cortesia
,
mi ricordassi per quaicbe tempo

della sua villa. Era d’ una finissima grana poco piii grossa di qiiellu

del fnimento e tutto di color ceruleo un po’ sbiadato. Fu raccplto

nelle novelle piantagioni di cafff; Muka. L’ aroma era oltremodo

delicate e vivace , e bastavan pochi granelli per rendere gradito

anche quello d’ inferiore qualita o die avesse soffcrta avan'a. Eran

gia state soverchie per me le attenzioni cordiali usatcmi in qucll’a-

mena villa perchb non rimanessi per sempre grato a quel signore,

e non mi risovvenissi con piacere anche d’ un' isola che pure e

sentina di tulti i vizi e dello sfrenato europeo e del selvaggio

africano.

Un curato Brasiliano vi amministra alia meglio la religione ca-

tolica nella parocchia scrvita da tre chierici negri che sanno appena

leggere. Fuinmo un giorno da lui a pranzo
; ci fu apprestato ab-

bastauza lauto dalle sue schiave
,

delle quali alcune erano le sue

favorite
,

si che non mi parve riscontrare differenza alcuna tra la

casa di quel curato e quella dei capi selvaggi delle coste. Egli era

infervorato delle loggic massoniche cui apparteneva e gli pareva per

questo essere un grand’ uomo. Appena finite il pranzo
,
mi prego di

vuler seco lui visitarc alcuni ammalati; e mi condusse primamente

da una donna che aveva cinque figlie
,

le quali trovai sedute per

terra in cerchio colic gambc incrociate alia orientale. Eran tuttc

bianche c di forme attraenti che non si diedcro cura di velare bcn~

chh avessero seutito che vi giungeva anche uno stranie'ro. Parlavano

il creolo cd erano d' origine portoghese. Era una famiglia agiata,

ma a prinia benche fossero grasse e ben pasciute, avrci dovuto

pensare che vivessero di carita. Due sole sedie sdruscilc e raal-

ferme furmavano tutto il corrcdo della sala, la quale essendo al

piano superiore lasciava travedere per lo scounesso pavimento di

assi le personc che passavano di sotto ncl pian terrene. Tra quel croc-

chio di donnc ve n‘. era una che da sette anni avea paralizzato I’arlo

destro inferiore. Avendola pcrtanto prcgata di volermi mostrare la

parte offesa si pose nuda fin sopra la cintura senza far caso d’ alcuno

e nemmcno del curato col quale anzi credcva dovessi tenor consulto.

La poveretta avea 1’ arto spolpato come quello d’ uno schcletro e

privo di senso e di moto. Tutto il icsto dei corpo non era per nulla
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in rolazione con quella sua nialaliu
,
anzi poteva csser modello ad

un pitlore. II ciirato pareva avesse gih esaurita la sua dottrina medica

nfe vi inelteva pi?i attenzione. Tutti li sguardi erano in me rivolli

quasi si aspeltassero vedere la ragazza ad un mio cenno balzare in

piedi bella e guarit'a. Mi parve leggere su quei volti la meraviglia

allorchb palesai che 1’ arte medica non conosceva riparo a quella

infermil'a
,

e mi doleva lanto piii perchb la vedcva attraenle e

rivace quanto le sue sorelle che erano nel fiore della bcllezza. La

malata si compose di nuovo nclla sua positura musulmana c le altrc

mi accompagnarono fino alia scala.

Prendemmo col curato che mi faceva da assistentc la via che

conduce all’ arscnale e fummo in una misera casnpola bassa cd

nniida. Salimmo una scala, entrammp in una stanzuccia oscura, ove

il curato domandb ad alta voce della padrona, ma ncssuno rispose.

Inoltrammo a tentone inciampando ora in una
,
ora in altra cosa

,

e ci trovammo a piedi d’ un letto ove sentii due gambe
;
mi trassi

verso il capezzale e tastando qua e Ik mi capitb sotto le mani un

volto agghiacciato. L'infermo che dovea visitare era morto da qual-

che ora e neppure un cane che I' avesse confortato nelli ultimi

momenti.

n Ah! gridb il curato con atto di dolore
,
b morta mentre noi

pranzavamo. Era una negra vedova d’ un galantiiomo bianco che

mort perseguitalo or son pochi mosi
;

ella n’ ebbe tanto doloro che

ne ammalb e voi stesso vedeste come ha finito. Oh 1 lo sgraziato

paesc
,
gridava battendosi la fronte , lo sgraziato paesc ; » c ripren-

dcmmo la nostra strada.

Contai il caso che mi occorse perchb era veramente compas-

sionevole il veder quanto quella sciagurata terra fosse corrolta e

deturpata. Uomini riuniti sotto lo stesso tetto
,
forse legati per vin-

coli di sangue
,
vivevano come selvaggi isolati e solo curanti di sb,

sospettosi delli stessi parenti, quasi si temesse che il padre avesse ad

accusare il figlio, o questi il padre. Il curato ad ogni poco mi racco-

mandava di scrivere al novello governatore delle colonic sullo stato

miscro di quell’ isola , onde la provedesse almeno d’ una farmacia e

(T un farmacista , sperando che la sapienza medica di questo sce-

masse almeno il numero dei morti.

Avvi un piccolo arscnale ove si fabricano piroghe pei negri pesca-

tori e piccole navi di costeggio : un mercato di frutta
,

legumi e

carni, il valore delle quali b aumentato a capriccio de’ tre princi'

pali possidenti, i quali sono anchc i governatori provisorii dell’ isola.
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A (Jestra della fortezza avvi ua buon luogo ove far aqua per

le navi e varie sorgenti. Questa ci si conservb sempro potabilc

lino in Europa mentre tulta I’altra che avevamo fatta nei vari luo-

ghi della costa prendeva cattivo sapore e infracidiva.

Quell’ isola fu delta del Principe perchb F entrata si pagava un

tempo al iigllo primogenito del re di Portogallo. £ posla in una

opportuna posizione pel commercio della Guinea lungi solo cinquanta

leghe dal continente con diciotto o venli miglia di circonferenza. Nel

1558 fu presa dagli Olandesi guidati dal vice-ammiraglio Clerhagen.

Gli Stati poi la vendettero o la donarono ad un ricco negoziante

di Amsterdam
,

il quale vi mandb coloni per suo conto, ma essendo

insurte dissension! tra loro, fu facile ai Portoghesi che vi si trova-

vano ancora il disfarsene alia spicciolata
,
ed i pochi Olandesi ri-

masli si chiamarono felici di trovare un bastimento della loro nazione

per abbandouarla senza speranza di ritorla a’ suoi antichi padroni.

Mi si accertb avervi de’ luoghi per esposizione e per terreno

atti alia coltivazione della vite e che vi fu un tempo tentata con

buon successo, ma ora non se ne trova piii traccia, nb alcuno si

dh pensiero di codesto ramo di agricullura.

Alcuni pochi si danno anche al commercio del morfil (avorio),

il quale vi si trova scello
,
senza screpolature, fosco esteriormente

ma di grand! dimension!. Piccoli bastimenti delli isolani vanuo alia

costa allorch^ evvi scarsezza di navigli stranieri, e lo pagano il

tniudo cioe quello al di sotto delle 16 libbre, 80 reis la libbra.

Queilo che pesa dalle 16 alle 32 libbre dello mezao, 160 reis.

L’ altro dalle 32 inanzi detto da ley (legale) 320.

Presso la casa del signor Barros posta all’ estremitk della baia,

a pochi piedi di profondita si trovano banchi di conchiglie
,

la piii

parte spondili.

Finite il carico il giorno 20 settembre salpammo. Egli b un pre-

giudizio generate di quasi tulti i navigator! che dalla rada dell’isola

del Principe salpano per 1’ Europa di dirigersi al sud fine ad oltre-

passare S. Tomk prima di volgere all’ovest. Se il vento lo concede

si pub meltere addirittura all’ovest poichb la corrente diminuisce ed

il vento benchb leggiero viene dal sud e porta ai venti general!.

Questa considerazione b fondata sulF asserzione di vari capitani espe-

rimentati nella conoscenza di quei mari. Accorciasi in tal mode di

pill giorni una navigazione, gi'a per sb stessa noiosa e lunga, di

parte di quel golfo ove le calmc si alternano colle bufere.

Noi tornammo a solcare la stessa via perchb il capitano avevu
^

Digitized by GnOgle



C4P1T0I.0 VENTESIMO 253

inlercssi da aggiustare a S. Tomfe ove a stenlo giugnemmo il lerzo

giorno di navigazionc benchfe sia solo 30 leglie al sud-ovesl dell’ i-

sola del Principe.

II baslimento che naviga per quell’ isola deve porre altenzione ai

selle scogli i qiiali sono a due leghe est-nord-est dell’isola das Rolas.

Quest’ ultima, che ebbe il suo nome dalle tortorelle che forse un

tempo VI annidavano, fe un masso gigantesco di granito scabro ed

irregolare separato o per interni commovimenli o per violenza del

mare dal nucleo delle varie rocce di cui b composta S. Tomb. La

cresta dell’ isola detta dalli abitanti Panoasan
,

dell’ altezza di 2600

metri sopra il livcilo del mare, mostra alia sua sommith una fenditura

declinante verso il snd. Qualclie commovimenlo della nalura, o, come

dissi, I’azione dell’aque avrk disunite quelle due rupi le quali sono

della stessa natura. L’isola das Rolas si presenta in faccia alia ciltk

di S. Anna alia dislanza di una mezza lega in retta linea alia fen-

ditura del picco il quale b la piii alia sommitk di tulte quelle mon-

tagne. Quell’ isolotto deserto ed arido b precisamente sotto 1’ equatore

ed b il primo a mostrarsi per chi vuol approdare dal sud dove b

posta la cillk di S. Anna da Chaves o capo postiglione. Egli b d’efli-

cace difesa alia baia
,

la quale resta quasi serrata in mezzo ed

al coperlo da tulti i venti e presla sicuro asilo ai bastimenti sbat-

tuli dalle tempeste. All’ est dell’ isola avvi pure un altro isolotlo

afl'atto nudo e deserto detto flha das cabras ( isola delle capre )

,

anche questo di granito.

Entrammo passando a poca distanza dell’isola das Rotas scnza

punto giltare scandaglio poichb certi della profonditk dell’ aque. E

tosto scorgemmo una lunga costa arida, ed arenosa e bassa con due

villaggi, i di cui abitanti attendono solo alia pcsca. In capo a qiiesla

gettammo I’incora a dodici braccia d’ altezza su d’un buon fondo, a

un tiro di fucile dalla citlk di S. Anna.

Questa non si olTre allo sguardo con dilettevole aspetto poichb

coperta da un contorno di miserabili capanne e nessun edilicio s’alza

a segnarla da lontano al navigante. I contorni sono arenosi e aflattb

nudi d’ ogni vegetazione
,
e le case sovra 1’ unifornie bianchezza delle

arene paiono macchie nerer

Appena giunti fummo invitati dal signor Garcia
,

giudice dcl-

r isola , il quale con una cordialitk tulta sua ci mise a disposizione

la sua casa. Questo signore, gik condannato a morte da don Miguel,

ebbe per grazia commutata la pena capitale nella deportazione a

vita nella fortezza di quell’ isola. Sei mesi dopo il suo arrivo la
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sorte favor^ la sua parte e liborato dalle catene fu messo a qiiella

raagistratura. Egli non cercb pin altrimenti di tornare in patria
,

e

fattosi una casa
,
attese al commercio ed all’ agricultura, e in quattro

o cinque anni ebbe tanta fortuna da fargli amare la terra dell’ esi-

lio, e non desiderare il ritorno al paese che lo vide nascere.

II diritto d’ancoraggio e di commercio dei bastimenti forestieri

b qui lo stesso come all’ isola del Principe
,
ma benchb il calfb sia

migliore
, b piazza di minor momento.

Poclii sono i proprietari che attendono aH’agricultura, e la col-

tivazionc del calTb vi fu introdutta da poco tempo. Il governatore

ed il signor Gargia erano a quel tempo i soli che ne facessero rac-

colta sufliciente da attirarvi ogni anno qualche bastimento a fame
carico. Il governatore al nostro arrivo si trovava ad una sua villa

»ei miglia distante dalla cittk
,
ove soleva passare tutto il tempo di

ozio aniniando li altri isolani a coltivar le terre rimase in abbandona

pel commercio delli schiavi. L’ isola ha dodici leghe di lunghezza e

sette di larghezza e per una tale superficie sono poche le braccia

alia coltivazione delle terre. Tra la cittk di S. Anna da Chaves ed i

villaggi die sono tre si calcolano 4100 abitanti, de’quali non piii di due

cenlinaia dediti all’ agricultura. Le case, tranne due o tre, sono tutte

d’ assi senza alcun intonaco
,
ma ve nc ha di spaziose e commode

,

ed alcunc con portico al di fuori. Avvi una gran piazza pel mercato

sempre animata da numeroso concorso. Le strade non sono selciate

ma coperte di finissima sabbia trasportatavi dalle aqiie. 11 clima non

b insalubre nb vi regnano le malatie che infettano tutto I’anno quelle

vicine del Principe
, di Fernando Po ed Annobon le quali due ul-

time si dovettero abbandonare dagli Etiropei perchb orribilmente

funeste ai coloni.

Oueir isola fu scoperta il 21 dicembre 1496 ed ebbe nome
dal santo che correva in quel giorno. I primi Portoghesi che vi si

posero
,
morirono tutti in breve tempo. In seguito avendo avuta la

prccaiizionc di far acclimare ad Elmina i sopravenuti vi poterono

durare. Nel 1599 li Olandesi se ne impadronirono
,

la depredarono,

poi messovi il fudco la abbandonarono. I Portoghesi che si erano

rifuggiti nelle montagne tornarono a ediGcare la cittk e la circon-

darono d’ un bastione di terra sostenuto da un’ interna palizzata. Nel

1607 fabricarono anchc il forte S. Sebastiano sulla strelta lingua

di terra al N. della cittk sovrastante alia baia. Nel 1610 un am-
miraglio olandcsc tomb ad impadronirsene, ma in meno di quindici

giorni 1’ ammiraglio, il vice-ammiraglio c sette capitani di nave
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coil iiioiti altri ofliciali e la piii parte delie truppe sbarcate iiiorirunu

e solo alcuiii poclii poterono rivedcr 1' Olanda. Nel 1641 I’amiiiiragliu

Yol fece tin nuovo tentalivo, tna ebbe la slessa sorte
,

s'l die allora

fu abbandouato ogui pensiero di conquisla; ed i I’ortoglicsi suoi sco-

pritori rimasero in tranquillo possesso.

La dtta 6 aperta e non circondata da stagni die inreslino

r acre con esalazioni dannose, ed ha tre quarti di lega di circuilo

irregolare, ove le case sono qua e Ik disperse. IJn alto strato di

lerreno vegetale ricopre in gran parte 1’ isola e basterebbe svolgerlo

e seminarlo per averne abondevoli produtti. Le terre sono iiere,

rosseggianti o gialle nia grasse e profonde
,
ed un tempo si cavava

dair isola piii di tre inilioni di iibbrc di zucchero. Due voile al-

1’ anno h fccondala dalle pioggie
, le qnali sogliono essere abbon-

daiiti c coininciano con un teinporale. Se qiiesto si fa senlire la

prima volta dal mare si aspettano li isolani gran copia di pesci
, se

tli terra o del nord ove si distcnde 1’ isola , abbondanti le ricolle

del suolo. Ouesle osservazioni si spacciano come I'ondale sopra espe-

rienza che non si smend mai sin da tempi remoti, e per cui secondo

la direzione del prime temporale si apprestano ai lavori deil’annata.

Li abitanti composli di mislicci
,

di poclii bianchi e di negri

sono atlegri
,

inteliigenti e leali. Sono di robusla costiluzione c di belle

forme, e non k dillicile trovare indigeni che giungauo all’eta di 100

anni. Vi doniina perk nna malatia delta bicho du cu, la quale vicne

urdinariauiente in seguitu a gravi fcbri ed alio scorbulo. Ella e nn'uiceru

all’ano che reca dolori orribili e sconcerti cerebral! da cui segue auche

la morte. Si prescnta con uua dilatazioiie eccessiva e paralisi della parte

inferiore del relto con rilasciamenlo completo dclli slinteri. Questa

malatia segna chiarauieiite due sladii, uiio di dilalazione progressiva,

1’ allro di paralisi confermata e di gangreua della parte inferiore del

relto. 11 priiiio stadio si annuucia ofTrendo sollo 1’ es|)lorazione uuu

parte ruvida e scabra altorno alii sGiiteri, il secondo si [lalcsa con

un odore sui generis di parti degenerate. Trallaiio questa malatia

con clisleri di decolto di cassia e succo di limoue. lutroducono poi

ncir auo a niodo di suppositorio un quarto di limone privo della

corleccia c laglialo a cono e lo cambiauo di I'requeule. lo ebbi dei

cusi di pronta guarigione col cloruro d' ossido di sodio per clistcre

,

niedicaudo poi la parte col creosoto.

La canna zuccherina che vi fa a mcraviglia, serve di alimcnlo

alia slraiia copia di maiali che vi si alleva. Vi si lento la collura

del Irumeulo e pare vi debba riuscire. Li abitanti si amaiio fra loro
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e godono in allegre comitive passare de’ giorni alle ville unili in

amichevoli desinari. Di questo fraternevole consorzio si deve princi-

pal lode a! capo del governo, il quale vi coopera coll' esempio e

coi consigli. II castello era vuolo di prigiouieri
,
e rarissimi i gravi

delitti.

II calore non vi 5 mai insopportabile benchb la terra sia posta

sotto la linea cquinoziale perchfe aperta e dominata dai venti regolari

che rinfrescano 1’ aere. L’ isola avrebbe tutti i germi d’ una prospe-

ritk invidiabile
,
e giova sperare che il Portogallo ne’ suoi nuovi or-

dinamenti non tarderk a favorirvi una buona colonia.

Non avvi alcun anitnale nocivo tranne ana strana copia di for-

naiche e di sorci. Y’ k un rettile detto cobra preta

,

di cui si parla

come di cosa straordinaria
,
e si fanno meravigliosi racconti. Dicesi

che ami trovarsi fra li uomini
,

aflatto innocuo ove sia garbatamente

accolto •, ma guai a colui che gli reca oflesa
,
poichk lo insegue na-

scostamente sino nelle case , e non lo perde di vista anche per anni

(inchk non si vendichi colla incurabile morsicatura del suo dente

avvelenato. Avvi immensa copia d’ uccelli dei piii pregiati
, e tro-

vansi comuni certe specie di piccoli papagalli come lo Psitiacus

passerinus, lo Ps. lirica, lo Ps. pigtnaus e lo Ps. pullarius , de’ quali

alcuni sono piu piccoli d’ un passero e colie piume verdi e rosse

del pill vago aspetto.

Anche piccoli tratti servono a mostrare 1’ indole di un popolo

o di una nazione. Li abitanti di quell’ isola non somigliano in nulla

a quell i dei loro vicini del Principe. Una somma bonarietk e cre-

dulilk, unite a franchezza e leaitk sono i dislintivi che si discoprono

appena vi si ponga atlenzione. Amano oltremodo il canto
,
e le loro

canzoni
,
benchk selvagge, sono piene di imaginazione e versano

sulla pesca
,
o sulia storia di qualche potente personaggio

,
il quale

onde sia meglio adatto al loro cuore s’imaginano tale e quale lo

vorrebbero. A modo delli Arabi hanno molte leggende, e chi si sta-

dia di raccoutarle meglia Si raccolgono o sulle rive del mare o

sulla piazza od anche nelle taverne, e quasi a publico spettacolo

;

non k diflicile trovare centinaia di persone del popolo riunite in

crocchio a bocca aperta per piii ore finchk il ciarlone non abbia

finila la sua leggenda. Sentila la fine vanno alle loro case ammirati,

e se sono schiavi impetrano la grazia dal padrone di poter assistervi

allra volta
,
e questi con tale promcssa si approfitta della loro at-

tivilk nci lavori domestici.
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Mancanza di nozioni sulle isolc di S. Thome e del Principe — Navigazione

d’un pilola porloghcse del XV secolo — Incertezza dell’ epoca della loro

scoperta — Colonizzazione di S. Thome — Sua prosperila — Invasione di

corsari francesi — Gli Angoltsi e loro sollevazione — jilmador loro capo

si fa proclamar re — Sua fine — Dissensioni intestine — Invasioni dcgli \

Olandesi — Due anni di tranquillila — Incominciano le ostilita fra le au-

torila ecclesiastiche e civili — Kuovo sollevamcnto degli Jngolesi e loro

totale disfatta — Costruzione del forte di Mina — Bombardamcnto dei

Frances! — Convcnio di Cappuccini Italian! — Stato di quell’isole al prin-

cipiare del nostro sccolo — Cause del prcsente decadimento.

Pochissimi scrilli mi venne dato di rinvenire intorno alle isole

del Principe e di S. Thomfe. Un pilota Portoghese che visse verso

il 1554 native della citlk di Conde, ma di cui Ramusio non voile scri-

vere il nome
,
forse perchfe in quel tempo facea qualche commercio

di contrabando coi porli della Venezia, dope cinque viaggi a quelle

terre fu incilato dal nostro Girolamo Fracastoro e dal conte Romualdo

della Torre, i quali provarono sommo interesse nel racconto delle

avventure di quel navigatore
,
a mandarne loro la narrazione.

Era quest!
, a quel che pare

,
studioso e versatissimo nell’ arte

del navigare. Erudito sugli antichi geografi e principalmente sopra

Ptolomeo, (u il primo che diede unitamente al conte Romualdo una

suiEciente interpretazione del Periplo d'Annone. La sua navigazione

pertanto da Lisbona all’ isola di S. Thomfe, che fe in certo qual mode

una continuazione de’ viaggi di Pietro da Cintra
,
h interessante e

curiosa quale unico documento di quel tempo intorno al commercio

di quell’ isola che solo da 80 anni era stata scoperta. Essendomi per

caso capitate questo scritto portoghese fra le mani
,
mi faro dovrt'e

di produrne un estratto; giacchfe pub giovare ad istituir confronti od

anche pub essere prezioso per chi volesse scrivere la storia di quelle

prime navigazioni. Salteremo gli otto capitoli ove descrive la navi-

gazione da Lisbona alle isole di Capoverde , e comincieremo alia

partenza dalla loro capitale.

« Partendo da Santhiago per alia volta di S. Thome prendesi

>A-.
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il nano di sudcs^ verso il gran liuine dell’ Dtiopia ad undid gradi

verso il nostro polo. Si crede che questo fiume sia il Nigro degli an-

ticlii
,
ed 6 tin ramo del Nilo die corre verso ponenle. Trovansi in

esso coccodrilli c cuvalli marini, coi denti dei quali i ncgri si fanno

anelli c loro altribuiscono la facolta traendoseli intorno di curare

eerie malatlie. (Questo fiunic cresce negli stessi giorni die cresce il

Nilo. Navigando oltre luogo le coste si scopre un’ altissima niontagoa

della Serra Leda, la cui vetta 6 sempre contornata ed occupata da

una densa nebbia che produce lampi e luoni e si scnle il rumore

a quaranta o cinquanta miglia nel mare. Questa nebbia non si dis-

sipa mai anche allorcbh il sole k ardenlissimo e perpendicoiare. Ben-

chfe alia lonlana, i bastimenti in questo viaggio si conservino sem-

pre alia vista della costa, osserrando la declinazione del sole, e na-

vigando al sud-esl per piii di oltanta leglie, finchh si Irovino qualtro

gradi al N. della linca. Allora dirigesi all’est un quarto al sud-est; e

sempre colle coste sulla sinistra si giugne all’ isola di S. Tliomb, sulla

quale corre la della linca, c dai quatlro gradi per levanle sino all’ i-

sola si percorrono quattrocento e sessanla leghe.

« In quella parte entro il tropico e la linea non si sentono

oragani. In uiolli luoglii di quella costa d’ Eliopia a venti miglia dalla

terra il mare ha drea cinquanta braccia di fundo, e ad una piii grande

dislanza 6 molto alto e profondo. I piloli portoghesi sogliono tenere

un diario nel quale notauo tutte le osservazioni del viaggio. Per di-

rigersi a S. Thome, allordib ci troviamo ai quattro gradi dalla equi-

noziale
,

ci servono i venti sud-est
,

sud e ovest. Quando arriviamo

al fiume dell’ Oro che sla perpendicolarmcnte sotto il tropico del

Cancro, principiamo a vedere qualtro stelle di ammirevole gran-

dezza e brillantissime collocate in forma di croce (0; le quali sono

(1) Questn costcllazione del rrociato che non potcasi scoprire che nclla Ticinanta

deU'eqiiatorc, fu pcr6 ainmirabilmcnte de<icritta da Dante che visse quasi due seeoH inanzi

codeste naTijazioni. Donde ha egli attinle siflatte nozioni ?

Jo nii rotsi a man (k»traj c poti mente

yW’nftiY) polo, e ryidi qiiattm ftelle

Kon viste mai fuor ch'alla prima gente.

(iader pareva il ciel di lor jiammeUe

0 xeUenlrional r-edovo silo

Perche privato ze* di veder quelle!

Com' in dal loro xguardo fui partilo

Un poco me volgendo all'altro polo

La ondc il carro gid era tparitOj ec. ec,

Prao. C. I.

Digitized by



CIPITOLO VENTESIMOPRIMO 259

Irenta gradi distant! dal polo antartico, da noi dctte il crociero, che

apparisce assai basso al dettu tropico. Appuntando on istromento

detto balestiglia alia Stella che sta ai piedi del crociero allorchh si

trova a mezzogiorno, sappiamo star esse nel mezzo del polo antar-

tico. Giunti poi all’ isola di S. Thomh le vediamo altissime. Alcune

Tolte dopo le pioggie si vede di notte a chiaror di luna apparir 1’ iride

come di giorno, ma i colori che produce la luna sono siccome bian-

che nebbie.

« Riguardo al flusso ed al riflusso del marc, a partire dallo stretto

di Gibilterra per la costa d’Africa sino al tropico del cancro, h quasi

insensibile
,
ma passato il tropico allorche si giogne al grande fiurae

che gik dicemmo chiamarsi il Nigro e che sta undid gradi sopra la

equinoziale, scorgesi gik sensibile roarea e somiglia a qnella del For-

togallo. Nel tempo delle pioggie e alio stesso tempo del Nilo questo

flume ingrossa e mena Ic torbide onde per quarauta miglia in mare.

In S. Thomh la marea ascende due braccia come in Venezia.

« Quest’ isola che fu scoperta circa oltant’ anni fa era sconosciuta

agli anlichi. t! di forma circolare ed ha sessanta miglia italiani di

diametro ciob un grado. La Stella del polo artico le resta invisibile,

ma le guardte si vedono fare un piccolo giro. A cento venti miglia a

lerante di quell’ isola trorasi un’ isoletta dettd del Principe ; la quale

b presentemento abitata e coltivata
,
ed il prodotto b del principc

ereditario da cui ne prese il nome. All’ ovest avvene nn’ altra tutta

alpestre e disabitata delta Anno-Bom ore vanno alia pesca quelli di

S. Thomb. Sta a quaranta leghe dalla linca verso il polo antarlico cd

b piena di coccodrilli e serpi velenose.

« Quando 1’ isola di S. Thomb fu scoperta era tutta bosco Ifol-

tissimo. 1 suoi alberi erano fronzuti ed altissimi ma infrultiferi. Sono

aflalto different! de’ nostri giacchb tutti s’ alzano diritti in alto. Da
alcuni anni tagliatane una grande qnantita ediflearono una grande

cittk detta Povoofad con un buon porto verso i’ est-nord-cst. Le case

sono tiitte di legno coperte di tavole. Avvi un vescovo natiro della

Villa do Conde ordinato dal sommo Pontelice ad istanza del nostro

re (^), c un Corregedor che amministra la giustizia
;

e vi si ponno

(4) Correndo il eatalog(» dei *Mcovi di Capoverde nel tom. 3.° delle Memorle dcl-

r accademia reale di storia troviarao in qiiesto tempo D. Fr. Gio. Battista dell’ ordine

dei predicalori, il quale secondo il P. Baldassare Trlles era rescovo nel 4937 ed ebbe

un suceessore nel 4S53. Ei pone pertanlo che abbia tenuta la sede vescorile sino a

quel tempo , secondo la data alia quale riferimmo questo scritto. Confermasi poi che

questi tia lo stesso tcscovo di cui parla il nostro pilota da cid che dice Fr. Luigi di
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coDtare da seicento a settecento fuochi. Vi abitano molti cotnmer'

cianli portoghesi
,

spagnoli
,

francesi e genoresi , e di qualsiasi na-

zione essi siano vi sono bene accetli. Hanno per lo pin mogli e fl-

gli e si maritano anche con negre giacchb gli indigeni sono ricchi

ed intelligenti ed educano le figlie a oiodo delle nostre

« II principai commercio di questi abitanti k il zucchero e rice-

vono in cambio farine, Tini di Spagna ,
olii, formaggi

,
corami

,
spade

,

utensili di vetro, conterie e piccole conchilie che corrono nell’Eliopia

quali monete (cauri). Comprano negri e negre in Guinea, net Benim,

e nel Manicongo e li mettono a collivare le terre, e ri sono proprie-

tari che possiedono sino a trecento negri i quali sono costretti a

larorare pel loro padrone tutta la settimana tranne il sabato in cui

lo schiavo larora per s6. Seminano lattughe , cavoli
,

ravani
,

bie-

tole, sedano, ma le sementi di questi erbaggi non sono atte a

nuova produziooe. Il terreno h rossastro e giallo ed h oltremodo pro-

duttivo; giacchb se i negri non lo coltivano per alcun tempo, si copre

tosto di arbori che in pochi giorni crescono come da noi in mesi c

loro b forza reciderli ed abbruciarli
;
cosi il terreno divien atto alle

piantagioni della canna zuccherifera. Le rugiade sono si copioseche

bastano a fecondarlo. Tutti i mesi si piantano e tagliano le canne

le quali maturano in quattro mesi
;

nb reca danno il sole che vi b

perpendicolare in marzo e settembre perchb in quel tempo 1’ aria b

nebulosa e carica e cadono pioggie continue molto propizie a tal

' coltirazione.

« Dalla decima che si paga al re che suol essere di dodici a

quattordici mila arrobel*), si calcola pih di centocinquanta mila il

produtto dell’ isola
,
quantunque vi siano moltissimi che non pagano

le decime per iiitero. Vi sono circa sessanta stabilimenti ove per

mezzo deir aqua macinano e spremono la canna e fanno pani di znc-

chero da quindici a venti libbre puriGcandolo colla cenere. In molti

altri luoghi ore non hanno aqua impiegano negri e cavalli. I frantumi

delle canne sono 1’ unico alimento d’ un’ infinitk di majali che con tale

Souza nella Storia di S. Domingo. D. Fr. Gio. Battiata fa mandato a Roma dal re

D. Gio. 3.° per affari d’ importania e diede di questi e di si cosi buon conto che fu

lenuto deguo deila mitra e fu nomiaato per la chiesa deli’ isola d! S. Tbomi
questo prelato avanti la sua partenaa da Roma fu consacrato, ee. ec,

(I) Seeondo il nostro pilota I' inciriliroento avera fatti rapidi passi. Tanto i piO

deplorabile il miserabile stato di borbarie in cui cadde poi, a f^ra tanta cirilU europea
4 Tergognoso non troranriti irl pid traccia alcuna di quell’ antiea prosperitd.

(J) L’ arroba i eguale a 33 libbre portoghesi.
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nutrimento ingrassano fnor di modo e forniscono nna came s\ dilicata

e salubre che si digerisce meglio di quella del polio e si dk anche

agli ammalati.

« Per quante diligenze abbian fatto moltissimi accorti lavoratorf

colk mandati da Madera, non riuscirono a ridurre codeslo zucchero

pill bianco e pik duro. La prima causa pare che sia la qualitk del

terreno troppo grasso ed untuoso. La seconda viene dall’ aria la

quale b sempre umida per quanto sferzi il sole, ed il zucchero non

asciuga mai perfettamente come il potrebbe nella Villa do Conde,

benchb congegnino anche certe inform! stufe per riuscirvi; e lo ten-

gano poi ben riparato dall’ aria bnchb non venga trasportato dai

compratori, giacchb senza tutte le piu grandi diligenze esposto all’aria

torna a Tarsi deliquescente. Solamente una terza parte dell’ isola fu

coltivata
;
ma il procuratore del re assegna a qualsiasi arrivato d’ Eu'

ropa a prezzo comodo quanto terreno b capace di collivare.

c( Quelli che abitano in vicinanza dei boschi sono tormentati dalle

zanzare, per difendersi dalle quali costruiscono le loro capanne ad una

grande altezza ove ascendono con iscale da mano. Avvi anche una spe-

cie di formica piccola e negra che reca grandi guasti a tulto che in-

contra ed anche alio zucchero, ma sparisce tosto che cominciano le

pioggie
,
ed una specie di sorci pure dannosissima.

« Quasi nel mezzo dell’ isola sta una montagna di molte miglia

d’ altezza tulta coperta di folte selve intorno alia cui vetta vedesi

in qualunque stagione siccome una nebbia
,
che si risolre in s\

grande quantitk di aqua da formarne niscelli pib o meno copiosi

,

di cui si valgono i negri per adaqiiare le loro piantagioni di zuc-

chero. Vi sono pure in tutta 1’ isola varie fonti perenni ed anche

queste serrono alia coltivazione. Una di esse scorre per la Popola-

zione (Povoofam) ('<) ed b s^ chiara e leggiera che la danno agli am-

malati per medicina
,
e corre voce fra quegli abitanti che se non

fossevi questo rigagnolo non si potrebbe vivere in S. Thomb.

« La maggior parte degli arbori di quest' isola non danno fratto

e tagliati sono vuoti e fracidi; il che si attribuisce alia grande umi-

ditk. Dalla Spagna vi trassero olivi
,
pesche e mandorle ma benchb

(4) n nome Povoafdo fu dato anticamcnte alia citU di 8. Thomi o villa de Chavea

e lo coDservd anche per molto tempo appreaso. Nelle antiche scritture porto^hesi tro-

vai aeritto povoafam ed allora mi vcnne II dubbio che i geografi moderni foasero tratii

in errore quaudo aaaicurarono chiamata quella cittd Pavoatani il che] i sieuramente

nna atorpiatura malinteaa di povoafam o povoafio, e giuoaero aino a traaformarla

anche in Pttnoatan.
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diaiio supcrba vegetazione, non danno I'ruUo alcuno, ii che avvienc

a tutti gli arbori fruUiferi a nocciolo. Dalla Etiopia trassero invece

il cocco e la banana e vi fanno mirabilmente.

« Marzo e setteiubre si considerano i due mesi in cui principia

I’inverno
,
perchb il sole in quei due mesi passandovi sopra perpen-

dicolarmenlc altrae i vapori marini i quali poi si sciolgono in pioggie.

Maggio
,
giugno

,
luglio e agosto invece si chiamano mesi del venlo

dominati da sud-est, sud-ovest e nord-est, venti propri e particolari

giacchb per la parte del nord 1’ isola b difesa dai calori del conti-

nente Africano, ed i venti non ponno farsi sentire.

« La stagione ventosa h insalubre agli indigeni che sono scarnati

e nudi; ed b propizia all’europeo ed a’ suoi figli perchb b la piii tem-

perata dell’ anno. Nei mesi di dicembre
,
genuajo e febbrajo staudo

il sole nel tropico del Capricoruo non lascia penetrarvi sollio di vento,

ed il calore b insopportabile e morbifero per 1’ europco e benefico

pel negro. Anchc quelli che non son presi da febbre sentono un certo

all'anno, sicche a stcnto si ponno movere, c molti vanno senza altro

vestimento che iina camiciiiola ed un bastone per sorreggersi. Perdono

r appetito e non farebbero altro che here , onde per calmare I’arsura

del sangue si salassano al capo ed alle braccia; ed b il rimedio par-

ticolare de’ bianchi e de’ negri di quell’ isola.

« Regnavi pure il mal venereo e la scabie, malattie di cui i negri

non fanno caso e che alcune negro curauo con uu empiastro falto

con allume di rocca e sublimato corrosivo di cui fanno uso uoita-

mente a decozionf di certe radici.

a I negri per curare le loro febbri allorchb queste sono sul de-

clinarc si mettono ventose alle tempia e sopra la testa, ed apertele

con rasoi risanauo. Alcune volte si salassano suite scapule, ed usano

d’nna dicta tenuissima ciob di poco pane del loro miglio con olio di

Spagna od alcune loro erbe particolari. Non vi fu mai in quesl’isola

pestilenza alcuna come avvenne al Capo ovc morirono col cuore ad'o-

gato dal sangue. Ella b dannosissima cosa e forse causa delle febbri

ardenti da cui sono invasi i bianchi nella stagione de’gran calori, il

bnvere strano che fanno senza mangiaro; o pochi giungouo ivi ai cin-

quant’ ^ai si ch’ egli b raro abbattersi in un bianco con barba bianca.

1 negri invece passano anche i cento e dieci anni e quei clima b

assai propizio alia loro costituzione. Nei cinque miei viaggi colb prin-

cipiati nell’ anno mille cinquecento e venti affermo aver parlalo con

UB vegliardo negro detto Gio. Menino che dicea csser stato condotto

a quell’ isola dalle coste dell’ Africa coi primi che furono mandati
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per online del re di Portogalio a popolarla. Egli era ricchissiiuo ed

avea Ggli, nipoti e pronipoti amiuogliati die aveau figli. Gli indigeni

razzano inGniti insctti parasiti che i bianchi non hanno ncmmenu
nei lelli.

a Si prorb piii volte a seminar frumento, roa si sperde tutto in

erba a non dk spica forse per la troppa grassezza del terreno. Cosl

fa pure la vite
;

perb questa piantata nei corlili delle case viene

meravigliosamente; e non b ancor maturo un grappolo che ve ne sono

altri in fioritura
;
e produce due volte all'anno in geunajo e febbrajo,

e in agosto e settembre. 11 fico produce pure due volte ed b dili-

catissinio. Le zucche (anno in ogni tempo ed i melon! una sol vulta

in giugno, luglio e agosto. yium una infinila quantita di gamberi che

vanno per tutta I’isola, simili a quelli di mare. Quelli che nascono

sui monti sono migliori di quelli del piano, perb sono tutti mangiabili.

Infinite poi sono le specie delli uccelli come peroici, storni, merli e

passeri verdi che cantano. Avvi pure una specie di papagallo pardo (*).

« Vi si pesca pure ogni qualitk di pesci, specialmente in alcune

stagioni dell’ anno e le laccie o cheppie poi vi sono dilicatissime spe-

cialniente nei mesi di giugno e di luglio, e fra 1’ isola e la costa il

mare b popolato da una strana quantitk di grand! e piccolo balene. »

Quest! pochi cenni che 1’ academia delle scienze di Lisbona in

altri tempi ebbe il felice pensiero di raccogliere nellu loro semplicitk,

sono ancora i migliori che il Portogalio possieda
, e ci fanno cono-

scere il florido stato in cui si trovb in altri tempi e quali ric-

chezze apportasse quel suolo alia madre patria in eta remote:

trascurato poi per la opima conquista del Brasile. Ma questa

nuova fonte che pareva al Portogalio incsauribile gli sfuggl di mano,

iasciandolo nei rammarico di non aver mai fatto nulla per le altre

colonie che gli restavano; onde il poeta Sa de Miranda gridb

:

« Da nossa lam ricca beranca

< Cegos, que rasam daremps 1

Dal tempo in cui io ho lasciate quelle colonie a quest! tempi

non pare avvenisse miglioramento. Nulla ostante nei recente mio

viaggio in quel desolato regno del Portogalio mi venne fatto di racco-

gliere recent! notizie, le quali m’ alfreKo d’aggiugnere alle pochissime

mie onde lasciare questo scritto meno imperfetto che si possa.

Alia gentilezza del consigliere di Sua Maestk Fedelissima e com-

(t) I soli mammireri gross! che trovarono i primi abitatori di quell’ fsola furono

aleuiie specie di scimic. Fu notata anche gran copia di sorci.
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mendatore Jos^ Joaquim Lopes de Lima il quale con molla accura*

tezza stara imprimendo per ordine governativo il saggio di Statistica

dei possedimenti oltremarini del Portogallo devo gran parte delle se-

guenti nozioni. Peccato che le turbolenze politiche abbiano interrotla

la sua importante publicazione, e noi'facciamo voti perchb 1' illustre

autore deposte le armi compisca la ben cominciata impresa, ed in tal

modo si renda doppiamente benemerito e accetlo alia sua nazione.

Il principc D. Enrico lascib all’ Infante I). Ferdinando suo nipote

e figlio adottivo le sue terre e signorie
,
ed al nipote il re D. Alfonso V

e suoi successor! i vast! progetti gik si bene incominciati della circum-

navigazione dell’Africa e delle ulterior! scoperte insino all’ Indie. L’ im-

presa era degna d’ un monarca , ma D. Alfonso V guerriero piu che

cosmografo intrattenuto nella conquista della Mauritania, nelle guerre

colla Castiglia
,
nelle dissension! intestine e nelli intrighi della sua

corte
,

pose in non cale i progetti
;
ed aftittb per cinque anni le

anterior! scoperte a Fernando Gomes
,
onorato cittadino di Lisbona,

con contralto stipulato in novembrc del 1469, per duecentomila

reis
,
colla condizione che in cadauno de' cinque anni si obligasse a

scoprire cento leghe di costa, in modo che alia fine della sua fit-

tanza presentasse cinquecento leghe di costa scoperla cominciando

da Serra Liona dove arrivavano Pietro da Cintra e Soeiro da Costa (1).

Egli h certo che Ferdinando Gomes indolto dal grosso guadagno e

talvolta incitato dal principe D. Giovanni che avea gran parte in

codeste imprese, fu si diligente ed accurate che ancora vivenle quel

sovrano giunse a scoprire per mezzo de’ suoi esploratori la miniera

d’ oro di Mina e quella parte di costa che si stende sino al Capo S.

Caterina quasi due gradi al sud dell’equatore. Ma gli scrittori di quel

tempo Gomes Eannes e Kuy de Pina attenti solo ad adulare la va-

nagloria del principe col racconto de’ suoi falti d’ armi
,

non fecero

quasi alcun caso di quelle scoperte mercantilt. Per queslo rimane

ancora incerta la vera data della scoperta delle isole di S. Thomh,
Principe, Fernando do P6 e Annobom.

£ probabile perb che Gio. di Santarem e Pietro di Escobar ca-

Vedieri della casa reale che nel 1470 furono alia scoperta della costa

per conto di Fernando Gomes ollre .il Capo delle Palme, traendo a

pilot! Martino Fernandes lisbonese e Alvaro Esleves di Lagos, avendo

avuto a lollar colle calme, i buffi di vento del sud e le correnti del

nord ordinarie in quel golfo
,

corressero lutto il regnb di Benim

,

(t) .loa He Buitoi, — Dtead 4.< Lib, S.* Cap. 3.’
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ed il 21 dicembre giorno dell’apostolo S. Thomb avvisassero un’ isola

alta e grande coperta di selve e le ponessero il nome di quel santo;

e poco appresso nel 1* gennajo del 1471 s’ abbattessero nell’ altra

pit! piccola cui dissero Annoboni per essere stata loro di buon au-

gurio per 1’ anno che cominciava. E fu loro veramente tale giacchb

nello stesso mese di gennajo scopersero il prime ripostiglio d' oro

nel villaggio di Sama presso il fiume S. Giovanni nella costa di Mina

oltre il Capo delle Tre Punte. Dope quel giorno i venti del sud im-

padirono loro di piii oltre veder la terra-ferma del Capo Lopo
Gonzales.

Ill quello stesso viaggio scoprirono 1' isola del Principe. Non si

$a precisamente il giorno
,
ma h probabile che avvenisse allorchh

andarono correndo dal Capo Lopo alia costa di Mina nello stesso

anno ai 17 di gennajo, giorno di S. Antonio, per cui le diedero tosto

questo nome (0 e per essere poi stata concessa in dominio al figlio

maggiore del re, cangiarono in quello del Principe. Ma tanto di

questa come di S. Thomh poco si curarono appresso
,
giacchh 1' oro

della costa di Mina assorbiva tutte le sollecitudini del Portogallo. Solo

nel regno di D. Giovanni II che prosegid con ardore e felicitk il

grandioso disegno di scoperta del re D. Enrico, nel 1486 1’ isola di

S. Thomh fu colonizzata da Gio. de Paiva e suoi parenti ed amici i

quali nell’anno 1485 in data del 16 novembre ne ebbero autorita

e privilegio (^). Quella colonia comincib a prosperare qualche anno

appresso
( 1493 )

sotto il capitano Alvaro de Gominha , il quale

trasse a popolarla i figli degli ebrei leparati dai padri (!>) ed alcuni

esiliati
,
a cadaun dei quali si diede una schiava perchd se la tenesse

etsendo principal fine il popolare la delta isola

Corta fu la vita di D. Giovanni ed il re D. Emanuele raccolse i

(i) Nell’ archirio delto Torre do Tombo in LUbona nel libro delle isole trorasi una

lettera regia nella quale estende I privilegi degli abitanti dell' hola di S. Antonio delta

anehe del Principe: e nell’ Indiec dello stesao libro Tatto da Damiano di Goes i delta

Isola Santamtam, Questo documento porta la data del 20 agosto del 4600.

(3) Fu donata I’ 41 gennajo 4180 a Gio. de Paiva la meta deli' isola ch’ egli credeva

bene di scegliere, e questa donazionc fu confermata in sua figlia Mecia de Paiva per s6

e per quegli cui ai maritava. Torre do Tombo- Liv. das Ilhas fol. 400 a 4 12. Pare

probabile che questa signora ereditiera siasi maritata ad un cavaliere di nome Aivaz o

Alves ed abbla coal losclato il suo nome all’ ..^ngro de Mecia Alvet, porto ben cono-

sciuto al sud-est dell’Angra di S. Anna.

(3) Garcia de Resende-Vida del Rey D. Juam U.” cap. CLXXIX.

(4) A coda hdu huua escrava pera a ter et se della servir avendo o principal re*

sptito a se a dita ilha povoar. Torre do Tombo. Liv. das Ilhas fol. 499.

:U
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ricchi fruUi di quelle imprese. Vasco di Gama aprira ana novella strada

air Indie orientali, Pietro Alvaro Cabral scopriva il Brasile e Gaspare

C6rte Real le terre del Labrador; ed ogni giomo d’ogni parte della

terra entravano nel Tago cariche di novelle ricchezze le superbe navi

portoghesi. Intanto ancbe S. Thome s’ arricchiva ed ingrossava la sua

popolazione; e qui tornano acconcie le nozioni qui indietro riferite

del pilota portoghese scritte appunto in quel torno.

In quel tempo con S. ThomG gareggiava di prosperity anche

r isola del Principe, la di cui capitananza con diritto d’ eredita fu

data nel 1500 al nobile Antonio Garneiro signore di Vimieiro cogli

Btessi privilegi degli abitanti diS. ThomyiO. Quella famiglia nel 16i0

al titolo di donntari aggiunso quello di conti dell’ isola del Principe,

cui nel 1753 tramutarono in quello di conti di Lumiares tomando
r isola alia Corona.

Continuava codesto prospero stato anche di poi sotto il re D. Gio-

vanni III, benchh i iilibustieri usassero ogni sorta di pirateria suUe

coste di Guinea e di Mina per manomettere il commercio portoghese

di qnei luoghi, ai quali oltraggi il Portogallo rispose con altrettante

rappresaglie iincfah fu poderoso in mare. Ma venuto a decadere sotto

il regno infelice di D. Sebastiano videsi la gik si ricca isola di S. Thom6
nel 1567 derubata da corsari francesi, e poco appresso nel 1574 il

sollevamento degli Angolesi. Questi erano schiavi ivi gettati alia costa

in un bastimento d’ Angola verso la metk del XYI sccolo. Si disper-

sero ne’ luoghi selvaggi e deserti dell’ isola ove propagarono, ed in-

grossato il loro numero si davano a continui ladronecci abbruciando

le opere e i magazzini degli abitanti. Alla fine un negro detto Amador
approfittando abilmente della scomunica a quel che pare ingiusla

lanciata dal vescovo D. Francesco de Villa fiova al governatore

D. Fernando de Meneses, il 9 luglio del 1595 congiungendo a sh gli

schiavi ed altri malcontenti dell’isola suscitb una rivolta che costb la

vita alia maggior parte degli abitanti, struggendo col fuoco le case,

i magazzini ed ogni cosa cadesse loro tra le mani. L’ animoso e
sagace negro si proclamb re dell’ isola e poco mancb non avveoisse

cib che si vide due secoli piu tardi a S. Domingo. Dopo questo av-

venimento quelli che sopravanzarono alia ruina quasi totale fuggi-

rono al Brasile. Amador un anno appresso fu colto e giustiziato.

Ma a questi lamentevoli avvenimenti successero le dissensioni acca-

(t) V. il documeBto ciuio che >i conserra iu Ltsboua nella Tsrre do Tombo, p, 84
t leg,
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nite tra il capitolo ed il vescovo, nelle quaii prcser parte attiva gli

abilanti si che il vescoTO D. Francesco Antonio Valente dovelte

fuggirsene a Lisbona.

Intanto era cominciata in Portogallo la dominazione spagnuola

de’ Filippi, e neil’abbandono in che fu lasciata quella colonia norelie

calainiU traboccarono la totale ruina. Se prima fu infestata dai

pirati d’ogni nazione, in appresso podcrose squadre di Fianiminghi

quasi avessero voluto fin il nonie de’ Portogfacsi obliato per sempre

su quelle coste, invaderano ogni loro possesso e saccheggiavano e

struggevano. Gli Oiandesi intanto che il Portogallo fremeva e si di-

batteva sotto I’ invasione spagnola
,

sin dal principio del XVII secolo

andarono innpadronendosi di tutte le sue fattorie del Gabbone

,

del Capo Lopo, dell’ isola di Fernando P5, del Rio-real e delle for-

tezze e cittk di Mina ed Axem. I bastimenti dcgli abitanti dell’ isola

renirano predati si nei man di Guinea che in quelli d’ Europa.

Un paese gih per s5 insalubre e proclive a decadenza non pot^ re-

sistere a silTatti continui disastri c ricadde nella priniitiva selra-

tichezza.

Una seconda invasione degli Oiandesi successe alia prima nel 1641

con forza navale e truppc di sbarco le quaii s’ impossessarono della

fortezza di S. Sebastiano. Ma gik era tomato il regime porloghese

«ul Portogallo e non tardh al soccorso appena n’ebbe contezza. Il ca-

pitano Lorenzo Pires Tavora 1’ anno appresso costrinse li invasori a

chiudersi nella fortezza e I’ abbandonarono per capitolazionc nel gen-

najo del 1644.

I disordini d’ un clero turbolento, le risse e parzialita de’ pro-

prietari soverchiamente poderosi, il piu delle volte 1’ ignoranza e la

dappocaggine de’ governatori continuarono ad esser causa di ripe-

tute emigrazioni si per la metropoli che pel Brasile nulla ostante

tutti i priviiegi che ad ovriar il male andavano ainpiamente conce-

dendo i sovrani del Portogallo.

Ebbe tre anni di tranquillita dal 1677 al 1680 sotto il felice

governo di Bernardino Freire de Andrade e tornava il commercio

a rianimare quelle sparse ruinc. Aliora D. Pedro reggente del Porto-

gallo mandb a quella volta due navi la Madre de Dens e la fregata

Santa Crux le quaii vi giunsero verso i primi di febbrajo 1680. Esse

traevano truppe
,

arliglierie e munizioni e conducevano Giacinto de

Figueiredo de Abreu che dovea succedere nel governo a Bernardino

Freire. Apportava ordine che ambidue i governatori fossero a gittar le

fondamenta d’ una fortezza nel porto d'AjudS, onde non permettere
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che le nazioni straniere approfiltassero sole de’ vantaggi delle sco*

' perle portoghesi su quelle coste di Mina (>). Ma questo raggio di

luce non appena apparso svanl colla partenza del beneioeritu go-

vernatore
,

ed appena dopo quel piccolo intervallo di pace la

camera , il capitolo , i vescovi, i giudici ed i govematori tornarono

nelle loro antiche ostilitk
, e le uccisioni, i ladronecci ed ogni sorla

di disordini straziarono di duoto la gik scaduta ciUk di S. Thomk. A
compimento di tanti mali nel 1693 scoppib una novella ribellione

degli Angolesi; ma fu prontamente repressa, e la maggior parte

de’ rivoltosi fatti schiavi non ebbero piii oltre in cuore di rivoltarsi,

ed a poco a poco formarono una colonia utile e laboriosa.

Nulla ostante le gravi perdite mercantili per le depredazioni fatte

in qiiei luoghi dai nemici del Portogallo
,

1’ isola del Principe stette

particolarmente lontana da ogni interno disordine; ma siccome stava

ancora solto il potere quasi feudale de’ suoi donatari, il re D. Pedro II

pensb a farle costruire a miglior difesa il forte della punta di Mina,

munito della guarnigione d’ una compagnia di fanti mandatavi dal

Portogallo, e pagata dalla compagnia commerciale di Cacheu e Ca-

poverde che tenera in quell’ isola il deposito pel commercio del

Gabbone. Stabih una regolare dogana e le diede miglior govemo.

Quest! mutamenti chiamarono sorr’essa 1’ attenzione , ed i Frances!

invadendola misero a ruba il villaggio, che poi divenne cittk di S.

Antonio, e ne distrussero il nuovo forte. Gli abitanti perk sperpe-

rali ne’ selratici ripostigli dell’ isola si difesero alia meglio e reca-

rono notabili perdite agli invasori.

Non tardb allora anche 1’ isola di S. Thome a risentire i cala-

mitosi effetti della guerra, giacchk i Frances! lasciata la prima in pace

neir anno 1709 si gettarono su questa
,
bombardarono la fortezza e

la ridussoro a capitolare. Arsero quasi tutta la cittk, s’appropriarono

la cassa reale, e riscossero venti mila crociati di contribuzione. Gli

abitanti rimasero si atterriti a codesta nuova ruina
,
che lasciarono

(t) Aneora adeuo la i Portoghesi sapessero approfiltare della posiztone d’ Ajuda

posts nel porto d'Ardra ore concorrono giornalmente a comprar I’oro e I'avorio degli

jichantei inglesi, franoesi, ainericani, olandesi, amburghesi e On bremesi, non avrebbero al

carlo a temere la loro rivalitA. II villaggio d'Ajuda sta solto I' immediata proteiione del

grande re di Dahomi amieissimo de’ Portoghesi e del loro traffico. Questo sarebbe inol-

tre favorito potenlemente da an opulento e benemerito portoghese Francesco Felice

de Soiita ordentissimo d' esser utile a’ suoi. Codesto signore per le sue ricchezze quasi

reali rispettate dallo stesso Dahomi tiene una vera corte nel suo palazzo. Avvi inoltre

su tutta quells costa niolto piaggior simpalia pel Portoghesi che per qualunque altra

nazione per la lingua la quale e la pid generalmente eonoseinta, ,
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agio nello stesso anno agli schiavi di Mina di ribellarsi e commet-
tere anch’essi ogni sorla d’ ostililk innanzi di trovar modo di repri-

merli e punirli.

Non per questo cessarono i conflitti anche a mano armata tra

ie principali autorita di quell’ isola, tratte dall’ambizione di primeg-

giare nel governo
,
anzi codeste lotle fra il capitolo, i vescovi ed i

governanli tessono quasi la storia di tutto il XVIII secolo. Di piii

apparve $ul campo nuovo elemento di rivolla e di contese, il poter

Dionacale dei Cappuccini italiani. Il loro convento fondato in quella

colonia neli’ anno 1684 per le missioni del Benim, del Calabar (Giime

Niger) e del Gabbone serviva d’asilo a tante orde di facinorosi, e quei

frali che nell’ universe subbuglio voleano carpirsi anch’ essi una su-

premazia, in luogo dell’ evangelio predicavano 1’ insubordinazione al

governatore ed al vescovo, e fulminavano scomuniche al capitolo ed

a chi meglio credevano, le quali conlracambiale dall'una e dall'al-

tra parte venivano poi sostenute coll' armi e colli incendii si che

tutto era vendetta e distruzione.

Questa serie non interrotta di disordini, di intrighi e di guerre,

non avuto riguardo alia maggiore insalubritk del luogo, mossero il re

D. Josh a trasferire la capitale di quella capitania dalla cittk di

S. Thomk
,
a quella di S. Antonio nell’ isola del Principe , il che

avvenne per ordinanza del 15 novembre del 1753. Ma due anni ap-

prcsso, essendo stato nominate tin capitano subalterno per I’isola di

S. Thomk ricominciarono i conflitti di giurisdizione fra le autoritk
,
e

maggioriuente in quelli figurava la camera del senato; per lo che con

UD decreto del 23 luglio 1770 questo potere fu tolto di mezzo e

ridotto alle semplici giurisdizioni di corpo municipale. Questa provvi-

denza che fu generale nel regno rec5 sollievo alle colonie.

Il tessuto di disordini e di infortiini di cui feci un rapido cenno

spiega abbastanza la progressiva decadenza di quella colonia nel de-

corso del secolo XVII e XVIII. I grandi proprietari si erano coi

loro capital! e colli apparati per la fabricazione del zucchero tra-

sferiti al Brasile
,

lasciando le terre in abbandono, e case e ma-

gazzini senza tetto e rovinosi. L’Europa dacchk olfrirono miglior

sorte e clima pik benigno 1’ ampie foreste del Brasile cessb d’ in-

viare a quelle colonie novella gente agricola. Ridotti pertanto gli

bolani alle meschine facoltk di poveri coltivatori non pensarono pik

oltre ai generi coloniali , la cui coltura ksige maggior copia di ca*

pitali
,
ma si diedero alia coltivazione del miglio

,
della manioca

,

de' legumi
, delle frutta

,
e d’ altri simili prodotti onde approvvigio*
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nare i molti bastimenli d’ ogni naziono cho accorrevano a quelle coste

a comprar schiavi per le colonie d’America e d’Asia.

Alio spunlare del nostro secolo erano pertanto le isole del Prin-

cipe e di S. Thomb quasi ricovero dei naviganti nel golfo di Guinea. La

posizione equatoriale, la fertility del loro suolo, rotlima qualitk delie

aque chiamavano i navigli a farri scale; sicchb gli abitanti trovavan

mode alia prosperity Icro colla vendita delle provvigioni, e la cassa pro-

vinciale coi diritti stigli schiavi che per legge dovean pagare i negrieri

brasiliani si teneva alimentata. Aggiungasi che il vicino Gabbone

olTriva allora il piii attivo comtnercio
,
e aprivasi nuovamente ai

Portoghesi il Calabar ( Niger
)

gih da anni vietato. Pure s\ felici

circostanze per inerzia del govemo della metropoli non fecero no-

tabili progress!. Solo un negoziante di Lisbona Jos^ Antonio Pereira

fondo in S. Thomb uno stabilimento agricola e mercantile con fattorie

nella vicina costa ove i Portoghesi a preferenza ricevevano amiche-

Toli accoglienze.

Scadute gia da tempo qnali colonie esportatrici si andavano perb

quell’ isole serbando nella mediocrith e di quel tanto si acconten-

tavano, ma riesc^ fugace anche codesta relative prosperity. L’ umile

traiEco delle provvigioni fu frastornato dalla gnerra che irruppe ac-

canita nel 1807
,

si che la corte del Portogallo dovette rifuggirsi

alia capitale del Brasile. L’ anno appresso i navigli di quell’ impero

furono assolti dal dovere di approdare a quelle due isole
, e 1’ an-

no 1811 reso impossibilc ogni traOico di schiavi nel golfo di Guinea,

anche i numerosi navigli d’ ogni nazione cessarono d’ apportarvi quel

debole guadagno dell’ approvvigionamento. Finalmente nel 1822 colla

separazione assoluta del Brasile dal regno del Portogallo cessb il ver-

samento di nove contos de reis (circa 54,000 franchi) che ogni anno

ricevevano dalla cassa della dogana di Bahia, per lo die lasciate d’ un

tratto in estremo abbandono non sepper pib colle forze proprie sol-

levarsi.

Tulti conoscono gli ultimi avvenimenti e le continue guerre inte-

stine che tuttora straziano il Portogallo, e non b a meravigliarsi se

quelle colonie giacciano smembrate
,

infruttuose e miserabili
,
ed

appena conosciute in alcune piazze commerciali d’ Europa pel loro

egregio caffb di cui parlammo a lungo nel corso di quest' opera. Ag-

giugneremo solo a malincuore che anche questo prodotto non fu per

nulla promosso dai negozianti portoghesi i quali continuano ancora a

fare le loro incette nell’ impero del Brasile
,
mentre da trenta e piu

anni alcune nazioni straniere lo tengono in pregio e lo accaparrano

r anno innanzi per non andarne privi nel caso di concorrenza.
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Or 9ono quattr' aoni il governcrdi Donna Maria diede un primo
impulso al miglioramento di quella possessione col mandarvi un go-

vernatore attivo, sagace ed onorato, per le cui cure se acqueteranno le

poliliche dissenzioni non tarderk il paese a provar ristoro. I capital!

dei Portoghesi si volgeranno allora a quella volta a rianimare in

quelle fertili terre li anticlii larori del zucchero; a dare tutto il pos-

sibile incrernento ai prodotti dell’ oltimo calT6, del cacao, della can- -

nella, del pope e del cotone
; a introdurre nuovo giro di commercio

(f oro e d’ avorio coi vicini lidi; e ben altro traffico che non k 1’ or-

rendo della came umana vi richiamerk i navigli dei due mondi, ad
arricchirle e riaprirri una fonte di riccbezze anche alio Stato che le

poasiede.
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Aspetto generale dell’ itola di S. Thome — Port! e norme nautiche per appro-

darvi — Voragine soUerranea che atlraversa I’isola — Stalo de’porli —
Variazione dell’ago— Salina di S. Thome— Contorni della citU — Yillaggi

— Beni della corona quasi abbandonati — Terreno predominante —
FroduUi — Legni di costmzione e di tintura — Importanza dell’istitu-

zione d’ una compagnia commerciale — Qual modo di colouia vi sarebbe

opportuna — Movimento commerciale — Governo ed impieghi public! si

civil! che militari — Cattivo ordine della milizia — Regime ecclesiastico

e suo deplorabile stato — Sistema di educazione necessario — Opportunita

d’un arsenale e come dovrebbe essere ordinato — Rendite e spese pu-

bliche — Osservazioni general!.

Per chi approda alia parte settentrionale 1’ isola di S. Thooih

ofTre alio sguardo ampia pianura fertile e coltivata, solcata da molti

ed abbondaati ruscelli
,

i quali in altri tempi metteano in moto i

ricchi opifiq di zucchero. A poca distanza dalla costa appare in

mezzo ad un rado cerchio di palme, il villaggio di Nossa Senhora

da Guadelupe. Nel mezzo dell’ isola alquanto verso il N-0. ergesi la

vetta che sta nella latitudine 17' N. e 15° 45 all’ est del merid. di

Lisbona di coi gik riportammo la descrizione data da un pilota

portoghese. ( Per le lat. e long, dei luoghi pih notevoli dell’ isola

vedi la Tavola qni contro.

)

Tultavia giova osservare che le numerose aque che fecondano

r isola non nascono tutte da codesta elevata cima. Dalla parte che

guarda il sud il terreno b tutto montuoso ed a meno <Funa lega dal

picco di S. Thomh elevasi quello di Anna de Chaves, dal quale cor-

rono due cordigliere di alte montagne , una all’ est che finisce in

precipizi nell’ Angra de Mecia Alves, per tornar ad esiendersi sino a
quella di S. Joa6; I’altra al S-E. sino a congiungersi ai picchi di Maria
Fernandes e Mocodom e di Ik dirigersi al S-0. mostrando in tale

direzione le note punte di Ca6 grande e Cad pequeno la Punta prela

e r acuto picco della Praja Lan^a. Nei seni di queste alte montagne
si estendono ampie pianure e feconde valli, e (fogni parte sgorgano

grosii ruiealli ehe precipilando le irroraao.
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L’ ossalura di quest! mooli 6 di roccie granitiche e quarzose.

Non avvi vesligio vulcanico: n^ le aque ne le pietre danno indizio

di preziosi minerali. Uo u/no argilloso ne coslituisce generalmente il

suolo. Intoruo dell' isola trovansi divcrsi piccoli seni e porli, di facile

e comodo accesso alle piccole barche. Pei bastiinenli d'alto bordo vi

sono due porti verso il conlinente dell’Africa, e qualtro baje dal lato

del Nord.

La piu sicura navigazione per chi vuol approdarvi dal Nord spe-

cialmente nei mesi dominati dai venti, cioh dall’ aprile al setlembi'e,

6 di dirigersi al Capo Lopo Gonzales, e superatolo sul cadere della

maltina, prendere il rumo 0. un quarto al N-0. per quindici leghe; e

poi tullo O-NO. sinchfe si scorgono le Sette Pietre, scogli deserli che

si vedono biancheggiar sul mare sicconae navi alia vela, e I’ isolotto

das Ridas, e da fi appuntare quello di S. Anna, passato il quale di-

rigere la prora alia fortezza.

Quegli invece che vi voglia approdare dal sud, appena scorte

le Sette Pietre come si disse
,

pui> volger toslo la bordata all' An-

gra de S. Jodo, la qualo sla ad una inezza lega dai Sette Scogli,

ove tra quest! e la terra havvi fondo di trenla braccia.

Il porto piii frequentalo, benche non sia il migliore, la Bahia

de Anna de Chaves aperta al N-E. Misura un miglio d’apertura dalla

piinta Anna de Chaves al forte S. Sebasliano erelto sulla parte me-

ridionalc del porto; nia non pub accogliere gross! navigli, giacchb

nel suo seno Ua solo al piu due braccia di fondo. Egli b inoltre esposto

a tutli i venti di N. e S-E.; e quando solTiano con forza, il mare vi

irrompe gagliardamenle.

L’ Angra de S. Jodo aperta al sud-est h perb il miglior porto

di lulta r isola. £ posta fra la Ponta Aqua al N-E. ed il picco di

Macuni al S-0. Ha mezza lega d’ apertura ed un miglio di capa-

cita; b atto ad accogliere baslimenli di qualsiasi portata
,

al coperto

di qualsiasi vento mono quello di S-E., con un fondo di sollile arena,

e deir altezza dalle venti alle cinque braccia. Lo sbarco si fa nel

fondo della baja sopra bassa spiaggia arenosa, ombreggiata di cocchi,

ove sboccano divers! rivi di oltima aqua. I due lati del porto

sono roccie inaccessibili dalle cui fendilure precipitano copiosi tor-

renlelli. Ivi con doccie di legno accostate alle rupi , colla piii grande

facilila ed in poco d’ora si approvigionano d’aqua i bastimenti. Sulle

montagne del N E. che vanno sino allMuf/ra di Mecia Alves abitano

gli Angolesi, rivoltosi selvaggi di cui parlammo. Qiiesta gente s’occupa

a tagliar legne, ad allevar porci, e collivar banane e igname, ed altri

frulli di cui fa smercio ai navigli nclla soltoposta baja.
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Verso la costa che guarda il N. il mare essendo sempre tran-

quillo perchfe, come dicemmo , i venti dominanti sono quelli di S-0.

e S-E.
,
e la parte piii coltivata ed amena come la meno esposta

agli oragani, i navigli die non fanno commercio approdano di prefc-

renza.

Il pin frequentato di questi approdi giace al N. dell’ isolotto

delle Capre, da cui rimane difeso; ed ha dalle 3 allc 10 braccia d’un

buoQ fondo d’ arena. Con licenza del governatoro, vi ponno i na-

vigli oltenere buone provvigioni alia Praia dc Fernando Pias, di-

stante inezza lega; ed attinger aqua al Rio do Oiro che scorre vicino.

Tutti I suoi dinlorni sono pasture o colline collivate.

La Praia das Conchas 5 1’ altro approdo vicino al quale Irovansi

ancora rovine d' una grande fabrica di zucchero
,

forse ancora di

quelle che furono abbandonate gia da secoli. Egli h difeso da tutti

i venti e con fondo arenoso di oltre cinqwe braccia. Vi sono perb

alcuni scogli che si protendono pericolosamente in mare.

Agoa ambd vicino a Ponta Figo, e un lerzo luogo atto all’anco-

raggio, ma b poco frequentato. Egli b peril assai note negli annali

deir isola, per essere state il porto ove approdarono i primi coloni

di Jodo de Paiva
, e dove fondarono il primo villaggio.

Il grande seno di S. Galerina b un quarto ancoraggio, in cui

lungo tutta la spiaggia avvi un fondo dalle 4 alle 20 braccia d’ a-

rena nera. Il mare vi b sempre calmo; e trovansi legne ed altrc

provvigioni quasi per nulla. Da questo stendesi un’ ampia pianura.

dominata dal monte di S. Thomb; con alcuni orti, e casolari, ed am*

pie pasture.

Avvi una popolar credenza fra gli abitanti alquanto meravi-

gliosa di cui fa pur menzione H. J. da Cunha Mattos nella sua Co-

rografia, che siavi una caverna che attraversa 1’ isola da un lato

all’ altro quasi dal N. al S. per oltre sei leghe : nella quale entri il

mare pel lato del S. vicino alia punta dell’ isolotto grande; e ivi for-

mi un vortice che assorbe quanto pub attrarre c lo travolge dalla

parte del N-0. alia punta di Diego Vaz ove sbocca presso ad uno

scoglio su cui il mare continuamente rompe coo molta forza.

Lo stato de’ suoi porti b alle 3 ore e 25 minuti e le grand!

maree elevansi da 4 a 5 piedi sulle spiaggie. La variazione dell’ ago

magnetico b di 21° N-0.

In fondo alia baja d’ .^nna de Chaves di cui si fece menzione,

in un basso piano giace la citth di S. Thomb bagnata dall' onde del-

rOceano dal N. all’ E-NE. Dalla parte dell’ E. evvi un luogo inondato
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nelle grandi luaree, che vi dcpongono sale. Gli abitanti nelle stagioni

de’ venti, alia mattina dalle 5 alle 9 ore, ed alia sera dalle 5 alle 7

ne raschiano il terreno disseccato, e per mezzo della bollitnra nell’a-

qua ne estraggono il sale pei loro bisogni ed anche ]>er esportarlo.

Al sud avvi un ampio spazio di terreno fangoso, che uella slagione

delle pioggie torna un’ infelta palude, oltremodo dannosa agli abitanti

e forse principal causa dell’ insalubritk del luogo. Altri due pantani

compiono il giro della cittk
,

si che d’ ogni parte vi spiri il veoto,

ella h infetta da malePiche esalazioni. Non sarebbe perb difficil cosa

rimovere queste cause di morbi ove il governo vi desse pensiero,

essendo la cittk divisa in mezzo da un fiumicello che, messo in

comunicazione colle aque stagnanti, potrebbe divenire un doppio ele-

mento di saliibrita. Una regolare piantagione lungo le ampie strade

della cittk rinfrescherebbc coll’ ombra 1' aere : e la coltura degli ar-

bori aromatici, della cannella, del pepe, e del cacao, recherebbe no<

vella ricchozza, e renderebbe per avrentura meno dannosi i vapori.

Dal lato del N. oltre il monte d’ Et-Rei sul quale trovasi il forte

S. Josi, si stendono belle campagne ove pascoiano selvaggi armenti,

e dove hanno alcuni privali le loro ville assai ben coltivate e fertili.

Circa una lega e mezza ai N-0. di S. Thomb, in mezzo a ridente

pianura circondata d’amene collinc, avvi il villaggio iVosza NenWa
da Guadelupe composto di 48 fuochi

;
li abitanti sono tutti agricoltori.

Altri tre villaggi, Maddalena, Santo Amaro, e Trinitade stanno

attorno alia cittk entro il raggio di circa due leghe. Il primo ha con-

torni quasi deserti, e una popolazione di cento cinquanta persone

miserabile e vagabonda. 11 secondo con cento fuochi non ne ha pib

di quattrocento. .11 terzo in poco meno di cento casolari accumula

pill di mille e cinqiiecento abitanti
,
dei quali perb appena un terzo

attende al lavoro de’ campi
,
ed il resto vegeta oziuso in braccio

alia provvidenza come il passero e lo sparviero.

Due leghe al S-SO. di S. Thome avvi in riva al mare il vil-

laggio di S. Anna. Snlle erte baize da cui b dominate, quasi nidi di

aquile, stanno i casolari dei seniibarbari Angole^i in un circuito di cir-

ca quattro leghe. Ambidue quelle popolazioni contano 1250 anime
ed una sola parrocchia.

NossaSenhora das Nei-es la popolazione piu antica dell’isola,

e comprende tutti gli abitanti sparsi nel N-0.
;
ma conta sole 90

persone in 34 capaiiiie.

Tutta la popolazione di quest’ isola, come vedesi nell' apposite

qiiadro statistico, va aiimcntando vigorosamente: perb la popolazione
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bianca, e la sua discendenza mulatta diminu'i rapidainente, ed ^ ia

pericolo d’ eslinguersi se non si ricorre a nuova colonia dalla me-

tropoli o meglio da Goa
;
dal qual luogo , a mio parere come altra

volta ho detlo, si dovrebbero allettare i coloni per 1’ Africa occi-

dentale. Questa immigrazione dovrebbc essere annuale, e proredula

di modi certi di sussistenza.

Vi sono pill di venti signorle della corona, tra grandi e piccole,

delle quali la maggior parte ebbe in altri tempi estese piantagioni

di canne zuccheriue coi rispetlivi opificj, per la fabricazione di quel

ricco prodotto. Queste sono ora concesse a basso prezzo a gente che

mal vi attende, e non ne ritrae beneflcio, coltivandone solo piccola

parte, lasciando 1’ altra alTatto incolta a naturalc pastura di selvaggi

armenti.

Oltrc a queste se ne trovano altre nello stesso abbandono ap>

partenenti la piii parte a nobili portoghesi assenti. £ perb tale la fe-

conditk di quell’ isola che la sola parte di terreno ora coltivata, oltre

al fruttare abbondevole alimento agli abitanti e provvigioni a quanti

bastimenti vi approdano
,
esporta pei mercati d’ Europa circa died

mila arrobbe (t) di calTb, e piu di ottocento mila di cacao.

II seguente prospetto fii mandatoal miiiistero portoghese nel 1844;

e sarebbe a desiderarsi che tutti i governatori dei possedimenti oltre-

marini fossero oflicialmente tenuti a mandare si utili informazioni. Un
altro censimento del 1832 trovasi nel Memorial uUramarino e marilimo

del 1836, e si deduce che i bianchi ed i misticci stanno coi negri li-

beri, in ragione di uno per 126 e di 1 per 172: che gli schiavi non

sono nella proporzione di due, per cinque liberi. Che in 270 miglia

quadrate, e quasi liittc di terreni produttivi e pingui, I’isola di S. Thomfe

non ha piii di.31 anime per miglio quadrato, fra ciii soli 8 schiari.

( Segue il Quadro Statistico.

)

1

(4) Peno di .^3 lihbre |)ortoghc<i|.
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dis'^Amoni.
LaConceaione 624

C<tU Madonna delta Grazi
«

S. Tbom« «
Goiicezione

'Siiiuissiina Trinitd

Saiil'Anna ed Anzolesi

Sant' Amaro

Mnddalena

Madonna delle Neri

BI V\CH[ E MISTICCI

NB. Le due prime parrocchie compon^ono le cilta di S. Tliomft, e cosi dicasi delf

schiari deve essere siiperiore a ({uello marcato nel quadro, giacchi i signori non essciWi
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Se compariamo il numero dci fuochi, che al presente compone

la citlk di S. Thome, con queilo della sua maggior prosperita verso

la raelk del secolo XVI,
(
vedi la navigazionc del pilota portoghese

addietro riferila) vediamo che la sua popolazione sarebbesi accre-

sciuta d’ un terzo, perche allora contava solo da 600 a 700 fuochi,

menlre ora nelle due parrocchie urbane Gra^a e Concej’do giungono

a 986. Giova perb avverlire che in quel tempo abitavano quella

citU nascente molti Portoghesi, Castigliani, Francesi e Genovesi, e per

cio r isola ridondava di capitali che alimentavano il suo grande

commcrcio
;
e tenevano in moto nell' interiore settanta fabriche di

zucchero, per il lavoro delle quali molti de’ suoi ricchi proprietari

possedevano centocinquanta, duecento e sin trecento fra negri e ne-

gre: (^) il numero degli schiavi doveva essere incomparabilmeute su-

periore a qucllo dei liberi.

Nel terreno dell’ isola predomina 1’ argilla : ma in ogni parte b

fecondo ed adatto ad ogni produzione equatoriale insino sulle ina-

cessibili montagne meridionali. Produce preziosi legni atti alia tinto-

ria, ai lavori di lusso, ed alle costruzioni navali, i quali potrebbero

divenire una delle fonti principal! di ricchezza. La canna zuccheri-

fera pare vi fosse trapiantata dall’isola di Madera
;
dalla quale furono

mandati anche intelligenli mastri onde ottenere zuccheri piu bian-

chi e pih sodi (^). Il calfb vi fu introdotto verso il cominciare del

nostro secolo cd il terreno riuscl si propizio a codesta coltiva-

zione che in pochi anni divenne il piu utile produtto dei proprietari.

Gick nel 1832 dalle due isole* se ne esportavano piii di duecento

mila libbre
,
c nel 1842 piii di undici a dodici mil^ arrobbe (3), e tutto

questo da soli navigli forcstieri
,

il cho mostra come disse il poeta

portoghese Ferreira, la vergognosa dimenticanza e I’inerzia della na-

zione. 11 cacao vi allignb nel 1822, e non b inferiore a queilo dell’ In-

die occidental!
,
ma per mancanza di ricerche e di grand! negozianti

0 societa mercantili che lo comprino dai coltivatori, e lo mettano

per loro conto in commercio
,

la sua coltivazione non fece troppo

rapid! progress!, e 1’ esportazione non eccede ancora le mille arrobbe.

Molte altre preziose droghe producono quei terreni , trapiantatevi

(4) Vi fu chi scrisse noil hn molto che I' isolu Ui S. Thoin^ possedeva nel secolo \VI
trecento fabriche di zucchero; ina il pilota portoghese che scrisse in quel tempo e vi-

zitb cinque volte quell' Uola, smeiUisce questo calcolo esageralo. L’Enciclopedia Britaii-

nica ne conta seltuntaquattro.

(2) Vedi le notizie del pilota portoghese.

(3) /tniiacs Man'Iitiios e colonicirs, scrie i.* - I8ii, p. (Ml c Gt.
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in altri tempi a grande spesa , le quali ora abbandonale si fecero sel-

vagge come la cannella del Ceilan {laurus cinmmomum) che cresce in

ogni parte spontanea; coltivata sarebbe iina ed aromatica come quella

di Negambo
, ricercata a Columbo, 11 zeozero ( amomum zingiber

)

eguale perfettamente a quello che i nostri tintori ricevono dall’ Indie

soUo il nome di Curcuma

:

ii pepe {piper nigrum) ed altre di minore

importanza. Se i Portoghesi impiegassero i loro capitali ed i loro na-

vigli in quelle due isole distanti 800 leghe soltanto da Lisboaa,

potrebbero in poco tempo recare alia metropoli i pii) ricchi prodotti

d’ America e dell’ Oriente
,
per ottenere i quali si passano ancora i

dne lempestosi Capi.

CNtre questi ricchi^mi prodotti aTTentiq, ye ne faanno altri in*

digeni non'ancora apprezzati
,
ma non meno degni della considera-

zione degli intraprenditori e del governo, e questi sono: la ben nota

palma di Dend^ del euiolio si fabncarecrallente sapone diSk Thome
gia preferito ai migliori d’ Europa

,
per cui D. Giovanni III ne area

proibita 1’ esportazione alle nari estere (^). il legno alcufuz che <lh

un color di canna : - il guidd che lo dk di camoscip : - il gogd che

10 dk di mattone : - il ndspera che lo da di cannella : - I’oud che

da on color di miele: - il legno sangue che lo dk di nanchino: - ed

11 vermelho che dk un color di feccia di vino. Delle fecole coloranti

di questi legni si ponno veder le mostre gik iin del 1813 mandate

all’archiyio del minbtero (fOltremare. Fornisce inoltre alia tintoria

altri color!, e la ben nota pianta Urucu delta colk Jeriehd.

Per le costmzioni hanno 1’ azeitona

,

albero di 60 a 70 {uedi

d’altezza e del diametro di 5 a 8, di color rosso solido, incorrut-

tibile e duro in modn che ribatte il chiodo se il foro in cui si vuol

mettere non k ben trivellato : ii Poo Ribeira che vegeta in luoghi

pantanosi ed k durevole e solido benchk alquanto poroso. £) alto a

tavoiali non esposti all’ aria secca ed al sole. Giugne a dimensioni

maggiori del prime. Il Pao Masiro, ha le stesse dimensioni dei due

sonominati. E di color piii bianco del pino, ed k durevole e solido

finchk non sia esposto all’ umiditk. Il Jocopira che potrebbe sup*

plire al miglior legno del Brasile per le grand! costruzioni navali.

V arbore k fronzuto come la quercia, ma di tronco assai piii elevato.

Ve ne ha di due qualitk di legno
,
la migliore , k color di castagno

e s\ oompatto che spezza il miglior conio: 1’ aitra k men soda ed ha

(1) Tamben he prohibido per El-Rey o Sabdo fabricado com cinzat e oho de

Palmeiro, o qual produi o grande effeilo de fazer at mdot braneat, e igualmente os panot-

de linho, malt do dobro do tobdo ordinario, N»yef. Lis. a 8. TlwmS, cap. VI
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un colore piii Tosco della quercia. In Gne il Gogo legno flessibile e Go

nel colore simile al cedro, serve per tavolati e porte di case, du>

revole anche per uso di barche. L’ arbore b diritto e gelta rami

alia sola estremila superiore. fl maggior diametro del Ironco infe-

riore ^ di 4 a 5 piedi. Ve ne sono poi altri che meritano egual

considerazione
,
ma siccome non li abbiamo veduti

,
ne riporliamo

solo i nomi sotto cui si conoscono nel paese e sono : Antonio ligni,

pau remo
,
pau candeia

,
purini , oka, gofe

,
gamella, bandetja e xt-

i/uemone.

Con luUi questi elemenli di prosperitk e riccfaezza’sono quelTisole

abbandonate senza i necessari mezzi di sviluppo, prive di capitali e di

braccia. Nel 1811 fu creata una gianta per migliorarne I’agricoltura,

ma I’unico suo segnale di vita fu un’informazione in data 4 febbrajo

1814, dalla quale si vide che la corona solo in S. Thome possedeva

da 15 a 16 grandi signorle che non si poteano dire inutili (baldios)

perchb erano alGUate nominalmenle, ma erano in fatto alcune del

tulto, altre nella maggior parte incolte : oltre molte altre terre del

roezzogiorno e dell’ interne che non si trovavano inscritte ne’ registri,

e che la giunta era persuasa appartenere alia corona perchh non si

conoscevano altri possessori. Soddisfatta di quel tanto credette aver

compita la sua missione, e non si diede pih altro pensiero.

Sarebbe convenevole che ne fosse nominate una migliore, la

quale non solo riconoscesse le terre della corona, ma facesse una

assennata distribuzionc di quelle a chi le cercasse, o cercasse chi

uvesse a coltivarle. In quest’ ultimo caso ci parrebbe utile il contem-

plare gli esiliati, i quali potrebbero anche essere scelti fra li arteGci

di cui non si ha in quell’ isole nemmeno T idea, e benchh abitino in

case di legno non sanno ancora adesso che sia sega, pialla o lima.

Le sole manifatture di cui ci consti I’esistenza, sono quelle di sapone

molle, e del sale ottenuto colla bollitura. Il prime h fatto con olio

di palma e cenere, in cui per avventnra entravi in combinazione

qualche po’ di soda delle piante marine. Perb h generalmente sti*

mate, e si esporta per I’isola del Principe
,
per 1’ Angola

,
alcun poco

pel Brasile, oltre a quello che comprano per loro uso i naviganti

che vi approdano. Si fabricano pure stoviglie di terra, e tegole, che

fomiscono anche all’ isola vicina.

Ora che il commercio degli schiavi b rigorosamente represso

su quelle coste, alcuni disperano poter dar mano al miglioramento
di quelle povere colonie, e sostengono che se ivi non hanno schiavi

nulla si pub sperare dalla gente libera. Parlando del commercio degli
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schiavi nel corso di quest’ opera ho gih detto come si potrebbe ripa-

rare a quella pur troppo crudele necessitk, con una modiGcazione

la quale metterebbe li schiavi quasi alle stesse condizioni dei nostri

lavoratori , cosicchb iu fine non amerebbero d’ abbandonare il suolo

inondato de’ loro sudori, e fors’ anche verrebbero ad afiezionarvisi e

doraandare di esservi lasciati. Ove tornassero in vece alle loro terre,

dopo compito il loro numero d’ anni di lavoro, vi anderebbero diroz-

zati e atti ad eccilare con 1’ esempio i loro barbari connazionali a

qualche miglioramento. Altronde i Portoghesi potrebbero trarre ope-

rosi coloni dalle loro isole asiatiche di Timor e Solor, uguali per clima

a S. Thomh, i cui abitanti emigrano ogni anno in massa onde tro-

var lavoro a Macao ed a Manilla. Per collivazioni poi dilicale, o chc

richiedono maggior grado d’ inlelligenza, potrebbero assai opportuna-

mente introdurvi alcuni de’ piu industriosi Manducares della com-

marca di Bardez nella provincia di Goa(i).

Yolendo dare esatta idea della importanza di quest’ isola, male

vi potremido giugnere perchi: la slessa secreteria di State ha solo

alcuni prospetti del movimento della dogana del 1842 nell’ isola del

Principe, che h la minore delle due. Potremmo tuttavia, conoscendo

le importazioni di questa, giugnere a far calcolo di quella di S. Tho-

mk, facendo una proporzione fra i diritti d’entrata e uscita che

furono versati nella cassa delle due dogane, come consta dal versa-

mento generale della provincia. Il movimento del porto e del com-

mercio delT isola del Principe del suddetto anno trovasi publicato

nel N.* 4 della 4. serie dos Antiaes maritimos e coloniaes. (*)

(4) Sono agrieoUori indiani, ai quali i proprietari delle piantagioni di palme danno

easa, legna ed aqua eall'obhligo di stabilini in quelle, e prestarsi oi bisogui di quella

coltivazione secondo condizioni stipulate,

(9) DIetro le suddette ostervaaioni si dedusse il seguente caleolo approssiniativo

per I’ anno 4843 :

Principe S Thome
]

ToUlo

Importazione di generi per consumo e per riesportaz.

Esportazione di prodotti del paese (*)

40 eonlos

3.700,000

46 conto'i 36 eoiilos

39 550.000 33.350.000

Eecedente deir esportazione suir importazione . . ,
— —

i 6.350,000
1

(*) Jiella secreteria dell’ Oltreniore di Litbona trovasi un rendiconto dei 4837 dal
quale risulta che nei tre anni 4834 - 35 - 36 1’ esportazione di quelle due isole valse 64
contus 709,876 reis, il qual numero ripiirtito per tre anni da nn’esportozione annuale
di 3 1 cantos 569,9o8 reis. 1/ auinento di oltre 60 per 400 che presentaj adesso t do-
vuto alia maggiore prodnzione e vendita del cadi.

!VB. 160 reis equivalgono ad un franco, ed un conlo n 6f(00 fianrlii
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Le due isole trafficano fra loro net modo seguente. Quella del

Principe ove dimorano i principali negozianti, manda alia sua vicioa

Consta pure ebe nel auddcUo anno dSid jfurono quelle due isole visitate da 90
baslimenti ingles! — 18 americani — 43 Crancesi —. 2 amburgbesi 2 bremesi — 2
brasiliani — 4 olandese 2 portnghesi (!)... il resto del moviniento del porlo tp-

partieoe a piocole barcbe di oosteggio fra le due isole, le coste adiacenti e i porti ifi Angola.

piiscu

luiuiop ip
on lie unepo3
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generi gik sdoganati per consumo, che ricere dairestero, come farine,

rino, aquarite ed articoli di riesportazione ugualmente passati aila

dogana. Riceve in cambio aicune migiiaja di tegole, caf!b, sale, tavole,

olio di palma
,
sapone ,

stoviglie di terra
,

tartarugfae ed un certo

balsamo medicioale ivi fabricato e di antica rinomanza in tutti i

Ticini laoghi.

Nei porti adiacenti mandano le merci europee che ho gih dette

opportune al traflico delle coste d’ Africa
,
e ricerono in cambio le

note merci di quelle coste come arorio, cera, gomma copale, legoo

nero e vermiglio
,

poca tartaruga
,
ed oro in polrere. Dali’ Angola

ricerono pesce salalo ( e ne hanno tanto nei loro mari ), zucchero e

farine: e vi mandano le loro produzioni, ma tutto in piccola quan-

tity. Questo commercio di costeggio b adesso ridotto a meschina

cosa per mancanza di denaro negli abilanti, dappoidib cessb il com-

mercio degli schiari. Nei 1828 quelle due isole impiegavano ancora

in questi traffici 13 scune o patachi, che insieme montarano al carice

di 536 tonellate. Nove di quelle barche appartenerano all’isola del

Principe
,

la quale ora ne ha quattro sole
;
le altre a S. Thomb,

alia quale ora ne resta una sola. Ecco lo stato miserabile di quelle

due isole; mentre nei 1550 S. Tbomb sola esportava per pib di un

milione e ottocento mila franchi , oltre il traflico che vi si facea

degli oggetti della ricina costa.

Noi non vorremmo dubitare che quelle due isole ore fossero

prese in considerazione da una compagnia commerciale, non solo tor-

nerebbero all’ antica prosperity, ma per la loro posizione darebbero

potente mano anche alii altri vicini possedimenti portoghesi. Il dise-

gno della compagnia dovrebbe essere inteso a ristanrare I’importanza

agricola dell’ isola di S. Thomb con una colonia asiatica successiva ed

adeguata alia sua ampiezza(^), e a fondare in quella del Principe

un deposito di merci o fattorie, facendola emporio del commercio por-

toghese nei golfo di Guinea.

II governo onde animare codesta necessaria impresa, senza farsi

egli stesso mercante, dovrebbe far redigere on sistemato modello di

agricoltura, e metterlo in opera nei beni della corona; e per alcuni

aoni tenere almeno due bastimenti all’ uopo d’ una regolare corri-

spondenza. Questi potrebbero essere di mezzo armamento, e coman-

(<) Riguardo all’ agricoltura aarebbe oggrtto principale la eaana znccbtrirera ; non
per cavaroe zucchero, ma per distitiurne aquavite il cui consumo 6 grondissimo in tutta

quella parte di mondo. Questa sarehbe una impresa infullibile, giacchb ove si fabri-

casse in quell' isola
,

il Brasile non potrebbe sostenerne la concorrenio.
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dati da ufficiaJi accreditati nelle piazze, ricevendo carico di parttco-

lari opportuno a quel commercio, ed ove queslo mancasse il governo

vi supplisse col proprio. Avrebbero opportuna scala nell’ andata al

porto d’Ajuda, e nel ritorno a quello di Bissau
;
portando in cambio

legni de’ piii preziosi
,
oro in polvere , avorio ed olio di palma per

la saponeria nazionale. Ove fossero tali da trionfare dclle correnti del

Capo delle Palme, e facessero brevi viaggi e fortunati, diverrebbero

il piu sicuro invito ai navigli mercantili.

Per un decreto del 7 dicembre 1836, qneste due isole furono

costituite in governo particolare, dal quale dipende anche il forte

di S. Gio. Battista d’Ajuda. Il governatore non ha il titolo di generale.

Si tiene un solo ajutante d’ ordini
,
ma nel resto esercita le slesse

funzioni dei governatori general! delle altre proviucie ollremarine. 11

suo ordinato h di due conti di reis (12000 franchi). Per la spedizione

degli alTari civil! e militari ha un segretario col salario di quattrocento

mila reis, ed un ufliciale maggiore con ducento mila, moneta del paese.

Avvi un consiglio di governo ed una giunta dei (isco. L’ isola di S. Tho-

mh h governata da un subaltemo, che sotto gli ordini del govema-

tore della provincia esercita le funzioni di comandante militare e di

amministratore del consiglio. Avvi pure una camera municipale in

ciascheduna ed un Tesoreiro-Almoxerife (ricettore), uno scrivano fiscale

ed uno d’Almoxerife
,

i quali due impieghi potrebbero essere ridotti

ad un solo
,

giacchh portano doppia spesa senza maggiore uti-

litk in una provincia cosl povera e scema di gente atta a codesto

cose. L’ospitale della Misericordia in S. Thomh h I’unico stabilimento

di benelicenza di lulta la provincia. Vasto edificio ,
ma senza medico

ne farmacia e siflattamente povero che non serve a nulla. In un paese

tanto insalubre ella h negligcnza che sa d’ inumano ,
allorchh si po-

trehbe si nell’ una che nell’altra isola fondare un ospitaie mislo, fcioh

militare e civile, impiegandovi parte della grossa tassa della Ban-

deira, troppo pingue propina del governatore della fortezza del porto,

e parte delle tante altre non meno mal prodigate agli impiegati

delle dogane
; ed aggiugnendo una nuova tassa su i naviganti di

qualunque nazione, i quali sarebbero ben lieti di contribuire con

lieve somma per procurarsi il diritto di far curare in un ospitaie i

loro ammalati.

Difese un tempo dal solo rispetto per le gloriose gesta deijPorto-

ghesi, rimasero quest’ isole senza bisogno di fortezza, nh di gente

armata per piii di un secolo
,
ma invase poi da una masnada di

corsari fu duopo armarle e costruir forli; e sollo il regno di D. Sc-

Digitized by Googl



CAPITOLO VENTESIMOSKCOMDO 287

basliano se no costrusse uno che tuttora conservasi e porta il nome
del suo fondalore. Le mura di queslo non ebbero gran danno nolle

diverse vicissitudini di cui parlammo
,
ma i 32 pezzi di cannone

che nel 1827 erano dalle ispezioni ufficiali dali per buoni, nel 1844

si trovarono tutti incapaci di servizio: e tanto fu I’incuria di chi so-

praiolendeva, che nel paese ove il legname abbonda tanto, sei soli se

ne trovarono niontati sopra alTusti. Questo difende il lato meridionale

deir entrata nella baja di S. Anna. Nel lato settentrionale evvi un

ridotto che si costrusse nel 1756 e vien detto di S. Josfe, ma ^ in

siflatto abbandono che non merita che pur se ne faccia memoria. In

situazione favorevole per la difesa del porto, nel 1613 eras: eretto

al sud della fortezza tuttora esistente, il forte di S. Jeronimo, ma di-

strutto pochi anoi appresso dagli Olandesi, cos) rimase e le sue rovine

ne conservano ancora per maggior onta il nome.

Assai pill tardi si pensb a fortificare 1’ isola del Principe
; e vi

fu costrulto il forte di Mina per difendere la nuova dogana, e 1’ em>

porio del traOico delle compaguie di Cacheu e di Capoverde. Distrutto

dai Fraocesi nel 1706, la stessa compagnia lo riediGcb a sue spese

nella punta del sud del porto, in un lato di un monte
,
ad un miglio

dalla citth. Consta di quattro batterie con 32 pezzi di vario calibro

,

ma peressere dominate da un’ eminenza, dall’alto di quella,siccome

nelle due invasioni francesi dal 1706 e del 1799, pub essere battuto

e facilmente costretto ad arrendersi. Nel 1807 il governatore Joaquim

Lisboa pensb a formare su quell’ insidiosa eminenza, un ridotto con

due cannoni del calibro di 6; ma nel 1827 di tutte quelle bocche da

fuoco se ne trovarono sole 27 , e nel 1844 ve ne erano bens) 42,

ma soltanto 12 in grade di servire. Onde completare la difesa del

porto di S. Antonio, il governatore Emannele d'Azambuja fece ezian-

dio costruire nel 1780 sulla punta del Nord, la batteria di S. Anna
che incrocicchia i fuochi col forte di Mina, con 6 pezzi di calibro 6

e due del calibro 12: ma nel 1844 solo li due ultimi si trovavano

in sufSciente stato e li altri tutti incapaci. Non ricorderb il forte

S. Jo4o che sorgeva nel ceutro della baja, in fronte all' entrata dei

bastimenti; giacchb il governatore Christovam Xavier deSa, lo fece

demolire nel 1784 per essere edificato suite terre dt un suo compare.

La maggior parte poi di tutti gli apparecchi
,

utensili
,

e muni-

zioni addetti a tutti quei forti
,

b inetta all’ use s) per cattiva

amministrazione, come per mancanza di opportuni magazzini. Il

governo di S. M. pertanto vedendo 1’ urgente bisogno di quelle im-

portanli piazze, inandovvi 18 pezzi di srosso calibro, e ferramenta.
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muniEioni e fucili, ordinando in pari tempo che si approfittasse alia

meglio di cib che vi restava. Tiitto sta adesso in chi vi sopraintende

a fare le dovate riparazioni con probith ed onore.

La milizia qnale fu sempre k tuttora inetta alia difesa di quel

possedimento e di pregiudizio aU’agricoUura ed all’ industria.

La prima volta che nell’ isola di S. Thomh fu fatta una generale

rassegna della gente capace di portar armi, lo fu per ordine di D. Se-

bastiano nel 1566; ma come seppe mal resistere ai corsari franc^i

lo abbiam veduto. Allorchb irruppe pocbi anni appresso la ribellione

degli Angolesi si formarono nella citla corpi di ordinanze i quali misero

in rotta quei selvaggi. Siccome perh continuavano le ostilita, quelle

ordinanze presero la forma di milizia permanente in tutta I’ isola. A
ciascun corpo attaccaruno poscia un certo nnmero di moschettieri, ma-

snada d’ esiliati cui si commutara la pena in codesto niilitare servizio.

Nel tempo della dominazione dei Filippi, la fortezza di S. Sebastiano fu

agguerrila da una compagnia di avventurieri assoldati, ma non valse

ad espellere gli Oiandesi che la inrasero nel 1641, e fu duopo man-

darvi dal Portogallo un corpo d’infanteria comandato dal mastro di

campo D. Filippo de Moura.

Allorchh fu coslrutta le fortezza di Mina nell’ isola del Principe,

vi fu mandala una compagnia d’ infanteria
,
pagata dalle compagnie

commercianti di Cacheu e Capoverde; ma per ben doe volte i Frances!

invasero e saccheggiarono quell’ isola senza trovare quasi veruna resi*

stenza.

Verso la meth dello scorso secolo in ambodue le isole s’ insti-

tnirono reggimenti di milizia, tenuti a prestar ajuto nel servizio

delle diverse guamigioni alle compagnie di truppa assoldata. Co-

desta forma continua tuttora
,
ma la forza b alfatto imaginaria

e del tutto nociva alia prosperitk di quei luoghi, giacchh quando

1’ isola h plena di vagabond! che si rifuggono nei luoghi desert!

e selvaggi vivendo come le bestie o di ladronecci
,

s’ arrolano a

codesta milizia i giomalieri laboriosi ed i proprietari. Da questo

danooso sisteina risiilta un pessimo servizio militare, e la progressiva

decadenza dell’ agricolUira
,
giacchh codesti soldati colon! nel tomo

del loro servizio
,

lasciano ogni lavoro per montar la goardia o

servire di renaatori nelle bairhe del governo, prestando opera di pri-

vata olilitk senza ricavare nemmeno una razione di farina.

La religione e f ordine ecclesiastko sono come tutte le altre

cose nei pik miserabile e compassionevole stato. Coi Ggli di gindei

sentenziati in Ispagna
,
con negri idolatri

,
e inalfattori esiliati fu
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principalmentc popolata I’isola di S. Thom^, ed accompagnavano quei

primi coloni sacerdoti e missionari. Crescendo rapidamente quelle

popolazioni, nel 1534 vi s' institn\ un vescovato
,
che comprendeva

tatto il regno del Congo e dell’ Angola, estendendosi a pin di mille

leghe di circuito (^). Fu sulTraganeo del nominale arcivescovato di

Funchal, linch^ nel 1550 ambidue vennero assoggettati ai metropoli-

tani di Lisbona. Erettosi poi nel 1597 il vescovato del Congo e

deir Angola, queeto strinse i suoi limiti alle missioni del Gabbone
,

Benin)
,
06re

,
Dahomb ed Accark

,
missioni eventuali e di nessun

frutto o per soterchia ignoranza de’ ministri, o per poca attitudine di

quei popoli. Finalmente divenne sulTraganeo dell’arcivescovato di Bahia

sino alia separazione del Brasile dal regno del Portogallo. Nei pochi

cenni storici abbiam detto le continue discordie de’ funzionari eccle-

siastici cogli impiegati civili : e quali dovean essere i funesti risulta-

menti del mal esempio e delle dirisioni k facile dedurlo. La cat-

tedrale fu istituita con cinque dignitk e dodici canonici, ma questo

capitolo si estinse, ed ora da quindici anni non v’ha canonico alcuno.

La diocesi k diretta da govematore temporale
,
e la cattedrale ser-

vita da un curato e un coadiutore.

Nell’ isola del Principe, ove attualmente risiede il govematore

del vescovato, avvi una sola parocchia con un vica^io ed un coadiutore.

In quella di S. Thomk ve ne sono otto, amministratc ciascuna

da un curato, tranne le due della capitale, delle quali quella della

Concezione ha un vicario e due coadiutori, e quella delle Grazie

detta la un curato con un coadiutore. Tutte queste parocchie sono

pik o meno in rovina
,
ma tuttavia in istato di servire ai sacri uf&ct

e provedute del curato tranne una sola
;
ma i presbiteg sparsi per

1’ isola andranno a perdersi se non vi si manderanno sacerdoti o dal

Portogallo o d’ altra parte.

Per timore del clima rifuggono ora i preti europei dal recarsi

in quell’isola, e si raffreddk 1’ antico zelo evangelico benchk si olTrano

pingui beneficj
;
ma k necessaria una riforma si per la publica istru-

zione, che per ovviare agli strani abusi introdottisi nelle pratiche

religiose dalla miscela delle osservanze, le quali sofferte o per in-

teresse o per antica consuetudine dagli stessi sacri ministri, vilipen-

dono la religione e flniscono a scemarle venerazione agli occhi stessi

dell’Africkno, appena che si soilevi dalla commune del popolo ed intenda

ad imitate 1’ europeo. Nk altro doveasi attendere da una colonia

(1) Leytatn Tralado analylicQ.

.17
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formala dalld feccia dei ribaldi, e dalla arvilita discendenza O’ una

razza perseguitata e veduta ia que* tempi quasi cob orrore. Codesti

uomini uaiti per allacciamenti brutali alie barbare figlie dei Libambi,

nudrite per avventura fino allora di carne umana, questa colonia non

(liruzzata mai dall’ istruzione
,
abbandonata sempre alia nativa iodo*

lunza e alia crapula libidinosa sotto un clima ardente, spettatrice in

ogni tempo di scandalost intrighi
,

di dissensioni e di delitti
,
qaale

iLlilitk poteva ella dare ai possessori ore non la rinorino dalla radice

raddoppiando cure e sollecitudini ?

Un sistema di scuole parocchiali, tenute, sotto ¥ ispezione del

capo ecclesiastico con conrenevole gratiGcazione annuale, da sacerdoti

instruiti e morigerati, sarebbe ivi opportuna a risparmio di personale.

Apprenderebbero in tal modo i fandulli colie prime lettere dalla

rispettata voce del loro pastore
,
la dottrina cristiana e le massime

del vivere civile, e i costumi del popolo a poco a poco si andreb-

bero raddolcendo. Sarebbe mestieri poi aprire nella capitate della

[>ruvincia scuole preparatorie, onde potere ricompensando con im-

pieghi secondari, quelli del popolo che meglio approGttassero, far animo

ai pill restii. Alcune scuole militari dirette da un abile sergente a tal

iiopo inviatovi, potrebbero per ora compire I’ordinamento della pib

necessaria istruzione.

Onde stabilirvi officine de’ mestieri indispensabili in paese ove
1’ abbondanza de’ materiali b tanto grande

,
opportunamente si fon-

derebbe un arsenale anche se fosse composto di fabbri degradati,

falegnami, picapietre ed altri di tal fatta sotto 1’ immediate inspezione

del govematore subalterno e d’ un ajutante di sua scelta. Diviso per

mestieri dovrebbe ammettervi i figli poveri del paese che mostras-

sero attitudine, alienando ogni anno li inabili, e premiando i piii esperti

con una diaria mercede. Onde non imporre tutto il peso al publico era-

rio, questo arsenale oltre all’opere publiche, potrebbe dedicarsi anche

alle private. Le due isole sommerse nella miseria sono ora di aggravio

alio Stato ; e senza che questo faccia uno sforzo per avventura do-

ioroso ma indispensabile, esse non diverranno produttive agli abitanti,

nb utili al commercio portoghese e alle dogane nazionalL

La parte principale della rendita publica di quelle due isole sono

i diritti doganali
,

le decime e 1’ ancoraggio. Le dogane rendettero

nel 1812 senza il diritto d’ ancoraggio che era propina dei governa-

tori, 23: 937,394 reis. Nel decorso di dodici anni diminul quasi della

metb. Nel 1826 aumentb di qualchc poco
,
ma 1’ anno appresso de-

caddc aneora, e dopo altri dodici anni vediamo nel 1838 ridotta la

Di'***' :
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ricetta doganale alia niiserabil somma di 4: 985,859 reis(i). Pare

che da quell’ anno innanzi vada qnalche poco aumenlando, giacche

abbiamo nella entrata del 1843-44 la somma di 7 : 645/212 reis. Non
parlando della loro prosperilk nel secolo XVI che fii 1’ eta dell’ uro

anche della nazione portoghese , in paragone alio Stato del XYIII

secolo si crederano cadute in estrema miseria nel 1812. Ma sempre

pih decaddero negli anni successivi, tanto che adesso rcndono solo un

terzo di cio che davano ancora in quell’ anno.

Ora che h interdetto 1’ abbominevol traffico di esseri umani a

migiiaja rapiti ogni anno a quelle terre ore il bisogno di braccia h

tanto , r attenzione del govemo dere rirolgersi a codesta publica

entrata, la quale non pub d’ altro modo migliorare che promovendo

la coltiyazione delle terre e i prodotti che vi possano dimentare il

commercio. I beni della corona ora rendono solo un couto di

reis, ma ove fossero dati ad impresa a qualche societk la quale

con sufScienti capital! vi promovesse la coitura della canna zuc-

cberifera , e vi stabilisse una fabrica d’ aquavite di questa (^)
,
la

rendita potrebbe giugnere gradatamente ai 50 contos e pih. Ove si

giugnesse colla coltivazione di alcuni soltanto di quei beni, alia ren-

dita di 20 contos rimarrebbe coperto gik da quel momento il deficit

di tutta la provincia intiera. Nk vi vorrebbe molto sforzo perchk

dai venti poderi della corona si ricavassero 2000 pipe d’ aquavite.

L’ eccitamento che produrrebbe nei privati un tale esempio, eleve-

rebbe in poco tempo quell’ isole alia classe delle colonic produttrici,

ed anco la entrata doganale andrebbe di mano in mano crescendo.

La spesa publica nelle due isole h anoora divisa col sistema

antico in civile, militare ed ecclesiastica, olTrendo in tutto la somma
di 27 contos e 12,685 reis.

La civile comprende: l.° La ripartizione governativa che importa

per I’isola del Principe 3 contos e 400,000 reis, e per quella di S. Thome

(1) Ecco la entrata generate

If. 5. TbomA ToUlfl delle due.

Net corso di ii anni

difTerenza in meno
6 ; 443,770 reis

Nel corso di 43 anni
differeoza in meno
9 : 4G5, 444 reis

DifTerenza totale uel corso di 36 anni - in meno - 33: 637759. r.

(3) Ognuno sa II grande benefieio che riportano il Brasile e la Arana da questo

solo ertieolo in qaelT isole e nelle vicine coste.

11. Prioeipe If. 5. Tbomd ToUle delle due.

Nel 4843 44 : 634456 r. 48 : 853373 r. 30 : 486838 r. ,

34 : 343058 r. )» 4834 43 : 678139 r. 44 : 664939 r.

» 4833 45 : 343037 r. 7 : 388634 r. 33 : 703681 r.

» 4836 7 : 789903 r. 8 : 634344 r. 46 : 334343 r.^

» 4838 3 : 973713 r. 3 : 883337 r. 6 : 859060 r.5
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1 conto e 480,000 reis; in tutto 4 ; 880,000 reis, meschina somma

per rimuncrare li tiomini di merito, che lasciassero il ridente cielo

del Portogallo per quelle malsane regioni.

2° La giusltzia la cui amministrazione nella provincia porta la

somma totale di circa 1 conto 847,000 reis.

3.

° La giunta del fisco e sua delegazione in S. Thom^, colla spesa

di 1 conto e 300,000 reis.

4.

° Le due dogane che importano la somma di 2 contos e 468,000

reis.

5.

° Istruzione publica 90,000 reis, piii la destinazione di altri 180,000

reis per quando si potranno aprire in S. Thoroh due altre scuole. Sa-

rebbe necessario elevare questa spesa a maggior somma ore si Toglia

recare il dovuto beneficio dell’ istruzione.

6.

° La ripartizione sanitaria, le cui cifre furono depennate. Solo per

S. Thomh trovasi segnata la somma di 240,000 reis per un chirurgo

maggiore che non ha. Yoglia il cielo che senza dimora venga man-

data ad esecuzione la nomina di medici
,

chirurghi e farmacisti , la

cui spesa sark benedetta e mostrerk che la madre patria sente almeno

compassione per quelle misere colonie.

Dando un’ occhiata alia spesa di queste sei ripartizioni, ognuno

ne vede la pochezza
,
e la necessitk percio d’ aumentare assai la

somma.

La milizia importa nell’ isola del Principe 8 contos e 38,870 reis

e neir altra 5 contos e 922,870 reis; totale 13:961,740 reis. Questa

somma h piii che sufiiciente per migliorare d’ assai il sistema militare

di quell’ isole
,

ordinando corpi di milizia unicamente per il ser-

vizio diario delle diverse parocchie. Duecento soldati di truppa re-

golare cui s’ uniscano alcuni esiliati europei
,
ben vestiti e stipen-

diati, e cos'i pure con buone armi e buona disciplina, faranno meglio

rispettare la bandiera portoghese, che non un migliajo di sdrusciti

oziosi che non sanno portare le armi, e tanto piii sark sufiiciente

OTC continui la pace.

Lo slesso dire della classe ecclesiastica la cui spesa h assai di-

miniiita dacchk non vi b piii vescovo nb capitolo. Essa ammonia ad

1 contos e 39i>,000 reis, 430,000 per I' isola del Principe e 965,000

per quella di S. Thomb. Le spese denominate straordinarie montano
in totale per ambedue le isole ad 1 conto e 750,480 reis.

Per quanto da alcuni si reclami una riduzione a queste spese,

per quanto possa fare una miglior riscossione delle dogane non sup-

pongo possa ridursi il deficit a meno di 18 contos; ed a questo b neces-
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sario provedere prontamente con soccorsi dalla metropoli, o con uno

sforzo del governo come ho gik delto; o colla istituzione di una com-

pagnia agraria e commerciale cui si alBuino 1’ isole per iin certo

numero d’ anni.

II Portogallo che non ha guari ordinb nel suo seno compagnie

con cinquanta milioni di capitate, non trorerk alcune centinaja di mila

lire da impiegare in uno de’ pih ferlili terreni del globo con quasi

certa la rendita del 20 e 30 per cento ?

Ove ci6 non avvenga si rassegni il tesoro portoghese a supplire

per incuria alia sempre crescente deficienza, ed il colono a regetare

nella miseria.

U aspetto generate di quell’ isola b imponente e pittorcsco. Monti

scoscesi, baize precipitose
,
vette piramidali in mille modi variate e

fantastiche , coperte d’ alberi giganteschi e primitivi
,
ample praterie

smaltate di verdura, fertili valli perennemente irrorate da innumere-

voli rivi che scorrono copiosi per otto mesi dell’ anno
,
invitano da

lunge il navigante a riposarvi e riprendervi lena a nuovi pericoti

e novelle fatiche. Non sarebbe meno intercssante la vista dell’ in-

terne ove migliori fossero le strade ed i sentieri meglio praticabili,

giacchb sono ancora quelli stessi che il piede dell’ uomo o quello delle

bestie batteva tre secoli fa, e sempre cogli stessi pericoli e stenli

si percorrono senza che alcuno pensi al modo di appianarli. Felice-

mente i numerosi seni e le baje frequent! delle coste, facilitano per

mare quella comunicazione, che lo stato primitivo di molti luoghi

renderebbe impossibile per terra.

Come in tutte le region! equatoriali anche in questa le stagioni

deir anno sono due sole. Quella detta dei venli
(
das ventanias

)

come fu menzionato , e quella delle pioggie {das aguas ). La prima

b la meno calda e piu piacevole e la sua temperatura media b di

104° del term, di Fahrenheit (40° cent. 32° R. ); e benchfe qualche

rara volta piova in aprile, nulla ostante nei mesi di questa stagione,

i giorni in generate sono chiari e screni, ed b la piii salubre per gli

Europe!. In quella delle pioggie al contrario il cielo b nebuloso

e tristo, e 1’ atmosfera carica di frequent! burrasche specialmente

nei quart! della luna. Mancando le brezze in quei giorni di calma

alTannosa il termometro di Fahr. s’alza a 122° (60* cent. 40° R.

)

e le esalazioni che s’ alzano dalla terra sono assai nocire a tutti gli

abitanti, e non rare volte fatal! a chi arrivb di recente.

Con tutto cib non credo siano terre tanto insalubri quanto vanno

temute fra’ Portoghesi
,
o se lo sono

,
1’ agricoltura e la temperanza.
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e migliori abilazioni, o toglieranDO del tuUo le cause morbifere o

le diminuirauDO al certo nella massima parte. Alcuui luoghi dell’Africa

e dell’America aiTollali d’ Europe! che ri cercano fortuna sono di grau

lunga peggiori di quest! , e le intermittent! non sono al certo piu

terribili della febbre gialla che infesta il grande emporio delle An-

tilie
,
ore oltre alle stragi che mena il morbo sono spesso a te-

mersi anche i ladronecci dei negri feroci delle monlagne ed i fre-

quent! terremoti. Nella Giamaica, il cui clima impedl in siffatlo

modo 1' incremento della popolazione
,
che ad onta d’ ogni sforzo

non giunse mai ad elerarsi a pih di 80 persone per miglio quadrate,

nessuno leme di accorrere e stabilirsi, e la esportazione ammonta
a quindici milioni di lire sterline ogni anno. Ivi piu che altrove si

riene a conoscere che la temperanza mitiga assai i malori del suolo.

E fuor di dubbio che dopo la meth del secoio passato, e pih

sensibilmente in questo nostro, la popolazione tanto bianca che misla

and6 progressivamente diminuendo; e questo per mancanza del tanto

necessario incrociamento delle razze che area luogo innanzi per la

concorrenza de’ forestieri e de’ Portoghesi. Fin 1’ arrivo delli esiliati

raancb a quella spopolata provincia giacchh in sette anni appena 35

se no mandarono (t); quando invece nello stato di Goa, ore la popo-

(t) QUADRO DEGU ESILIATI DAL PORTOGALLO

PER LE ISOLE DI S. THOMg E DEL PRINCIPE DALL’ ANNO 1837 AL 1841.

Epoca
Nome del bastimenti

che II trasportano

liola

del

Princi pe

Lola
di

S. Thome

Per
aiiihidiie

Osserrazioui

Femine

!

Totale

ss

JP.

Femine
Tolalc

It

Totale

wm ChaiTUa Galathea
|

ij r 4 4 4

E qucstc non an-

davaiio assi'gnate

piultosto per 1' u-

na che per I'altra

Uola.

1839 Principe Real 3 3 o'
1

(> 8
1

8

^840 KriC'Scuiia Faro
1

l|
1

4'
1 1 I

I8«

»

Cliarnia Prin. Real
|

4
2' 2 1 3

Bric-Priidencio 6 6 5 4U 40

1843 Char. Prin. Real 4
1

"
4 4

»

4844

Char, Principeza Real i M 3 2

Brie-FI6rdo Tejo 1 1 To
Soiiima (Idle pcnoiie eiiliate iiei sette mini 3t| l| ^45
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lazione b folia e I'industria grande, si spedirono artigiani a morir di

fame per non poter rimanere in concorrcnza colie misere mercedi

del paese.

Tutto e niestieri porre in opera onde aumentare la popolazione

utile di quelle isole, poich^ i negri indigeni ollre all’esser pochi, sono

in gran parte inoperosi per inrincibile tendenza all’ ozio ed all’ebrietk;

i quali vizi traggono seco parecchi altri non meno dannosi
; e tra

questi, 1’ abitudine di provedere col furto quotidiano alia loro sussi-

stenza
,
perche raancano per avvenlura del coraggio necessario a

torsela a viva forza.

II loro principale aliniento b il pesce quanto piu alTumicato e cor-

rotto altrettanto per essi piii prelibato. II pesce cane detto guandi't b

il favorito loro cibo. Lo fanno in pezzi ed essiccato al sole Gnchb

sia corrotto lo cucinano in aqua e lo temprano con olio di palma, fo-

glie di quiabo e di oca, ed altri vegetali di cui abbonda il suolo. Lo
niangiano Icsso con farina di paoca ed in angd ( abbrustolato

), e

con banane verdi arrostite. 1 benestanti usano anche una specie di

pane, detto feltspote, fatto con farina di manioca ben impastata

e cotta al forno. Nei di festivi si pascono di came. Le persone di-

stinte adottarono la cucina brasiliana, ed i piatti sono fortemente so-

vracaricati di malaghetta , la quale li rende saporiti ma somma-
inente nocivi.

Il vestito o per meglio dire la quasi nuditk della maggior parte

di qucUi abitanti attesta 1’ indigenza e I’ indolente abbandono: e non

perchb dispregino gli abbigliamenti che anzi anche il piii oscnro Janiano

ove giunga a possedere un pajo di scarpe, pantaloni di grossa bajetta

ed una giacchetta, percorre ne'di festivi le strade si baldanzoso e

troiifio che non la cederebbe ad un magnate. Quelli che non ponno

giugnere a tanto si cingono i flanchi con un Icmbo di camicia od

altro col quale malamente ascondono quella vergognosa nudith. l^uasi

tutti vanno a testa nuda e piedi scalzi. Agli schiavi per quanto

siano ben vestiti b proibita ogni calzatura. I benestanti scguono

ben da lunge ed alia meglio le mode d’ Europa
;

e le principali

signore appajono sempre in publico coperte di sciallo e velo, o faz-

zoletto ricamato. In casa perb vanno scalze e per lo piii, ove non

abbiano visite di cerimonia, colla sola camicia. Le donne del popolo

vanno nude dalla cintura in su, e si stringono i fianchi con una tela

di cotone, che tessono nell’ isola o traggono dalle vicine coste. I panhos

ivi tcssuti sono belli ed anche molto stimuli nei Brasile. Ma la man-
cunza di buoni telai, c piii di tutto I’ubituale indolenza delle tessitrici.
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fa SI che se ne fabricaao solo un cinquecento all’anno. Sono tessuti in

tre liste, le quali poi uobcono misurando due braccia per il lunge

e sei palmi per il largo.

TuUe le donne riccbe o povere si cingono un velo di tessuto

alia tesla: e le marilate portano cotale acconciatura costantemente

anche in casa, e tengono per indecoroso il comparire innanzi a

qualsiasi persona senza di essa. Fin le piii indigent! non avendo

di meglio si mettono una foglia di palma o d’ altro, e qnesto segno

si chiama corona matrimoniale {corSa do matrimonio).

Quel popolo b tanto superstizioso quanto corrotto, e nessun altro

per avventura si abbandona con tanta facilitk alia crapula ed alia de-

pravazione, nello stesso tempo che con alTeltata puntualith, osserva

scmpulosamente le astinenze ed i digiuni anche in istato di malattia.

Invoca Dio e santi e sante per un nulla, e celebra feste votive, e in-

Toca la loro protezione anche per Gni indecent! e spesso abboinine-

voli. Mancandogli quelle prepotent! corporazioni civili ed ecclesiastiche,

che in altri tempi lo rendeano rizzoso e turbolento, giace inetto

alle virth ed incapace di grand! delitti. Infatti F omicidio od altri at-

tebtali violent!, come gik feci osservare nel ventesimo capitolo, sono

rarissimi e quasi sconosciuti.

11 linguaggio di quegli isolani b un misto di arcaismi della lin-

gua portoghese del XVI secolo impastati coi barbarism! dei divers!

idiomi delle vicine coste: e questo semibarbaro dialetto non b lo

stesso in ambedue le isole, ma differisce in moltissime parole ed ancor

pill nella pronuncia s\ che gli abitanti delF una non intendono il pin

delle volte quelli dell’ altra.

DigilizfKJ by Google



CAPITOLO VENTESIHOTERZO

Notizie storiche dell’isola del Principe — Annotazioni idrografiche e topogra-

fiche della stessa — S. Gio. Battista d’Jjudi o HdA — Sua posizione —
Idrogralia e norme nauticbe per approdarvi — Descrizione del paese

— Palazzi del re di Dahomi — Confini del sno regno — Note storiche —
Residenza degli Jdarunzd — Orrenda festa funebre per la morte del re

— Interregna— Barbara festa per I’incoronazione del successore — Strano

ministerio e sue diverse distribuzioni — Forma strana del Comiglio Reale

— Le Najit ed i Leguedis — Religione, suoi riti e sacerdoti — Rego*

lamcnti di polizia, leggi civili e criminali — Uonopolio reale nella pro-

stituzione — I due Costumi o le due sanguinose feste semestrali in cui

quel re si mostra al popolo — Suo strano modo di dar udienza ai grand!

e capi del regno — Stato del popolo — Mcrcati e fiere — Lodevoli or-

dini a tale rispetto — Manifatture e commercio — Usi e costumi.

Jj isola di Santo Antam, chiamata ora del Principe, si pub sup-

, porre con fondamento sia stata scoperta nello stesso tempo che lo fu

quella di S. Thomb, ed abbastahza abbiam detto su di cib hei capitoli

precedehli. Non fu perb popolata avanti il 1500, epoca in cui An-

tonio Cameiro la ebbe in dono con diritto d’ereditb, e giurisdizione

civile e criminale (^). Ebbe quasi nello stesso tempo notevoli privilegi

i quali favorirono la sua incipiente prosperitb, di cui il Carneiro, uomo
ricco e ben intenzionato

,
trasse tutto il maggior profitto. Dalla vi-

cina costa comprb gran numero di schiavi per popolarla, e ben tosto

si mise a dissodare la parte settentrionale. Da Madera vi fu mandata

la canna zuccherifera, e da quella vennero li apparecchi per la fabri-

cazione dello zucchero, i quali in poco d’ora bastarono da soli al tributo

che si pagara al principe ereditario da cui venne all’ isola il no-

me. Egli b perb incredibile che i Frahcesi nel 1706 abbian sif-

fattamente distrutti quelli opiGcj
,

che verso la metk dello stesso

secolo gik pib noh esistesse vestigio alcana Senza avere nb le

ricchezze, nb le sventure della sua vicina, passb questa colonia attra-

(I) Torre do Tombo - Liv. das JIhas, p. 84,

.•W
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verso tutto il secolo XVI^ il domiQio dei Filippi di Spagna, e metk

del XVII secolo
,
pik come maggiorasco privato che come possedi-

mcnto nazionale
;
benchk vi risiedessero negozianti che traiCcavano

nella vicina costa.

Nel 1G40 sempre restando alia stessa famiglia questa signoria

prcse nomc di contea, ed i capitani maggiori che subentrarono al

governo ,
benchb fossero di nomina regia , erano perb proposli dai

(lonti douatari, ai quali amministravano i beni e pagavano uaa pen-

sionc di qualtrocenlo mila reis.

Tosto che D. Pedro II saD al trono del Portogallo, si dib se-

cQiido le idee dei tempi a promovere il commercio d’oltremare, e

Torinb la compagnia di Cacheu o Capoverde di cui parlammo; la quale

arendo per contralto col coosiglio dell’ Indie spagnole di sommini-

strare loro gli schiavi richiesti da quelle colonie ^ scelse 1’ isola del

Principe per luogo de’suoi depositi, e vi formb il grande emporio

del suo commercio. In questa occasione fu istiluila la dogana e co-

strutta la fortezza di Mina, di cui notammo la cadiita e la rico-

struzione. Ma alcun tempo appresso 1’ invasione francese, la compagnia

frastornata nel suo commercio sui mari di Guinea e su quelli d’ A-

merica travolse in rovina e si scompose.

Bestavano pero all’ isola del Principe grossi negozianti, i quali

essendo stati fattori o cassieri di quella compagnia, si proposero con-

linuare per loro conto il commercio della vicina costa, mulando

solo pel Brasile il corso delle loro spedizioni che inanzi faceasi al-

rArana ed a S. Domingo. Per questoy ad onta d’ un disastroso incendio

che distrusse ingenti fortune e la progressiva decadenza ed i disor-

dini della vicina S. Thomb
,
corse 1’ isola del Principe quasi intero

anche il secolo XYllI in uno state di lodevole prosperitk.

La sua importanza commerciale si conserrb ancora sotto il

provvido regno di D. Josb 1 il quale la incorporb ai beni della corona

per convcnzione col proprietario, die fu contento di ricevere in cambio

la contea di Lumiares. Da quel momento il villaggio fu elevato a

cittk di $. Antonio e divenne la capitale della Capitania. Da qui

inanzi la sua storia resta completamente unita a quella di lulta la

provincia.

Nel 1789 allorchb eruppe in Francia il furore della rivoluzione, e

quindi arse una guerra universale, un Gian Francesco Lendolphe che

conosceva quell’isola per lungo traffico di schiavi, e luoga dimoralG

(I) Vi ari'va unclie lusciali 6gli di una uegra.
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fattavi con tale animo, fu eletto capo d’ una spedizione di iOO repu-

blican! francesi, e sbarcato nella Praja Salgada approfltto dell’inermc

stato della fortezza c della citth, nell’assenza del governatore e del

vescovo
,

ed il 10 piovoso anno 8.° impadronitosi le impose una

conlribuzione di 500 oncie d’oro che i suoi prislini amici dovettero

sborsargli a titolo di riscatto. Dett6 poi un Trattalo amichevole, iiel

quale tra gli altri leggesi il capitolo, che tutti i bastimenti della

republica senza pagare ancoraggio vi potessero diuiorare tulto quel

tempo che volessero, e vendervi le prese ( di schiavi
)
che potessero

aver fatte. In tal modo il generale dei liberatori si assicurava un

porto ove fosse tomato negriere(^).

£ per6 vero che codesto avvenimento non fu di cosi grave

danno all’ isola come furono quelli del 1811, nel quale anno il suo

commercio ebbe rultimo crollo e comincih tosto la successiva ruina.

L’ isola del Principe' corre esattamente dal N. al S. e conta in

questa direzione died miglia di lunghezza ed otto di larghezza dall’E.

air O. con un’ area di 72 miglia quadrate.

II lato del N. h una pianura abbellita da alcune collinette ir-

rigate da fonti e ruscelli. L’ estremitk meridionale 6 alpestre ed

in molte parti inaccessibile. Quasi nel mezzo ergesi 1’ alia vetta

di cui parlammo nel capitolo XX, detto Bico do Papagaio. Da queslo

corre una catena che flnisce al N-0. col Picco Padrim

,

ed al S-E.

colle Serras dos Picos. All’ estremita di questc stanno due colline

eguali dette le Mamas. Da tutte queste montagne scendono forse

trecento rivi fra piccoli e grand! ad irrigare tutta 1’ isola.

Il suolo ^ in qualche parte un terriccio nero misto a sabbia e

poca arena; ed ivi h sommamente fertile e produttivo: ma vi sono

altri luoghi ove pare che si rifiuti alia coltivazione essendo com-

posto di un’ argilla compatta impermeabile. Verso la riviera di San-

dim trovansi vestigie d’un vulcano estinto, e abondano quelle roccie

che essi chiamano Budo Judeu e di cui si servono per costruir pareti.

L’ isola offre nel suo giro tre ottimi port! , due all’ E. ed uno

air 0. ,
oltre vari approdi presso i luoghi piii notevoli. ( Vedi nella

pagina seguente 1’ apposita Tavola delle lat. e long.)

(4) Cunha Mattos che riporta codralo arrenimento e il trattato per intero dice

che « La presa dell’ isola pel Francesi pii{> essere tenuta pei loro comportamcnli

come nna risita d'un ospite, d’ an amlco onorato e filantropico , che vada ad abbrac-

clare persnne che gli son care ec. . . . • (V. la sua Corogrciphia, p. 89), Purmi esagerato

e strano specialmente in un Portoghese codesto modo di valutare un' invasione ostile a

mano armata e nella quale con tutta onoratetta e filantropia s'liuposc gravissiina coii-

tributione al popolo e forzate condizioni ai governanti.
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11 porto priacipale e migliore b la Bahia de santo Antonio o

della Cidade compresa entro la Ponta do Capitdo al N. e la Ponla

Salgada al S. '/« ^0. di quella. L’ apertura fra queste due punto

esposta all’E. b di due miglia ed il fondo di fina arena. Di questo fa-

cemmo menzione altrore.

L’ allro porto ^ la Praja Salgada cosi vicino al suddescritto che

si pu5 quasi considerare siccome la sua estremitk meridionale. Resta

aperto al N-E. fra la punta dello stesso nome e quella do Abbade^ la

pill orientale dell’ isola II fondo dell’ entrata b di 3 ^1^ a 4 braccia^

e 2 */] e meno entro il porto. £ per6 buono ed avvi grande como-

ditk per viveri e aqua.

A quest! port! egli b molto piu conveniente approdare dal S.,

perchb dal N. egli k facile abbattersi in calme o in venti puntieri

{Ponteiros). Il mare corre con grande veemenza al N-0. La miglior

navigazione b di andar a prendere 1’ Hheo Carogo ( Dutchanis Cap

degli Inglesi
)
a due legho e mezza al S. della Bahia do santo An-

tonio, avvistando nello stesso tempo le Pedros Tinhosas {The Bro-

thers degli Inglesi), tra le quali ed il Berretto Olandese si passa sopra

un fondo di 26 a 30 braccia.

II terzo porto b la maestosa Baja della Praja Grande comnne-

mente conosciuta sotto il nome di Bahia das Agulhas, t. la piii fre-

quentata dalle navi di guerra. Apresi al N-0. fra il Pico Padrim

^ N. ed il Focinho d» Coo ( muso di cane
)

all’O-SO. Ha una lega

d’ apertura e due miglia d’ampiezza interna, con un fondo dalle 7

alle 15 braccia di Cna arena
;
difeso da tutti i venti tranne dal N-0.

che raramente soffia tempestoso in que’ paraggi.

Egli b peccato che non sorga ivi la cittk giacchk b il lato piii

ameno
,
sicuro e salubre di tutta 1’ isola.

Tntti gli altri ancoraggi sono visitati solo da piccole barche di

costeggio. La costa del S. b tutta selvaggia e disabitata.

Le correnti vanno con molta forza al N-0. a rompere suUe

Pedros de Gold, ed k pertanto mestieri non avvicinarvisi troppo

dal lato del S.

Lo stato de’ suoi port! si stabilisce alle 3 e 45 minuti, e le grand!

maree s’alzano da 4 a 5 piedi. La variazione dell’ ago magnetico b

adesso di 20" e 30' N-0.

Nel movimento della popolazione dell’ isola del Principe os-

servasi un modo affatto opposto a quello che notai rispetto a

S. Thomk. II totale della popolazione diminui fin dal principio di questo

secolo, e la gente bianca e misticcia, bencbk di poco, s’accrebbe.

- by - --'Ogle
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Questo si spiega pel maggior commercio
,

die diede occasione a

trasrenrvisi alcuni negozianti discendenti da europei. La tolale di*

minuzione poi b dovula agli schiari
,

ed al non esservi luogo in

qucsta , come in S. Thome mollo piii 6stesa e fertile di sponlanei

alimenli
,
ad una farragine d’ oziosi che

,
libera da qualsiasi peso

,

attende solo alia procreazione
,

mentre al resto pensa la nalura

che diede a quel luogo tanla fertilitk (j).
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Dopo le ioformaziooi cba abbiam date tanto ia qaesto come

nel XX capitolo, qessuno propenderk al certo per 1’ opinione di

mantenere Delia miserabile cittk di quest' isola la capitale di quella

vasta e importaate provincia. Lo stesso Lopes de Lima
, ove

prima di scrivere il suo saggio di statistica avesse visitati quei luo-

ghi, avrebbe trovata seaza coofronto alcuno assai migliore S. Thomb

sotto ogni rispetto, avendo gik in questa i governatori una lor

casa mentre nell’altra non hanno abitazioni
;
tanto piii che si 1' una

che r altra hanno sommo bisogno di providenze sanitarie. Inoltre

quest' isola non ha terre che meritino il nome di villaggi, e quei-

I’altra ne ha molte e grosse.

Dipendente dal governo di quella provincia b il forte di S. Gio.

Battista d’Ajudk o Fidk sull’opposto continente: situate ai 6° e 16' di

latit. N. ed agli 11" e 50' all’ E. del meridiano di Lisbona. posto

nel porto di Andra nel regno di Dahomb, suUa costa dell' E. detta

dei Pdpos, piu inanzi di S. Gregorio di Mina, del Rio Volta, e del

Capo S. Paolo, e prima di giugnere al Rio della Lagda,

Questa fortezza fu fondata dal marzo al settembre del 1680, per

ordine di D. Pedro II allora reggente della corona del Portogallo.

L’ entrata del porto di Andra b s\ pericolosa specialmente nei

mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, che sarebbe a pure rischio

r abbordarvi. Per questo i bastimenti si tengono a tre leghe al largo,

fuori del Banco, lingua d’ arena che corre lungo la costa e sulla

quale pik o meno vi b sempre rovescio di mare. Questo banco non

si passa che in canotti con rematori del paese e ben pratici; i

quali prima di investire con essi, contano tre marosi che passano

successivamente a rompersi neUa corona del detto banco; e tosto

dopo approfittano, remando con raddoppiata lena, della poca calma

in cui sta il mare sino al sopravvenire degli altri Ootti; i quali infal-

libilmente capovolgerebbero il canotto, accidente sempre temibile

ma tanto pik in quella parte di mare popolata da enormi pesci-cani,

alia cui voracitk non b facile sfuggire principalmente al bianco, per

la cui carne mostrano particolare ghiottoneria.

Passato questo pericolo si entra in un canale largo 40 braccia

ed abbastanza profondo, che mette alia baja ove si sbarca. Le aque di

questo canale corrono con tanto impeto alia spiaggia che qualunque

cosa cada al mare alia distanza di sei leghe
,

Ik viene travolta in

poco d’ ora. Per questo il Gampd od intendente del porto va sempre

aggirandosi sulla costa dove tiene alcune guardie per raccogliere

tutti i naufraghi, i quali unitamente ai loro navigli e carichi cadono
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in potere del re di Dahomd. Di questa corrente d’ aqua si approlit-

tano non di rado i capitani de’ bastimenti onde far giugnere al re

le loro lagnanze in caso di ressazioni o d’ altro per parte de’ suoi

agenti. Le stendono in un memoriale e chiusolo in nna bottiglia

ben sigillata, la gettano al mare onde da questo infallibilmenle ^

spinta a quella spiaggia. Raccolta h consegnata al Gamp4 che la

passa immediatamente nelle mani del CacaracA o capitano del

porto
,
e da questo in quelle dell’ Avogd o governatore della costa

marittima; il quale la rimette al segretario degli stranieri o Med
che la presenta al re. Daranti a questo vien letto il memoriale, e il

pill delle volte sono le lagnanze esaudite ed h fatta pronta giu-

stizia dei vessatori.

Prossimo alio sbarco ervi un piccolo villaggio di ridente aspetto

ed ombreggiato da molti arbori
,

detto Zambugu Alia distanza di

circa una lega, passata una piccola palude formata dal mare, giace

la fortezza d’ Ajuda , intomo alia quale si stende la grande popola-

zione di Gregud entro cui trovansi molti negri cristiani. Quivi risie-

dono r Avogd

,

alcnni capi del regno ed i principal! negozianti, cos\

pure sono ivi stabilite le tre fattorie [sarames) Inglese, Olandese e

Francese.

II paese b in generale coperto di bella vegetazione e di grand!

arbori
,
in alciine parti basse h paludoso

,
e piii verso T interno si

fa selvaggio e montuoso.

Le abitazioni dei Gregud consistono in uno steccato fatto con

aste del banano ben legate assieme : una sola entrata mette al ca-

solare del proprietario quasi nascosto in mezzo ad esso. Solo i be-

nestanti lo cerchiano di un muro solido ed alto costrutto di minute

pietre e cementato con argilla. I grand! ed i ricchi danno maggiore

ampiezza all’ area deilo steccato, e dentro vi inalzano parecchi altri

tuguri in cui abitano le donne e i servi. Solo il re ed i bianchi

,

ed alcuni de’ piii grand! dello Stato ponno elevar case di legno.

I palazzi del re di Dahomd hanno uno steccato di oltre cento

braccia in quadro
,
chiuso con muro di pietra e argilla di 12 palmi

dP altezza. Da un lato dell’ entrata evvi un coperchio di paglia sotto

il quale sta il corpo di guardia
;
dall’ altro stanno i grandi addetti alia

corte accosciati sopra sgabelli aspettando gli ordini reali. A quelli

segue un labirinto d’ abituri di paglia bassi o tondi in cui abita la

famiglia reale tutla composta di donne. Fra quei casolari sorge la

residenza del re costrutta pure d’ argilla. Il pian terreno ^ compo-

sto d’ una sala bassa ove sono ricevuti gli stranieri
,
ed il supe-
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riore d’ un pianeroUolo circondato da piccole aperture chc danno la

poca luce alle stauze ove dorme il sovrano. Questo edificio coperto

di paglia ^ 1’ alcazar di quel barbaro calilTo
;
ne ha parecchi in di-

versi luoghi.

Circa cinque leghe all’ E. di questo porto evvi quello di Jaquem,

nome stravolto nelle carte inglesi in quello di Axemi questo b assai

meno pericoloso e pih comodo al commercio. Ad ugual distanza

all’ovest vi ha il Gran-Pop6. Ambidue quest! port! furono in ogni

tempo assai frequentati da tutte le nazioni d’ Europa.

Il regno di Dahome confina all’ occidente col regno di Accard

che visiteremo appresso. All’ oriente con quelli di Benim e di Odre

dove i Portoghesi sino alia metk del secolo passato ebbero uua fat-

toria ed una chiesa all’ imboccatura del Rio dos Forcados, per mezzo
del quale salirono a mercanteggiare nella cittk di Jabum. Al nord

conGna cogli Aionos popoli semibarbari dell’ intemo dai quali viene

al Dahomd molto avorio, molta cera e legno rosso; e pik vicino il

piccolo popolo Nagous che passa per antropofago, ma vive rinselvato

nelle sue lande perchk i Dahom4 non gli danno passaggio alle coste

del mare.

I popoli di Dahomd per quanto in ogni tempo abbian sempre
vissuto in amichevoli contrattazioni coi bianchi sono per6 estrema-

mente barbari e sanguinarj pei crudeli castighi de’ suoi re e per gli

orrendi sagriGci di vittime umane, che formano la splendidezza delle

feste reali. Codeste crudeltk sono piuttosto un' iuvenzione della bar-

bara politica dei re, dei grand! e dei feticcieri come modi violent!

di conservare il terrore del dispotismo quasi teocratico
,

che non

una tendenza naturale -del popolo, il quale nelle sue consuetudini non

mostra sentimento alcnno di ferocia.

L’ attuale Adoarunzd di Dahomk o Dan-homk k il nono od il

decimo successore in linea masculina del conquistatore Adarunzk I

che usurpossi il regno verso la Gne del XVII secolo, e conquistk

il regno di Ardra o Aladd nel cui limite sono compresi il forte

d’Ajuda 0 Jaquem, e tutta la costa dei Pop6. Questo re k assoluto

signore della vita e dei beni de’suoi sndditi, i quali, le rade volte

in cui si mostra nella sua maca specie di tipoja
,
si prostrano al suolo

spargendosi di terra il capo Gnchk non sia passato. A codesta

umiliante cerimonia si guardan bene dal mancare anche i segretari

di Stato ed i grand! del regno. La sua principal residenza k nella

cittk di Calamina a due giornate di cammino del forte d’Ajuda, ma
si trasporta sovente anche in altri luoghi de’ piii notabili come in
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Aladd antica capilale del regno di Ardr4, e in Akomd dove sono i

tumuli dei re defunti
,
e dove si fanno le inaugurazioni dei nuovi

che succedono.

Ecco come si praticano queste funzioni. Nel centre del pa-

lazzo di Ahomd evvi un sotterraneo di cento palmi quadrati per

accogliere i cadaveri dei re. Tosto che uno muore si colloca nel mezzo

di questa catacomba una specie di catafalco fatto con graticcie di

ferro
,
sul quale pongono una bara d’ argilla impastata col sangue

di cento cattivi fatti nell’ ultime guerre e trucidati in questa occa-

sione onde vadano a servire nell’ altro mondo il defunto re. II ca-

daverc vien deposto in quella sanguinante cassa, mettendogli sotto il

capo il leschio di qualche re vicino da lui vinto in guerra. Le ossa poi

ed i teschi di altri re che per avventura tenevano in serbo onde sagrifi-

care in tale occasione sono disposti come trofei intorno al catafalco.

Intanto si costrinsero a scendere nel sotterraneo 80 ballerine del re,

dette Abaiae e 50 soldati della sua guardia, le quali persone devono

accompagnarlo nel gran viaggio: per tutti vi sono disposte provvi-

gioni di cibo. Quel che h peggio e quasi iucredibile si b che non

mancan persone d’ambo i sessi che si ofTrano volontarie a si orribile

trapasso, per ricevere le quali si lascia per tre giorni aperta una

angusta entrata della catacomba. Alla fine di questi si chiude la fatal

pietra che seppellisce vivi tutti quei miserabili. Avanti perb di ese-

giiire quest’ ultimo ofiicio il primo ministro
(
Mingd

)
fa coprire la

bara d’ uno strato di velluto nero
,
e raccoglie i presenti di gioje

e stolTe che il figlio del re siiol mandare al cadavere del padre.

Il figlio ereditario coi due ministri governa diciotto lune o niesi

in nome del re defunto, la cui morle si publica in quello stesso

palazzo di AhomS solo alia fine di questo spazio di tempo. Alloia

riunita la corte si apre il sotterraneo, si stacca il tcschio dal busto

gia consuniato del re
,
ed il principe impalmatolo neila sinistra

,

impugna neila destra una scure e per la prima volta annuncia al

popolo la morle di suo padre, ed il suo governo in suo nome.

II popolo a tale nolizia si proslerna al suolo coprendosi di loto e

dando segni di profondo dolore: il che per6 non dura a lungo

perchb il successore deposto il teschio e la scure, sguaina 1’ alfange

(specie di spada
)
segno di sua potenza, e fra 1’ assordante musica

(Iclli cUahachi (specie di tamburi) e delle gaite (istnimento di fialo)

si fa acclamare re. 11 popolo risponde tosto co’ suoi batuki e colle

sue furiose danze.

Tutti i grand! intanto ed i capi delle fallorie dei bianchi offrono
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al novello re vistosi presenti
,
che chiamano il gran costume per di-

stinguerlo dall’ altro di cui parlerb pib inanzi. Questa regale fun-

zione finaimente si compie con un nuovo crudele olocausto di<^ua

centinajo d’ altri cattiri che il sovrano fa immolare onde rechino

la novella al padre della saa incoronazione. Col sangue di queste

ritlime si impasta di nuoro la bara di creta., e si costruisce una

specie di nicchia in forma di forno entro la quale si guardan 1’ ossa

e il teschio chiusi in graticcio di ferro. Questa nicchia poi b foderata

di seta ornata di gale
,
ed il regnante in certi giorni va a visitare

il teschio del padre, e dai buchi del graticcio gli getta aquavite

e buzio ( specie di cauri che b la moneta del paese
)
perchb si fac-

cia le spese nell’ altra vita.

Questi re vanno nudi dal cinto in su e solo nelle occasion!

solenni si gettano sulli omeri a guisa di cappa un ricco drappo

:

adornano il coilo, le braccia, i capelli con grossolani oggetti d’oro e

file di corallo; e danno udienza agli stranieri, ai grand! ed all’ altra

gente di corte
,
accosciati alia turca sopra cuscini e drappi di seta

circondati dalle donne dell’ harem. Queste , che sono molte
,

sotto-

stanno al supremo dominio della Dadd o favorita che esercita sul

serraglio diritto di vita e di morte. Alcune attendono presso la

persona del re a caricargli la pipa d’ oro e somministrargli e mante-

ner vivo il fuoco ncll’ apposito vaso d’argento e porgergli la sputac-

chiera dello stesso metallo. L’una porta in segno del suo posto una

piccola chiavicella d’oro che apre una cassetta d’ argento in cui sono

riposti i liquor! a lui prediletti
,

e coi quali fa brindisi per alto

favore agli stranieri cui vuole ossequiare: un’ altra gli fa la barba

e gli rade i capelli del superiore vertice della testa che deve essere

sempre liscio come la mano.

Il primo ministro Mingd b incaricato di tutti gli afiari dell’ in-

terne. Fa cseguire dal Pacd le sentenze di morte, o le eseguisce egli

stesso di sua mano se il reo b persona d’ altb grade, attende all’esatto

adempimento degli ordini del re o delle leggi del regno, vigila sulla

polizia e sicurezza: educa in sua casa 1’ erede presuntivo della co-

rona (0 e fa le funzioni di reggente nello spazio di tempo che corre

tra la morte di un re e 1’ incoronazione dell’ altro.

La seconda autoritk b il segretario Med incaricato degli aflari

esteri e del commercio, amministratore delle nuove conquiste e dei

(t) L’ erede della corona £ il figlio maggiore della Diidi a favorita, c solo i nati

da questa si intitolano figli del re, Quelli dell' altre sue donne si chiamano .decovis,

( infant!
) e sono grandi di cortr, ma hanno pena di morte se diconsi figli del re.
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prigionicri vendibili. Ha un ajulanle detto Jato che lo supplisce in

sua mancanza
,
siccome egli stesso fa le veci del Mingd nella stessa

occasione. Gli ordini del Meu per quanto spetta al commercio sono

eseguiti dali’.'lro^a, governatore della costa marittima, ed b con questo

personaggio residente in Gregue vicino ad Ajnda, che i bianchi banno

a trattare o direttamente o per mezzo del Cacaraci o capitan del

porto il quale ha pure il suo ajutante detlo Gampd.

?iel ministero dell' interno il primo impiegato sotto gli ordini

del Mingd h il terribile Paca esecutore della giustizia, specie di Grand-

prevdl sotto Luigi XL Questo cruento funzionario b anche grande del

regno, cd acconipagna sempre la corte a spada nuda seguito dal suo

ajutante Att6, il cui incarico h di trarre al campo i tronchi decapi-

tati, ove gli uccelli di rapina e le Gere di cui abbonda il paese, in

poco d’ ora azzulTandosi li dirorano e rendono in tal modo un non

lieve servigio giacchb la loro putrefazione accrescerebbe d’ assai

1’ insalubritk dell’ aria.

Gli altri impiegati piii notabili sono il Sogan o cassiere del regno,

il Toposu 0 intendente di agricoltura c distributore delle terre, VAgahd

0 generale in capo dell’ esercito che tiene sotto i suoi ordini divers!

altri ulSciali, tra i quali VAdandu che dirige un corpo di retroguardia

riservato ad arrestare e dar la morte a tutti quelli che fuggono

dalla zufTa.

Vi sono altri impieghi minori che sono esercitati dai signori

delle terre e dai vassalli, i quali come i nostri antichi feudatari con-

tribuiscono in pace con grossi tributi ed in guerra con un branco

di gente. Questi sono anche negozianti coi quali soltanto puo mer-
canteggiare il bianco, ma in oro, armi e polvere tutto il commercio

si fa per cento del re.

Questi capi vanno vestiti di pantaloni alia turca e camiciuola a

manica larga fatta di drappo della costa, e si ravvolgono in un manto

dello stesso che per rispetto lascian cadere dagli omeri quando s’in-

conlrano o parlano con persona di riguardo. Calzano sandali e portano

in testa berrette bianche di cotone, soltanto i dignitari polendo co-

prirsi di cappello che adornano di nastri.

Di tutti questi signori si compone il consiglio realc : tutta-

via tengono il primo voto le Najds o donne del re
,

le quali hanno

sin il diritto di multare quelli che si oppongono al loro voto. Dopo
di queste vengono i Leguedds garzoni addetti ai segreti del re. Sono
figli di grandi

,
eunuchi fin da fanciulli non per amputazione, ma per

refTetto di certi bevcraggi che li rendono impotenli e stanno a guardia

Digitized by Googl



C4P1T0L0 VENTESIMOTERZO 309

del serraglio solto un capo dello Ganjd, Due di quest! accompaguano

sempre gli ambasciatori o gli inviali del re per vigilare al disimpe-

gno delle missioni reali. A questo consiglio misto, presiede il Mingd

con Toto deliberativo. Non manca a questo consiglio nemmeno il

gran sacerdote dei Felted del re. Questa circostanza mi porta a dar

un’ idea anche dei riti di questo popolo strano.

Adora esso il sole come tutte le nazioni di quella costa
,
ma si

astiene dal tributargli culto visibile, perchb lo reputa troppo alto

per potergli olFrire direttamente le sue adorazioni , e lo dedica

pertanto a divinitk subalterne siccome mediatrici e dk loro il nome
ben noto di Feticci. Risiedono essi o in certi arbori ai quali si at-

tribuiscono leggende meravigliose ed assurde
, o in idoli d’ argilla

che custodiscono in grotte, o (inalmente in certi venerati animali, come
il serpente Daboi

,

il camaleonte o 1’ Urubi. Questi feticci ricevono

oflerte di cibi, aquavite e buzto (cauri) da tutto il popolo,- e dal re

anciie sagriGzi umani. Cadaun fettedo ha il suo felicdero o sacerdote

detto Loc6s, il quale alia superstizione aggiungendo limitato conosci-

mento di alcuni corpi e specialmente di quelli che contengono veleno

vivono a gabbo della publica credulitk, e siccome avviene anche in

parti meglio incivilite, sostentansi lautamente delle oiTerte e dei sacri

voti dei grand! e del popolo. Tra questi sacerdoti anche il re sceglie

il suo, ed accompagna sempre la corte siccome gran cappellano. II

suo vestito b una lunga tunica di zmrte W azzurro con uii berretto

o parrucca di pelle di scimia e sandali con legacci della stessa.

In un popolo schiavo di si atroce despotismo e d’tin culto cosl

assurdo mal si discerne la vera indole nazionale : tuttavia quei negii

sono docili, tolleranti ed amici dei bjanchi. Un tempo vi frequenta-

vano de’ missionari e vi faceano conversion!
; ed ancora in Gregue

ad onta di si prolungato abbandono, alcuni negri si dicono cri-

stiani : e si asserisce da alcuni del paese degni di fede, che nel 1799

il re Adarunzd VIII fosse fermamente risoluto ad abbracciarc il cri-

stianesimo e parergli buono il felicdo dei bianchi. Ma la morte lo rapl

inanzi che potesse corapiere il suo intento. Non si curarono appresso

di rinnovare il tentativo coi successor!
,
ed ove si giugnesse a bal-

tezzarvi un re, questi trarrebbe seco tutta la nazione; e sarebbo un

vero vantaggio per 1’ umanita se le leggi dell’ evangelio mitigassero

quella loro ferocia e li togliessero a quelli orrori.

(t) E una tela rsda di cotone, di color turchino liscia o vergata, nota per tutta

r Africa uotto questo nome ed ora fabricata la maggior parte in Inghilterra espressa-

mente per il commercio di quelle costc.
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Egli 6 certo chc il cristianesimo ed il maomettismo vi sono lol-

lerati giacch^ si trovaoo nel regno seguaci e dell’ una e dell’ altra

religione, ina in ambedue vi mischiano Tadorazione del sole predomi-

nante fra quei popoli. Questo elevato culto non potrebbe per avven-

tura servir di principio all’ introduzione della legge di Cristo? Tuttavia

non tacerb che le nazioni africane naturalmente dedite alia poligamia

saranno sempre piii disposte a ricerere I’Alcorano che I’Erangelo.

Benchb il volere del despota sia legge suprema in Dahomd, pei

casi ordinari avvi una specie di cudice sul quale si regolano le deci*

sioni della giuslizia.

La polizia noUurna b oltremodo rigorosa. Alle nove ore di nolle

si suona la rilirala col gong&n, specie di campanella in cui si balle

con basloncini di ferro; e dopo un lal segno chiunque sia Irovalo con

armi, se capo od accovi b arreslato e ad arbilrio del re pagala la

pdlavra ( mulla
)
(^) viene messo in liberlb

,
se uomo del popolo

viene crudelmenle baslonalo iinchb non dichiara 6 prova a qual

fine porta quell' armi.

Il furto b castigato col bastone nel popolano : nel nobile egli b

ad arbilrio del re. £ pena la morte poi se questo furto b falto al re

0 ad alcuno dei grandi. Se colto nelfatlo del lalrocinio il ladro resists

al proprietario, questo pub impunemente ucciderlo quando comprovi

la resistenza con tre testimonj.

£ lecito lultare e combattere a pugni, ma b pena la morte lo sparger

sangue senza ordine del re per essere sua proprielk il sangue dei sod-

diti. Ore il reo fosse capo o grande, il re pub commutargli la pena

in una ingente mulla. Ai bianchi viene sempre inflitta codesta pena per

esser fra loro di cattivo augurio lo sparger sangue di bianco, sicchb

vedono di inal occbio ove in Calamina principal residenza della cortc,

muoja qualcuno anche di malattia.

Chi insulta un Accovis b preso ed immantinente venduto. Ove
qualcuno che avesse mangiato o bevuto in casa altrui ammalasse entro

tre giorni ed il padrone di quella casa non avesse gustata la bibita

od il cibo inanzi di offrirla ail’ospite, quel capo di famiglia b tenuto

a farlo curare a sue spese e rifondergli i danni
;
ma .se poi 1' am-

malato ne morisse b incolpato di veneGcio e porta pena di morte.

Per tal motive egli b dovere di buona ospitalitb prima d’offrire al

forestiero^qualsiasi cibo o bevanda di gustarla in sua presonza.

(1) Dicono pagar palavra (pagar la parola) alia mulla, perchi pagano la parola

d' orilina data d.il re.
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La pill straaa delle loro leggi h quella sull’ adulterio
,

la quale

prescrive ii cambio delle mogli restando 1’ offeso coila moglie del-

r adultero ove quesli sia ammogliato
,
se al contrario egli h nubile

paga un’ammenda: alia quale e pure soggetto il bianco. Se 1’ adul-

terio per6 ^ commesso colla donna d’un capo o grande del regno, il

reo ha pena di morle o per lo meno buon numero di bastonate e poi

h venduto, e la donna rimane schiava del re
,

il quale la vende su-

bito, meno per6 ove ella fosse una Accovi, poichb in tal caso sta in

arbitrio del re il darle castigo. Lo stesso avviene colie Naj^s o donne

del re
,

le quali trovate ree d’ illeciti amori con chicchessia non

ponno essere vendute, ma il re pu6 loro imporre anche la pena di

morte
,

e vi soggiace pore 1’ adultero il quale solo per commisera-

zione ottiene qualche rara volta d’essere venduto. In tal caso anche

il bianco giugne a liberarsi soltanto con gravoso riscatto.

Tutti coloro che attentano alia vita del re, de'suoi ministri,

delle sue donne o de’ suoi Legvedds, portan pena la morte; nh vale

a liberarli grandezza di casato od altro, colla differenza che il grande

viene decapitato in presenza del re dalla mano del Mingd o prime

ministro, ed il plebeo fuori del palazzo per mano del sue segretario

Pacd. Ogni ambasciatore, Leguedds o confidente che rivelasse un se-

greto del re porta pure 1’ ultima pena.
‘

Eccettuati i cristiani nessuno pub portar v^ti, nb armi europee

ove non siano date dal re, distinzione che concede solo a quelli

cho vuole onorare quali cavalieri. Ai capi b concesso 1’ uso del cap*

pello adomo di nastri, non mai perb alia presenza del re, inanzi

al quale non ponno comparire nemmeno ravvolti nelle manle, ma
soltanto in camiciola e pantaloni, strascinandosi ginocchioni per terra.

Un creditore che si lagni presso il segretario JUeu d’ammanco
al pagamento d’ un debilo che ecceda il valore di 5 capt di buzio

( vale cadaun capo circa dieci lire delle nostre) b immediatamente

rimborsato per mezzo d’ una esecuzione fatta sui beni del debitore,

e quel che sopravanza vien sequestrate a beneficio del re in pena

della mancata fede. Il bianco b condannato solo al soddisfacimento

del debito. Quando un negoziante bianco va da Gregud a Caltmina

per cosa di commercio, ha la scorta d’un negro armato detto Capo

delle strode
,

il quale risponde d’ ogni danno che avvenire gli po*

tesse per via.

Solo il re ed i bianchi ponno farsi portare nella maca; specie

di rete pensile che descrivemmo altrove, sotto ii nome di tipoja.

Oltre le leggi di publica disciplina ve ne ha di quelle che reg>

gono la vita domestica.
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I capi di famiglia esercitano sulla loro discendenza un’ autorita

illitnilala
,
meoo il diritto di sanguo che dicemmo esscre esclusivo

del re.

Ad onta che ciascun uomo possa tenersi quanle concubine h in

grado di poter sostentare, solo la prima moglie h reputata legit-

tima sposa. Ella govcma la casa e tutte le altre le son soggelte, ma
ponno togliersi da quclla quando vogliono e presentarsi al re , in

potere del quale rimangono poi, 6nchh non le conceda ad allri. II

torsi di casa ed andarsene non 6 concesso alle prime mogli, le quali

sin daU’alto del malrimonio, che si celebra con tre giorni di festa in

casa dello sposo, alia fine dei quali soltanto si uniscono, hanno a

rimanere strettamente soggelte ai precelti di siffatta unione come fra

le nazioni civili.

Solo i figli di queste sono riputati legittimi; ereditano tutli i

beni della madre e metk di quelli del padre ; 1’ altra metk passa

al re
,

il quale poi suole per sua munilicenza cederne parte ad ali-

niento dei Ggli naturali dell’ altre donne.

Solo ai capi di famiglia b coucessa sepoltura, e si scava nel luogo

ove solevano avere il letto. In tale occasione si immolano capretli

e si fanno libazioni d’aquavite ed olTerte d’olio, farina e monete

di buzio all’idolo Libd o buon direttore della vita e della morte. Tutti

gli altri cadaveri sono trasportati alle lande deserte ed abbandonati

a paste delle fiere e degli uccelli di rapina, o per avventura ai vi*

cini Nagous, i quali sono tennti per canibali.

Di diritto esclusivo dei re b il reddito della publica prostitu-

zione la quale b colk delta Maric6. Le meretrici sogliono essere fan-

ciulle negre prese in guerra, le pik attraenti per beliezza di forme.

Queste a spese del re vengono istrutte in tutti i pik lusinghevoii

vezzi deir arte femminile. Imparano il canto e nel modo il pik se-

ducente tulle quelle loro danze inebrianti e iascive di cui va pazzo

I’Africano; raltemare del suono dei barbari loro strumenti ai molli at-

teggiamenti e agli sguardi volutluosi, a tutte insomma le pik incantevoli

moine che I’etiopiche Circi ponno inventare, onde aramollire anche

il pik restio a tributar borsa e vita. Allorchb b compita codesta

educazione, sono consegnate a certe vecchie de’ suoi iupanari, dalle

quali il re si fa pagare per ciascun visitanle 80 buzios e 100 per un

bianco. Un monopolio reale di tal fatta inostra a sulTicienza qual sia

la moralitk d’ un tal despota
;

1’ abituale ferocia poi che traspira in

ogni atto giunge a strano eccesso come verremo riporlando.

Due volte il re di Dahomb appariscc al popoio in tulla la pompa
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di sua corte, nel 24 di giugno e nel 25 di dicembre", e qtieste due

feste che dicono coslumi, consistono in una orrenda carnificina la cui

sola descrizione fa raccapriccio all’ europeo.

In faccia al palazzo sepolcrale di j{homd surge un atrio spa-

zioso, in fondo al quale si eleva per I’occasione un picciolo anfiteatro

per la tribuna reale. Ivi si colloca il re sopra casein i e drappi di

seta : alia sua destra sopra scranne a spaliiera i bianchi
,
capi delle

fattorie europee invitati alia fanzione: alia sinistra la Dadd con I’altre

Najds ed i Leguedds. D* ambi i lati poi si accosciano i grandi del

regno sopra pelli e col dorso appoggiato a piccoli banebi
,

il che solo

in tale occasione b loro permesso di fare inanzi alia real presenza.

Il popolo intanto s’ affolla in piazza cantando e suonando baluk, cho-

cagli e gaite e quant’ altri rumorosi strumenti gli suggerisce quella

pazza allegria sempre piu festiva quanto pib selraggia e clamorosa

,

lasciando per6 nel mezzo uno spazio aperto attorno ad un catafalco

di legno che sta in faccia alia tribuna del re. Seduto il despota co-

minciano i potentati bianchi poi i negri ad olferirgli i ricchi presenti (i)

cheegli retribuisce agli uni con leggieri brindisi, ed agli altri con rin>

graziamenti e titoli. Finita questa distribuzione delle grazie coniincia

quella dei castighi. Entrano a cavallo nel cerchio il ministro Mingd

ispettore della festa ed il Ganjd capo del serraglio ed ispettore dei

cavalli. In coda a questi seguono in ilia cento negri robusti, cadauno

menando a mano un cavallo, e portando sul capo on gran cesto

entro il quale sta legato un delinquente. Que’ sentenziati e quei

cavalli per qualche tempo inanzi la funzione vengono ingrassati in

una senzala (3) per somma cura del Mingd e del Ganjd

:

cadaun

d’essi, cavallo, uomo, o donna, legato ad una colonna di legno. Ivi

lo stesso re li va a visitare qualche giorno inanzi la funzione onde

non manchi loro alimento e possano comparire di buona cera e ben

pasciuti. In quella visita il re pub perdonare ad alcuno de’ pazienti

e prenderseio sotto la sua protezione, se vale tanto fortuna all’in-

felice di cadergli in grazia per i suoi modi. Entrando dunque nel

circo quel ferale convoglio
,

fa tre giri all’ intorno, passando tre

volte sotto la tribuna del re, e in cadauno di quei giri avvi lusinga

ch’egli salvi alcuna di quelle vittime stendendo verso di essa la

punta della sua manta dt seta che in questo giorno gli serve di cappa.

Compiti i tre giri i negri conduttori si vanno dirigendo ad uno ad uno

(1) 11 dono che in tale occasione oflre il governatore portoghese d’Ajuda 6 valutato

di 400 dori o eolonneti spagnoli.

(3) E ana specie di alalia ove ungono gli schiari negri.

40
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al catafalco e strascinano il cesto ai piedi del Pacd ivi apposlato: il

quale con incredibile leggerezza, d’un colpo spicca il capo alia vittima

umana, e d’ un altro quello del cavailo che lo accompagna, e

colloca questi teschi sul catafalco , roenlre VAttd suo ajutante fa

rololare i monchi busli fuori dell’ affollato circo. Conchiuso 1’ invio

di questi cenlo seroilori a emallo che il re spedisce all’ altro mondo
per servizio de’suoi antecessori, si dislribuisce la came dei quadruped!

in grand! fette ai grand! ed alle principal! persone del regno, i quaii

aprono un banchetto il piit festivo e lieto del mondo. Gli Euro-

pe! sono serviti coo cucina europea apprestata da cuochi a tal uopo

addestrati, ed i potentati del paese all’africana e vi consumano in brin-

disi e libazioni una strana quantita di vini
,
liquor! ed aquavite.

In nessuo’ altra occasione il re di Dahom6 si mostra al popolo.

Solo di quando in quando assistito dai aegretari da udienza ad al-

cuni capi da un lavolato chiuso, e foderato di seta che si costruisce

a tal uopo suir entrata del palazzo ; ed ivi riceve le partecipazioni,

ascolta le lagnanze e decide sommariamente sui maggiori ailari del

regno.

Soggetto ad uu reggimento si feroce ed a riti cost brutali, sotto

r influenze di clima si ardeote e malefico, egli h tuttavia quel po-

polo attivo nel commercio e laborioso nella coltura delle terre.

11 mercato diario pel consumo della capitale
(
Calamina )

si fa

in una piazzetta in faccia alle case del Mingd e del Jfeu, i quaii

banno incarico di vigilarlo e dare le necessarie providenze per-

chh non manchi il necessario manlenimento al popolo ad un prezzo

limitato e naite. E per yiemeglio accomodare ancbe i piit lontani

avvi inoltre in ciascuno dei gioroi della settimana una grande Cera

in altro dei luoghi piu notevoli dei regno. La domeoica in Ahtrn^ in

faccia al palazxo dei morti; il iuoedl in Calamina; il marledl in Zo-'

bodd

;

il mercoledl in Moiqui

;

il giovedl in Ziag6

;

il tenerdl in

Adogui, ed il sabato in Agondm. Queste Here genm'ali sono ispezio-

nate da un capitano detto Paraqueti, il quale con una guardia di

cento uomini vi mantiene 1’ ordine e la buona fede, decidendo le

question! che potessero insorgere, e dando parte di tulto al Mingd

come sovraintendente ai ben publico.

11 atmmercio interno non vi manca, e 1’ oro in poWere corre

come moneta ai pari dei tabacco e del buzia. Fabricano tele di cotone

e le tingono con anil come in altre parti dell’Africa. Lavorano gros-

samente in legno e nella fonditura dei metallL

1 Dahom4 sono robust! e ben costruUi, ed olcuui di forme re-
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golari ed agili. Sono buoni cavalieri ed esperli io guerra
,

nella

quale usauo assai bene le armi da fuoco
,

il che li rende superior!

agli Ajori e ad altri popoli dell’interno coi quali sono sempre in rotta.

Oltre il naturale coraggio la disperazione li costringe a combattere

senza dare addietro, giacch^ una infallibil morte atteode il fuggiasco.

D’ ultra parte incila la loro cupiditk una tassa che paga il re per

ogni prigioniere fatto in guerra
,

ed un premio stabilito per ogni

testa di nemico che uccidano nel coiubattimento.

Nella pace sono pazienti, gioriali, ospitali e cortesi, ma addetti

alia crapola come le altre nazioni delle region! tropical!. Sono per

Tordinario intelligent!, ed apprendono con facilitk a parlare ed an-

che leggere e scrivere le lingue enropee delle quali k fra loro com-

mune la portogbese.
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Malalic doininanli ad Ajuda — II flagello delle lociiste — Animali selvaggi e

loro ulilila commercialc — II Zo6 ed il Labd due specie di scimie feroei

c dannosc all’ uomo — RelUli ed inselti — Note storiche di codesto obliato

forte — L’ isola di Fernando P6 — Sua posizionc — Incertezza dell’ anno

in cui fu scoperta — Note istoriche — Slato attuale della sua popolazione

— Aspetto generate dell’ isola — Altezza del suo piu alto picco — Fiumi —
Produtti — Annobom e sua posizione — Note storiche — Amore d’indi-

pcndenza du’ suoi abitanti — Loro zelo per la religione cristiana — Citta

e villaggi — Monti — Govcrno — Usi e costumi — Pena contro i fetic-

ciei’i — Un Turbo di nomc Andrd si fa proclamar re — Salubrita di que-

st’ isola c sue cause.

^juda e un luogo insalubre come tulti gli altri del continente

Africano, ma gli Europe! che sfuggono alia prima Carneirada, nome
che dunno a quelle loro febbri, possono in appresso godere anche

lunga vita.

Di tempo in tempo sopraviene a quella terra la piaga delle

locuste le quali inondano 1’ atmosfera
,

celano il sole , divorano le

messi c pcnetrando nelle abilazioni distruggono quanto incontrano

togliendo ogni modo di riposo anche all’ uomo (^), La conseguenza

immediata di questo flagello suol essere un’ orrenda fame, seguita

non di rado da tale mortalitk che, non giugnendo le innumerevoli

fiere e gli uccelli di rapina a distruggere la strana colluvie dei

cadaveri
,
ne conseguono terribili infezioni.

Fra gli animali selvaggi che recano utilita al commercio abbon-

dano gli elefanti, i cavalli marini, i quali forniscono prodigiosa copia

d’ avorio delle piii grand! dimension!; trovansi inoltre numerose pelli

di pantere
, di tigri

,
di vitelli e di bufali selvaggi che potrebbero

divenire oggetto di principale commercio sui mercati d’Europa. Sono
inflne si communi i buoi domestic! e le capre di Ibrnire di came
numerosi bastimenti a vilissimo prezzo. Le lande e le selve sono

(4) Sono del genere degli ortopteri piii grossc delle nostre cavallette verdi, di color

rossastro e colie inandibole pin forli e li elitri pii'i consistent!.

Digitized by GoogI



C4PITOLO VENTESIBIOQUAHTO 317

popoiate non solo di leoni, jene, lupi, giacalli, ma di gazelle e varie

specie d’ antilopi
,
e nomcrose specie di scimie. Mi fu assicurato es-

servi un animale feroce detto Zo6 della grossezza d’un cane, color

di cenere, colla testa di scimia ed ugne di pantera; segnali che

non sarebbero incredibili
,

ove non vi agginngessero quello di can-

tore come un uccello. Tutti nel paese mi accertarono 1’ esistenza e

molti d’ averlo pib volte veduto. Quest’ animale dices! che stia in

aguato sui gross! arbori che ombreggiano i senticri e di Ik si avventi

d’ un salto sul passaggero. Non k meno feroce un’ altra specie di sci-

mia pib piccola e di pelo nero con muso bianco e denti acutissimi e

taglienti detta Labd, la quale affronta qualunque uomo ed azzanna-

tolo per la gola gli succhia il sangue senza che vi sia modo di farle

lasciar la vitlima se non uccidendola. Se perb si vede in distanza,

coir appuntarle un fucile, od anche un bastone, si pone in fuga ra-

pidissima.

Rettili schifosi e sopratutto salamandre si scontrano non solo nei

pantanosi boschi di manglieri vicino ai fiumi
,
ma anche nei vil-

laggi e fra la gente, come le lucertole e i camaleonti. Molte serpi

ed alcune velenosissime che recano frequent! danni ad onta dei con-

traveleni efficaci propalati dai feticcieri, avvene una detta Daboy

che b delitto 1’ uccidere
,
perchb venerata come cosa divina.

Francesco Luigi da Souza nella sua Storia di S. Domenico ci da

notizia che nell’ anno 1486 fu mandata in questo regno ed in quello

vicino di Benim una missione di religiosi Domenicani, ma che andb

senza frutto alcnno. Nel 1684 invece i Cappuccini italiani, dopo aver

fondato il loro convento in S. Thomb, inviarono tosto una missione

anche nei regni di Benim, Obre e Dahomb, la quale, posta la sua

principal residenza in Ajuda, ebbe la gloria di convertiro alcuni di

GreguS da cui discesero gli attuali cristiani che si rinvengono ancora

tra quella popolazione. Il missionario che meglio si distinse per fer-

vore evangelico in codesta missione fu il padre Francesco di Monte
Leone che ivi finl i suoi giorni in odore di santitk.

Creata nel 1690 la compagnia di Cacheu e Capoverde e stabilito

r emporio del suo commercio nell’ isola del Principe, fondb alcune fat-

torie mercantili nei port! di quel golfo e nell’ isola di Fernando Pb,

prendendo in tal occasione a suo carico la spesa del forte d’ Ajuda.

Per questo la compagnia nominava diretlori (governatori)
,
nome che

fu conservato per molti anni anche dopo I’estinzione della compagnia.

Tanto vantaggioso si mostrava il traffico di quei port! die sino

dal XVII sccolo e verso la metk del XVIII vi accorsero numerosi
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narigli del Brasile, i qoali, siccome gtk 1« compagnta che si era

^estinta pagarano le spese del forte e vi manteneano la gaamigione ('>).

I direltori cartcggiavano direttameate colle autorila tU Bahia, siccome

la piazza di quell' impero che maggiormeote vi mercanteggiava.

Codesla navigazione decadde assai sin dal 1811, e molto pih ap-

presso per la separazione del Brasile dal Portogallo, s\ che morto

r ultimo direllore i pochi soldati che ancora vi rimanevano si riti-

rarono ed ii presidio riiuase in abbandono. Allora 1’ Almoxerife

(ricevitore) Francesco Luigi da Sousa, avendo a’suoi ordini un solo

tamburo che gli serviva di cont^tabile, benchb vivesse del pro*

prio commercio e nel suo palazzo, mediante la protezione del re di

Dahom^, prese cura di conservare alia sua nazione il forte e la chi^a

coi sacri arredi.

L’ attuale governatore della provincia Jose Maria Marques ap*

pena giunse nel 1844 alia sua residenza nell’ isola del Principe,

mando un olGciale a riprendere possesso di quel forte , e seco lui

un sacerdole a ripristinare la parochia di S. Gio. Battista, ove le

pecore da tanto tempo prive di pastore andavano sbrancate e rinsd*

vatichite.

Qu&sto b r ultimo vestigio della potenza portoghese rimaso so

quella immensa plaga che si wtende dal Capo delle Palme {Cabo das

(res pontas

)

a quello di Lope Gonzales ( Capo Lopes ). Tutte I'altre

nasioni della terra vanno ora ad attingervi rici^ezze tranne I’antica

dominatrice, e vane della loro prosperith contendono perGn I’onorc

della scoperta alia caduta rivale coi rimarra pertanto ed invidiato

anche quando il Portogallo non fosse piii nel novero delle potenze

d’ Europa.

(i) II pill recente dooiimeoto tutlttico ebe mi fu dato di rinvenire di quella for-

tezia i ana nota della speia del suo maotenimento nel secolo XVIII ed i la seguente;

Pel direttore ' 600,000 reis

Pel tenente 300,000 »

Pel eappetlaiio o curalo . 300,000 »

Per r Mmoxehfe (
ricevitore )

300,000

Per lo scrivano 460,000 »

Per un chirurgo .
450,000

Per un barbiere ( era uii negro del forte )
. . . . 80,000

Pei due Coitumi ul re di Dthome nei due solatUi . 800,000 >

Per 60 soldati negri a 3,560 reis al mese . 4 : 843,300 »

Per polvere e mediciiiAli 800,000

Tetale 6:033,300 reU
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Prima di lasciare quella proyincia , che abbiamo deacrilta con

interesae minazioso perchb ci parve e una delle piii importanti

e la pib trascurata delle colonie portoghesi, daremo alcune nollzie,

raccoUe e in luogo e altrove delle vicine isole di Fernando Pb ed

Anno-Bom, le quali, scoperte dai Portoghesi e trapassate poscia

a’ vari possessori furono dagli Europei quasi del tutto abbandonale

parte per insalubritb del clima e incuria dei possessori e parte per

oaturale ferocia degli abitanti. Sica>me occupano un punto impor-

tantissimo in quel golfo e servono di scala alle spedizioni inglesi sul

misterioso Nigro e sugli altri vicini fiuiai ove tentarono sinora indamo

piantare 1’ ostinata bandiera, non saranno queste nozioni al tutto

prive d' interesse.

L’ isola di Fernando P6 b posta ai 3° 30' di latit. N. ed ai 26°

di long, del merid. dell’ isola del Ferro. Ha dodici leghe di circonfe-

renza e si tieue per la maggiore di tutte le isole di quel golfo.

Non b che a dieci leghe dal continente Africano, ed all' imboccatura

del flume Cetmerdea nel regno di Matamba.

Quest’ isola vuolsi da alcuni scoperta fra il 1471 e il 1473 da

un nobile portoghese che le diede ancbe il nome, nel regno di D.
Alfonso y. Pare perb che quest’ isola delta primamente Formoza
abbia mutalo nome o forse anche sia stala scoperta solo verso

r anno 1486 , nel quale
,
come dice Pimentel

,
il regno e la

terra di Benim fu primawtenle scoperta da un certo Jodo Alfonso

Daveiro eke ivi mor'i e da cut trasse al Portogallo la prtma Mala-

ghetta {pimenta) di Guinea (^). Ed infatli b appunto quest’ isola posta

anche piu in Ik del gran seno di Benim, nel concavo del flume das

Majfras (^) molto vicina alia terra del Calabar al S. dell’ imboccatura

del flume Reale {Niger).

Comparando i due registri de’ privilegi di S. Thomb, trovasi che

neir anno 1485 si concedb a’ suoi abitanti « trarre sebiavi e qualsiasi

allra mercanzia che vi polesse essere dai cinque fiumi degli Khiari

che sono oUre la nostra fortezza di S. Giorgio di Mina » ( iiv. das

Ilhas, pag. 109). Quesli fiumi erano Rio da Volta, R. da Lagoa,

R. Primeiro, R. Formozo

,

e R. dos Escrows, tulti siluati prima del

(t) Fida e feitot del Rey Dom Joam Segundo, par Garem de Reseude, Cap. LXV,
pag. 30.

(3) E non Biafra come si vede acritu> neUe carte inglesi, Ic guali mettono anche

S. Tkutaat per S. Thomi, Jnnabona per Anno-Bom, Bio dos Eicardoe per Emratoe,

Cop Coatl per Cobo Corto , Jsim per Mxen , Cabo hopes per Lopo Gonules , ed

alue tali atorpiature da non rkonoMere piu i nomi coasaerali dnila storia.
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Capo Formozo. E nel registro dei privilegi dell’ anno 1493 leggesi

che si permette loro dt commerciare {resgatar) « nella terra ferma

sino al flume Reale ed all’isola di Fernam do Poo » (Lir. das Ilhas,

pag. 106). Da questo ci parve poter dedurre che 1’ isola di Fernando P6

ed il flume Reale furono luoghi scoperti e freqiienlati soltanto dopo

il 1485 ed aranti il 1493: nh trovansi document! che parlino di essa

prima del 1490.

Oltre di che il ritrovamento dell’ oro di Mina talmente area

assorbita 1’ attenzione degli armatori che per tutto il regno di D. Al-

fonso V trascurarono ogni ulteriore scoperta in quel golfo, conten-

tandosi d’ essere giunti sino al Capo S. Caterina
,

ove flnivano le

cinquecento leghe del contratto di Fernando Gomes di cni abbiamo

gia fatto cenuo W.

Di quell’ isola non si fece gran caso dai Portoghesi in ogni

tempo, e solo ci resta che nei tempi gloriosi di quel regno sia stala

popolata da un certo Ramires Esquivel^ che vi fondh una piccola co-

lonia di cui pare restino ancora vestigia in alcune ruine verso 1’ E.

deU’Isola dette ancora forte Portoghese^ ricordato poi da Gugiielmo

De r Isle e altri geografl.

Siccome ella h tuttora poco frequentata ignorasi il nome di molti

luoghi e la storia de’suoi presenti abitatori. Avvi perb ragione di cre-

dere siano essi selvaggi del continente , i quali vi si recarono dopo

che i Portoghesi 1’ ebbero abbandonata nei primi trent’ anni del se-

colo XVII
;

al qual tempo gli Olandesi sperperarono la navigazione

portoghese in quel golfo.

Queir isola afiatto inutile al Portogallo fu ceduta nel 1778

agli Spagnoli i quali nell’ anno appresso in un seno dell’ ovest deli-

nearono lo spazio per un villaggio, e vi costruirono una batteria.

Diedero a quel luogo il nome di porto S. Carlo, difeso dall’ isolelta

deile Capre. Tutto il restante delle sue coste b perfettamente aperto

e di nessuna sicurezza ai bastimenti che vi approdassero.

Il conte de Argellejos che ne avea preso possesso in nome

(il Quel Capo fu scoperto nel gioriio di S, Caterina da certo Ruy de Sequeira,

come riferiace Duarte Paclieco Pereira in una opera inedita della biblioteca reale di

Lisbona a pag. 7U. E te vi furono altre seoperte non ne rimaae notiiia alcuna,

ove non aia della favoloaa isola delle setle cittA , la quale fece tanto rumore

che ancora nell’ anno i486 Fernando d' Ulmo ed Alfonso do Eslreito Maderense

,

armarono doe caravelle per rintraceiarla e popolarla come si vede da una patente del

re D. Joao 11 (liv. das Ilhas, p. 33). E tottavia rimane ancora ignota come quella di

S. Matheus di eoi lo storico de Barros ci conserva il menzognero raeeonto di un
Rotairo Castigliano suila fede del quale si trova ancora segnata in alcune carte.
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della Spagna, e ne era rioiaso governalore. Mori di maiatlia del paese

nel 1781 con tuUa la geute che avea soco condotta per popolarla.

D’ allora in poi anche gli Spagnoli non fecero ulleriori tentativi di

colonia e pare che 1’ abbandonassero per irrimediabile insalubritd

,

causata secondo essi dalla corrente di Guinea che continuamente

r accerchia (^).

£ generale opinione che sia mollo popolata e che vi abbiano

delle tribii di canibali
,
le quali sotto pretesto di commercio si avvi-

cinino alle navi per derubarie e cibarsi degli uomini di bordo. Si dh

per certo che abbiano avuta tal misera fine nel 1810 cinque mari-

nai inglesi che sbarcarono con Mac Williams per far aqua credendo

il luogo disabitato.

Nel 1827 anche dagli Inglesi fu fatto esperimento di colonia

soUo la direzione del Cap. Owen; questi essendosi resi propensi gli

iodigeni con donativi di ferramenta e altri oggetti si stabih in un
seno all' E. dell’ isola presso le fattorie abbandonate dagli Spagnoli,

e costruUe buone case di legno per i coloni che avea seco e per

quelli che vi fece venire in varie spedizioni da Serra Le6a; contento

del tentativo v’impose il nome di Maidstone Bay (^). Ma poco di poi

la pestilente influenza di quell’ isola mortifera divorando a dozzine i

nuovi coloni come gih li antichi vi tolse sinora anche a quella nazione

onnipossente ogni speranza di miglior forluna. Essendo per6 di somma
importanza all’ Inghilterra per essere la chiave dei piii ricchi liumi

di quella costa, dalla cui esplorazione si ripromette rilevanti van-

taggi
, non avverrk certo che come le due altre nazioni meno av-

vedute 1’ abbandoni a sua volta per quanti sagrifizi d’ uomini e da-

naro possale costare.

L’aspetto dell’isola h attraente, e produce preziosi legni e droghe,

come la noce moscata ed il pepe, il quale dices! vi sia stato tra-

piantato d’ India dai Portoghesi. £ irrigata da vari fiumi
,
alcuni dei

quali abbastanza gross!
,
e nel suo mezzo e dominata da un monte

la di cui altezza misurasi dai naviganti prossimamente come quella

del picco di Tenerifla. Non si presenta scoperto se non rare volte

nella stagione dei temporal! , in cui si vede a molte leghe di distanza.

(1) Vedi la Memoria «o6re la I$la de jtnnobom del teii6r Dorn Josi de Morot y
Morillon. Madrid 4844, pag, 49.

(2) II flglio del famoso Mungo Park faeea parte di quella apedizione. Volendo poi

dirigersi snlle traccie del padre , shared ad Accara e prese la via per Mampongo nel-

r Aquapim. Nel paese d’ Akimbou avendo roluto salire sopra un arbore tenuto in

veoeraiione di feUecio dagli abilanti fu ivvelenato.

41
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L’ isola di Aonobom 6 posta ad 1° 28* di latit. meridionale o

ai 20° 45' dal meridiano deli’ isola del Ferro.

Fu scoperta il primo di gennajo del 1572 da Giovanni di San^

tarcin, il quale ie impose il nome di Annobom (anno felice) in fausto

auspicio dell’ anno incominciato con si lieto soccesso. 11 re D. Seba-

sliano la crcsse a capitania donataria a favore di Giorgio de Mello,

il quale
,

mediante reale palente di conferma
,

la vendelte a Luigi

<rAlmeida per la somma di 400,000 reis. Si conservb ne’ discendenli

di questa famiglia sino ai 25 di marzo del 1744, nel qual tempo fu

sequeslrala a Martino da Cunha d’ Eca e Almeida ultimo donatario

percli^ mancava di legiltimo litolo per mantenersi in possesso.

Finchs appartcnne a Giorgio de Mello fu visilata e popolata da

Baldassare d’ Almeida e dai suoi nipoti Luigi d’ Almeida e Michele

de Vasconcello abitanti di S. Thom^
;

1’ ultimo dei quali trovasi ivi

scpolto nella chiesa niatrice della Goncezione. II primo erasi obbli-

gato verso il Mello a farla popolare; ma non tenendo la promessa,

suo nipote Luigi compratala vi spedi schiavi a tagliar legname ,
ed

alcuni bianchi e misticci di S. Thomb e del Portogallo a coltivarla.

Per il mantenimento dei donatari e la coaservazione della chiesa

,

islilul ill raaggiorasco il podere delle Larangeiras in S. Thomfe, vo-

lendo che per niun modo polesse essere venduto , alionato
,
scam-

biato od impegnato; e vi nominb amministratrice sua cugina D.

Maria d’ Almeida cui successe poi D. Luigia abitante di Soure. Do-

veasi colie rendite di quella signoria tenere in Annobom un sacer-

dote che istruissc gli abitanti
,

facesse i sacri uflici e tenesse in

assclto la chiesa e i neccssari arredi.

Viiolsi che vi fosse in quell’ isola un piccolo forte; e vi si tro-

vano ancora alcune chiese ed ospizi i cui sacerdoti e religiosi erano

stipcndiati dai donatari. Non fu adnnque sempre selvaggia ed ino-

spitc come ora. Evvi nota che nel 1693 vi fossero ancora fabriche

di stofle di cotonine che gli abitanti vendevano in S. Thomh ed

altri luoghi: e nel 1771 furono niandati alia segreteria di Stato al-

cuni tessuti provenienti da quell’ isola
,

il che dimostra che in quel

tempo non avevano ancora quegli abitanti perduta del tutto la ri-

cordanza dell’ antica industria.

Cresceva la sua popolazione s^ che ne vennero due villaggi I'uno

al N-E. detto cittk di S. Antonio da Praja che n’ era la capitate, e

I’altro al S. detto S. Pedro, ollre diversi altri piii piccoli qua e Ik sparsi.

Professavano la religione calolica e non vi si contavan meno di nove

chiese
,
ma nell’ abbandono in cui furono lasciate dal Portogallo

,
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quelle popolazioni sentendosi forti della iunga loro iiidipcndeaza, e

nel 1757 vedendosi d’attorno un solo bianco die potesse dar loro

impcdioiento ,
il paroco missionario Francesco Pinto da Fonseca,

cacciarono aiiche quello
,

persuase chc un giorno o T altro egli

avrebbe invitali i suoi connazionali a riprendere 1’ anlico governo

e loglier loro di nuovo la tanto preziosa liberlii. L’ istesso avvenne

ai due canonici negri niandativi dalla caltedrale di Lisbona nel 1770.

Fioch^ quesli pregavano, confessavano
,
batleZzavano e benedirano

a’ matriinoni
,
ognuno si stette tranquillo e soddisfatto

,
nia appena

vollero correggere i coslumi e persuadere all’ obbedienza e soniuais-

sione
,

si presero a male codeste insinuazioni e si comincib a dis-

prczzarli e insultarli, sicchb minacciati nella vita dovettero fuggirsene

alia prinia occasione.

11 Portogallo allora cedette la colonia alia Spagna ; e il 9 di-

ceinbre del 1779 fu mandate D. Joaquim Primo de Rivera a prenderne

possesso in nome del suo governo. Ma ad onta delle piu eOicaci dili-

genze praticate dal commissario portogbese Luis Gaetano de Castro,

quelli abitanti ricusarono pertinacemente obbedienza ai nuovi domi-

natori
,

pcrsiiasi che gli Spagnoli sono eretici perchb portano coni

{caxorros) nella loro bandiera. Aveano inoltre creduto che il re di

jPortogallo li vendesse schiavi al re di Spagna per farli trasportare

alle colonie americane. RiPiutarono pertanto ogni prestazione agli

Spagtioli
,
e ritiratisi negli interni nascondigli dell’ isola li molesta-

vano con ogni ostilita.
'

La privazione o le malatie che ne seguirono diedero occasione

alle truppe spagnole di ammutinamenti st che nel 1781 i capi Tab-

bandonarono facendo vela per Monte Video. D' allora in poi

quell’ isola godette in tutta la sua ainpiezza della sua selvaggia in-

dipendenza, olTrendo solo un porto di rinfresco o per ventura un

luogo di convalescenza ai legni di qualsiasi nazionc che frequentavano

la vicina costa.

Ora vi sono ancora gli stessi villaggi che abbiam nominati di

sopra e forse nell’ interne se ne aggiunsero degli altri. La sua popo-

lazione al tempo del mio passaggio si faceva ammontare a circa

quattro mila anime. Si dicono tutti catolici ed hanno cinque

chiese nella sola cittk di Praja o S. Antonio , costrutte di legno e

coperte di paglia, cio6 la Concezione che dicono Sd o Cattedrale,

la Misericordia che serviva d’ospizio ai Cappuccini italiani e che con-

serve ancora le imagini di S. Agostino e k Isabella, e due altre le

quali si dicon chiese perchb portano la denominazione di S. Anna,
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S. Jos^ e S. Antonio. Tulli gli ornamenti e i pochi arredi sacri che

un tempo vi furono trasportati si conservano ancora nella piii scru-

polosa integritk e decenza. £ pik di 80 anni che non hanno un cu-

rato, ma un negro che, dio sa come, legge le grandi lettere tonde

dei libri di chiesa, vi fa da sacristano e da paroco ordinando i (h

festivi e cantando col popolo. Quando vi approda qualche bastimento

con cappellano , tutto il popolo accorre a lui con oiTerte di polli e

frutta onde consacri i loro matrimoni e battezzi i figli e li benedica:

e secondo la relazione di Moros y Morillon che la visitb nel 1836 ii

segretario di quel governo « piangeva amaramente perchb i suoi

signori padroni, i Portoghesi, avessero dimenticata quell' isola a tal

punto che non si dcgnassero nemmeno di inviarle un ministro del

culto di Dio »(•).

La cittk di Praja o S. Antonio misura circa 400 metri in lun-

ghezza e •ISO in larghezza. Vicino vi scorre un torrente detto Agoa
Pala

,
che i geografl dicono derivare da un lago dello stesso nome

che giace sul dorso d’ una certa montagna ombreggiata di aranci.

L’esistenza di questo lago nell'alto del monte non ci fu dato di veri-

ficare e pare imaginaria come qiiella della neve sul monte di S. Thomk.

Ebbi perk notizia di una specie di bacino tra le montagne in luogo

molto elevato, ove si raccolgono diversi torrentelli che scoscendono

dalle circostanti rupi.

La villa od Aldea de S. Pedro h piii piccola della suddetta e

sorge sulle rive d’lin flume detto Algoa Grande che nasce dal monte

pik elevato dell’ isola chiamato Mde Serafina. Sono sparsi per 1’ i-

sola alcuui altri luoghi detti Aldeas; ma sono gruppi di casolari

popolati solo in alcuni mesi e servono per momentanei bisogni

fra i campi e le selve. Avvi altro flume detto B6b6 (giallo) alia cui

aqua dicesi attiiigessero solo gli ecclesiastici
,
e nessun altro ardiva

per rispetto mettervi mano per abbeverarsi o lavarsi
,
giacchk qiiel-

1' onde servivano in quel tempo al fonte battesimale ed alle sacre

abluzioni de’ sacerdoti.

Si governano a republica e i loro capitani maggiori {Capilaes mo-

res) eletti dal popolo si conservano in grado durante lo spazio in cui

approdino all’ isola tre bastimenti. In tal modo alcuni governano

un mese , altri due e tre anni. Questo loro costume dettato da ec-

cessivo amore di liberta li mette al sicuro da qualunque giogo

che potesse imporre loro alcuno de’ capitani
,

allorcbk si fosse

(^) Uemorias sobre las islas /Sfricanas de Espatia, pag. 93.
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soverchiamente arricchito coi presehti ed ancoraggi pagati dai narigli

che approdano.

Sono incomparabilmente pid ignoranti e supersliziosi degli abi>

tanti di S. Thome
,
ma conservano rimembranza di antichi atti di

religione cristiana con infinite orazioni latino che ogni giorno ripe-

tono, e dio sa come stranamente travisate, nelle loro chiese. L’ozio,

il grande idolo degli Africani
,
e di non poche anche delle nazioni

incivilite
,

h il Dio cui olTrono piii larga porzione di loro vita.

Amano la crapul^t ed estrema h la passione dell’ ebrieta. Dope aver

mangiato largamente, accesi dal vino e dall’aquavite si mettono a

danzare e piangono e ridono nello stesso tempo ricordando amici

0 parenti. Non fanno uso d' armi sono naturalmente proclivi alle

risse, e se per avventura ne avvengono finiscono in parole. Ove giun-

gano a vie di fatto, che non eccedono per5 mai alcuni pngni, 1’ uno

dei due rissanti grida all’ altro : Compare, batli percK \o possa battere

sul compare
;
cos\ con pugni alterni e gridi si intrattengono finchh

qualcuno non si interponga a separarli.

La lingua di quegli abitanti h un dialetto pressochh uguale a

quello di S. Thom^, ma la pronuncia h gutturale a modo degli Arabi

dillicile a imitarsi e di non facile intendimento.

Gli iiomini portano al collo grosse collane di legno e vanno quasi

nudi per mancanza di oggetli da vestimento: sono destri falegnami e

pescatori. Non hanno tendenza alcuna al ladroneccio siccome gene-

ralmente i negri delle vicine coste. La natura ofTre loro spontanea-

mente il vitto, e con poca spesa allevan copioso bestiarae e pol-

lame, e senza fatica e rischio si provedono di ogni miglior pesce

giacch^ tutto le rade ed i seni dell’ isola ne sono ridondanti.

Gik da molti anni la stirpe bianca vi si estinse totalmente, ed i

pill vecchi dell’isola appena conservano tradizione di due capitani e di

alcuni missionari mandativi dal Portogallo che vi tennero breve

residenza. Ma vi si trovano quattro mulatte figlie dell’ occasione
,
e

vuolsi che i maschi che per tal modo nascono vengano afTogati. In

generale si loda I’onestk (relativa per6) di quelle donne, e vuolsi che

le maritate siano anche virtuose giacchh quando sono trascelte dal-

r oomo {recebidas) egli h difficile che trascorrano a licenze detle colk

con appellativo di singolare e anglicana riservatezza
,

desenvoUuras.

La superstizioqe li porta non di rado a gravi eccessi, e benchh

si vantino aborrenti dal sangue non so se per virth o per viltk, non
mancano per6 esempi di crudeltk contro i feticcieri ai quali attribui-

scono ogni siuistro accidente ; rimasuglio per avventura delF antico
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religioso zcio iberico. II convinto reo di codesta loro arte di sorlilegi

vien condannato a morte a voce di popolo, e gittato da una rupe

al mare. Siccome poi soao lutli quegli isolani abili nuotatori
,

cos!

portalo daila favorevole corrente
,
dod di rado vienc spinto a sal-

vamento sulla vicina costa di S. Thomb.

Ncl 1811 cinquanta isolani col loro capitano essendosi portati a

bordo d’ un bastiuiento di Bahia per fare le loro permute
,
furono

senza trovar modo di appigliarsi all’ancore, trasportati dalle correnti

ad approdare in S. Thome. II bastimento andb per la sua via e gli

isolani trovarono per ventura migliore lasciarsi rimanere in quella

e non diedero di sh conlezza alciina ai loro conterranei. Un fanatico

chiamato Andrd attizzd la facile credenza del popolo di Annobom
faceiido credere 1’ infortunio procedesse appunto da sinistri sortilegi

di feticcieri
,
e ne avesse anzi certezza poichh Iddio stesso glielo

aveva detto. £ qui co’ suoi lini diretti a spacciarsi di tutte quelle

personc die potean ostare a’ suoi progetli
,

disegnava al pazzo fu-

rore della plebe una trenlina di uoinini ed altretante donne, alcuue

delle quali gravide nonchh i flgli loro e le figlie
,

tutli furono con-

dannali quali feticcieri e gittati al mare
,
e sei soli di tanti ebbero

la sorte di salvarsi in S. Thomh nel modo avventuroso die dicemmo.

Due anni appresso codesto fatto , di cui si serba gran memoria nei

fasti di quegli isolani , Andi'4 sbarazzato da tiitta quella gente forse

la pill poderosa, riusc'i a farsi gridare re, e vesti come reali insegne

i sacri indumenti della catteilrale. Questi da piii di un secolo erano

trapassati con venerazione di sacristano in sacristano, ma nessun

altro aveva osato non che indossarseli, porvi sopra le mani. La repente

apparizione di qHeU’uomo fra la folia e con quegli insoliti vestimenti

impose ai contrari e coasacru agli occhi di tutli I’atto dell’ambizioso.

Pare perb che non abbia a lungo goduto dell’ iisurpato governo,

giacchb nel 1634 appena alcuno si ricordava dell’accaduto ed eran

da molli anni tornali soUo 1’ anlico reggimento.

. L’ isola di Annobom b di tulto il gruppo di Guinea la piii salubre.

Daiido il dovulo peso ail’ osservazione del signor Moros y Morillon,

che vuole atlribuire tulta la salubrita di codesta, com’egli cbiama

,

isda deliziosa, all’ essere continuamente involla daila corrente equi-

noziale ( all’ opposlo dell’ altre sue conipagne che invece lo sono da

quella di Guinea ) , noi vorremino aggiugnere la general forma de’

suoi terreni
,

i quali avendo lulti considerevole declivio verso il

mare non concedono ai fiumi e alle maree di impaludarsi e man-
dare pcstilenli esalazioni

;
causa priiicipale della insalubrila delle
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vicine
,
e di lutte le altre isole intertropicali del globo non a torto

temute per clima morbifero. La stessa salutare condizione parmi

poler altribuire a S. Elena ove vanno a risanare ricchi negozianli

deir Angola. E quesla non gode a mio credere dclle felici condi-

zioni nalurali di Annobom
,

ove il fortuito alternare di scive re-

sinose ne’ monti rende meno ardenti i raggi del sole die non miti-

gali per avventara da queste cause rifleltono in lutta la lor potenza

e peggio dalla perpetua nuditk dclle roccie di S. Elena.
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HOTA delle spete d’un legno porloghese o d'altra nasione ancorato net porti

dell’ uole del Principe e di S. Thotni.

Un bajtimento portoghese che dispacci nella dogana generi di compra, venga di-

rettamente o per iscala o per cause fortuUe, ha le segueiiti spese:

Al Proeedor
(
direttore ) 6,400 reis

A1 Feitor
(
iutendente ) 0,400

Ali’ Escrivdo
(
serivano) delle enirate 4,000

Air Eserivdo delle uicite 4,600

Al Meirinho ( usciere
)

del porto 040

Al goTernatore del Torte per la bandiera 4,000

Somma reis 30,040

Un basUmento portoghese che non dispacci nella dogana generi di compra o di

vendita., enga per iscala o dimori raaggiore o minor tempo, paga soltanto le segnenli

propine d’ entrata e uscita :

Al govematore del forte per la bandiera 4,000

Al Meirinho di mare 640

Somma reis 4,640

Un bastimento di qaalsiasi altra nazione che dispacci generi di compra e vendita,

venga direttamente o per iscala o portato da cause fortuite, paga tanto nell’ una che
neir altra isola le seguenti propine d’ entrata e ascita

;

Al Provedor della dogana 44,400

Al Feitor 46,000
Air Eserivdo delle entrate 3,600

Air Etcrivdo delle sortite 3,600

Al Meirinho di mare 800

Al govematore del forte per la bandiera .... 6,400

Per ancoraggio 23,600

Somma reis 70,400

Un bastimento non nazionale che non dispacci generi d’ entrata o sortita , nia si

dimora in un porto delle due isole piii di 24 ore paga solo le seguenti propine d’ en-

trata e uscita

:

Al govematore del forte per la bandiera .... 6,400

Al Meirinho di mare 800

Per ancoraggio 35,6(M)

Somma reis 32,800

Un bastimento forestiere che dimori in porto solo 24 ore per aggiusti o per fare

aqua, considerasi in franchigia e non paga ancoraggio ma solo :

Al govematore del forte per la bandiera . . , . 6,400

Al Meirinho di mare 800

Somma reis 7,200

1 bastimenti di guerra si portoghesi che stranieri , ed i corrieri maritimi non
fanno spesa alcana. 1 bastimenti mercantili oltre le suddette propine sono tenuti a

prendersi a bordo due guardie alle quali pagano in ragione di 320 reis cadaun giorno

e le spese d’ alimento. II diritto d' ancoraggio appartiene al governator generale nel-

r isola del Principe , ed al tesoro publico in quella di S. Tbomi. 1 bastimenti brasiliani

sono considerati come portoghesi per rispetto all’ ancoraggio, 1 bastimenti deli’ isole

levano passaporto di navigazione e pagano per ciascuno 2,640 reis alia segreteria di

govemo. Per la matricola all’ intendenza di marina 800 reis, e per attestato di carico 800
reis alia dogana. Totti i bastimenti mercantili, che entrano nel porto di S. Thom4, pagano
al pilots se stranieri 4,000 se portoghesi 2,000 reis, in ragione dell’essere pid o meno
pericolosa I’ entrata , il che non avvienc all’ isola del Principe ore quests spesa i inutile.
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Paricnza dalle isole ed arrive ad Accra — Mala vcnlura nello sbarco —
Posizione di Accra capitale del regno dello slesso nome — Ancra c la

saa locandn. — II villaggio olandese — II camaleonte — 11 villaggio

inglcse — Alcune osservazioni sull’altuale state della tratta dei ncgri

Corsa al villaggio dancse — Spettacolo della luce sopra un’ estesa ed

arida planizie — Le termiti — Mcravigliosa architettura dei loro cdifici

— Mode di governo di codcsti induslriosi insetli e loro costumi.

llira la melk di ottobre quando iasciammo quella sgraziata

provincia del Portogallo ultimo vesligio della vasla dominazione an-

tica
,
ed in sul Goire dello slesso mese gittammo 1’ ancora in siiile

coste di Accra in faccia al villaggio dello stesso nome a due mi<r|ia

dalla terra, ed a venlisci braccia d’altezza. Non b prudenza Tavvi-
cinarsi troppo alia costa giacchb b tutta seminata di scogli ed il

mare vi irrompe con impeto. II naviglio stetle pertanto pronto a spie-

gare le vele e mettersi al largo ad ogni nube di sinistro aspclto che
apparisse sull’ orizzonte. La costa b alia ma di una desolanle nudita

;

non un pelo di verdnra rende men triste quell' arse spiagge, non una
palma od un cocco che solitario giganteggia anche nel descrto ci

dava segno di vita. Se non che sul cannocchiale vedemmo spiccarsi

da terra una piroga sulla quale sventolava una bandiera. I negri di

quel villaggio avean gik conosciuto il bastimento che pochi mesi in-

nanzi vi avea lasciato di che approntare il caricn e vennero ad acco-

gliere il capitano e trasportarlo a terra
,
giacchb si corre rischio di

perdersi ed infrangere la scialiippa andando con marinai che non
conoscano il luogo e la maniera d’ alTrontare quei Gotti

,
che conli-

nuamente rimbalzano tra li scogli e si rovesciano dalla spiaggia.

Giunse la piroga a bordo, e una ventina di negri coH’agilitk delle

scimie e colla solita allegria selvaggia furono sul nostro ponte ad
abbracciare or I’lmo or I’altro, sapendo bene che quella festa dovea
Gnire per loro in alcune bottiglie d’ aquavite. Infatti passandolo da

un gorgozzule all’altro vuotaroao in meno ch’io nol dico un grosso

49
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fiasco
,
e un altro gli tenne dietro

;
un terzo finalmenle fecero di-

scendere nella piroga pei bisogni del viaggio. lo doveva essere come
al solilo il compagno fedele del capitano che m’ invitb a discendere

nella piroga. La era una delle piii belle e piii grand! che mi fosse

dato vedere su quelle coste. A poppa era coperta di stuoje delle

pill ricche manifatture de’ negri, e bench^ fosse tutta d’ un sol tronco

vi capivano comodamente sessanta e piii persone. Le piroghe piii

giganlesche si comprano d’ordinario a S. Giorgio di Mina
,
ora pos-

scdimento olandese, od al Capo Corso possesso inglese. Si sanno

coslruire sicure e comode solo in quei due luoghi, i cui negri sono

anche i piii destri pei bisogni de'navigli nei porli di quelle coste.

Ogni piroga costa all’ incirca trecento colonnati (1,800 franchi).

II capitano ed io ci accosciammo a prora nel posto che ci fu

assegnato dal negro conduttore, e si die I’avviso della partenza collo

sparo del cannone. Un urio generale de’ negri rematori rispose a

quel saluto del bastimento, e quasi trasportati da una convulsione

di gioja a si inusitato onore si misero a dare delle spatole nel mare,

si che la piroga trasvolava sui cavalloni dell’ onde siccome 1’ uccello

dei tropici. Allorchb fummo a un tiro di fucile dagli scogli e dalla

costa ad un cenno del conduttore i negri posero in resta le loro

grand! spatole
, e dier mano al fiasco dell’ aqnavite. Con devoto

raccoglimento spruzzarono di essa la piroga e il mare quasi in

offerta alii dei feticci che lo governano, poi ciascuno in atto dimesso

di preghiera se lo fece passare libandone alcuni sorsi. Finita la re-

ligiosa cerimonia si misero a contare i marosi, finch^ giunto quello

che ci dovea mettere a terra, drizzarono su d’esso la piroga e gliela

confidarono. Ma il fiotto indiscreto, o forse il feticcio che si volesse

bnrlare di noi due profani, prese in travorso la piroga e noi con essa

trarolse sdegnoso a rotoloni e come per esplosione lanciandoci e

sparpagliandoci sulla mollo arena della riva 1’ uno addosso all’ altro

ci lascib nel piii grande sbalordimento. Ciascuno inanzi di rizzarsi

esaminb le sue membra e non trovatele sconcie si rise del brutto

scherzo. Il peggior male si fu d’ averci fatto ingolare per forza sorsi

d’ aqua salsa mista a quclla Gnissima sabbia che strideva fra’ denti e

indispetliva lo stomaco, e di lasciarci iiizuppati di belletta le vesti*

menta che ci avevamo messe di bncato per visitare i signorotti del

villaggio.

Una larga frana della costa aperta in cerchio la rende atta a

sbarcarvi
,
per 1’ ordinario in quel malo modo ch’ io dissi

;
ed uno

stretto sentiero fra gli scogli e sulla luhrica sabbia dell’ crto suolo
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guida al villaggio. Accra o Accardi giace ai 5° e iO' di latitudine N.,

ma h diriso in tre parti , delle quali ciascuna forma ora da sfe im

villaggio dominato da un forte, da cui prende il nome di Olandese

o Inglese o Danese
,
secondo la bandiera che vi sta sventolando.

Noi ci avviammo al villaggio Olandese, ove un cotal Ancra negro

avveduto del luogo, un po’ in un modo un po’ nell’ altro avendo messi

iu assetto dei buoni alfari si costrusse una vasta casa e vi tiene lo-

canda. Per due colonnati ai giorno fornisce tavola, stanza ed a scelta

le pin belle negre del villaggio. Intanto che ci lavavano ed asciuga-

vano i vestiti ci apprestarono alcune mante nelle quali ci ravvol-

gemmo
,
nia le negre che ci servivano vedendo la nostra poca de-

strezza nell’usare di quei loro indumenti si smascellavano delle risa.

II forte Olandese conserve solo poche mine ed il nome, c quel

furbaccio di Ancra onde farsi viemmeglio rispettare e temcre e poter

disporre a suo talento degli uomini e delle cose pensb di mante-

nervi una bandiera e farsi credere 1’ incaricato dell’ Olanda. In tal

raodo egli dh leggi ,
assorbe in sb tutto il commercio del luogo e

tiene una specie di corte sul gusto del vicino re di Dahomb. La
sua casa b un emporio di oggetti commerciali tanto europei quanto

africani. Il villaggio si compone di circa duecento casolari e d’ un

migliajo di abitanti. Sono dispersi qua e la senz’ordine
,
senza strade

nb piazze
,

e solo ineguali sentieri tagliati da gross! ciottoli roto-

lali dalle aque, mettono in communicazione gli uni cogli altri. Le
stesse assordanti cerimonie si religiose che civili e pressochb gli stessi

usi e costumi sinora descritti, benchb meno selvaggi, informano la vita

anche di questa parte della costa. II commercio dell’ oro e dell’avorio

vi b abbondante ed oltremodo attivo. L’ avorio si trova di strane

dimension! e vi hanno denti di duecento e sin duecento cinquanta

libbre inglesi. Gli abitanti sono industriosi ed intelligent! e benchb

grossolanamente lavorano 1’ avorio e ne fanno istrumenli musical! per

le loro feste. Sanno fondere 1’ oro e far calene ed altri ornament!

di lusso, come pure utensili da tavola od arredi di stanza di cui fanno

pompa alcuni ricchi negozianti inglesi ivi stabiliti. Oanno e ricevono in

pagamento anche il colonnato spagnolo il quale, non avendo spezzati,

tagliano in inetk od in quart!, ma si grossolanamente che non di rado

I’uno pesa assai piii dell’ altro. Il capitano che ne avea la cassa plena

potb fare anche solo con quest! un grosso guadagno lasciando sulla

costa i mancanti del peso e riportando come «argento da fondere

quei quarti o quelle meta che trascelse come vistosamente piii grandi.

Conservano un religioso rispetlo per alcune specie di lucertole e per
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il camaleonte, il quale si vede sopra ogni casolare tranqiiillo ed in

simnlato abbandono attendere alia sua caccia e talvolta scendere fin

tramezzo ai crocchi dei negri senza paura.

Da forse tremila anni egli ha stabilita la sua riputazione
, c la

versalilitk de’ suoi colori lo rese acconcio ai moralisli ed ai poeti

come emblema della bassa mobilitk degli adulatori e della cortigia-

nesca servilitk. Ma gli uni e gli allri siccome non sono naturalist!

e fors’ anche non venne lor dato di vedere mai camaleonte , altri-

menli non si sarebbero pcrmessa una si strana iperbole, non sanno

che codcsta variazione del colore della pelle non b il suo piii note-

vole attribute.

11 camaleonte k un piccolo saurio colla testa deforme e vo-

lumiiiosa ,
di corpo compresso

,
dentellato sul dorso con coda lunga

e prensile. Ha le dita disposte a due a due come quelle del papa-

gallo ed armate d'unghie, il che gli facilita I’arrampicarsi. Gli occhi

difTormemente voluminosi. benchk abbiano 1’ apertura pupillare assai

piccola
,

si movono indipendenteraente 1’ uno dall’ altro il che per-

melte all’ animale di guardare simultaneamente in direzioni alTalto

opposte. II camaleonte k di costumi dolci e d’ indole neghittosa. Yive

siigli arbori o sui cespugli o attorno ai casolari di paglia, e si nutre

d’ insetti che prende avventando la lingua atta a considerevolmente

allungarsi e coperta d’ un indnmehto glutinoso. La proprietk di mutar

colore k comune anche ad altri rettili e codeste variazioni dipen-

denti dalla trasparenza del suo corpo sono pochissimo marcate. Il

suo colore ordinario k il giallo pallido che si adombra e si tramuta

irrcgolarmentc presentando i diversi ombreggiamenti del inarmo, e

tali cangiamenti pare si debbano attribuire alia pik o raeno grande

tensione della pelle. Alcuni naturalist! perk insistono nel sostenere

r esistenza simultanea di due materie colorant!
,

le quali spandendosi

ncllc parti superficial! della cute sccondo le contrazioni ed i diversi

stati deir animale producono silTatte variopinte ' modificazioni. Si co-

noscono quattordici specie di camaleonti dell’ aiitico continente e

deir Australia
,
ma non d’ .\merica come si pretende. II camaleonte

comune vive anche sul littorale di Spagna
,

particolarmente nella

provincia di Malaga ov’ io ne presi uno che conservai vivente per

pill d’nn mese hutrendolo di mosche.

II forte Inglese.k poco discosto dall’ Olandese ed k tenuto in

buono state
, e se*/f i fosse una guarnigione anche solo di trenta a

quaranta soldati
,
per la sua posizione e la sua salnbritk polrebbe

recurc suinma utilitk al commcrcid di quella florida ed accorta na-
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zione. II viilaggio si va formando c cresce meravigliosamente ogni

anno, a qualche distanza del forte
,

il che ^ di sommo giovamento

per la salute degli europei. II signor Bannerman potente negoziante

inglese ivi da molti anni stabilito si fabbricb una casa all’ europea

,

in cui trovansi col lusso delle capitali d’ Europa tutti gli agi della

mollezza asiatica. II capitano che avea seco lui stabilito nel suo pas-

saggio alcuni aflari di commercio trovb
,

al suo ritorno
,
senza spen-

dere una parola indarno o perdere un’ ora di tempo, ogni suo conto

fatto ed il pagamento gik pronto o in polvere d’ oro o in avorio

come pib gli piacque. Ci fu apprestata una lauta collazione nelle

pib ricche porcellaoe della China e col restante del servizio da ta-

vola in oro, lavorato nella stessa sua casa per la pib parte da ne-

gri fatti istruire da operai a sue spese chiamati d’ Inghilterra. Do-

mini di un cosl fermo volere e coraggio nelle intraprese commerciali

ne ranta molti 1’ Inghilterra
,
e con tali uomini e silTatti sagrifici si

formano a qualche incivilimento le popolazioni colla certezza di riu-

scire. Il signor Bannerman che potrebbe Ggurare fra i ricchi in

Londra ove era anche prima onorato commerciante, vive isolate in

quell’ orrida terra
,

fra miserabili casolari, e spende le sue ricchezze

a furmare un popolo
,

il quale a sua volta formerk gli altri ,* la sua

vita avrk dato il pib nobile degli incitamenti. Cos! sapessero ritrarne

esempio i commercianti europei che si stabiliscono su quelle coste.

Alcuni pochi di tal fatta riuscirebbero a recare a quelle insospettite

popolazioni un vantaggio cui per avrcntura non giugneranno mai

le nazioni d’ Europa coi loro maggiori sforzi e con rovinosi dispendi.

Tra quei popoli val pib un onorato e colto negoziante che una

squadra od uno sbarco di una numerosa spedizione di scienziati e

di coloni. Questi insospettiscono il selvaggio e lo riempiono di tema

0 di rancorc
;
quelli se lo attirano per amor di guadagno e neces-

sitk di protezione. Lo stesso commercio degli schiavi che le nazioni

pib incivilite d’ Europa coi pib generosi tentativi non riescono a

schiantare
,
alcuni pochi d’ incorrnttibile fermezza sparsi nei princi-

pali mercati di quelle coste potrebbero per avventura sopprimere

con assai minore dispen'dio. s

La mia lunga dimora tra quei popoli mi suggerl osservazioni

che non sono per avventura d’ accordo coi mezzi che si vanno eser-

citando per la soppressione dell’ aborrito commercio dell’uomo
,
ma

voglia il cielo non vengano gittate indarno. So che la grave que-

stione fu trattata con zelo e sapere da dotte penne d’ Europa ,
ma

so ben anche quanto sia lontano dal vero lo scrittore che misura
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quei paesi sui libri
,

la luaggior parte rafTazzonati con nozioni car-

pile al voio o raccolle sul cannocchiale dalF alto d’ un bastimento.

Altronde la questione muta alTatto d'aspetto allorchb it durevole

c santo scopo di condurre un popolo manomesso e degradato ad

unirsi alia grande famiglia e a concorrere sotto leggi d’ umanitk e

di ragione alia comune prosperitk
, viene posposto a quello dell’ in-

grandimento e della ricchezza particolare d’una nazione. Perchk in

poco d’ ora avanzarono assai pik nell’ incirilimento alcune terre non

meno barbare e selvaggie dell’ Oceanica ? (^ueste cominciarono la

loro educazione dal momento che misero piede a terra le incivilite

nazioni che ne presero possesso, e questo avvenne piu per la forza

della ragione che dellearmi: quelle dell’Africa al contrario per lungo

ordine di anni si videro sempre depredate
,
manomesse

,
conculcate

or dair una or dall’ altra delle nazioni bianche che si dicevano ami-

che , ed era bene naturale che dove si cominciava colla depreda-

zione si aprisse un campo di rappresaglie.

II Brasile sino dal 1830 per un trattato coll’ Inghilterra vietb il

traOico degli schiavi, ma non si era preveduto che costumi invete-

rati non possono sradicarsi repentinamente. Nelle cittk e nei villaggi

si alzarono fuor di modo i prezzi di quelli, ma i manufatturieri

e possidenti ( senhores <f engenhos

)

vi si dovettero accomodare per

non perdere subitamente le loro entrate e impoverire. Codesto stato

di cose animb speculatori di Rio de Janeiro
,

di Bahia e di Pernam-

buco ad intraprendere un traffico clandestino
, e dal 1833 al 1841

si importarano annualmente nell’ impero 120 tratte di schiavi di 300

a 500 cadauna.

II governo inglese vedendo che il suo disegno non camminava

siccome era ordilo
; e che lunge dal diminuire 1’ esportazione dei

generi brasiliani prosperara invece considerevolmente, sdegnato quasi

fosse quel contrabando una violazione del trattato del 1826, fece

rappresentanze e si diede a perseguitare co’ suoi legni da gnerra qua-

lunqiie nave dei Brasile desse sentore di negri. II governo brasiliano

risposc alle rimostranze che il tralEco non si facea sotto la sua ban-

diera, ma che perb avrebbe date le necessarie provvidenze per

sopprimerlo, qualora cib potesse accordarsi in armonia col ben es-

sere de’ suoi sudditi. Si diede pertanto in sulie prime ad usare

mezzi violenti confiscando negii opiGcii e nelle faltorie i novelli schiavi

che vi si trovavano: ma
,
destatosi un generale clamore, si temette

un sollevamento
, e ogni cosa tomb nel primitivo stato.

Sulle vastissime spiagge del Brasile era insufficiente qualunque
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vigilanza e ia gran numero i negrieri vi sbarcavano salvi il loro

coDtrabando umano. Per un atto del parlamento allora le crociere si

aumentarono rigorosissime suite coste orientali ed occidentali del-

r Africa, e li incrociatori vi commelterano i piii grandi arbitrj
,

di

cui non si avevano esempi da inolti secoli. Codesta misura perb pro-

dusse PeiTelto desiderato
;
e delle 120 tratte sole 20 o 25 ponno

ora condurre in salvamento la loro umana merce, giacchb 20 o 30

vengono catturate col carico sospelto che levano dal Brasile e 15

a 25 gib colli scbiavi a bordo.

Gli otto 0 dieci miia negri che entrano pertanto ogni anno nel

Brasile sodisfano al bisogno degli opificii e deiragricoltora; nb lo schiavo

da parecchi anni vi b tenuto da schiavo anzi si trova in assai migtior

condizione di alcune classi povere d’ Europa. II Brasile coll'accogliere

e favorire ogni anno net suo seno numerose colonie di bianchi a

poco a poco va diminuendo la ricerca degli schiavi, ma per lo svol-

gimento di quelle occorre non meno d’ una ventina di anni
; e sa-

rebbe a desiderarsi che si ordinasse intanto che tutti i figli di schiavi

che nascessero da qui a cinque anni fossero liberi, giacchb bon

tutti i nati schiavi possono essere emancipati repentinamente. Ogni

altro provedimento
,
checchb ne dicano, b inutile o dannoso.

L’ Inghilterra che fe’ la prova di codesta repentina emancipa-

zione rovinb le sue colonie
,
e nulla valsero i 20 milioni di sterline

giltati a compenso do’ possidenti delle Antille. Gli schiavi ivi eman-

cipati con generoso esempio non produssero il risultamento che si

aspetlava. Perdettero ogni rispetto, divennero turbolenti, e tornando

alia naliva indolenza ed alia vita sregolala e selVaggia perirono tra

i vizi lasciando le colonie senza le necessarie braccia. Ora 1’ Inghil-

terra coll’ accanita persecuzione de’ negrieri brasiliani tenta dimi-

nuire anche in quell’ impero le braccia per farvi alzare il prezzo

dei prodotti e potervi rimettere in concorrenza quelli delle sue vi-

cine colonie; ma quello che piu le vale b la secreta determinazione

del parlamento che tutti i negri catturati ai bastimenti passino a

Serra Leona, a S. Elena ed ai Capo di Buona Speranza, e da quest’ ul-

timo punto a piccole riprese vengano trasportati alle Antille, ove

quelli che li compravano un tempo come schiavi ora se li comprino

sotto il nome di coloni. Non b per arventura un atto umanitario,

ma rimedia alia scoosiderata e rovinosa risoluzione.

Ancra per on suo particolare istinto di grandezza si fe’ venire

(T Europa un baroccio scoperto a quattro ruote; e noi che avevamo
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bisogno (li recarci anchc al viliaggio danese distante una buona lega o

mezza, non ci facemmo a lungo pregare d’accettar I’oirerlo favore di

iasciarci trascinare in esso. Si allestirono pcrtanlo non avcndovi cavalli

tre coppie di negri , una delle quali si attaccb al timone
,
un' allra

spingeva per di dietro e la terza ci si pose ai iianchi armala di fu-

cile e di spada in segno dell’ alta protezione del loro capo ed in

difesa contro gli animali feroci cbe non di rado si aggirano per

quel deserto. Ci sarebbe assai meglio andato a garbo camminar

colie nostre gambe, giacch^ il feticciu del mare ce le avea lasciate

sane in quel brutlo scherzo del giorno inanzi
;
ina Ancra poteva of-

fenders! del rifiuto ed i negri scontrandoci senza proteltorato farci

pagar cara la nostra baldanza. Ci acconciammo adunque alia meglio

nello stridente baroccio, e spiegando un ampio ombrello perch^ il

sole abbrustoliva il vollo, ci lasciammo guidare da quella nuova ma-

niera di mute. Il cammino corre in una vastissima landa uniforme,

giacente pochi metri sul lircllo del mare, composta di arena e co-

perta di un leggiero strato di argilla compatta. Dai lato del mare

facevan sicpe interrotta cespugli di cacti
;

alia sinistra si perdeva

lo sguardo sovra un’ adusta planizie senza pelo di verdura. Se non

die qua e Ik si vcdeya il vano sforzo della nalura di ricoprirsi di

pochi arbusti nani
,
sparsi come laceri cenci sul corpo dello schiavo

a renderlo piu commiserevole che nella stessa nudita nativa. In

mezzo ad un mare di luce che scintillava e rimbalzava dal piano

ondoso, gli oggetti si celavano od apparivano siccome nalanti in li-

quido argento; spettacolo imponente al quale si abbagliu e perdk

non di rado il viaggiatore nelC immensita dei desert!
,

ove k in gi-

ganteschi e islrani modi appariscente.

Di mano in mano che ci andavamo ingolfando in quella nuova

atmosfera ci apparivano monticelli d’ argilla ora a modo di piccole

piramidi ora rotonde ed in tutto somiglianti a casolari di selvaggi,

e con tal arte costrutti che ci parve stranamente pazzo 1’ uomo che

si desse cotali cure senza un apparcnte vantaggio. Siccome quanto

piu si andava inanzi tanto piii il luogo si popolava di tali creduti

abituri e simulava un viliaggio abbandonato, ne interrogava i negri,

che non sapeano risponder altro che felisc senore felisc. E non ave-

vano tutto il torto nella loro selvaggia superstizione di tenerc per

sovranaturali quei meravigliosi lavori della termite, minutissimo in-

setto che vive in immense nazioni, e si racchiude, lavora, si goverua

e si difende con leggi quasi umane
,
formando la meraviglia del na-

turalista non che del sclvaggio che alcune volte mostra forse minore
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inlelligenza. Le termiti di cui non si ha per aneo una descrizione

sodisfacenle sono insetti appartenenti all’ ordine dei nevropteri ed
alia famiglia dei plahipenni. Hanno per dislintivi generici qiiattro

articolazioiii ai tarsi, mandibole forti e cornee, testa arrotondata, ali

distese orizontalmente sul dorso colle inferiori della grandezza delle

superior!
,
senza ripiegatura nella parte interna

,
corsaletto pressochb

quadru o semicircolare ,
antenne corte filiformi di circa diciassette

nodi. Latreille crede averne rinvenute due specie anche nel mezzodi
della Francia

,
ma sono communi all’ Indie oriental! ed alle region!

intertrupicali dell’Africa , ove menan guasti incredibili e sono uno de’

pill temuti Qagelli. 11 termes capensis di Latreille (^) conosciuto sotto

il iionie di salaU e di cui nel corso di questo racconto ho detto

quanli guasti rechi in Loauda
,

era quell’ industrioso insetto di cui

aniniiravamo passando le gigantesche c(»trnzioni. a Fra le cose piii

straordinario che mi fu dato osservare nel mio viaggio al Senegal

,

dice Adanson ,
nessuna mi reco piii meraviglia

,
di alcune eminenze

le quali per la loro altezza e regolarilh
,

mi parvero da lungi un
gruppo di capanne di negri

,
od un considerevole villaggio

, e infine

erano solo nidi d’ insetti. Sono piramidi rotonde di otto a dieci piedi

d’ altezza sopra una base presso a poco della stessa dimensione, la

cui superficie b unita colla migliore argilla e costrutta colla mag-
giore solidith. »

Queste piramidi giungono sino all’ altezza di quiudici a venti

piedi. L’ industrioso insetto coinincia a elevare una o due piccole

eminenze d’ un piede
,
e mentre queste crescono in grossezza ed

altezza se ne aggiungono altre a qualche distanza. Continua cos\

ad aumentarne il numero ed allargare la base
,

finch^ non siano

compiti e ricoperti intieramente i lavori solterranej, facendo in modo
che le torricclle di mezzo siano le piii alte e le piii grosso, poco

curandosi della loro regolaritk purchk siano solide. Quando per la

loro riunione il coperchio h finilo, levano il disotto delle torricelle

di mezzo e lasciano solo le sommita le quali congiunte formano la

corona della cupola; adoperano allora 1’ argilla staccata a costruire

(I) Linneo pare abbia eompreaa qnesta specie con molte nitre sotto il nome di Ter-

tna fuUtlit. II dott. Solander cosi descrire il betlieotoi • eorpore futco; alit fiiteetcen-

tibut, eosla ferruginea, itommatibui tubtuperis oculo propinquii, puiicto centrali pro-

miiiiilo*. Latreille cosi descrivc il suo Termei rapensit: bruno-osciiro al di sopra, rossiccio

al di sotto : le antenne, il naso, il labbro superiore ed i palpi di quest’ ultimo eolore: il

corsdibttn piu ebiaro , occhi lisei apparent! ; fronle con piccola inacchia dcprtssa c

rossa i ali che volgono al grigio , seroitraspareiui , colle costole ncrastre,
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r interno o ad elevare 1’ ediGcio con nuovi coni, servendosi deil’ ar-

gilla ammassata presso a poco siccome usano i muratori dei ponti

e dei tavolali. Allorch^ 1’ ediGcio e solo alia sua melk
, il bufalo

selvaggio suole montarvi sopra o farvi sentinella al resto della man-
dria che rumiiia nei contorni e la v61ta k abbastanza solida per so-

slenerlo. Questa serve non solo a difendere 1’ interno dalla forza

degli oragani e dallo scroscio delle pioggie, ma a conservarvi anche

il grado di temperatura ch’ b necessario alt’ incubazione delle nova

,

ed h s^ compatta e solida che a stento si giugne ad intaccarla anche

con istrumenti di ferro.

Il palazzo della regina o camera reale, come dice Smeathman, h

collocnta per lo pin nel mezzo dell’ ediGcio ed al livello del suolo.

La sua forma h quella di un novo diviso per la sua lunghezza. Al

principio questa camera h lunga un pollice
,
ma a misura che la regina

ingrossa coll’eth, gli operai per di denlro lavorano ad ingrandirla e

ad allungarla sino a sei e a nove pollici. II suolo h perfettamente

orizontale e la v61ta ad arco solidissimo. Attoruo a questa camera ,

al livello del suolo ed a distanze eguali s’ aprono parecchi ingress! al

passaggio dei soldati e delli operai, giacchh la uazione termitina ha

anch’ essa li ordini social! che abbiamo noi; ma quelle porte sono

troppo anguste per il re e la regina
,
per cui le loro maesth sono

condannate a perpetua reclusione.

Attorno attorno dell’ appartamenlo reale h disposlo un numeroso

urdine di anticamere, varie di forma e di grandezza, tutte per6 con

volta ovale elittica o circolare. Comunicano le one colie altre per

mezzo d’ ampii passaggi e vi stanno i soldati di guardia e niimerosa

servitii.

Attigue air anticamere ed il piu presso possibile del reale appar-

tamento sono disposte le formicaje, ediGci d’architettura affatlo dilfe-

rent! dai suddescritti. Esse sono intieramente costruUe di festuche di

legno unite con certo glutine gommoso di cui natura ha forniti forse

a tal iiopo codesti insetti operai, e divise in tanti gabinetti non mag«

giori di mezzo pollice di lunghezza. Quest! sono costantemente in-

gopibr'i di uova e di novelli che hanno in sul principio la forma di

operai, ma sono bianchi come la neve, dal che venne loro il nome
di formiche bianche. Quando la capitate 6 in sul nascere, e il reale

appartamenlo h ancora piccolissimo queste formicaje gli sono assai

vicine
, ma allorchh la regina ingrossa ed ha mestieri di maggior nu-

mero di gente per servirla e trasportare le uova di mano in «auo
che Ic depone, c che h duopo ingrandirc la sua camera c le anli-
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camere della servitu, allora le prime formicaje sono demolitc e gli

operai ne costruiscono alquanto piii lungi allre nuove piu vaste e

piu numerose, e sul luogo sgombralo ingraDdiscono la realo dimora.

Gli operai sono in tal modo occupali incessanUimente ad ingran-

dire le dimore demolendo, riparando, ricostruendo secondo i bisogni

dello stato, con una sagacitk, una previdenza ed una regolarila su-

periore a quanto si conosce fra gli insetli e fra gli animali, giaccbc

dice Boitard, con buona pace di lutti i sistemi de' frenologi sebbene

codesti minutissimi insetti non abbian cervello
,
sono perb li animali

cui fn dato da nalura la pin grossa dote d' intelligenza. Le termi-

iiere ricoverte d’ argilla dura e compatta sono al sicuro dall’ influeuzc

esterne. In sulle prime non sono pin grandi d’una noce
,
ma quando

la capitale 6 in tutta la sua ampiezza, il che avviene dopo due o

tre anni, si fanno grosse come due pugni.

Presso le termitiere e le anticamere stanno i magazzini separati

da gallerie o camere comuoicanti le une coUe altre^ sempre ripiene

di sostanze gommose e sncchi condensati di piante che hanno forma

di segature di legno. II resto della capitale b composto di strade

,

gallerie, piazze, ponti ed alloggiamenti formanti un complicatissimo

labirinto. Le vdlte che ricoprono tutti quest! luoghi si sostengono

scambievolmente.

II complesso di queste interne costruzioni b ricoperto da una

tettoja piana senza alcun foro. In tal modo gli appartamenti infe-

rior! sono difesi dall’ umidita anche net caso che la roconda corteccia

esterna screpolasse. Ove poi vi penetrasse aqua nella stagione delle

grandi pioggie, vi sono de’ condotti in varie direzioni ed a varie al-

tezze che la accolgono e la mettono fuori. Fra due terre infine presso

la superficie del suolo ed cstese a pin di trecento piedi di circuito

sono le grandi strade per le quali marciano le termiti a portare la

devastazione nelle dimore degli uomini e tornano cariche di preda.

Ora che ho tanto parlato dell’ architettura della nazione iermi-

tina, se dovessi, anche far ridere o piangere il gatlo di Baiberti e

la sua coda mi b forza il dire alcuna cosa anche de’ costumi di co-

desti singolari insetti.

Le termiti svolte dalle uova per il calore esterno rimangono

inert! per un certo tempo nelle termiliere e sono nutrite a spese del

publico colie provvigioni dei magazzini. Appena perdono il color bianco

ch’ io dissi , e le loro membra sono rassodate
,

lasciano la culla e

divengooM^ operai. Sono allora nello stato di larre. Se poi queste

larve siano d’ insetti nel loro compito sviluppo, come le formic be e
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le api, oppure di neulri, lascierb 1’ alia quistione a chi meglio vorra

darsi studio di scioglierla. Quanto ai soldati egli b certo che sono

larve gik passate in crisalidi compiendo in tal modo la loro seconda

trasformazione. Se poi tornino a direnir maschi o feminine o con-

servino codesta loro forma siuo alia morte
,

ella b nn’ altra que-

stione come la prima. Checchb ne sia, i soldati non si danno altra

cura che di difendere la patria e lo fanno con coraggio e devozione.

a Se voi aprite una breccia
,

dice Smeathman
,

nella parte men
salda dell’ediflcio e lo fate aspramenlc con istrumento acuto, in

meno di due o tre secondi appare un soldalo girando attorno all'aper-

tura come per vedere dove sia I’ inimico ed esaminare la causa del-

I’assalto, poi rientra a dare I’allarme; ed b seguito poco dopo da due

o tre altri accorrenli alia rinfusa con tutta la vclocilk che loro b data.

A questi lien dietro ben tosto un numeroso sluolo che irrompe

dair apertura ingrossando e moltiplicando sinchb si continua a bat-

tere I’edincio. Egli b impossibile descrirere la foga che li trasporla

e li precipita spesso a rotoloni gli uni addosso agli altri giii pel de-

clivio; ma si rimetton tosto e mordono, iirlano, travolgono tutto che

incontrano mandando uno strido come di disperata agitazione. Se I’uno

d’ essi s’ apprcndesse alle carni dell’uomo le melterebbe a sangue e

si lascierebbe strappare tutle le membra ad una ad una senza la-

sciare la presa. Allontanatevi e lasciateli operare senza interromperli

ed in meno di mezz’ ora tntti sono rintanati quasi credessero I’ ini-

mico volto in fuga o fiiori di combattimento. Prima che la solda-

tesca sia rientrata si veggono in moto gli operai ad apportare di

che por riparo alia breccia; e benchb appajano in confusione tutti vi

appongono quel tanto senza mai nb impacciarsi nb arrestarsi un i-

stante; e dopo una scena in apparenza di trambusto si vede elevarsi

un nuoro muro ed insensibilmente riempirsi la breccia. Framezzo alia

caica di codesli operai avvene uno che si tiene costantemente presso

il muro in costruzione e par che vegli alia disciplina. Codesto inge-

gnere in capo si volge da un lato all' altro
,
leva la tesla

,
batte le

forcelle sul suolo di minuto in minuto, e questo leggier rnmore b

seguito immediatamente da uno piii intenso che viene dall’ intemo

del coperchio, dalle gallerie e dai sotterranei ed b la risposta dei pib

lontani d’ aver inteso ed adempito alle ordinazioni, od b per lo meno
certo che a ciascun segnalc si vedono raddoppiar i pass! e lavorare

con maggiore altivila. »

IJn novello attacco alia piccola montagnuola cangia in dn istantc

la scena. S’ ode una specie di sibilo generale
,

gli operai in ulciini
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minuli second! spariscono, e tornano i soldati nuraerosi alia difesa.

Codesla scena alterna di guerra e di tranquilla operosita si puo dal-

1’ osserratore rinovare quantunque voile a sno talento. Mentre i

soldati difendono la breccia
,

gli opera! alzano serraglie e chiiidono

i passaggi dell’ inlerno e specialmente qiielli che mettono alia camera

reale, riempiendoli con tal arte che a mala pena si ponno distiiiguere.

I soldati che guardano le anticamere mostrano inalterabile fedeltk

morendo ai loro posti, ed i fervorosi opera! non abbandonano il loro

ofBcio anche nell’ estrema sventura. I7n giorno venne in capo a

Smeathman, il grande istorico delle termiti, di levare un appartamento

reale con tutto il suo corteggio, e collocarlo in un gran recipiente

di vetro. I servitor! continuavano con estrema sollecitudine a girare

attorno alia coppia reale sempre nella stessa direzione. Alciini di loro

ad ogni giro sostavano inanzi alia regina quasi per darle a man-

giare
,
poi passando alia estrcmith addominale toglievano le uova e

le ammucchiavano in un cantuccio della camera o dietro a qualche

bricciola d’ argilla ove pareva loro pih convenerole. Altri erravano

alia ventura fuori della camera sparpagliati quasi per conoscere la

causa deir orribile ruina avvenuta al lor magniflco palazzo
,
e dopo

inutile ricerca tornavano coi compagni a girare d’ attorno aile loro

maestk termitine. Intanto altri si diedero a rodere alcuni frammenti

d’ argilla umetlandoli di lor saliva e cominciarono a formare una

nicchia leggiera in forma di areata sulla regina quasi per difenderla

dair aria
,

o per toglierla alia vista dell’ inimico
;
e non interrotti

giunsero in meno di ventiqnattro ore a ricoprirla interamente
;

la-

sciando perb nell’ interne bastante spazio perchb potesse agevolmente

prestarle le sue cure tutta la colluvie da cui era altorniata.

Un viaggiatore naturalista cui nulla fugge di quanto pub gio-

vare alia gloria ed all’ avanzamento della scienza ci dd anche la sto-

ria delle spedizioui lontane di codesti insetti conquistatori. Nb cre-

diale che a raodo di Racconto ci dia la descrizione di luoghi che non

ha niai veduti o di un falto che non ha mai udito. 1 natura-

list! non sono romanzieri
,
ed io, dietro la scorta di quei sommi di

Linneo, BulTon, Adanson, Smeathman, Kunig, Spartman e altri sono

pienamente persuaso che non esagerano punto
,

e che sarebbe al-

tronde spregevole negligenza il trapassare inosservate le meraviglie che

la saggia natura olfre alio sguardo de’ viaggiatori per I’ incremeato

delle cognizioni e per la prosperitk dell’umana specie. Godesto natu-

ralista adunque trovandosi nel pib folto d’ una foresta sentl una specie

di sibilo come per I’ approssimarsi d’una serpe si che indirizzb i suoi
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passi verso 1’ insolilo sNono e vide noa senza la piu gran meraviglia

per un biico di qiiallro o cinque pollici di dicimetro uscire bruli-

cando dalla terra una colluvie di termiti [termes viarmn Smeat.) Alla

distanza di quattro a cinque piedi dalla uscita si dividevano in due
culonne composte di operai. Vi>erano frammisti alcuni combattenli

da un lato e dall’ allro della linea e ad un piede distante, come per

proteggere la marcia. Quesli si davano molta briga e parevano io-

quieti portandosi ora da un lato ora dall’ altro per serrare le 61e

e teneric ordinate. Altri soldati, cbe parevano i capitani, eran sa-

liti sugli arbori de’ coutorni e postisi sulle estremitk delle foglie cbe

erano alte dodici o quindici pollici dal suolo, battevano di tempo in

tempo delle forcelle su d’ esse ; al qual rumore 1’ armata accelerava

il passo e rispondeva con quella specie di fischio che dissi aver con-

dutto il nostro viaggiatore sulla lor traccia. Le due colonne si ricon-

giungevano a dodici o quindici passi dal luogo ove si erano separate,

e per tre fori disccndevano di nuovo sotterra.

Ma tomiamo al termes bellicotur, sul cadere della stagione secca,

i bruchi, giacchb non sono altra cosa i soldati di cui parlammo
sinora, subiscono la terza trasformazione e si fanno individui per-

fetli (funo o d’ altro sesso. Hanno gi'a grandi ali ed aspettano

impazienti che le prime pioggie rinfreschino 1’ aria per abban-

donare la capitale e lanciarsi a volo. Scelgono a tal uopo una

notte umkia e partono a miriadi. La regina perb non abbandona il

regno, e con lei rimane sempre un numero suHiciente di soldati

e di operai perche la publica cosa cammini egualmeute. Al levar

del sole la piii pirte degli emigrant! perdono le effimere ali e ca-

dono al suolo la dove il vento o la loro mala sorte li ha portati ,

ricoprendolo siccome d’ uno strato nero , tanta h la copia de’ male

avventurosi. Balestrati cosl senza difesa sovra una terra straniera

cadono in preda ad una colluvie di nemici de’ quali i piii dannosi

sono le vere formiche, gli insetti camivori, i rettili, gli uccelli e

pih di quest! gli Ottentotti ed i Boschimanni che ne vanno ghiottis-

simi. Dall’ istante che questa razza sgraziata ha perduto il valor ci-

vile ciob
,

1’ amore alia fatica e 1’ obedienza alle leggi
,

perisce mi-

serabilmente, e fra parecchi milioni non di rado b difficile che scampi

una sol coppia alia generale distruzione. Nullaostante in mezzo a taiUo

infortunio non curando il pericolo
,

i maschi corrono appresso alle

femmine e spesso per I' amore delle lor donne si danno a sanguinosa

zuiTa. Allora il vincitore s’ apprende alia sua sposa con nodi cosl

indissolubili che la morle sola li scioglie: la quale non si fa lunga-
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mente attendere e per lb piu verso la fine dello stesso giorno non

ne resta vivo uii solo. Cib non pertanto alcuna delle pin fortunate

coppie per rara venlura s’ abbatte in operai girovaghi
,

i quali

veduti i disgraziati si fanno loro d' attorno e li ricoprono d’ un pic-

colo coperchio d’ argilla per toglierli al pericolo e li eleggono re c

regina d’ un noveljo stato di cui si danno tosto a gittare le fonda-

menta. E quei sudditi volontarj si prestano a provedere ai bi-

sogni de’ loro sovrani ed a queili della loro innumerevole discen-

deuza, sinchb almeno non siasi formata una famiglia atta a dividere

con essi le cure e le fatiche.

Dair istante di quell’ accoppiamento e dello scontro avventii-

roso de’ bcnevoli operai b data origine ad una novella nazione. II

ventre della regina comincia gradatainente a distendersi e si gonfia

iu cos'i strano modo che, in una vecchia regina cioe in una regina di*

due anni
,
giugne ad un volume poco meno di due mila volte il resto

del corpo, cosicchb ella pesa quasi quaranta mila volte pin di un ope-

raio e roisura non di rado quattro o cinque pollici di lungbezza. Si fa

oblungu
,
irregolare, e di mano in mano che escono le prime ova

,

altre succedono senza interruzione, in modo che il ventre b sempro

gonfio e la fecondith b senza parL

Il re perdute le sue ali non cangia piii forma ub grandezza.

Si sta solitariamente aggrappato e nascosto sotto il gran ventre della

regina, nb si dk altro pensiero. i suoi sudditi anch’ essi fanno caso

di lui come se non esistesse.

L’ addome della regina ha un movimento ondulatorio incessante

e senza sforzo apparente dell’animale, occasionato dall’atto d’emet-

tere le ova. Non awi madre pih feconda di quella giacchb non fa

meno di sessanta ova per minuto od ottantamila e piii nelle venti-

quattro ore : da cui risulta che da alio stato piii di ventisette milioni di

sudditi ogoi anno. Questi animali pertanto vivendo secondo Smeathman
oltre due anni, daranno una popolazione maggiore di cinquantaqiiattro

milioni
,
mentre il copiglio piii popoloso di api dk soltanto da scdici

a ventimila insetti.

Ma egli b tempo di riprender via per Accrk Danese: e se al lettore

parve lunga la storia delle termiti
,

io non ebbi poco fastidio a rac-

coglierla. Per rompere qnei mirabili edifici e potcrii a mio agio

esaminare, ho dovuto far guazzarc nell’aquavite quei niiserabili

che ci accompagnavano
;

i quali tenendo per sacrilego quell’ atto po-

teano deniinciarci ai fanatic! ministri di quella strana divinitk
,

cd

esporci alia deplorabil sorte del liglio di Mungo Park.
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Accra Danese — Popoli limilroli — I Fanli — Loro usi e costuini — Loro guerre

ed atluale loro stato — Gli Ashanti e loro potenza — Tradizioni — Loro

usi e costuini che ricordano popoli di antica civilta — Spedizione inglese

a Cumassi capitale di quell’ impero e loro traltato d’ alleanza — Stato di

Cumassi e suo esteso commercio — Ritoroo ad Accra Olandese — Strana

avvenlura nottiirua die ci costringe a ripararci a bordo ^ Parlenza per

r Europa — Epidemia a bordo — Un naviglio irlandese — Gibiltcrra cd i

suoi coiitorni.

rafelati dal sudore noi ed i negri che ci tiravano, giugneunuo

ad Accrk Danese e fumiiio ad alloggiare nel castello ove dimora

r incaricato di Danimarca. Egli b un vasto edificio fabricato suite

ruine del forte portoghese gik eretto verso la fine del 1400, al

qual tempo il Portogallo scoprira quella costa. Non vi dur6 a lungu

perb in tranquillo possesso giacchb le crndeltk e le ingiustizie de’suoi

inviati rivoltarono li indigeni e li massacrarono tutti. LaFranciaal-

lora tenth di insinuarsi fra quei popoli
,
ma i Portoghesi investirono

al Capo Corso un grosso vascello francese YEsperance, e fatta prigio-

niera tutta la sua gente la fece morire a Mina di stento e di mal-

tratto, faeendo abbandonare alia rirale ogni pensiero di un novello

tentativo. Anche i Portoghesi perb dal momento della rivolta non vi

poterono piu metier piede, ed il forte nel 1057 caddc nelle raani dei

Danesi, i quali lo fecero centre dei loro possess! lanto della costa

degli Schiavi
,
quanto di quella dell’ Oro.

I Danesi furono i primi Europe! che abolirono in quei possedi-

menti la tralta dei negri
,

che vi animarono 1’ agricollura e vi fon-

darono scuole ed istituzioni per 1’ educazione degli indigeni
;

sicchb

i loro possedimenli si dislinguono dagli allri per produzioni agricole

cd incivilimenlo di arli. Essi soli fecero assai piu per raigliorare la

sorte di quei popoli di quello che tulle I’altre nazkini riunite e

sopraltutlo di quello che ha fatto 1’ Inghillerra. Posseggono oltre di

queslo allri ire forti I’ uno detlo Ningo a otto miglia geograflehe

all’ oriente di Cristiaiisburg; e gli allri QuiVa ed Adda all’imboccalura
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del Rio Volta, che scorre per il paese dei Karrapay o Cropt degii

Europei.

Dall'alto deH’appartamento dd capitan generate ti scorge ai di

la di Ningo nel paese dei Crobi

,

il cui capo b un potente re o

Kahosir, T alta cresta d’ uoa mootagna che a ciei serene sembra co-

perta da uno strato di neve. Vuoki che da quelia montagna cavino i

negri la maggior parte dell’ ore che veadono suUa costa
;
e che ne

polrebbero carare assai piu se per istrana saperstizione religiosa non

tornassero a ricoprire intatle le piii grosse vene che incontrano di

quel prezioso melallo, rispeltandole quali divinitk proteggitrici e ca-

sligaodo il sacrilege che vi mette le maoi.

In faccia al forte Danese s’ alza un vasto e nuove edificio del

signer Etlore Richter, costrutto in forma di castello, di forte ed im-

ponente aspetto. Ivi ha posto ai sicuro d’ un improvviso assalto

de’ negri la sua casa, i vasti magazzini di merci si africane che euro*

pee, ed i ricchi opiticii di oreCceria, nei quali con alcuni maestri fatti

venire d’ Europa lavorano pih di duecento negri. Voile trattenerci

seco lui a pranzo e ci fu oltremodo gradito per le cordiali atten-

zioni usateci e per le important! cognizioni di cui era fornito sul

paese, le quali furono quasi sempre il soggetto della nostra conver-

sazione.

Accrh b un piccolo State indipendente limitato, ai ftud dal Rio

Volta, air E. e al N. dal vasto impero degii Ashanti e dallo scadufo

e sperperato popolo dei Fanti. Vuolsi che quest! sieno la razza di

negri piii abbietta e depravata della costa, die si permette ogni sorta

di soverchierie contro i bianchi, ma operaodo in tal mode non fanno

altro per avventura che esercitare un diritto di rappresaglia.

I Fanti erano un popolo indigene governato dal re degii Ashanti.

Insurti contro il loro sovrano si scelsero an capo ed enaigrarono

sulla costa. Questo capo b costretto a lasciarsi tagliare il bracno sinistro

in segno di sommissione verso il suo popolo, ed in compenso di un tale

sacrificio e investito di un potere assoluto, e la sua famiglia riceve

titoli della piii alta nobilta ed il grade di Braffoe. I BralToe hanno

soli il diritto di abitare Abrah la capitate, e coi loro scbiavi domi-

nano su tutti i contomi della citth.

Bench^ i FanQ abbiano perduta nelle ultime guerre gran parte

della loro potenza, sono sempre a notarsi sotto il rapporto istorico

per r indole loro particolare e I’ influenza die esercitarono nel

secolo XVlli m tutta la costa. I Fanti portano un grande rispetto

ai loro morti e se li sepdiiscono nelle stesse abitazioni. Vivono in

4i
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continue dissension! tra loro, e trattano di quesle loro differenze in pa-

bliche assemblee chiamate palavres. Hanno anch’ essi come alcuni

popoli deir Angola una specie di Giudizio di Dio, e per coslringere

il colpevole a confessare un delitlo gli danno una pozione avvelenata,

la quale ore sia vomitata viene assolto, altrimenli ^ dichiarato col-

pevole. II color bianco ^ tenuto per simbolo di innocenza e di virtii

,

0 quando una negra h riconosciuta tale comparisce in publico ve*

stita di bianco. II feticciero od il fcticcio stesso sono sempre coperti

di indumenti di un tal colore. II delitto vi ^ poco comune ed ogni

iugiustizia reca la perdita della liberty. Un omicidio ^ multato colla

inorte di sctte schiavi della casa del colpevole
;

triste conseguenza

deir ignominioso commercio.

II re d’ Assin
,
State limitrofo un tempo tra essi e gli Ashanlt,

cssendo in guerra stato vinto da quest!, venne a cercar soccorso a

Annatnaboe. Gli abitanti avendo ricusato di dar in mano agli Ashanti

il Tugitivo re che aveano generosamente accolto
,

diedero origine

a quella guerra che fu si funesta a tutta la nazione dei Fantl.

Il re degli Ashanti rimasto la prima volta vittorioso a Buinka

continuo con iterate vittorie a domare i Fantl. Nel 1806 prese la

capitale Abrah e ne fece esterminare quasi tutli i Brafloe o capi.

La formidabile potenza dei vincitori sconosciuta sino allora minaccib

le coste. Furono presi i forti oiandesi di Cornardine, Amsterdam e

Anuamaboe e distrutti. Ottomila Fantl furono uccisi sotto il forte

Inglese e solo tre o quattro mila scapparano alia sorte dei vinti.

Gli Ashanti assediarono la fortezza, munita allora dt cinquanta

uomini, e non ostante la coraggiosa difesa avrebbe dovuto arrendersi

ovc non avesse ricevuto dal Capo Corso il soccorso, fra qnei barbari

validissimo, di dodici uomini e quattro official!.

11 17 giugno 1807 fu conchiusa la pace fra gli Inglesi e gli

Ashanti. Il governatore del Capo Corso visito il re nel suo campo e

quest! gli di6 prova di intera fede recandosi nel forte inglese ove

promise rispetto a quella bandiera e a tutti i suoi protetti. '

Intanto una desolante mortalita si sparse nell’ esercito, si che in

tutta fretta dovette abbandonare il paese de’ Fantl
,

i quali ben-

chh vinti e dispersi gli serbarono eterno odio, si che riordinatisi

ancora ncl 1809 assediarono la citta di Mina e 1’ anno appresso in-

vasero Accrh. Gli Ashanti accorsero e li dispersero di nuovo, ma non

poterono siccome aveano giurato sterminarli tutti. Da quel tempo i

Fantl perdettero tutta la loro potenza, e si cangiarono in poco

Icnipo le sorti in tutta la costa d’ Oro. Ma qucsti avvenimenli
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avendo preceduto solo di pochi incsi 1’ abolizione della tralta de’

ncgri, sgraziatamente intralciarono i risultati di questa bcncnca e

salularc riforma. La fiinesla influenza che hanno esercitata va perb

di giorno in giorno scenaando. Gli stabilimenli inglesi hanno nota-

bilmente guadagnato coll’ alleanza degli Ashanti per le comunicazioni

interne
,
ma i Fanti oppongono ancora degli ostacoli al libero passo.

La caduta dei Fanti ed il predominio degli Ashanti pare abbia

ad apportare una novella era nella storia di quelle coste e del loro

commercio. Gli Ashanti di cui appena si aveva udito per lo inanzi

il norue diventarono la prima potcnza di quel paese. II nome di questo

popolo 6 citato per la prima volta da Bosman e Barbot che lo con-

fusero con qnello degli Inta. Ebbero nel 1749 una guerra accanita

cogli Akemiti
,

i quali venuti dalle montagne interior! avevano ster-

minati gli Aquamboens

,

e si erano stabiliti al levante dei Fanti sul

corso iuferiore dei Rio Volta. Gli Akemiti disparvero sotto il ferro

degli Ashanti ed i Danes! nc lamentarono la perdita come di popolo

valente e fedele. Questo nuovo popolo che stende la sua influenza

su tutta quasi la costa dell’Oro puo mettere sull’ armi piii di 150,000

iiomini. R superiore agli altri per istituzioni e per costumi, e si di-

stingue per una folia di usi i quali eccitano la curiositk e 1’ attenzione

degli Europe!.

Una tradizione degli Ashanti riporta essero essi originari da un

paese posto piii vicino alia grande aqua; che conquistassero il regno

degli Iota ed altri piccoli Stati e fondassero il loro impero approprian-

dosi la lingua e gli usi dei vinti piii civil! di essi. La lingua degli

Ashanti dilferisce in fatti da quella della costa, ma deriva come quella

dei Fanti e degli altri popoli di quella marina, da una madre co-

mune. R la piii sonora e piii delicata delle sei che si parlano da

ApoUonia al Rio Volta (60 miglia geogr.
)
e per singolare loro in-

dole sono pill degli altri vaghi della inusica. Erano in altri tempi divisi

in dodici tribii e vuolsi che la famiglia dei re appartenga ancora ad

una di quelle, alia tribii degli Annoni. La forma attuale del governo

b iin regno con partecipazione delli ottimati, essendo nelle mani del

re
, di quattro capi e dell’ assemblca de’ capitani. Alcuni come quelli

di Accra conservano 1’ uso della circoncisione.
^

Hanno inoltre una curiosa tradizione sull’origine dell’ uomo, ed b

che al principio del mondo il gran feticcio (Iddio) abbia creati tre

uomini bianchi , tre neri ed altrettante femine. Per togliere in

seguito ogni causa di lagnanza e di malcontento lascib loro la scelta

del bene e del male. Pose siilla terra una gran zucca ed una carta
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chiusa, e lascio at negri per i primi la scelta. Questi presero la

zucca credeado cooteoesse tuUi i beni, ma apertaia trorarono sola

ua pezzo d’ oro, uoa di ferro ed altri metalli di cui non conoscerano

r uso. I biaochi iarece apersero la carta nella quale veuiva loro pro-

messa ogoi aorta di beni. Iddio abbandonb i negri tra le selve e

le lande, e eonduceodo i bianchi verso il mare
,
tutte le notti sceo-

deva a conversare con essi. Apprese loro a costruirsi le navi e li con-

dusse in altre contrade. Molto tempo appresso i bianchi tornarono

con una farragine di mercanzie per commerciare coi negri che senza

la loro sgraziata scelta, sarebbero divenuti il piii gran popolo della

terra. Yedendo poi quest! che Iddio li aveva abbandonati rivolsero

il loro culto agli spirit! inferior! ed ai feticci che presiedono ai

fiumi, alle selve e alle montagne.

Gli Ashanti in generate non hanno il vero aspetto del negro,

ed un gran numero de’ loro usi e costnmi e delle loro leggi ricordano

gli antichi Egizii. E quelle arli
,
quelle cognizioni e qnegli usi che

ammiriarno tnttora su tutta la costa di Guinea, non b fnor di Inogo

che si credano derivati da alcuni di quegli antichi colon!. E particolar-

mente poi pare che vi abbiano influilo anche le spedizioni dei Car-

taginesi i quali scacciarono nell’ interno alcuni popoli che abitavano

presso il Mediterraneo. Inoltre dopo la distruzione di Cartagine un

gran numero de’ suoi abitanti vnolsi siansi rifuggiti nei desertk Questa

supposizione verrebbe confermata dall’identith di molti nomi di po-

poli limitrofi ai Cartagiaesi e che troviamo ai Sud del flume Negro.

Cos! il nome dei Mimaki che Ptuiomeo colloca un poco al Sud di

Tripoli
,

si trova anche all’ occidente del nuovo impero di Yarriba

;

quello dei Nabathrce che abitavano al disotlo d’Algeri compare nel

regno di Pahom^ e cost pure altri che si truvano indicali nella carta

di cui Buache corpedb 1’ opera di Ptolomco.

Svetonio Paulino attraversb gia cou un escrcito il paese dei

Pemsi ove Mungo-Park credette rinvenire le fonti del Nigro, e che

Ptolomeo coUocava tra la Gambia e la costa. La sua spedizione

produsse al certo alcune emigrazioui secondarie dei popoli del cen-

tro verso le parti occidental! deil’Africa. Cornelio fialbo, il conqui-

statore di Garama e di Cidamo (il Fezzano), nella sua spedizione verso

il Negro percorse senza dubbio per qualche tempo le contrade poste

sulle rive settentrionali di quel fiume, occupate ora dagli Stati dei

Nufi, dei Yaurij dei Tilalni, e sforzd secondo Bowditch un gran nn-

mero di quo’ popoli ad emigrare sulla riva meridionale di quel

fiunie. U deserto di Sara ofTriva allora come anche ai presente un

. Glx'gll
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niaggior numero di strade praticabili che non si sogliaiio trovur

segnate sulle carte, e recenli Tiaggi provano che non una regione

ail’nonio insuperabile (*). In tal modo gli emigrati egizil e cartagi-

nesi potrebbero coi popoli etiopi essere slali cacciati successivamenle

sino al paese degli Ashanti.

II conaitato africano sin dal 1817 volendo prevenire le sangui-

nose guerre che minacciavano gli stessi possedimenti degli Europei

sulle coste di Guinea deliberb d’ inviare un’ ambasciata con donativi

al re degli Ashanti. Avea per fine inoltre di indurre quel re a rice-

vere un invialo inglese alia sua corte
,
e assecondare in parecchie

cose la politica ed il commercio dell’ Inghilterra. A codesta missione

di cui facea parte Bowdilch, siamo debilori delle estese cognizioni

che abbiamo su quel gran regno.

La spedizione parti da Annamaboe (*) e si inoltrb verso il set-

tentrione attraverso una contrada deserta e selvaggia sino al fiume

Bousempra al di Ik del quale vide i priuii campi coltivati. Circa un

miglio oltre Annamaboe trovossi in fertile valle folta di pini, d’aloe, di

palme c di banani
,

e dopo quattro ore di cainmino entrb presso

Payntri (5“ 20' 30” lat. N. e 1" 47' long. Occid. di Greenw.) nella

contrada montuosa. Le piii alte montagne erano assai dirupate
,

le

pin basse erano seminate di piriti bianche ;
un suolo nero senza

pietre copriva le valli. Payntri h descritto qual luogo ameno e in-

cantevole ove senza fatica trovansi provvigioni anche per il succes-

sive viaggio nei luoghi selvaggi.

Le sei giornate che seguirono furono penose. Camminarono per

folte boscaglie dove i vegetal! foltamente intralciandosi non lascia—

vano sentiero praticabile. Ora si laceravano i piedi fra sassi
,

ora

si sprofondavano in terreno palustre irrigate da numerosi rnscelli*

Il cotone
,
la robinia durissima {bois de fer)

,

palme di varie specie

stendevano densa la loro ombia. Le radici
,

i tronchi rovesciali o

fracidi erano coperti di piante parassite e serpeggianti che arrestavano

sovente il passo de’viaggiatori, si che in quei sentieri lortuosi eran co-

strelti piuttosto ad arrampicarsi che a camminare, e non poterono

(t) Vcdl la descriiione del Sahara nella recente opera del sij^nor E. Carelte: Kt-

eherchet tur la giogrnphie et le commerce de Vyflgirie men'dionale, ec. , ec.

(5) E la principal fortezza inglese di quella costa , a olio iniglia dal Capo Corso,

difesa da 30 pezzi d’ artiglieria. Era un tempo il piii gran mercato di schiavi e vi si

trovavano sempre all’ ancora 30 e piii navi di tulle le nazioni d’Europa. La eitla i

tenuta per la pid grande, rices e florida della costa. Conta ora piu dl died nail* «hi-

tanti
,
ma sono sempre in continue dissensioni fra loro.

D
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avanzare se non a piccolo gioruate. I portalori erano presi da terror

superstizioso degli spirit! delle foreste
; e 1’ eco ripetendo gli urli

delle bestie feroci raddoppiava I’apprensione del pericolo; innumerc-
voli papagalli suite vette degli arbori riempivano i boschi de’ loro

acuti Gschi. Nella notte miriadi d'insetti lucicanti vi spandevano dubbia

luce che accresceva 1’ orrore misterioso della foresta, e sovente presso

i fuochi del loro attendamento, dice Bowditcb, parevano trasportati

nel mezzo all’ inferno di Dante. Ogni traccia d’ abitazione e di col-

tura era distrutta neil’ ultime guerre sino all' estremo limite del regno

de’ FantI , del quale era un tempo Mansoub cittk limitrofa. Gli abi-

tanti erano scacciati ed impossibile procurarsi provigioni.

11 sesto giorno dopo la parlenza da Payntri
,

i viaggiatori eii-

trarono nella deliziosa valie del Bousempra, che scorre ivi dall’oriente

all' occidente, e separa i selvaggi boschi dal paese interno, dove gli

-Ashanti non aveano portata la distruzione. Ivi incontrarono Prasii

cittk bella ed amena: e due giornate piii al Nord b situato il vil-

laggio di Askaraman (5* 50' 20" lat. N.) dove ebbero i primi scontri

le truppe degli Ashanti, ed ivi ricomparvero i primi campi di biade

‘dopo Payntri.

Oa quel luogo il suolo va sempre piii elevandosi e pietre fer-

ruginose formano le vette delle montagne. Ivi b tracciato il confine

‘del regno degli Ashanti (6’ 8' 50" lat. N.) lungo le rive del flume

Bokmen. £ grido fra quelle genii che le sue aque inspirino I' eio-

quenza, e gli Ashanti che vogliono possedere questo prezioso dono

vengono ad attingerne almeno una volta all' anno. Questo paese

montuoso b variato all’ infinito da valli e da monti. A Dumpassi (6*

11' 30" lat. N.) luogo alquanto considerevole
,

cominciano i vast!

'campi- di biade che si estendono sino a Cumasst capitate del regno.

I primi giorni della dimora dell' ambasciata in quella residenza

passarono in udienze e feste. Poi dopo molte difficoltk Bowditch

conchiuse inline un trattato d’ alleanza fra il governatore del Capo

Corso, ed il re degli Ashanti, Sai' Tutii Quamina. Il regno di Duabtm

era pure compreso net trattato i cui principali articoli erano: « Vi

‘sark pace ed alleanza fra i sndditi delle due potenze tanto nel

paese montuoso degli Ashanti
,
che sulle coste. Queste saranno per

lo inanzi al sicuro d’ ogni invasione. Ove succeda qualche discordia

fra^i due popoli
,
non si verrk a giusta guerra prima che siasi te-

nuta una conferenza col governatore. Sark sempre concesso ad un

olQciale.inglese risiedere nella capitate degli Ashanti, per mantenere

comunicazione regolare col governatore del Capo Corso. Il re favo-
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rir^ e proleggera il commercio del Capo Corso, ed il governalore

s’ impegnerk dal suo canto a lasciar godere agli Ashanti tutti i

vantaggi della costa. Punirk egli stesso le piccole mancanze degli

Ashanti, ina dovrk spedire al re i rei di grave delilto. I re degli

Ashanti lascieranno alle cure del governatore del Capo Corso i loro

figli per istruirli nelle arti e nelle scieiize degli Inglesi. » II re pro-

mise inoltre di ricevere e di proteggere il uiaggiore Peddie ed il

capitano Tomaso Campbell i quali viaggiavano per amore di scienza,

ove fossero entrati ne’ suoi dominii. Dopo la scgnatura del trattato

il re oil'erse a Bowditch i suoi doni
,

i quali erano, al governo

inglese i fanciulli da elevarsi, al governatore un garzone ed una fan-

ciulla per servirlo, a Bowditch lo stesso dono e'alcune verghe d'oro.

OlTerse poi per il museo inglese sei lavori in oro deH’oreficeria del

paese. Promise di non piu mover gnerra ai Fantl e di considerarli

d’allora in poi come soggetti all’ Inghillcrra; ma voleva in compenso

che il re degli Inglesi ristabilisse il commerciu degli schiavi la cui

abolizione era oltremodo dannosa. In fatli gli annuali tributi dei regni

a lui soggetti sono per lo piii di schiavi
, ed il produtto di questa

vendita gli riempie il tesoro. Dai regni d’ Inla e Dagumba ri-

ceve egli il piii gran numero di cattivi; ed k tale che in sul luogo

il valore di ciascuno e di soli 2,000 cauri, il che equivale a qualche

noce di gurii (frulto della slerculia acuminata). Siccome poi gli Ame-
ricani, Spagnoli e Portoghesi ne continuano la tratta, gli indigeni ve-

dono di mal occhio Ic nazioni che tentano allontanare i negrieri, e
r ultima condizioue del trattato era uno scoglio contro il quale sta-

vano per rompere le speranze del governo inglese.

Benchk gli Ashanti commercino solo pei loro bisogni come la

maggior parte dei negri e non per amore di lucro, le loro relazioni per6

non si limilano solo alia costa di Guinea, ma si estendono sopra il

Nigro, e sin nel Fczzano. Li Ashanti s’ internano nell’ Africa e mulano
i lor prodotti sui raercati del Nilo e ad Hussa, dove le stofTe di seta

pill preziose hanno facile smercio. La loro inoneta b la polvere

d’ oro. ma cogli Stati vicini si valgono dei cauri.

Mettono a Cumassi nove grandi strade, che la tengono in comii-

nickzione con quasi tutte le parti dell’ interno : e paesi assai lontani

sono sommcssi all’ iinpero degli Ashanti. Meredith ha voduto nel

campo del re k Annamaboe (1807) fra i nnmerosi capi che coman-
davano nella guerra contro i Fanli, un Maomettano d’alta statiira e

di forme atletiche
,
nativo di Cassina al Sud-Est di Timbuctii. Era

stato in Tnnisi
,
e trovavasi co’ snoi iiomini al servizio del principc,
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poptando al collo legate in oro ed in argento senlenze del Corano.

Alcuni Mullahs o preti maomettani discesi dal settenlrione si sono

scontrati in quella capitale con niissionari crisliani pervenutivi dal

mezzodl
,
e gli uni e gli altri s’accordano a combattere il cullo dei

feticci ed i sagrifici utnani pei quali il popolo va pazzo come TAnda-

luso per la caccia del toro. Quei Mullahs appartengono alia grande

missione maomettana che dal Nigro si estende a tutto il paese degli

Ashanti e va inoltrandosi anche in qiiello di Dahom^, e godono alta

coDsiderazione in Cumassi. Insegnano a leggere e scrivere Tarabo,

e mantengono continue comunicazioni con Timbuctii. Bowditch trov5

in quella capitale presso Apukti un di que’ preti
,
parecchi manoscritti

arabi ed alcuni libri europei , tra i quali una Bibbia oiandese (<).

Con (ante e si estcse relazioni coll'intcrno dell'Africa, Cumassi potrebbe

divenir centro di somma civile importanza si pel commercio europeo

che per le scienze geografiche e natural!
; e 1’ Inghilterra per mezzo

d’ un abile commerciante ivi stabilito senza sfarzo di rappresentanza

potrebbe gittar le fondamenta d’una conquista, siccome non ha giiari

e forge inaspettatamente le avvenne in una delle piii important! isole

della Sonda.

In sul cader del sole tornammo a metterci nel nostro baroccio,

e a sera avanzata fummo di ritorno alia locanda di Ancra. Eravamo
ambidue spossati dal calore della giornata e fatto un bagno ci riti-

rainmo ciascuno nella nostra stanza. Mi gettai senz’ altro sul duro

lelto di stuoje vestito
,
e caddi in profondo sonno. Era tale un

bisogno iiuperioso che avrei dormito sovra un letto di spine. Dopo
parecchie ore di tranquillo sopore

,
quando la notte era gill oltre

la metk del suo corso, mi parve in sonno d’ azzufTarmi con qual-

ciino che volesse contendermi il posto e mi sentiva gik afferrare

per le braccia da una forza prepotente, si che sbuffando quasi non
avessi piu potato resistere mi lasciava trascinare; ma la foga interna e

forse un urto mi scosse dall’illusione, ed aperti li occhi fra il debole

chiarore delle stelle mi trovai a faccia a faccia con un liingo gru-

gno e fra due braccia scarne tutte nerbo e pelo. Non so se died!

un urlo o un pugno
,
so che mi rintrono nell’ orecchio un acuto

stride , il. che provommi che anche all’ animale tocc6 qualche cosa

di doloroso, e fra le piii strane grida rotolh dal letto facendomi ba-

lenare addosso due occhi accesi. Ma per buona ventura non gli

lasciai tempo
, cfah la lunga abitudine mi fe’ trovar tosto sotto il

(I) Vi'di l« GvograSii di Carlo Ritter a pag. 451.

Diiii'i; ’ I )gll'



CiPlTOLO VEMEBmOSEtTO 3J3

guanciaie una pistola cbe gli tronc6 di boUo la viUt. 11 trambuslo,

le strida dell’ animale ed il luono dell’ anna da fuoco a quell’ ora in

una stanza avevano messo sossopra la casa e il villaggio. II capilano

accorse primo, ma non avea lume e gridavamo ambedue senza ca-

pirci come avessimo perduto 1’ uso della favella. Poco slante irnjp-

pero negri e negre con liaccola di catrame; e quella cupa illumi-

nazione riverberando in quelle faccie strane e contraffatte dallo

spavento rammenlava la piii orrenda boigia di Dante. La vista

dell’ agonizzante animale che per mala venlura era il favorito man-
drillo del villaggio, e da parecchi anni il piii venerato feticcio del

popolo
,
destb grida di vendetta. lo mi trovava al certo nel piii

gran pericolo e avrei pagato caro quelF atto di difosa , ove Ancra
cbe non aveva altro feticcio al mondo fuori dell’ oro

,
non si fosse

dato colla sua autoritk a calmare gli animi irritati, ed un po’colla

forza un po’ cx>lla ragione non avesse respinta e disperse la crescente

folta degli accorrenti
,
assumendo sopra se 1’ espiazione di un tanto

sacrilegio. lo dovetti pagare la festa del morio, ed accompagnati da
alcuni negri fedeli che il signor Bannerman appena ebbe sentore

dcir accaduto spediva in nostra difesa , non appena comincib 1’ alba

che ci affrettammo di porci sulla nave in salvo dalle insaziabili esi-

genze di un selvaggio fanatismo.

II povero animale che per la devozione dt tutti s’ era messo
in diritto di entrare nell’ora che piii gli piaceva nei casolari aperti,

quella notte si era messo in capo di salire per la finestra aperta

della mia stanza e porsi a giacere nel mio letto.

Era la metk di novembre ed il capitano avea finita ogni sua

cosa sulle coste d’Africa, e con generale allegrezza ci apparecchiammo
a far vela per 1’ Europe. Il vento era propizio e in quattordici

giorni eravamo gik all’ altezza di Serra Leona. Il giorno quattro di

dicembre quasi d’ un tratto il vento calmos-si ed ana greve bo-

naccia ci colse nel mezzo delle pih liete speranze. Tutto quel
giorno e la notte appresso un molesto rullio del bastimento ailannh

in modo strano 1’ equipaggio , si che ogni ilaritk scomparve e tntti

stavamo qua e Ik sdrajati sul ponte gnardandoci e commiserandoci.

Quanto h poca cosa 1’ uomo se 1’ elemento su cui s’ aflida baldan-
zoso, anche nella sua piu serena tranquillitk pub haccarci e rtdurci a
tale stato compassionevole I All’ ora della collazione del giorno cin-

que ci sforzammo a prender cibo chh ci pareva poi essere divenuti

assai mono di noi stessi
;
e quasi vergognosi dhe gente indnrita al

mare si mostrasse tanto sensibile ci sforzammo a darci d' attorno

;

45
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ma poco appresso cospersi d’ agghiacciato siidore giacevamo presi

da subito disagio: il malore erasi iatto si generate c cosi grave che

non sembrava potersi attribuirne al solo rulKo del bastimento. Le sci-

inie, i papagalli, i cani, le capre
,
le galline erano assaliti anch’ essi

pill o meno, e morivano in poche ore. Chi attribuiva la causa all’a-

qua, chi al vitto, chi all’ aria; nessuno de’piii vecchi mariuari s’ era

inai trovato in mare in cosl Irista situazione. La farmacia era esausta e

solo alcuni friitli di lamarindo raccolti per curiosila in vari luoghi

delle cosle si poteano oifrire ai piu aggravali
,
ma nulla giovavano.

La malinconia c la disperazione cominciavano ad abbaltere anche il

coraggio, quando il giorno sette si annuncib una tempesta. Nessuno

aveva lena da accorrere ad ammainare le vele, ad abbassare gli alberi;

il turbine irrompe
,

rovescia
,
infrange e trasporta mugolando vele

alberi e quanto incontra nel suo impeto. Stavamo attendendo im-

potenti e rassegnati il rovinoso ultimo crollo che ci disperdesse colle

infrante sarte sull’ inferocito elemento. Alcuni de’ meno aggravati

per6 poterono tenersi stretti al timone e governare. La bufera durb

una lunga ora che fu per noi un secolo di orribile agonia, ma ci

reci) inaspettato beneQcio. (^uel commovimento depurb 1’ aria
,

s'l

che quasi per incanto potemmo riaverci. Riprendemmo coraggio e

lena e come accade sovente in quella vita di stenti e pericoli, dal-

r estremo abbattimento passammo alia vita piu allegra ed in pochi

giorni nb piu alcuno ricordava quell’ afTanno, nb si vedevano piu i

tristi effetti dell' improvisa procella. lo non avea aviito in Africa

novella alcuna della orrenda strage menala in Europa del cholera

asiatico
,
e quando I’ehbi appena^ nun potei tenermi dall' ideare per

un istante che il tremendo morbo avesse potuto stendere un soflio

desolatore anche in mezzo all’ oceano , e noi pure avessimo sentita

in quella calma alcun che della pestifera influenza.

Il ventisei novembre alle quattro ore del mattino scorgemmo

solto vento un grosso naviglio che ci fe’ segno di volerci parlare.

Si manovrb pertanto alia sua volta finchb fummo a portata del

portavoce. Era un brie irlandese diretto a Serra Leona, ma secondo

il computo del nostro capitano gia da giorni passato al Snd. L’lrlan-

dcse infatti lo sospettava e ci pregb della nostra longitudinc, il che

lacemmo sopra una tavolozza nera con cifre bianche. Era stato colto

(lalla lunga bonaccia d’ un mese e le correnti I’aveano portato fiior

di via
,

s\ che lo facevano dubbioso del cammino. Ci disse poi che

peouriavauo di aqua , al che il nostro capitano avendo risposto

die una procella ci avea spazzato il ponte d’ogni provvigione e che
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noi pure eravamo forse a peggior condizionc di essi, s’ alz6 un grido

quasi disperato dal bastimcnto e sentimmo quel capitano gridare

:

non ci resta clie pregar Dio perche ci mandi della pioggia . . . buon
viaggio... Buoti viaggio, ripigliatnmo noi, ma quelle parole ci passarono

il cuore, ed era orribile il non poterli soccorrere
,
e doverli abban-

donare al lor deslino in mezzo all’ oceano in bonaccia ed assetati.

Il giorno appresso alle undid ore della notte riprese il vento e fl-

lando da sei a otto miglia all’ora, in pochi giorni salutainmo da lunge

una nebbiosa vetta dell’ isolc di Capo Verde. Ci divertiva intanto la

pesca del tonno s'l alia fiociua che all’ amo, ed apprestava un deli-

zioso cibo ebb ci restava solo a bordo del baccala secco e poca came
salata. Pescammo anche un grosso tenard il quale portava nel ven-

tre un volante di tre libbre e mezza ancora intalto. Da quell’ isole

con vento vario ma fresco passammo il tropico del Cancro e diri-

gemmo sopra Madera. Di mano in mano che venivamo approssimandoci

air Europa mi pareva 1’ immensita dell’Atlantico impicciolisse per ren-

dersi men temuto al mio sguardo , e quasi in braccio a vecchio

amico, gli ricordava come parecchi anni inanzi mi portava ai piii

lontani lidi ridondante di gioventii e di illusioni, ma pensoso e goniio

il cuore di lagrime. Ahi come miitato in pochi soli! ma pur tornava

giubilante al pensiero di riveder fra poco la patria e felice di mo-
rirvi, purchb ne toccassi anche solo il limitare.

Discoprimmo il Capo di Trafalgar, ma il vento fattosi contrario

bordeggiammo appunto in qiiello spazio memorando dove il ventuno

ottobre del 1805 accadde la memorabile battaglia che diede 1’ ultimo

crollo alia marina imperiale; e le tre nazioni belligeranti perdettcro

i loro ammiragli Nelson , Gravina e Villeneuve. Nella notte ci

venne veduto il faro di Tarifa, ma per timore dagli insidiosi scogli

di Cabezas fu mestieri vagar loiitani attendeudo il giorno e miglior

vento (^J.

II sole surse luminoso e puro il giorno appresso
,
ma parevaini

( I) Eravamo eiitrali nello strello percoiTundo qiiatlro cd anche cinque mi|;Ha all'ora,

pre«oche senza venlo e per la sola forza della corrente, che dall’ Allantico metle noi

Mediterraneo. Questa corrente fu occasione di osservazioni dell’ illustre Halley discepolo

di Newton che ne trasse la sua famosa dottrin.i della maggiore evaporazione delle aqne

del Mediterraneo. Oltre questa corrente superfleiale vogliono aicnni che in quello stesso

luogo ve ne sia altra piii profonda direttamente opposta
,

prodotta dal movimento

rotatorio della terra d' Oriente ad Occidente, dalla maggiore pes.mtezza dell' aque del

Mediterraneo e dalla gran massa d’aque Iluviali e del Mar Nero che esercitano appunto

a quell' nscita una maggiore pressione di quelle dell' Oceano la cui forza i roKa

siille coste dei due eontincnii.
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avesse perduto il suo fooco, ed io che per lango soggiorno ne’ climi

ardenti non areva pin vestimenta di lana, mi stendeva a’suoi

raggi e mi lagnava che non avessero la forza di scaldarmi. Egli

iliuminaya colla luce tarda e fioca del gennajo d’ Europa i due con-

tinent!, che il semidio di Grecia stacch del piede per congiungere

i due mari. Abila e Caipe insuperabile barriera alle audaci imprese

dell’ antichita
,
or segnano un punto di partenza da cui si spandono

per ogni piii remota parte della terra navigator! e commercianti.

Alla destra scorgesi la citlk barbaresca di Tangeri da cui furono

scacciati nel 1662 gli Inglesi. Ora non b che un mucchio di case

basse e malsane a tetto piano difese da un cattivo forte, nido di

furfanti e di pirati. I numerosi ebrei che la abitano passando inanzi

a nna moschea, ad un mercato o ad altra publica radunanza di tur-

chi debbono torsi le calzature e camminare a pib nndo pagando

coll’abbiezione qiiella sozza ospitalith. Piii inanzi evvi Alcdzar-el-Ceguer

porto importante al tempo de’ Mori a tre migiia dal continente

earopeo. Finalmenle appare il Mons Abyla o Cynegetica ( monte

delle scimie), la colonna meridionale di Ercole, a’ cui piedi b posta

Ceuta
,

nndo scoglio su cui gli Spagnoli inalzarono un forte ove

tengono i condannati. Dietro vedesi una spalliera di monti che

mettono al Capo Spartel.

Alla sinistra limita lo stretto la costa ove sta Tarifa, punto pib

meridionale dell’ Andalusia e di tutto il continente europeo. Qua
e lb seminati si veggono ancora alcnni forti che si dicono costrutti

dagli Arabi. I Romani avcan conosciuta I’importanza di Tarifa e

r aveano munita
;
e i Saraceni la fecero il punto pib importante

delle loro comunicazioni coll’ Africa. Ora il villaggio b di nessun

conto e le fortezze rovinose, ma in compenso vi spiccano mira-

bilmente le belle forme dell' Andalusia, che ravvolta con arte tutta

sua nel ricco manto di seta nera dk vita a quel morto colore, e

se lo fa arteGce di maggiori attrattive. Nel seno di una vasta riva

bassa e sabbiosa che contorna la grande baja di Gibillerra
,
sorge

Alghesiras
,

centre del contrabando inglese cui cerca indarno la

Spagna di porre un argine, chb I’agile Andaluso si presla egli stesso

a vuotare i sempre ridondanti magazzini di Gibilterra a derisione

di quei vani e stolti divieti. Pib inanzi sovra amena collinetta nel

pib ridente e pittoresco aspelto si presenta la piccola cittk di

S. Rocco. Ivi da pochi giorni s’ erano azzuifati Carlisti e Costi-

tuzionali ed era ancor semiiiato il suolo di cadaveri. Alla strage

de’ fuggenti con poca umauita aveano dato mano anche alcuni brie
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da giierra stranieri ancorati oella baja. Per tutli quei luoghi ere-

see facile e sponlaneo il rhododendron ponltcum, reliquia forse degli

arabi giardini.

Sovraslante poi al mare ed all’Andalusia che lo accerchiano,

s’alza e giganteggia il formidabile colosso di Gibilterra {mom Calpe).

tutto di calcare compalto e forma il nocciolo d’ una stretla lingua

di terra che si rolge verso mezzodi non tenendo^i al continente

spagnolo se non per un lembo basso e sabbioso. L’estremitk che sporge

in mare, delta Panta europea s’ eleva in piattaforma a 105 piedi

inglest d’altezza. A setlentrione e levanle sono erle roccie perfetta-

menle verticali nelle cui caverne sortono per ogni dove nascoste

cannoniere che 1’ arte fa giuocare per ogni verso sospese a raobili

catene, formando I’ammirazione dei curiosi e lo spavento de’nemicL

La sua piii alta vetta delta Pan di Zucchero, Sugar Loaf, elevasi a

poco meno di 1500 piedi (1439); la Rock-ballery a 1350; il Signal-

house a 1276, e Windmill a 330. La sua slessa forma e le immense

balterie da cui h trapuntata tutta la montagna le acquistarono la

giusta rinomanza d’ inespugnabile , e maggiormente poi dopo la di-

fesa del general Elliot contro le armi unite della Francia e della

Spagna nel 1779 al 1782. La citta rifabricata dopo quell’ assedio

consiste in piccole case serrate e basse lungo una strada princi-

paie e di alcune altre parallele a quella
,

le quali tulle metlono ai

public! giardini che si stendono a mezzodi sino alia punla d’Europa

con tal arte e ricchezza da contrastare in pregio le sovraposle

meravigliose balterie. Ivi all’ombra di piante sempre verdi surge

la statua di Wellington e il busto del generale Elliot. Si sarebbe

per5 desiderata che la statua colossale del primo fosse di bronzo

o di marmo, giacchh I’inverniciato abito di rame che ricopre 1’

satora di legno ad ogni pioggia muta colore e Gnisce per diventar

alcnn che troppo variegato. Sulle roccie che sovrastano quasi nude

o gittanti appena qualche rara palmile
,
vive una specie di scimia

( simia inuus Lin.
)
eguale alTatto a quella che si trova nell’ opposto

continente e per avventura la piii antica che si conosca in Europa.

Non teme lo scoppio delle cannoniere anzi vive e cresce indomita

air ombra di quelle.

La citta 'ed il villaggio dell’ cstremilk europea contano insieme

ventolto mila abitanli, n^ il lungo soggiorno degli Inglesi ha per anco

espulsa la lingua nh cangiati i costumi primitivi degli Spagnoli.

Dall’altoTdi quelle balterie, da un lato si scorge sul continente

africano il vecchio Atlante, e dall’ altro si ammirano le nevose cresle
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di Granata. La vista dei due tnari e dei due coulinenli, e la unionc

ed il coDlrasto del settentrione col mezzugiorno fanno di Gibillerra

il pill interessanle e magico soggiorno
;
se non che la gelosia ed il

sospelto ribultan I’animo del viaggiatore
,

il quale s’ alTretta ad ab-

bandonarla auche prima che non vorrebbe.

La sloria ci ricorda poi nel nome di Gibilterra la conquista degli

Arabi condotli nel 712 dalF intrepido Tarif, il quale se ne impadront

per tradiinento del conte Giuliano, cbe in tal modo voile trar ven-

detta dell’ ultimo re de’ Goti Roderico, stupratore di sua flglia. Da
Gebel-Tarif (monte di Tarif) venne il nome di Gibilterra, e vi si vede

ancora 1’ antico castello arabo che ricorda quella dominazione. Pih

tardi I’ inquisizione rivendicb il paese scacciandone i figli del profeta

e vi regnb sino alia guerra di successione
( 1704 ). A quel tempo

mentre Giorgio Rooke comandante le squadre unite d’ Ihghilterra

e di Olanda, scagliava inutilmente quindici mila palle contro 1’ inespu-

gnabile fortezza
,

un branco di marinai ubbriachi
,
su d’ una fragile

scialuppa e fra li scherni degli Spagnoli
,

afferrano il molo vec-

chio e danno la scalata. Nella doppia ebbrezza del vino e del

felice evento vi si trincierano
,
e fatta una bandiera d’ una lacera

camiciuola rossa danno 1’ avviso ai loro commilitoni. Per questo fatto

cadde lo stendardo del Leone di Castiglia, ed il trattato di Utrecht le-

gittimb poi la conquista. La Gran Bretagna s’ impalmo d'allora quella

potente chiave del Mediterraneo nb cessb mai di profondervi ricchezze,

s^ che tuttora piii di mille persone sudano giornalmente a compire

quell’ eterno moniimento della sua potenza circondandolo di novelli

spalti di pietra e di novelle e numerose bocche di fuoco.

Gittammo 1’ dncora in quella popolosa baja e ci munimmo d’aqua

e di vitto di cui penuriavamo da lungo tempo. Poi ridonate al veoto

le stanche vele
,
pochi giorni appresso la Felicie versava in seno

deir inquieto Marsigliese il vario carico delle sue ricchezze
,
ed io

povero ancora ma contento volava in braccio alia piii amorosa

delle madri.
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StCCESSIO^CE

' VESCOVI DI S. THOMii

DALLA CREAZIO^E DI QUEL VESCOVATQ ( I63i

)

(Per Bolla del papa Clemente VII del 31 gennajo, confermata da altra di Paolo III

del 3 novembre dello stesso anno 1334 ).

VESCOVI CUE EESSERO

LE DIOCESI DI S. THOa^
COMCO E AMCOLA

Date
DELEE

ELEZIOM

avvenimenti notevoli

D. Fr. Bernardo da Crux 1534*

D. Fr. Girol. da Azambuja 455-2‘

D. Fr. Gio. Battista .... 4352*

D. Fr. Gaspare Can .... 4554

Diogo IMunes de Figueiroa 4376

Gaspar Dias )

Giovanni GalvAo . . . . >

Botellio j

4376

D. Martino de Ullioa . . . 4577

b

Fra r altre cose important! per mandate di

D. JoAo III iiegozid egli slesso la Itolla di quel

vescovato del quale fu suhito nnniinato primo

vescovo ; roa avendo 1’ ine.u'ico ili rellnre e

riformatore dell' universitd di Coimbra c com-
missario del Santo-Offlcio , e poco appresso

easendo stalo chiamato a Lisboua qual ile-

pututo della mensa di Coscienza e Ordiiii ,

riniincid nel 4351 , ed il re lo cre6 soo

elemosiniere con grosso stipendio; metteiido

sotto la alia protezione i monasteri di Tibaens

e Carvoeiro nel Minho.

Ricusd dopo I’elezioiie. Fu inquisitore di Lisboua

e proviiieiale dell’ ordine di 8. Domingo. E
conosciuto fra i teologi sotto il nonie di

Oleatler che usava ne’ siioi scritti.

Ricevette lo nomina e la consacrazione in Roma
e giuiito in Portogallo radund dodici religiosi

deir ordine di 8. Domenico e con essi si im-

bared per la sua diocesi, Giunto feliceniente

air isola comincid a combattere animoso con-

tro i vizi, e gli abusi che si erano introdotti

per la prolungata assenza del prelati; ma erano

si radicati che li tenne per ineurabili, e per i

dispiaceri ricevuti perdette la vita. Gli altri suoi

compagni passarono al Congo dove morirono

tutti. {Hiftoria dt S. Domingot, liv. 0, cop. 38).

Trasse seco religiosi di 8. Agostino pei quali fece
.

iina case e comincid vicino ad essa la chiesa

deila Concezione. Mori in 8. Thomd nel 457 i.

A tuUi e tre fu offerto il vescovato , ma non
accettarono.

Trasse seco Carmelitani per le missioni del Congo

(
1584 anno In cui giunse al vescovato). VisitA

due volte il Congo, celebrd il sinodo diocesaiio,

fece staUiti pel vescovato. Ebbe grandi di^en-

sioni coi govematore Michele Tclles de Mo'iira.

Ritoriid iu Portogallo nel 139U ove riiiuncio;

e mori in Lisbona dell’ eta di 41U anni.

4(i
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VESCOVl CHE RESSEaO Date
LB IHOCCSl Dl S. THOME DEUX

CO?ICO ED kycoik ElsBZlOfll

avvenimenti notevou

^0

u

a

13

I). Fr. de Villanova . ,

Vfscovi di S. Thomi dope
ta separazione del Congo

D. Fr. Antonio Valente . .

I), Fr.Girol. deQuintanilha

D. Fr. Pedro dc Cunha Lobo

Fr. Anibrogio di Gesu .

D. Fr, do SoTeral ....

Fr. Lorenzo Gairo ....

D. Fr, Domingo da Assum'

Pfa«

-1590

<003

1610

1014

D. Fr, Antonio Nogueira .

D, Fr. Bento de S. Jorge

,

O. Fr. Emanuele do Nas<d>

raento

16J]

1623

1625

1020

1630

1641'

1674

Ginnse al vescovato nel 1502, e per la morte
del governatore Duarte Peixoto assiinte il go-

vemo sino all’arriTO di D. Fernando de Menezea
al tpiHle fnlmino la scomunica. Per questa e per

la ribellionc del negro Amador fu ricliiamato in

Portogallo, e non torii6 all' isola se non verto il

1000 nel qual tempo mori.

Per Bolin di Clemente VIII del 13 luglio 1597

separossi la ehiesa del Congo da quella di

S. Thome.

Ebbe grandi dUsensioni col capitolo, delle quail

andu a lamentarsi a Lisbona. Torno al suo

vescovato con quattordici aacerdoti e mori
nel 1008.

Giunse nell' isola nel 1013 e successe tosto nel

governo per la morte del governatore Feli-

ciano Coelho, sinch^ nel 1014 mori.

Ebbe grandi dissensioni col capitolo e col cicro.

Governd interinalmente per la morte del_ go-

vernatore Michele Correa. Pare che inorriailo

nel vedere una processione di ebrei partisve per

Lisbona onde portar querele, ma giiinto ali'isola

di S. Jago di Capo Verde, vi mori nel 1621.

>'on accettu il vescovato oflertogli.

Non arrivb alia sua sede perch4 fu trasferito a

quella d' Angola nel 1625.

Non accettd, e fu in appresso eletto a quella

dl Capo Verde.

8eomunic6 ed esilib i eapitolari ribelli ed al-

cuni secolari eomplici dell' uccisione di Fran-

cesco Pinheiro d’ Abreu. Giunse nell' isola nel

1030 e mori due anni appresso.

Non giunse ad occupare In sua sede e mori in

Thomar nel 1040.

Non ricerette la Bolla della conferma e mori

in Lisbona nel 1058.

AequictO i disordini dell' indomabile capitolo.

Mori nel 1678. Insorsero nuove turbolenzc nel

coruo ecclesiaslico.

II vescovato di S. Thomt nel 1077 divenno

suffraganeo di quello di Bahia.
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M
o VCSCOVt CUB AESSrnO Datz
i U DIOCESI DI S. TVONB DELLE AVVEMMENTI NOTEVOLI
3 COriCO CD .\?(COLA ELCZ1051

45 I). Beninrdo ZuzurtL- d’Aiv

dradu

40 : U.Fr.SehaslianodiS.Paolo

47

48

40

30

31

33

33

31

35

30

D. Fr. Tiinnteo del Sacra-

mento

I). Fr. .Viitnnio da Penha
de Franca

D. Fr. Gio. de Sahagum ,

D.Fr. Leonardo daPicdade

1). Fr. liuigi da Concei^do

D. Fr. Luigi dai Chagas .

U. Antonio iSogueira . . .

I). F r. Domenico del Rosario

D. Fr.Vincenzo Ferrer dello

Spirito Santo

O. Fr.Rafaele deCastelloVide

1070 Mando a prender possesso della diocesi il capi-

tano generale Bernardino Freire, ed il deeaiio

Diego Lopes Gago , e nel 4081 and6 di per-

sona a castigare i canonici tiirbolenti. Trnsse

seco i Cappuecini italiani pei quali fnndd I'ospi-

zio di S. Antonio.

4688 Giunse al vescovato nel 4080 ma dur6 solo sci

mesi.

1003 Mando un procuralore a prendere possesso, e

non giunse al vescovato dell' isola percb^ fu

trasferito a quello di Moranhdo.

4008 Oisordini e lamenti per diritti di snperioritn

fra i canonici misticci ed 1 canonici negri. II

vescovo fini nel 4703. Scandalosi disordini

nei eonventi.

4700 Adoperossi per frenare la licenza ehe regnaro

nel capitolo, nel clero e nei convent!. Bbbe a

solTrire alTronti e disgusti e ritorno a Lisbona

nel 4741 con intenzione di rinunciare, ina non
essendogli concesso , tomb al suo vescovato

dove visse esemplarmente e mori nel 4730.

4731* Mori dopo pochi mesi. r

1711 .Ippena giunto assunse il governo per patvnte

di successione, ma mori ncllo stesso anno.

4715 Giunse in S. Thomi nel 4716 e fini I’anno se-

guente.

4753
I

Prese possesso nell' isola del Principe nel 4755

I
e mori poco dipoi.

4783 Prese il possesso e mori nel 1788.

Rinuncio.4700*

4705 Visitb le due isole e mori in S. Tbomb nel 4800.

iNessuno del tre ultimi die furono nominuti in

questo secolo giunse al vescovato, il quale fu

sempre goveruato da vicari general!. Attuul-

mente il governatore temporale b il reverendo

Josb Gomc.s d'Andrade e Silva.

!fH. L’ asterisco indiea le date probabili, ma non autentiehe.
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CATALOGO DEI GOVERNATORI

DRLIiE ISOLE DI S. THOME E DEL PRINCIPE

DiLL’ a;<»o 4580 Ab 4842
>

M
T.
0

1

s

N 0 M I

DEI COVER<IATOR1
Date

AVVENIMENTI NOTEVOLI

DEL LORO GOVEHRO

4 Fr.iBCPsco dc Figueircdo 4580 Desolazione di 8. Thomi per 1’ incendio del 4585
e eontinuazione dells guerra selvaggia degli An-
golesi. II govematore non visse che pochi mesi.

2 Michele Telles de Moura 4587 Dissension! tra il govematore ed il vescovo D. Fr.
Marlinho, il quale rilirossi nel 4590. II governa*
tore mori I’aiino seguente.

3 Duarte Peixoto da Silva 4501 FinI appena cominciato e gli successe intcrinal-

mente il vescovo D. Francesco de Villanova.

1 D. Fcrnamlo de Menezes 45!);) Dissensioni col vescovo D. Francesco che lo sco-

munied
(
4594 ). L' anno seguente successe 1a

ribellione dei negri, nella quale il negro Amador
s’ inlitold re, ma fu giustiziato nel 4590.

6 Vasco de Carvalho . . . 4697* II suo governo dur6 poco tempo, ma non si sa se

inori 0 se si allontand.

G
i

Giovanni Barbosa daCunha 4598* Governd interinalmente. Invasione della squadra
olandese dell' ammiraglio Van der Don

,

che

nel 4000 saccheggid la ciltd di S. Thomd.

7 Antonio Maciel Monleiro 4001 Suceesse interinalmente al Barbosa it quale tomd
in Portogallo. Grande emigrazione di proprie-

tari per il Brasile. Dissensioni tra il vescovo ed

il capitolo.

,

«

%

Pietro Boteihe d' Andrade 4004 Furono eoncessi agli abilanti di S. Thorod i pri-

vilegi dei eittadini d’Evora (4000); ma non per

questo ces'd 1’ emigrazione.

1) D. Fernando de Noronha 4009 Durd solo un mese e gli successe per elezione

popolare interinalmente .1. Barbosa da Cunha, il

quale per tal modo era gia siiccesso al Botelho.

40

41

Costantino Lobo Tavares

D. Francesco Telles deMe-

4009 Accrescimento di congrue al capitolo. Mori in

sul principiare del 4014 , e per la quarta volta

governd Gio. Barbosa da Cunha.

42

nctes

Luigi Dias d’ Abrcu
( audi-

4044 Grande insolenza del capitolo capitanalo dul de-

cano Luigi de Burros.

tore
) 40H Governd per patente di successionc. Ebbe con-

troversie eol capitolo che lo scomunied. Ebhero
luiii forii riprensioni dalla corle , ma contimid
il disordine.
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NOMI

DEI GOVEHMATORI
Date

AVVENIMENTl NOTEVOLI

DEL LORO COVERRO

43 Feliciano Coelho de Car-

yalho 4613 Dut6 solo tre mesi.

44 D. Fr. Girolamo de Quin-
tanilha (vescovo) . . , 4013 Governd per patente di successione. Fini nel 4611

Bssumendo di nuoro it governo raudiloreL.
Dias d’Abreu.

45

40

47

48

49

20

21

22

Michele Correa Baharem 4616

D. Fr. Pedro da Cunba
( vescovo ) 4620*

Girolamo de Mello Fer-

nando 4623

Andrea Gonsalves Maracote
(capitano generale) . . 4037

Fr. Barreto de Menezes
(capitano generale) . . 4632

Antonio de Souza de Car-
valho 4636

Emmanuele Quaresma Cnr-

neiro 4640

Lorenzo Pires de Tavora

(
nominato quests quarts

Tolla dal re
) . , . . 4612

Governh sconsigliatamente e visse male con tutti

Onche mori nel 4020.

Governd per patente di successione, flnchd veduta
una notturna processione di ebrei, parti inorri-

dito perLisbona, lasciando le redini del governo
a Felice Pereira nobile isolano.

Ammutinamento del capitolo ( sostenulo dal go-
vernatore!

)
contro il governatore del vescovato,

it decano dottor Francesco Pinheiro d'Abreu
che fu ucciso.

Inquisizione sull’ arvenimento. Scorauniche del

giudizio ecclesiastico. Negligenza del govema-
tore il quale visse male e morl nel 4628. Gli

successe Lorenzo Pires de Tavora nominato dal

senato.

Mori subito e gli successe ancora Pires deTavora
nominato per la seconda rolta dalla Camera.
Guerra degli Olandesi nel golfo di Guinea.

Durd tre mesi abominnto. La Camera elesse pri-

loamente il decano Filippo Tavares Mello, poi

Lorenzo Pires per la terza volta. Gli Olandesi

prendono il forte di Mina (1637). Luigi Pires 4

chiamato in Portogsllo (4610).

Mori tosto e gli successe per nomina popolare suo

nipote Michele Pereira de Mello e Albuquerque,

Acclamazione del re D. Gio. IV. Gli Olandesi

prendono la citta ed il forte di 8. Thome (1641).

II governatore capitold e portossi in Portogallo

ove mori in prigione. Successegli per nomina
del senato Paolo da Ponte che bloccd gli Olan-
desi dal lato di terra.

Respinsegli Olandesi dalla citta e dal forte (1614).

Concedesi agli isolaui la libera coltivazione del

gengevero dorato (patente 40 lugUo 4611) ed il

libero commercio nella costa di Mina, dovendo

i navigli portursi a pagare i dirilti nel forte

d'y^xem.
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DEI OOVER^fATOftl 1 AVVENIMENTI NOTEVOU

DEL LORO GOVERNO

33 ChrUtorano di Barros di

Rego 4656

34 Pietro da Silva .... 4664

33 Paolo Ferreira de A'orouha 4669* Ammogliossi nel paese con una nobile e vi si

38 Ginliano de Campos Bar-
reto 4673

stabili. Fu chiamato in Portogallo nel 4671; e

rimase goveriiando il senato della camera.

Ebbe grand! controversie col capitolo e fu sco-

37 Bernardino Freire d’ An-
drade . 4677

municato per arretrati di paghe. Si suscitarono

in S. Thomb grand! disordini.

Governd ottimamente e rianimo il commereio.

38 Giacinto de Figueiredo di

Abreu 4680

D' accordo col suo successore fondd il forte

d'Ajuda (4680) e torno in Portogallo.

Aiutd il suo antecessore nella fondazione del

39

*

Antonio Pereira de Brito

Lcmos 4087

lorte d’Ajuda e lo fini nel 4683. La Camera si

divise infazioni avendo per capo di uno di questi

I'aiiditore. Il partito opposto elesse al governo

Gio. Alvares da Cunha, il quale glunto al po-

tere commise innuroerevoli disordini e feee scor-

rere il sangue sin nella cattedrale. I canonic!

trasportarono il SS. nella chiesa della .Aladre

di Dio. Fondossi 1' ospizio dei cappuccini ita-

liani (4684).

Prese il poderoso da Cunha chc fu esiliato nel-

80 Antonio Pereira de Lacerda 4689

r isola del Principe per cinque anni, e condan-

nato a pagare 4,600,000 reis per le spese del

tribiinale. Mori alia fine di otto mesi di governo

ed il seiiato elesse 1' auditore Bento de Sousa
Lima.

Ebbe controversie coll' auditore Lima che mandb

34 Antonio Pereira de Berredo 4693

prigioniero a Lisbona ove mori,

Iroprigionb per ordine regio il suo antecessore.

r

33

1

Giosui Pereira Sndrt; . . 4605

il quale mandato a Lisbona fu condannato al

seqnestro de’ beni ed a pagare danni e spese

all’ auditore. Govemd bene e castigO esem-

plarmente una nuova rivolta degli Angolesi.

Mori dopo uu anno e rimase governando la

Camera.

Si fonda la dogana, e la fortezza della Ponta di

A
'

!

Mina dell’ isoia del Principe. Mori nel 4696, e

rimase governando In Camera ed il teneiite ge-

nerale Gio. da Costa Mattos milla ostante I'oppo-

sizione della stessa Camera.
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Date
AVVKMMKNTI NOTEVOLI

DEE EOlO COVERAU

33 Emanuele Antonio Piiiheiro

da Camara 1097 Fu traslocato dalla eapitania di Capo Terdr, e

poi siirrogato, Grande commercio della nom-
pagnia di Cacheu e Capo Verde col Gabone,

3i

35

36

37

Giosiii Correa de Castro .

Vincenzo Diniz Piiiheiro

.

Bortolomeo da Costa Ponte

Antonio Furtado de Men*
donra

1702

1709

1716

1717

3S Giosiie Piiiheiro da Camara 1722

39 Seraflno Teixera Sarmento 1727

40 Lopo de Souza Coutinho . 1734

41 D. Giosu6 Gaetano de Souto
Major 1736

12 Antonio Ferrdo deCastello-

branco 1741

43 D. Fr. Luigi della Conee*
zione (vescoro) .... 1744

I Frances! saccheggiano P isole del Principe e

8. Thom6 (1709) e deriibano la compagnia di

Cacheu (1706), Ammutinamento dei negri di

Mina represso,

Mori dopo otto mesi e gli succease la Camera
la quale continud la guerra civile coiitro

r audit ore.

La camera sollevd il popolo contro il governa-
tore , il quale si ritird nella fortezza e fuggi

topra un bastimento inglese.

Chiamd a sd tutto il monopolio del commercio
e nel 1720 imbarcd i suoi schiavi ed un forte

capitale ed abbandond I’isolu senza lieenza. Go-
vemd la camera. Si francano i port! di quelle

isole al commercio straniero (1721).

Si trasportd la fattoria fortiCcata dell’isoia

Corisco al Capo di Lopo Gonzalres ( 1723 )

tenendo il deposito nel Principe. Questa fattoria

apparteneva a Gio. Dessaint, lo stesso die es-

sendo governatore di Capo Verde nel 1712
abbandond la citta di Ribeira Grande ai Fran-
ces! senza opporre resistenza alcuna.

II vescovo D. Fr. Gio. de Sabaguro calma i di-

sordini del eapitolo e reprime gli eccessi dei

cappuccini.

Ammutinamento dei soldati delle ville contro il

governatore, che fu soObcato in sol nascere,

Nuovo ammutinamento dei soldati che fu represso
con gravi perdite.

Durd solo due mesi. II suo antecessore voile

subentrarvi, ma la Camera non consent! e vi

suecesse ella stessa.

Fu eletto per patente di successione ma mori
nello stesso anna Volendo la Camera riasso-

mere il governo, il reggimento delle ordinsnzc
si sollevd e commise orribili iiccisioni. !>'o-

mind governatore il colonnello Fr. d'Alva
BraiMlAo espulso poi nel 1756 per ordine re-

gie. Tredici capi furono giustiziali.
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Date

DEI COVER^ATOni

44 D. Fr. I^uigi das Chagas . 4747

45 Antonio Rodrigues iNeves 4751

4(; Lopo de Sousa Coutinho
(nel 4755 fu nominato per

> la seconda volta D. Jos^

Gaetano de Soiito Major;
ma mori in viaggio) . . 4754

47 Luigi Enrico da Motta e

Mello 4768

49 Lorenzo Lobo d' Almeida
Garcei Pallia .... 4767

49 Vincenzo Gomes Ferreira 4770

60 Gio.Emanuele daAzambuja 4778

64 Cbrislofano Xavier de Sa . I 478d

62 Gio.LorcnzoTavaresLcotte 4788

63 Ignazio Francesco da V'o-

brega Sousa Coutinho , 4707

64 Gio. Battuta Silva . . 4790

AVVENIMEINTI NOTEVOU

DEL LOBO GOVERSO

Fu eletto per patente di successione. Dopo la

sua morte governd il senato. Incendio deso-

lante dell' isola del Principe,

Dur6 solo due mesi e gli succcsse il senato della

camera. La capitale della provincia fu traspor-

tata neir isola del Principe, la cui popolazione

fu erelta a cittd di S. Antonio (4753J.

Shared quasi morto e spird subito dopo , per
cui conliuud la Camera a governare. Creazione
del capitani maggiori in S. Tliomd (4755). Du-
rante qiiesto intervallo insursero notevoli di-

sonlini fra il senato, gli auditori, il capitolo,

ed i graiidi proprietari secuiidu I’ anticu costu-

me di S. Thonid.

Continuano le sommosse in S. Thome. II gover-

natore fu chiamato a corte( 1761) e lascid il

governo al senato dell’ isola del Principe. Fu
deterininato che i nuiigli del Brasile, che vo-
lessero commerciare sulla costa di Mina, pagas-

sero metd diritti all'Uola del Principe (4763).

Governd un anno c mezzo in Iranquillita. Mori
e gli successe la Camera del Principe.

Fu decretato (23 luglio 4770) che il senato della

Camera non potesse piii governare le isole. In-

sorgono quisiioni sugli ancoraggi.

Cessione delle isole di Fernando Pd ed .Innobom
ai commissari di S. .M. Cattolica.

Fu eletto per patente di successione. Fece buoii

governo.

Notabili inimicizie del capitano Mur di S. Thonid,

Gio. Battista Silva e deH'auditoru A. P. Bastos

Lima Varella Barca
,

col governatore che fu

destituilo per ordine reale e maudato prigione

a Bahia.

Fini subito e gli successero in poco tempo ben

cinque o sei del paese.

Scandalose discordic fra il governatore ed il

capitano Mdr di S. Thoiiid, Giovanni Fereira

Guimerdcs. I Francesi prendono I' isola del

Principe che poi rendono per c^itolazione.

S' introduce la coltivazione del cane.
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N 0 M I AVVENIMEiNTl NOTEVOLI
n Date
8 DEI Goven;«ATOfii DEL LORO COVSRXO

t

65 Gabriele 4nt. Fr.de Castro -1802 GoTerno burrascoso si ebe fa aospeso e supplito
tosto. Si stabili la eorapagnia mercaiuila di
Jos6 Ant. Pereira. .

66 Luigi Gioachino Lisboa . 4805 Guerra del Fr^eesi (4807). Si esenteano i basti-
menti brasiliani dal caaico di pagare i mczzi
diritli (4808). Trattato di coMmercio col re del
Calabar (4809 ). Decadenza del commereio per
abolizione della schiaritu ( 4844 ). Questo go-
vernntorc fece alcune utili riforme e propose
alcuni migliorarocnti che non furono adottati,
Mori nel 4847 , e gli saecetse interinalmente
Filippo de Freitas. S’ introduce la eoltirasione
del cacao (4822).

67 Gio, Maria Xavier de Brito 4824 Quest! trovo je isole in estrama miseria. Oltre
la totale rovina del commereio e deU'agricol-
tura, cessava il versamento annuale di 9,000,000
reis che faceva Bahia sino dal 4808. Propose
nulla ostante rimedi palliativi.

68

60

60

Gioachino Bento da Fonseca 4830

D. Fernando Corrfia Enri-
ques de Noronba . , . 4836

Bernardo Josb de Sousa
Soares Andr6a .... 4830

Vi proelamb e vi sostenne I' intruso governo di
D. Miguel sinchb fu fatto prigioniero nel 4834.
GH atti del suo goremo coustano da una sen-
tenza staropata. Gli auccedctte U governo pro-
visorio in nome di S. M. Donna Maria IL

Ammaid subito e tomb in patria sullo stesao
bastimento che ve lo avea trasportato. Segui-
rono gravi disordini

; governarono succesai-
vamente , nel 4836 il governo provisorio

,

nel 4837 il governator militare Leandro Josh
da Costa , nel 4838 il governo provisorio eol
governator militare e con J. J. de Urbanski,
e nel 4839 i due prim! can Josd Fernando da
Costa.

61 Jose Maria Marques 4842 Comineiu a ben adempiro agli ordinl di 8. M. e
ridond la bandiera portoghese al forte d'Ajuda
gia abbandonoto da molti anni. Rifbrmd le do-
gane e ihise ordine alia publica cosa.

NB, L’asterisco indica le date probabfli ma non autenticbe.

4T
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S E R I E DEI V E S C O V I

DELIA IHOCESI 1)1 CAPO VERDE
•ALLA Sl'A FONDAZlOJiE SOTTO IL REOO Dl Do:« «IOTA.>.XI III

OOXKERRATA CUN DECRETO Dl CLEMENTE Til IL 3 NOVEMBRE ^532 .

A O M 1 Datk
llEl vrstovi CHE RESSERO DELLE AVVENIMENTI IIOTEVOLI
LA OKHASI Dl CAPO VERDE ELEZIOM

-t D. Brae iVeto -1532 And6 in mission! diplomatiche finche nel i338
mori senza giugnere al suo posto.

2 D. Gio. d’Evora I5i0 Mori nel loiO priina d’andarne in possesso.

3 D. Erano'sco da Crux . , 4IMU GoTerod il vescorato sino all' anno 457 -1 in

ctii mori (I).

i D. Bartolomeo Leitao . . d576 Stette nella sua diocesi sino alia sua merle
nel 45SO.

S D. Pedro Brandao .... -1589 Governd II vescovato cinque anni ,
e tornd in

Lisbona dove mori.

d D. Franc. Gaspare Leitdo ddOO Ricusd e mori in Lisbona nel 1611 . . . (2). . .

7 D. Franc. Sebastiano da
Ascenvao 1011 Isliliizione dl^l eapitolo. — Visitd le isole e la

costa di Guinea dove mori nel 1611.

8 I). Franc. Antonio do Anjo 1019 Ricusd e mori nello stcsso bhiio.

9 D. Franc. Emmanuele Al-

fonso da Guerra 1622 Funxiond due anni e mori nel 1021.

10 D. Antonio Martins , . . incerta Ricusd.

11 D. Franc. Lorenzo Garro 1627 Governd amato dal pnpolo sino alia sua morte
neir anno 1610.

12 D. Franc, de R. Dingo . . 1068 Ricusd.

13 D. Leonardo di S. Aguslino 1670 Ricusd.

11 D. Franc. Fabiano dot Reis 1072 Governd nove mesi e mori nel 1671.

IS D. Franc. Ant. diS.Dionisio 1675 Governd sino al 1681 in cui mori.

10 D. Frnne.Viltorinodi Porto 1687 Andd a Bissau dove fondd un omialo e vi con-

vert! il re Becampolord e suo figlio con molli

allri idolatri. Rislaurd il culto nclki provincia

dove governd interinalmente quasi due anni.

I Mori ncl 170S.

(1) Aonaes d'EI-Rfi D. J^Ao 3" p«r Fr. Luix. dc Sousa publ. p«r A. Ucrculano — as Mcnoriaa e Da-

eumentes
. pag. 413

['Z) Eiitoria $, 0«mio(;o
.
pari 3.*, pag. 146
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47

48

49

20

21

22

23

21

23

20

27

VESCOVl 1)1 CAPO VERDE iJTl

?r 0 M I

DEI VE5C0VI aiE RESSERO

L4 OIOCESI DI C^PO VERDE

I) \TE
DRI.LE

ELKEIOMI

AVVEMMENTI NOTEVOLI

D. Franc, di S. Agustino

.

1709 Fondd la cappella della Trinitn dove fu scpolto

nel 4749 con quest’ iscrizione che tultora si

coiiserva:

Vsque ad uUimum diem
/h hac folia

Jaeebunl Franeitci oiia.

D. Franc. Giuseppe di S.

Maria . 4720 Visilu tulte le isole e la Guinea, poi tornu .a

Lisbona dove mori nel 4730.

D. Franc. Giovanni diFaro 4738 IVaurrago al Capo Koxo, dove fu fatto prigioniero

dal feroce selvaggio di Jambarem con uiui

quelii che lo accompagnavono. RiscoU.ito mnri
in mare portandosl alia sua dioccsi nel 1711.

D. Franc. Giovanni Moreira 4712 Adornd la catedrale e mori nel 4717.

Don Franc. Pedro Giacinto

Valente 4751 Mentre celebrava la primamessa nella catedrale,

il forte facendo salve mand6 una borra sul

bastimento in cui egli era arrivato e lo in-

fiammb. Portava poTveri, e fu pertanto tratto

fuori del porto ove fu distrutto dall’ esplo-

sione. II vescovo lascid la cittd e toccando

di passaggio in 8. Nicolau, andd a stabilirsi

in Sant’ Antonio abbandonando aperto il pa-

lazzo vescovile. Fondd parecchie chiesc nel-

r isole di sopravento e mori nel 4771,

D. Franc, di S. Simone . 4781 Risiedelte a Hibeira da Frata

,

e governd la

provincia interinalinente dal 4782 al 4783 in

cui mori.
D. Franc. Cristoforo di San
Buonavenlura 4786 Visse sempre in S, iN'icolao alia quale isola largi

parecchi benefici. Mori nel 4798.
D. Franc. Silveslro diMaria
Santtssima 4803 Fcce lo stesse. Fondd le migliori chicse c eap*

pelle e mori nel 4813.

D. Franc.Sirolamo da Barca 4818 SegnaUiria. Mise le fondamenta d’ un seminario

a Ribeira Grande, Visitd le isole. Ando depu-

tato a Lisbona nel 4820 e vive tultora in

Portogallo.
11 Reverendo Gioacliino da

Silva

•

1831 Uuello che noi abbiamo conosciuto nel corsu

di qiiesto viuggio ail’ isola Brava. Dope user

visitate tutte l‘ isole andu depututo a Lisbona

e mori d’ apuplessla fuliiiinunle nel 4830 oien-

tre pcrorava nelle Corti,

D. Cio. Enrico Moniz , . 4814 F.ssendo dni 4833 vicario capilolate ritiede tut-

torn nell' isola Brava.
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SERIE DEI 69 GOVERNATORI
DI CAPO VBRDE aiE BISIEDETTERO iNELLA CITTi DI RIBEIRA GRANDE

E IN VILLA DA PRAIA
dall' x\xo 1503 AL 1843.

u
O

|3

N 0 M I

DEI GOVERNATORI 1 AVVENLMENTI NOTEVOLI

4 Duarte Lobe da Gama. . 4592 La compagnia inglese d'Africa caccia i Frances!

2 Rraz Soares da Hello , . 4595

da Betiguicke, e fonda una fattoria iu Joala.

Gli Inglesi saccheggiono la citta di Ribeira

3 Francesco Lobo da Gama 4597

Grande una seconda volta , essendo gid deru-

bata dagli stessi nel 4582.

Disordini fra il governatore ed il capitolo in

4 Fcrdinando de Heaquita e

Brito 4603

8. Jago. Gli Olandcsi assaltano Villa da Praja

e ne sono espulsi nel 4598.

Prima missinne da’ Gesuiti in Capo Verde e nella

5 Francesco Correa de Silva 4600

Guinea (4604).

1 re del Rio Grande e di Bolama mandano a

6 Francesco Martins de Se-
queira 4611

domandar aoccorso e olTrirsi vassalli al Porto-

gallo (4607).

7 Nicoia de Castilho .... 4614 Gli Olandesi si stabiliscono nell’ isola di Beti-

8 D. Francesco de Moura . 4610

guiche e le danno il nome di Gorca (1017).

9 D. Francesco Rolim . . . 4622 Mori ncllo stesso anno. Governd il vescovo e

40 Francesco de Vasconccllos

da Ciinha 4624

poi la camera.

Nel gennajo si riuni in 8. Vincenzo 1’ armata

44 Gio. Pereira Corte Real . 1628

olandese la quale prose la Baja, e nel dicem*

bre dcllo stesso anno rinfrescarotio in 8. .lago

le due annate portoghese e casligliana che la

riaquistarono. L'anno uppresso vi passarauu’

altra squadra olandese cbe fu messa in rotta.

42 Franccsco Cristoforo Cabral 46.12 • •••• ••••
43 Giorgio de Castilho .... 46.36 , , , , , . « t ,

44 Girolamo de Caralcantc e

Albuquerque 46.30

45 Gio. Serrdo da Cunha . . 1610 Mori nel 1641 e governb la Camera. Rislau-

10 Giorgio de Aranjo .... 4642

razionc in favorc di D. Gio. IV.

•
GoveriiA interinalracntc essendo capitano mag-
giore di 8. .lago. Missionari oasligUaiii anda-

rono in Guinea,
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MK
O NOMI

Dati AWENIMENTI NOTEVOLI

§
<n

DCl GOVER.1ATOR1

47 Roceo de Barros di Rcgo 4618 Mori nelio stesso anno e governd la Camera.

48 Goncalo de Gambda . . . 4630 Era slato capitan raaggiore di Cacheu, ed avea

fondato \\ villaggio di Farim con Porloghesi

venuli da Gcba , e (juello di Ziiiguichor con

abitanti di Sarah.

49 Pietro Semedo Cardoso . 4660

30 Giorgio de Mesquita Ca-
stello Branco 4631 Mandossi con patente a fortiQcare la villa di

Praja e trasfeiirvi la capitale (4653).

34 Pietro Ferreira Barreto

.

4633 Si fonda il convoato dei cappuccini nella cilia

ad istanza del padre Anlonio Vieira,

33 Francesco de Figueiroo . i658

4663

Fr. Paolo di Lordello fonda 1’ ospizio di PfotM

Senhora da Piedade in Cacheu.

33
34

Antonio Galvao
Emanueie da Costa Pessoa 4667

35 Emanuele Pacheco de Mello 4674

36 Gio. Cardoso Passaro . . 4076 Si diede un regime ai govcrnalori (
40 mag-

Emannele da Costa Pessoa

gio 4676).

Si popola regoiarmente 1’ isola Brava con gente

emigrate da quella del Fogo.
37 (seconda volta) 4083

38 Ignazio de Franca Barbosa 4685

39 Verissimo de Carralho da
Mandossi un sindacato a surrogara il gover-

natore, cd intanto governb il vescovo (4088).
4687

30 Diogo Ramires 4690 Mori nel i691 e govcrnd la Camera. Fondazione

della compagfiia di Cacheu e Capo Verde,

31 Emannele Antonio Pinheiro
4693 ..••••***

33 Antonio Gomes Hena . , 4696 Fondossi la priraa regolare popolazione in Bis-

sau ed un ospizio di cappuccini.

33 D. Antonio Salgado . . . 4698 Ritrovo deir anil in Capo Verde (1701).

34 Goncalo de Lemos Masca-
4703 Fondazione di una fabrica d’ aitile (1705).

35 Rodrigo de Oliveira daFon-
4707

36 Josi Pinheiro da Camera. 1741 La citta di Ribeira Grande saccheggiata dal

Francesi (4713) per codardia del governatore.
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1

87

1

Emanuele Pereira Calheiros 1715

38 SerafinoTeixeira Sarmento 1715

39 Antonio Vieira 1730

40 Franc. Michele di IVobrega 1736

41 Franc, de Olveira .... 1728

43 Rento Gomes Coelho . . 1733

43 Ginseppedi FonsecaBarbosa 1737

44 Giovanni Zuzarte 1748

45 D. Antonio d'Eqa .... 1761

46 Luigi Ant di Cunha d’Eqa 1733

47 Emannele Ant di Sousa e

Menezes 1767

48 Marcellino Pereira d’Avila 1761

40 Rortolomeo di Sousa di Bri-

to Tigre 1764

60 D. Gio. Giacofno de Brito

Baena 1766

•

GOVERNATORI
LA CUI RESIDENZA FU n VILLA

UA PRAJA.

. 61 Gioachino de Salema de Sal-

danha Lobo 1769

63 Antonio da Valle de Sousa
e Menezes 1777

63 Duarte de Mello da Silva e

Castro

!

1781

AVVENIMENTl NOTEVOLI

Preae e niand& la Portogallo 1* indegno ante*

oesaore.

Ribellione d'un capitano maggiore in S. Jago
e sua fuga (1718).

Rirolta deH‘.//u(Ii(ore Ramos contro il gorerna-
tore il quale lo mandd prigioniero in Portngallo.

Rivolta deir/tfuditore Rolelho il quale fu ucciso

nel eonflitto unitamcnte a parecehi altri (17i7).

Scoperta dell'orcalla nell’bole (1730).

Creazione delle milirie.

Mori nello stesso anno e governd la Camera,

Esplosione d’un bastimento 1731. Crcazione della

eompagnia del Gran Porae diMaragnano(1763)

.

Mori subito e goremd la Camera. Ammutina-
mento contro 1' auditore, Sentenee, forchc ed
esilii.

Controrersie dett* anditore col gOTcmatore il

quale fu surrogato.

Mori I’anno appresso, e govem6 la Camera,, ma
si mala che nel 12 noeembre 1770 fu decretate

che in qualunque caso fosse per sempre esclu-

sa la Camera dall’ assumersi il gorerno ; e

vi sucoedesse ne’ casi in cui fosse saeante, il

vescove ed una giunta composla di autoritd

ecclesiastiche, giudiziali e militari. In quell' in-

tervalla il governatore ed il vescovo furono per

patante a risiedere in Villa da Praja.

Grande carestia dal 1770 al 73. Mori il gover-

natore e vi suecesse la gianta (1776).

La eompagnia del Gran Pard e Maragnaiio fu

surrogata dalla eompagnia del commercio esclu-

slvo (1778).
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66

57

68

69

60

61

62

63
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64

65

66

II vescovo D. Eraneesco di

S. Simone

Antonio Machado de Faria

e Maja

Francesco Giuseppe Texeira

Caraeiro

Giuseppe da Silva Maldo-

nado e Eca

MarcelUno Ant. Bastos . .

D. Ant. Coutinho do Lair

castre

Antonio Pussich ....
INel 1821 fu nominato Luigi

Ignazio Zavier Palmei
rim ; ma fu rivocata la

nominazione.

Gio.de Matta Chapuzet

Gaetano Procopio Godinho|

de Yaaconcellos ...

4782

4781

4789

4793

4796

4803

D. Duarte da Costa e Sousa

de Macedo
In questo intervallo fu no
minato D. Giuseppe Cou
tinho de Lancastre, ma
non fu a Capo Verde.

Eraanuele Antonio Martins

(prefetto)

Gioachino Pereira Marinho

Domenico Corea .\rouc« .

4818

4822

4826

4830

4834

4835

1836

Tenne vcee di governatore. Scoperta della sen-

na, Ic di cni foglie sono usitatissime in medi-

cinu. II naturalisla Feijd visita le isole.

Ifaniio line le eoinpagnie (1736). Eruzione dal

vulcano dell’ isola del Fogo (1786).

Mandasi gente dell’ isola del Fogo a popular

quella di S. Vincenzo (1796).

Concedes! ai negozianti dell’ isola di armor aavi-

gli per la pescu della baleua (4798). Spaventosa

eruzione dol vulcano dell’ isola del Fogo (4799).

Si raddrizzouo le strade di Villa da Praja e se

ne fanno altre nuove: e si costruiscono quattro

batterie per difesa del porto. Naufragio della

fregata Urania (4840). Sono depredate da cor-

sari di Buenos-Aires le due isole di Boa-Vista

e Mqjo (4817).

Costruzione dei fortini di 8. iNicolau e di Boa-

Vista.

Miglioramenti notevoli in Villa da Praja e nel-

r isola Majo.

Fu proclamato 1’ usurpatore Don Miguel (4828)

e SI fondo il presidio di Bolor (4830).

Fu proclamato la regina e la carta (settembre 4833)
ed in quell’anno fini la spaventosa carestia cha

6n dal 4831 desolava le isole.

Un battaglione pervenutovi dal Portogallo pro-

clama 1’ usurpatore, accide gli offieiali e soc-

cheggla Villa da Praja (4833).

Si fa una strada in Santo Antonio. Si fucilano

raolti schiavi in S. Jago.

Due isole si rivoltano contro il gOTcrnalort.
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67 GioacMno Pereira Marhiho

08

(seconda volta)

Gio. de Fontes Pereira de

1837 Acquisto dell’ isolotto do Rei in Bissau. Si po-

pola I’isola del Sale.

Meiio 4839 Introduzione del caclo della eoeciniglia. Guerra
coi selvaggi di Cacheu. Costnizione d'un forte

iiel porto di Furna neli’isola Brava.

69 Franc, de Pauia Basics , . 1843 AiDmutinamento sofibeato dei Grumetu di Bis-

sau ( 1813 ). Scdizione delle truppe di Bissau

castigata, e riraosse le cause (1843).
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Paolo Dias de iNoracs . . 4375 Sbarra all'isola d1 Loanda con 700 Porloghesi,

fra i quali v' erano 330 uomini d’armi. Fa sa-

pere al re del Dongo II suo arrivo mandandogti
present!, e tralta I'alleanza che duro tre anni,

essendo il re del Dongo
(
Angola

)
stato soe-

corso dai Portoghesi contro il Sova Uuiioange
Uuiassama. Fonda la citta di S. Paolo di Loanda

(
4370 ). La propagazione della fede catollca

viene alBdata ai Gesuiti , i quali cominciano
tosto ud offrirsi padrini ai Sara , ed a pren-
dere influenza prepnndcronte nell'amminUtra-

zione del governo. Fondasi il villaggio di Ca-
lunibo

( 4577 ). Info me tradimento d'un Por-
loghese e guerra del re del Dongo. Battaglia

di Anzellt nella quale Paolo Dias con 430
Portogliesi c due cannoni di campagna sbaraglia

mi poderoso esercito angolense (4578). 8oc-
eorso di 430 soldali portoghesi mandati dal re

I). Enrico di Portngallo. Conquista di Itamba
e del porto di Qiiiassama (4381). Celebrc vit-

toria presso le mine di Cambambe, nella quale

Paolo Dias distrusse completamente tin nu-
mcroso esercito del re d'Angola e suoi alleati

eon soli 300 Portoghesi ed uno stuolo di negri

liberi (2 febbrajo 1383). Fondazione del pre*

sidio di Massangano. iVuovo loccorso di 200
uomini dal Portogallo (4584). Conquista di

Goluiign (1580). Fondazione d'un presidio in

Bengiiela veechia, distrutto subito dopo per
trascuraggine dei Portoghesi e tradimento dei

negri (4577). Mortc di Paolo Dias de ^ovaes fra

i preparativi di una spedizione al Dongo (4580),

2 Luigi Serriio 4:>8<> rtominato successore per testamento di Paolo
Dias. Infelice giornata in cui i Portoghesi

presso il flume Lucala furono sbaragliati dai re

del Dongo e di Matamba
(
Angola c Ginga

)

(98 dicenibre 4500) e si rifuggirono in disor-

dine dictro uno steccato di Massangano , ove
si difesero Snch5 non ebbero soccorso da
Loanda. Morte del gorernatore (4504).

3 Andrea Ferreira Pereira 4501 Fece varie spedizioni nelle terre degli Ilamba,
nelle quali, intimorendo i Sova ribelli rese

temuto il nome portoghesc flneh^ cedette il

governo.

4 D. Francpsco d'Alineida . 4302 Arrivo con una squadra di 600 fanti e 60 ca-
valli, coi miali suo fratello D. Girolamo, Luigi

’

Lopes de Seqiieira, Baldassarre Rebello ed altri

48
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capitani di nome si misero in campo, ma per
aver voluto togliere i Sora vassalli al potere
dei Gesuiti fii da essi seohiunicato, ed a forza

d’ intrighi fu fatta una rivolta per la ^uale il

governatorc dovette rifuggirsi nei Brasile.

5 D. Girolamo d' Almeida . 15US Costrelto ad accettare provisoriamente il govemo
che suo fratello abbandond^ compose con molla
prudcnza gli interni disordini; assoggetto quasi

tuuo il Qtiissama, e nel suo centro in Adenda
presso le minieredi salefondd un presidio molto
utile ma di poca durataj poichb I’esercito por-
toghcse il giorno 22 aprile 1594 fu sbaragUato
in Quissania dal Sova Cafuxe.

C Gio. Eurlado de Mendon^u 4504 Cnndusse scco 400 fanti e 30 cavalli, e 42 donne
bianche da maritare nell’ Angola. Carestia e
disastmso morbo in Loanda ed in Massan-
gano (450.'>). Assoggetta i Sova ribelli di Icolo

e Bengo (4590), 1 Quissama assediano Mas-
sangano (4597), il quale i liberato da B. Re>
bello. Fonda il presidio di Muxima

(
4599 ).

Quattro pirati francesi depredano il porto por-

toghese di Pinda alia foce del Zaire (4000).

Per decreto del 20 agosto 4600 i servigi pre-

stati nell’Angela sono considerati eguali a quelli

deir India e della Mauritania.

7 I Gio. Rodrigues Coutinho 4602 Ebbe grand! poteri e prerogative e fu accetto

ai Gesuiti. Con uno scelto esercito marcib con-
tro il Sova Cafuxe, ma nell'entrare nelie sue

terre mori in sei giorni di febre del paese,

Norainb suo snccessore

8 Emuuuele Cerveira Pereira 4603 Marcid tosto contro il Sova Cafuxe ed in tre

scontri lo disfece del tutto colla perdila di

un solo soldato. Poi fu contro quello di

Cambambe , il quale si arrese soltanto dopo
ostinata zufla. Costrusse in quei monti il

tanto desiderato presidio di Cambambe. Giun-
gono a Loanda i religiosi del terz'ordine della

Pcnitenza (4604). Per decreto del 48 marzo
4605 i proibito I’ingresso nei possess! porto-

gbesi ai bastimenti straiiieri. Ribellione, castigo

e vassallaggio del Sova Axilanibanza ( 4005 ).

Migliorameuti a Loanda pei quaii sali al grado
di cilta.

9 D. Emanuele Pereira Forjuz 4606 Trascorse a violenie contro il suo antecessore

e lo mandd prigioniero a Lisbona, e lo stesso

fece col capital! maggiore di Cambambe Pajo
d'Araujo, per lo che in sua auenza i vicini Sova
assediarono il presidio e lo pgsero alle strette.
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12

BpiUo Bniiha Cardoso .

Per regia paleiitelS aprile

JOISfii nnminalo n Onn
*alo CuuUniio , ma iior

giuiise al suo posto.

1611

Emannele Cerviera Pereira

(seconda volta )

LuigiMendesdcVasconcenri] 1617

1615

‘i.a

ma gli ailieri inaggiori Rocco di 8. Michele, e

Baldassare Rebelio d’Aragao, spediti a scoprire

comiuiicazioni tra 1’ Angola e il Mazambico,
scombiarono la loro missione e liberarono il

presidio, iinponendo ai Sova vassalli la inulta

di l'2m. crociati (36m. franchi) in beneflcio

dei gorernatori. Traslocd il presidio di Muxinin

nel luogo dove sta tultavia. Espulse dal porlo

di Pinda sul Zaire i corsari olandesi che vi

si volcano forlificare (160H), e mori repenti-

namente il 12 aprile 1611.

Eletto dalla Camera si rese temulo ai negri per

. le sue diirezze. Vinsc il re d’Angola ed il suo

valoroso alleato Quilonga, che imprigiono c

fece decapitare unitamente al tradilore Bamba
Tungo , c fece inforcare tre Macolat (1611).

,Per vendicare tali inorli cospirarono uniti tulli

*^1 Sova del Dongo e di Matamba, e repentina>

menle assaltarono il presidio di Cambambe che

resislette sinchfe fu soccorso (1612). Ridotti a

soggezione i Sova confederati,
( 1013 )

furono

faUi prigionieri il Sova JVobo Jugungo ed nl-

tri di Quissama (l&ll), e fu fondato il presidio

di Ambaca presso il fiume Lucala.

Trionfante dellecalunnie andd nominato eonqiii-

tialore e popolatore del regno di Benguela, con

ordine di governare ('Angola per tiitlo il tempo

che vi dimorasse; e vi stette nn anno e mezzo.

Assoggettb parecchi Sova rivoltosi, e fece vassal-

lo Caculo Cahendachenon era mai stato sogget-

lo ai Portoghesi. Tranquillato quel regno, con

quattro navi ed nn potaco e 150 armati parti

alia conqnista dl Benguela I’ll oprile 1017

lasciando frattanto al govemo d' Angola An-

tonio Gonzalves Pita gia capitano maggiore

del regno del Congo.

Traslocossi il presidio d'Ambaca al luogo dove

tuttora esiste (1610). Guerra contro il tiranno re

di Matamba Gola Ginga Bandy ,
nella quale

interamentc lo sconfisse e fece prigionieri

sua moglic e molli nobili ( 1618). Emannele

Cerveira Pereira fonda il forte di Bengue-

In. In cinqne battaglie vince i negri selvaggi di

quei contorni, ma cinque capitani ed un fratc

51 rivoltano contro di lui e lo mandano preso

a Loanda in un sdruscito baltello (1618). >'uova

guerra e novella sconfitta dell’infido Ginga Ban-

dy (1619). Guerra col re del Dongo che si

assoggclta a Iributo annuo di 100 schiavi

I

(1620). Proibizionc ai bianchl mulatti e negri
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43 Gio. Correa ile Sousa , . . -lOSi

U
46

iC

* •

t •

Pedro de Sousa Coelho , . < •M20

D.J'rancesco Simone Ho-
scarunhat rescoro .... 4((30

Ferdinaudo dc Sousa . . . 4027

47 D. Emanuelc Pereira Coa-
tinbo

./

4030

calzati di entrare nell’ interiio a negoziare.
IVuora spedizioiie di Emanuele Cerveira a Ben-
guela per ordine della corte di Miidrid, 8co>
perta delle miniere di rame nelle terra di Sttmbe
ambalta presso il flume Cuba (4020).

Celebre ambaseiatn della famosa regina Ginga
sorella di Gola Bandy, onde carenr la pace in

nome del fratello. Batlesimo della suddetta re-

gina eol nome di I). Anna de Souza (4622;.
rVoTeili insult! di Goia Bandy ai Portoghesi a
alia religione. Suo castigo colla perdita del
regno , a suo avvelenamento per inano della

sorella cui egli avea assassinate il figlio (4623).
Guerra col Ginga Catsange, a sua seonflltu per
opera del enpitano Rocen d! S. Nlcliele (4624).
Istituzione delle flere di Hondo, Beja e Lu-
camba

( 4628 ). Controversie del governatore
eoiGesuiti, dei quali mandd prigioni a Lisbona
II rettore a tre padri. Suo preeipitoso richiamo
a Lisbona ove per brighe dei Gesiiiti mori in

* prigione (4626).

Ebbe il gorerno cinque inesi per essere enpUan
maggiore.

Si Incarica interinalmnite del govemo e trasfe-

risce la sede in Loand.i. Fortiflcadnl Into del

mare la citta contro li Olandesi. Vittorie siii

Ciaghi di Zetize a sul Sova Cafuxe. Traslocd
la catedrale del Congo a itoanda e migliorb
la casa della Misericordia.

Guerra colla regina Ginga cht lasciato il cristia-

nesimo,reprimeva i feudatari portoghesi. Memo-
rabile baltaglia in cui ella perdette il meglio de'

siioi e furon fatte prigioniere la sue due sorelle

Cambe a Funge a parecchi Uacolns. Battesimo
delle due infant! di Matamba .coi nomi di I).

Barbara a D. Engracia a loro ritomo a Matamba
( 4628 ). Una grossa squadra olandese in-

crocicchia per tre mesi sulle costa d’ Angola
minaceiando uno sbarco

( 4829 ). Si ordina
r amministrazione per il flsco reale dei pre-

sidi.

Guerre sampre fortunate coi selvaggi del capi-

tano Antonio Briito. Assoggetta il Sova ^m-
builadua ehe vivea indipendenie fra selve

impenetrabili (4034). OstUiU delle due navi

olandesi contro il commercio portoghese sulle

coste di Bennela (4633), Armansi in Loanda
cinque navi da guerra le qnali assalgono la
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S)

48

4 !>

Fr«nn’sco de Viisconcello*

dc Cunliu

4035

Pietro Cesore dc Mcnezo

20 Francesco di Souiomaior , 40«3

4030

olandesi e dopo un ouinato combattimento
le fanno prigionierc (45 novembre 4033).

Ezitd con prudenza e giustizia novelle guerre
coi selvaggi , strinse la pace coi Ginga e ri-

concilib i Sova disunili ( 4030 ). Per evitarc

le pirateric degli Olandesi teneva una squadra
sulla costa comandata da suo fratello Barto-

lomeo, II quale battik piii volte I pirati e prese

loro una nave di 2i pezzi d' artiglieria. For-
tificb la marine e coslrusse ncl luogo stesso

dove si trova anche adesso II primo forte di

S. Michele (4038). Cred la prima giunta del

fisco affidandole la scossa delle contribuzioni

e del tributi del Sova.

1

IVovelle ostilita degli Olandesi ed alcuni scontri

colla squadriglia portoghese. 1/ ammiragliu
olandese Pietro Iloutbeeu i inviuto contro

Angola con una groaso armata di vrnt’una

nave e due mila fonti non compresi iiovccento

marinari. Gli abitanti di Loandn presi da
timore I' abbandonano c costringono anche
il governatore a ritirarsi a Ueinbem ( 4041

2i agosto ). Nel giorno seguente eiitrano gli

Olandesi e la saccheggiano. I Portoghesi si

ritirano da Bembcm at Beiigo e da questo

luogo a .Massangano. Rivoltansi i Ginga e pa-

recchi Sova si uniscono agli Olandesi. Movi-
menti del Congo ed il re I). Garcia 11 si collega

agli Olandesi ( 4012 ). iN'otizie di pace fra

gli Stall generali. Sospensione delle osli-

lita trattata fra il direttore olandese ed il

governatore Luigi Cesar
( 4013 ). Trasporta

il suo accampamento sul Bengo ; ma rima-

nendo troppo in buona fede, gli Olandesi per

tradiineuto rompono la data Ircgua , lo sor-

prendono d' improviso ,
gli uccidono i suoi

migliori capitani , e ncl m.ittiiio del 20 mag-
gio 4043 feriscono e fan prigionieri il gover-

natore ed il cupitano di mare Bartolomeo de

Vasconcellos. Governo interinale in Massangano

del rapitano Antonio d’ Abreii Miranda. Si

slipula una niiova tregua; e Luigi Cesar giugne

0 salvarsi dalle prigioni di Loanda
(
1044)-.

Guerra coi Giaghi di Libolo e Baiinndo, nella

quale Diogo Gomes de Morales abbatte i loro

Chilomhi e fa vassalli piii di irentaSova (4015).

Gli Olandesi rompendo lo giurata pace si im-

padroniscono di Benguela.

Governava in Rio de Janeiro qnando fu mandato

con una squadra in soccorso d' Angola. Diede
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31

92

I Ire cnpitnni maggiori Bar
tolonivo deVasconcellos da
Ounha , Antonio Teixrira

de Mendonija, e Gio. Zu-
zarlc de Antrade eletti dal

popolo

Salvatore CorrJa de So Be-

ncvides

46i0

1048

fondo nella bajn di QaicomhoU^ luglio iOio.
Incontrossi eon Antonio Gomes de Gonvea, ed
Antonio Teixeirade Mendon^a chesi raccoglie>

vano in Mossangaiio colla truppa e colie muni-
zioni talvate in Bi-ngucia; ed il Gouveo, come
ben pratico della costa e della terra, conduste
la aqiiadra a dar fondo in un seno del finme
Suto presso II Capo Ledo. Per occulte vie poi

II gtiidd a Massangano; e Luigi Cesar parti

per Rio de Janeiro stiiie navi cite avcano por-

tato il nuovo govematore. — La regina Ginga
si mette in campo con forte esercito contro i

pochi PortoghesI; ma quesli la mcttono in rotla

e le fanno lascior sul campo duemila de’suoi e

cinque Olandesi, rimanendouuovamente prigio-

niera la sorella D. Barbara (gennajo 4040). Po-
clii giorni appresso questa vittoria, gii Olandesi

rompono ancora la tregna, ed assaltano un
pataco portoghese

,
II cui capitano Gaspare

Goncalves muore net combattimento. II gover-

natore intima gnerra agli Olandesi di Loanda
denunriando le loro perlidie , ma trsmezzo ai

preparativi muore improvisamente.

Prendendo quest! il carico del governo inaiidano

Diego Gomes de Morales con 300 moschettlari

e tre pezzi d’artiglieria in soceorso del presidio

di Muxima, cbe gli Olandesi aveano assediato

e stringevano con ripetuti assulti ; e II sfor-

zano ad abbandonar # imprcsa con perdita

di cinquanta uomini. Rinforzati gli Olandesi

tornaiio air assalto e costringnno i Porto-

ghesi a ritirarsi in MassanganO con grande
perdita (4047). Si restaurano I fort! de' presidi

oiide prepararli ad iniprovisi assalti,

Quest’eroe parti da Rio dc Janeiro il 13 mag-
gio 4048 con una flotta di quindici nav) ,

qiiattro delle quali comprate a sua spcsa, e

UUO uomini d'armi, ed II 42 agosto coinparve

alia iraboccatura del porto di Loanda. In-

tim6 agli Olandesi che entro 48 ore si arreu-

dessero ; ma essendo . la risposta uegativa,

sbarcb tosto le sue truppe e li forzd a rin>

chiudersi nel forte di S. Michele. Salvatore

Correa nella iiotte e nel mattino del 45
diede I' assalto con grave perdita dell' una e

dell’ altra parte. Allora capitolarono e gli

Olandesi in numero di 4400 ed altreltanti negri

sortirono disarmati e fuiono imbarcati sulle

navi con loro onta nel vedere la poca gente

cbe II aveva vinti. Da quella giornata la eilta

prese il nome di S. Paolo dell' Assunzione di
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33

34

46

Rodrigo dc Miranda Henri-

qiies 4634

Bartolomeo de Vasconcelloi

da Cunha 4633

Luigi Martins de Sousa Chi-

chorro 4635

Loanda. Due navi furono a riconquislar Ben-
guela e quattro ad espellere gli Olaiidesi dal

Zaire, da Cabinda e da Loango: 300 di cssi che
stavano colla regina Ginga entrarono nella ca-

pitolazione e si iinbarcarono cogli altri (4648).— Bartolomeo de Vasconcellos va contro il re
del Congo, il quale cerea la paec cedcndogli

il possesso deir isola di Loanda e la supposta
miniera d’ oro; poi si volge contro la regina
Ginga alia quale detta pure una pace uini-

liaiite (4649). Distruzione dei Sova riballi di

llamba, di Uuissania e di Libolo. Si riparano
le rulne della eitta e si concedono campi agli

abitanti. Soccorre il presidio di Bengiicla e

scaecia dalla costa cinque legni di corsari olan-

desi (4630). Coslruzione di quattro galere in

Massongano. I cappuceini Italian! passano dal

Congo in Angola, e cominciano la missione
di Cahenda. L’ospizio di S. Antonio riedificato

a spese del governatore 4051).

Si dii molta cure in riparare le fortificazioni

maritime e urbane. Si concede agli abitanti

non poter essere chiamati per debit! contratti

avanti' 1’ invasione olandese. Gio. di Araujo
niette in fuga sullo Zairo una nave corsara
olandese. Morte del governatore (4653).-

Represse alcuni Sova sollevati e con rispetto

al suo nome tetinc lo Stato iii tranquillila.

Coir esercito comandato da Diogo Gomes Mo-
rales mise freno all' inquieto re del Congo
D. Garcia , represse varie ribellioni di Sova
Quissami, e costrinse il re del Dongo a pagar
il tributo di cento schiav! , al quale ten-
tava sottrarsi

( 1056 ). La regina Ginga D.
Anna de Sousa riceve in Matamba i cap-
puecini italiani e si persuade a riconciliarsi

colla chiesa catolica (4637). II governatore le

ridona la sorella prigioniera gia da undid
anni (4637). — Essendo di ritorno nel Brasile
fu ucciso in un combattimento con un corsaro
olandese.

30 Gio. Fernandez Vieira 4658 Manda Bartolomeo de Vasconcellos a sottomet-
tere i Sova ribelli del Golungo alto. Presa d’un
negriere inglese sulla costa di Benguela. Si
stabiliscono in Angola i Carmelitani scalzl e co-
minda la missione di Sango-aquitamba (4659).
I guarda-coste mettono in fuga due piratl in-

glesi (4600), e prendono un corsaro olandese.

II governatore prescrive misure di polizia ur-
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bana, dietro le qiiali furono catturati alcuni

tchiavi dei Gesuili, e quest! insolentemente lo

scomunicano ( -lOM ). Si riedilica il forte di

Beiiguela

27 Andrea Vidal de .\e"roiros mi Luvord instaiicabilinentc per tre anni nelle for*

tificazioni di Loaiida. — Mandato reale per la

costruzione d' un conreiito di Carmelitani. —
II feroce re del Congo 1). Antonio invade i

dominj portoghesi con un escrcito di ccntomila
uomini

(
diceinbre

) , e Luigi Lopes de
Sequeira con dOO Portoghesi, 6000 empacat-
seirot e due pezzi d’ artiglieria

, disperoe con
inolta strage qiiella moltitudine nella famosa
battaglia d'Ainbuilla, in cui restano sul eampo
lo stesso re D. Antonio , suo llglio e inolti

de’ nobili auoi parent!
(

gennajo IG66 ). II

governatore crige in memorin I’ eremitaggio
di Aojso Senhora (It Kaznrelh in cui si vede
un dipinto della vittorin.—Mandato reale di ri-

prensione ai Gesuiti per I' Insolenza praticata

contro il governatore, in cui sono minacciati

della privazione dei belli della corona e delle

pene deirordinc ove un' ultra volla incorres-

lero in tale eccesso (ICGC).

28 Tristano da Cuiilin . I6G0 Arrivd nell’Angola in agosto dello stesso anno;
c tutto il pnpolo tumultuandu lo ricaccib nelle

navi stesse in cui era giunto , onde fece vela

per il Brasile.

20 Francesco de Tuvora

IG67 II senato della Camera prese possesso del go-
verno e per decreto regio ebbe facoltd di

conliiiunre nelle assiintc funzioni sino nH'arrivo

d’ tin nuovo governatore. — Si aggiusta la

pace col nuovo re del Congo D. Alvaro. —
Esplorazionc delle siipposte miniere d’oro del

Congo, frustrnta siccome qiielln della miniern
d’ argento di Cninbainbe (IGG8). Cospirazionc
calmata per cura del senato e dell' auditon-

(IGGO). Donazione dcll'ereinitaggio di S. Anto-
nio ui cappuccini italiaiii.

IGGO I II coiite di Sonbo disirngge in un' imboscata
I'esercito portoghese comaiidato da Gio. Soares
d'Almeida, nella quale solo alcuni poclii salvano
la vita restaiido il .selvaggio conte padrone
deir artiglieria

, delle bandiere e dei bagagli

portoghesi (IG70). — Si ribclla il re del Dongo
D. Gio. Hary e invade con grande cscrcito il

distretto di .Amhaca. L' iiitrepido e saggio ca-
pitnno Luigi Seipiiera lo batte due volte presso

il fnime Liixillo
(
IG7 i ). Investe da qiiattro
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30

31

Ayres de Saldaiilia Menezes

« Sousa

Gio. de Silva e Sousa .

I . II

33 Luigi Lobo da Silva

1070

1680

1081

lali le Pedrat de Pungo An dongo sino allora

lenute per inrspiignabili, e se ne impadronisce

dopo uiia viva resistenza, restando morto il re

Hary c prigionieri i suoi fratelli ( 18 novein-

bre 107 1). Fondasi II presidio dot Pedrat Ne-
grat e gli Stati del re del Dongo reslano in-

corporati ai beni della corona di Portogallo.

— II capitano Manuel Nunes soccorre il pre-

sidio del Sova di Quissaraa cbe stava aste-

diato
(
1073 ). — Si sollevano i misticci di

Massangano e ricevono esemplare castigo, —
Si Utitiiisce in Angola una compagnia di caval-

li. — Si costruisce in pietra la forteiza di

S. Michele (1073). Erigesi un ospitnie in Ben-
guela. — Ordinanze per I' amministrazione
della dogana e della giustizia (1673).

Assoggetta alcuni Sova ribelli di Libollo (1077).

Josi da Rosa imprende nia non consegue I'an-

dar per terra a Benguela e di la ai Oumi
de Senna sulla costa orientale (1078).

Morle della regina Ginga D. Anna in grembo al

cristiancsimo. — I), Francesco Guterres Ginga
eletto re di Matamha fa la guerra agli alleati

de’ Poi toghesi e saccheggia i Pomberi (terreni

lavorati da schiavi per conto del padrone)(1081).

Luigi Seqneira con 600 Portoghesi e 10,000
empacatteiroi sbaraglia I’esercito di Matamba,
ma col re negro reslano sul canipo I’ invitto

Sequcira e Vasco de Mello Cunha comandante
la cavalleria (1081), Succede al regno di Ma-
tamha U. Vittoria sorella del re, la qoale solle-

cita ed otliene la pare. Foiidazione del primo
presidio di Caconda per assicurare il commercio
neirinterno di Benguela (1683).

II Giaga di Caconda sorprende improvisamente

il iiuovo presidio cbe lascib coslruire ne’ suoi

Stati, cd uccidendo ofliciali e soldati rade la

fortezza e la cbiesa, e si impadronisce di quanto
conteneva, — Fondasi in Loanda un collegio

per I’istruzione di dodici negri nello slato ec-

clesiaslico. Gio. Braz de Goes attacca il Giaga di

Caconda, abbandonato da'suoi i quali si fanno

volontariamenle vassalli della corona (1685).

II Giaga ftigge alia banza del Sova Gimba, il

quale lo accoglic niinacciando i Portoghesi; ma
Gio. Braz lo assalisce e lo sbaraglia ed il Giaga
arresnsi i rimesso prigioniero a Loanda. — I

Quissama assediano il presidio di Musima e

sono messi in rotta da Gio. de Figueiredo

e Sousa ( 1686 ). — Si costruisce un piccolo

49
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S3 D. Gio. de Lancastre . .

34

3o

30

37

4080

Gon^alo da Co«ta de Alca-

fora Cameiro de Menezes

Enrico Giacomo de Ma-
galhaes

Luigi Cetare de Menezes

Bernardo de Tavora Sousa
TaTarez

4001

lOOi

4007

1700

forte nel Penedo,Jove poi si etev6 la bella for-
tezza di S. Francesco (4087).

Si continua il forte di S. Michele con case di pa-
glia e chiudesi il recinto con parspetli di terra

batiuta facendosi della stessa materia i quartieri

(4080). Si riedificano tutte le forlilicazioni dei

prcsidi. — Gio. Figueiredo casUga i ribeili

Sora di Quissama. — Si costruisce un magaz-
zino per le imposte e presso a questo un corpo
di guardia (4000). Ribellione del Demho Mm-
buila (4004).

II raloroso Capo Pasquale Rodrigues sbaraglia

I’ esercito del Dembo Ambuila e con grande
mortalita gli distrugge la bansa (4002). Gio.
Battista de Mala continua la distruzione dei

Dembi Quibuca e Cabonda alleati di Ambuila.
— Sollevamento della guarnigione di Massan-
gano e suo castigo (4003). Ordini per fortifl-

care il porto di Loanda e per creare una
giunta col divieto di passare a fil di spada i

prigionieri, siccome si area fatto nella gueira

del Dembo Ambuila.

Rimessa della prima moneta di rame per I’An-

gola. Rivoltasi per questa causa la truppa di

Lnaiida. II gorernatore coll’ ajuto della camera
e degli abitanti, soffoca il tumulto, punisce i

coipcvoli e fa fiicilare cinque capi dell’ammu-

tinamento. — Concessione di parecchi privilegi

alia compagnia di Cacheu e (^po Verde per la

tratta dei negri. — Si rieostruisce il forte di

Rcnguela. Nuova raerra e nuova piinizione

dei Uuissama ( 400o ). Si costruisce un forte

neir isola di Loanda il quale viene distrutto

poi dal mare (4006).

Si fabrica nella fortczza di S. Michele un
magazzino a prova di bomba. Distruzione del

Sova Ilamba che voile contendere il presidio

di Caconda (40081. Concessione di SOO schiavi

alia Santa caso della Miterieordia. Ordine rcgio

per aprire in Loanda una scuola di fortiflca-

zioni (4600).

Visse aborrito e mori due anni appresso di feb-

bre. II padre Francesco di Pavia corona il re

del Congo nominate dal conte diSonAo, dal duca

di Bamba e dal marchese di Pemba. Gorerna la

Camera e si dd fine alia costrnzione del forte

di S. Michele; estcndcsi qucllo del Penedo e si

fa la battcria di Ctissaiidama. Creazione del
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potio di F'iiicOHndr(oiedieo maggiore)d’Angola
coll’incarico di insegnare la medicina (4703).
Ordine percbi in breve ti eoatniisea I’Mpixio

dei cappuccini italiani in Golungo. — Qualtro
eorsari francesi mettono a ruba ed a fuoco II

villaggio di Benguela (4704).

38

39

D. Lorenzo d'Almada . . 4703

Antonio de Saldanha d’AI-

buquerque Castro Ribafria 4709

TranquilliU nella provincia. — Si ingrandisce la

residenza dei governatori. — Ordinanza regia

pereh6 gli auditori presiedano al senato della

Camera, ed altra percbi servano anche di giu-

dici della corona (4707),

Si riedifica la fortezza e la cittd di Bengnela
disirulta dai Francesi (4740). Soccorso ai Sava
di Quissama alleati contro i loro nemiei (4744).

Si fortiica la cittA di Loanda, onde poasa re-

sistere alia sqoadra di Du Guet Trouin qua-
lora da Rio Janeiro si fosse rivolta a quella

parte (4749),

40 D. Gio. Manuele de Koronba 4743

41 Enrico de Figneiredo e

Aiarcao 4717

42 Ant. d’Albuqnerqne Coelbo
de Carvalho 4722

Si costniisce nella eitU alta di Loanda un fortino

con case di paglia che il tempo in breve dlstrugge

(4744-46). Si rivollano i Sova Quilata e Giuha-
cuto e sono eastigati da Luigi Ferreira capitano

di Caconda (4740). Ammutinamento della guer-

nigione di Maxima, durante il qnale I Quiisama

tentano sorprendere il presidio. Pietro Moreira

eastiga gli ammutinati e gli invasori, — Gravi

animositA fra il govematore ed i caparbi e

tracotanli Gesuiti (4716).

Congiura di tuttl i Sova vicini di Caconda e di

alcuni del Benguela contro il presidio di Ca-
eonda, Eraenuele Simdes li distrugge completa-

mente (1748). Legge che proibisce il commer-
ciare ai governatori e publici impiegati (4720).

Provisione ai governatori di 46,000 croeiati

( 46,000 (ranehi
)

con proibizione di eom-
mercio (4724 ). Noovi tentativi ostili dei Sova

del Benguela e loro totale distruzione, restando

pieno e sicuro il possesso di quel paese (4722).

ProsperitA e quiete in Loanda. II govematore

tenia ristabilire un presidio in Quieombo (4723).

Muore e gli suecede il mastro di eampo JosA da

Carvalho da Costa (4726).

43 Paolo Gaet. d’ Albuquerque 4720 Costmisee un forte nell’ isola che ineroci 1

faoehi colla fortezza del Penedo e un quar-

tiere di eavalleria sulla spiaggia. Mori alia fine

dell’anno 4732, e il senato deUa camera go-

vcmb per alcuni giorni.
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44

45

Bodrigo CeMre de Meneie^

Gio, Giacomo de Nagalhdm

46

47

It coote di Lamdio . . .

D. Ant.AWares da Cunba

.

48 Antoak) de Vaaeoaceliot .

49 D. Francesco Innocenso de
Sousa Coutinbo

47.33

4738

47*9

4763

4758

4764

Ebbe una corta gucrra coi Quissama. Costrnsse
di pielra il secondo baluardo del forte di San
Michele. Pi ritorno nel 4738 in Portogallo mori
in viaggio.

Continud e fini I’ esterno di pietra del forte di

S. Michele ed estese ancora la residenza dei
governatori(4740). Dichiard guerre alia regina
Ginga per aver ella fatto uccidere un nego-
siante bianco e derubati alcuni Pumberi (4744).
L'esercito condotlo da Duarte Sequeira prende
I’ isola del Cuanza con grande strage ue’ suoi
abitanti, e penelrando sino alia b«nza di Ma-
tamba costringe la regina alia pace cedendo al

Portogallo r isola di Quinalonga (4746). Pass6
appresso a castigare i Sova Quissama e sforzd

II ribelle Quisud a cedere una vasta palude di

grande rendita peschereccia (4746). II gorer-
natore mori nel 4748 e la giunta che gli suc-

eesse stette in perpetua disunione,

Costmsse II nnovo edlflcio del treno che tuttora

esisle ; ripard ed abbelli la cattedrale (4750).
Cre6 i reggimenti di milizia. Distrusse le

bande di ladroni che infestavano il paese (4763).

Mand6 mostre di oro e cristalli di rocca delle

miniere del Rio Lombige, la esplorazione delle

3
naK nel 4764 fu proibita. Fece costruire i gran-
i quartieri di infanteria e cavalleria (4754-66),

e pose fine al forte di S. Pedro do Horro di

Cassandoma (4756). Voile eostrurre un forte

nel mezzo dell’ entrata del porto
, ma come

non pot6 continuarlo , le fondamenta forma-
rono un basso fondo pericoloso ( 4767 ).

Tenth incanalare per I’ Angola le aque del

Bengo, ma abbandonata I'impresa, fur opera
incominciatadidanno alia salute degli abitanti

per lo impalttdamento delle aque (4768),

Fondazione del presidio di S. Josh stilla famosa
rupe d’ Encoge (4769). Espulsione dei Gesuiti

dail’Angola (4760). Guerra con alcuni Sova del

Libolo e dell’ intemo del Benguela. Demoli-
lione dell’ antica casa dei governatori e co-
struzione del nuovo palazzo (4764/ Scoperta
di pietre calcari nell’ Angola. — Cospirazione

degli esiliati all’ oggetto d’ uccidere il gover-

natore e gli olflciali e saccheggiara la citta.

Esecuzione dei colpevoli (4763).

Nuovi regolamenti per tutte le ripartisioni fiscal!

e per le fierc. Aboli le estorsioni per il com-
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60

63

I
'
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lli

; Iv
.

Ir*

D. Antoaio de Lancaslrp ,

D. Josi Goncalo da Camara

I)

i !i

4773

4779

II barone di Mossamedes . 4784

.11,- - J'-l:

merrio ed ordiiid di nuoTO la forza militare.

Fomeiit6 la bnona fede nei negozi.— Fond6
la publica piazza di Loanda (4766). Sul luogo
del piccolo forte del Penedo eostriisse la grande
fortezza di S. Francczco (4766). Guerra col

Demho Ambuila al aettentrione e coi Sovi di

Cdconda al mezzodi. Nuovo reggimento dei ca-

pitaiii maggiori per frenare le prepotenze.

Fondazione della magniflca fahrica per la fu-

aione del ferro nel villaggio di Oeiraa nel Go-
lungo ( 4767 )

soUo la direzionc di quattro

maestri biscaini. Esplorazione delle miiiiere di

petrolio del Dnnde e di quelle di solfo nel

Benguela. Fondazione del presidio di IVoto

Redondo alia foce del Rio Giinza (4769). Co-
stnizione d’ una nuova dogana. — Riedilca-

zione dell’ospitale di Loanda e tracciamento

d'un publico passeggio nella Nozaret (4774).
Fonditura di alcuni pezzi d’ artiglieria. Si dd
principio alia costruzionc della fregata Loanda
(4773). Dal 4770 si incassano per conto del

publico lisco i diritti degli schiavi abolendo

r anlico contralto.

Guerra sempre fortunata coi Sora di Sellet

presso IVovo Redondo e con quelli di Bailundo

ed altri dell' interno del Benguela e prigionia

del temuto guerricro Bailundo (4773). Si pra-

Uca una strada da Nazaret al Penedo (4774).

II nuovo molo della dogana. — Fine deila co-

slruzione della fregata Loanda. II govematore
muored’apoplessia indicembre 4783. Succedette

un governo interinale, il quale fa armare la

fregata. — Arrivano nell'Angola due naturalisti

Gioachino da Silva ed Angelo Donatiilaiiano

—

Carestia del 4783. Guerra infelice coi Quissama

per mal governo
( 4784 ). La giiarnigione del

forte di Cabinda avendo perduti 300 uomini

per morbo, capitolo con una squadra francese

la quale col solo diritto della forza la rade

al suolo (4784).

Trae I' ordine di mandarc sei o otto giovani

negri in Portogallo perche vengano islruili nel

saeerdozio. II colonnello Furtado fa una esplo-

razione sulla nuova fregata Loanda sino al

Capo Negro; e Gregorio Mendcs con un corpo

di soldatf esplora I' interno delle lerre de’quali

viaggi restano mcmorie scrilte. — Contro-

versie fra il govemntore ed il vescovo di

Halaca che govemava la diocesi, e ritirata

di quest' ultimo (4788 ). Guerra coi Mossuli
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63 Emanaele d’Almeida daVas-

coBcelloa 1790

che di repente invadono il territorio porto-
ghete sino al Bengo, a tono trattenuti dai eap-
puccini italiani e loro scbiari (1790).

Tratse aeco 300 reclute dalle Aiore e 100 esiliatl

da Rio Janeiro, coi quali rinfon6 I’esercito

e fioi la guerra coi Mossuli I quali si reaero

vastalli della corona (1793). Feee il terrapieno

e cinse di arbori la apianata del forte 8. Mi-
chele ( 1793 ). Fece assai miglioramenti nella

cittd, riparando nello stesso tempo ed abbel-

lendo il forte del Pepedo (1795),

64 D. Michele Ant. deMello 1795

66 D. Fernando Ant. Soares de
Noronha 1800

66 Ant. de Saldanha de Gama
(poi eonte di Porto Santo). 1807

Abbelli il palaixo goremativo, e aotto la dire-

sione dell'eiiliato .lost Alvares Maciel costrusse

In Calumbo un fomo di prova pel ferro del

Golungo (1798).

Sotto la direxione del Maciel fondasi ana piceola

fabrica del ferro di Trombeta nell’ Ilamba.— Si

riroettono nell’ Angola le memorie del dottor

Laeerda e ti ordinano alcane spedixioni alle

coste orientall. Si ordina pare di oedere se

fosse possibile prtlungare i preiidj lui tnargini

piA lontani del Cwmio. 8i esplorano le rie-

ehittime miniere di rame dell' Angola. — Si

proibiscono le sepoltnre nei templi e si fan

costruire cimiteri fuori dell' abitato ( 1801 ).

RItirossi dl poi a Lisboua lasciando un go*

verno interinale.

II tenente colonnello delle milixie Onorato da

C^a consegiie dirette eommanicazioni eolla

naxione Molua. Il ano re Muata manda una

solenne ambasciata al govematore d’ Angola

(1808). Nello stesso tempo doe negri sensali

Pedro Gio. Battista rd Antonio Josb passando

per le terre dei Moliia si dirigono a Moxam-
nico. Esploraxione delle miniere di solfo del

Benguela ( 1800 ). Stabilimento d’ una razia

borina al Dande. Regolamenti rurali per I’ in-

coraggiamento deU’agricoltara, e fondaxione di

ana piccola scuola di matematica (1810),

67 Jos4 di Oliveira Barboxa , 1810 Tentd senxa regolare disegno d’incanalare le aque

del Cuanxa per 1’ Angola e feee lavorare per

tre anni eon immense spesa 500 n^ri senxa

alcun profitto. — Nel 1815 giunsero di ritorno

i neOTi Pedro Gio. Battista ed Antonio Jose

con lettere del govematore di Mozambico da-

tate del 1811, provand* coal la possibilita del

traverso dl tutto qael continente.

59

(

(

Digitized by Coogle



o’ ANeOLi. 391

M
§ N 0 M I ' .#()••

. I

1
1 li

, Daib AWranMENTI NOUBVOU 1

a
DEI GOVEENATOai . *

68

69

flO

Lou da Holla Feo e Torrea 4816

Manuel Vieira Torar d'Al-

buquerque 4»19

Gioachino Ignaiio de Lina 4834

Caratia in Luanda. Tasse per eritare il mono-

f

iolio dei cereali (4817). Abbeliimento del pa-
aiio governativo e della piaua in cui 4 posto
ed inalzamento d’ un obelisco in memoria
della sallta al trono di D. Giovanni VI. Varie
riparaiioni ed abbellimenti nei public! stabili-

menti della cittA. Guerra neH’intemo del Ben-
guela e del Dongo (4818). Mercato da Quitottida.

Costruzione del passeggio publico e della villa

dei governatori (|ora rovinata I nella Ponta da
IxaM (1849). SpedUione a novo-Redondo.

Prouiosse I’ agricultura e specialmente quella del

cotone ( 4830 ). Stabili alcuni canotti per le

facili comunicazioni mercantili del Bengo e del
Dande, e costrusse alio stesso intento niagazzini
in Calumbo e nel Zenza. Stabili una casa di
ttiatura ed oflicine di sarli e caizolai.— Cre6
una conceria di pelli in Ambaca ed una di
calce, inattoni e tegole ed altri oggetti di terra
in Massangano. Cre6 una compagnia di artieri

ed altra di pescatori. Fece piantare grand! ar-

bor! in tutti i paaaeggi ed in tutle le piazze

(4831). Oper6 diverse publicbe rifonne, ed
ebbe gravi controversic col vescovo.

Governb solo pochi mesi perchA il 6 di feb-

brajo 4833 il popolo nominb una giuiita di 7
membri presieduta dal vescovo D. Francesco
Gio Sollevameiito della fanteria e della cora-

pagnia di cavalli ( 4833). In Benguela tentasi

una sedizione per unirsi al Brasile., ma senza
efletto.

64 Criatoforo Avelino Dias 1833

63 Nieolao d‘ Abren Castello-

branco 4834

Fo nominato comandante della forza armata o
presideiite del governo costituzionale e trasse

seeo un battaglione. Nell’ ottobre del 4833
ginnta a Luanda la notizia della caduta costi-

tuzione del 4831 , acloUe il governo provi-

aorio e rlmase governatore. Rivoita del natta-

glione spedizionario , ma egli lo assedia in

8. Michele colla tnippa di presidio e lo sforza

a deporre le armi.

Ripard alia meglio parecebi danni prodotti da
qnattro anni di continue sedizioni. Fece divers!

preparativi di guerra sapendo che lord Gichra-
ne tentava assalire Luanda , il che non ebbe
efletto (4836). Gio. Paolo Cordeiro stabili una
fattoria mercantile. — Furono fatte concessioni

important! ai commercianti d’ Angola. Pro-
raotse la cultura del cotone , e fondd un
opificio pel luecbcro sui mai^i del Ben-
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Doiuiugodc Saidanha d'Oli-

veira Uauu ,

•18i9

1836

go (ISiG). Fece alcune rimeasc a LUbona di
ferro, niiro, solfo, petrolio ed oro del Rio
Lombige. Sono del suo tempo le migliori ita-
tiitiche che si incontrano negli archWi d'ollre-

mare a Lisbooa. InQne proclamd I’usurpazione
di D. Miguele

(
ISsiS).

Benche rappreseutantc dei Urannico goveruo di
D. Miguele non permise perd li eceessi che a
quel tempo si succedevano nella capitate. —
Propose fa eollura del ca&b, ma in quelli anni
il commercio e le finanxe d' Angola giunsero
al piii iniserabile stato. Proclamatasi il 33 giu-
gno 1834 la carta costitusionale e la regina
D. Maria II. fu deposto il govematore e fatta

una giunta provisoria.

Prese possesso in febbrgjo e comincib con ordine
a leio ad adempire alle ricevute istruaioni. —
Aboli il dannoso privilegio del commercio del-

r avorio. Organizxb uno smiadrone di caval-

leria ed un battaglione d’ infanteria nazionale.— Diede utiUssime proridenze per 1' istitu-

zione d’ una compagnia industriale e agraria
deirAngola e del Benguela; ma non giunse a
portare a termine le bene incominciate im-
prese

, perehi andando a visitare li intemi
poasessi il 34 agosto dello stesso anno, mori di

tebrc net presidio di Pongo-an-dongo. Per
la sua morte nominossi una giunta. Pare
che alia nomiiia di alcuni membri di questa
abbia tentato opporsi il tenente colonnello Lo-
renzo Jos6 de Andrade comandante le forze

militari, per cui suceesse una sedizione mi-
litare, nella quale fti -ueeiso il suddetto oo-
lonnello con due officiali e rimase U paese senza

S
overno. — Legge dell’ abolizione della tratta

el negri (40 dicembre 4836).

66 Emanuaie Bernardo Vidal 4837

•iid-

Oisciplinb la truppa della citta e dei presidj, fon-
dd la compagnia d’assicurazione e togliendo al-

cuni abusi arricchi il publico erario.—Avendo
il Sovu Quiluangi Quiastama vassallo dei Ginga
invase le terre portoghesi di AmbaCa, mandb
oonlro di esso un esercito di 4,000 uomiiit co-

mandato dal tenente colonnello Gioachino Fi-
lippo da Andrade, il quale sbaraglid quella banda
di seivaggi, imprigiond il Sova ed incorpord
quello Stato ai dominj portoghesi. — Diede il

nome di Uuea di Bragania al nuovo distretto,

e vi costrusse un forte guernito di 43 pezzi

d'artiglieria e capace di albergare 400 uomini.

BiediOcd il forte di Ambaca, e diede altre pror-
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66 Aat Emamiele delforonba -18M

«M«nxentili, raa non arendo ubbidito al decreto

del dO dieembreed avendo egli stesso fatto oom-
mercio di schlavi fa dimesso nel 4838.

Crab ana ossociazione per esplorare delle mi*
niere. Mandd lo srizzero D. Lang a esplorare

le miniere di petrolio nel Dande, nel Libango
e net Mosiameaet, ma tuUo riuwi infmttifcro.

Ordinb esplorazioni marittime le quali si ^et-
taarono poi sotto il luo snccessore. Comin-
eid una Dells strada dall’ Mto dat Cruttt a
Bengo. Tenth ristabilire le Sere. — Giuniero
neir Angola i primi camelli. — La camera
stabili I’illuminazione della citU ed ordinh una
machina artesiana, II gorematore di Benguela
Chateauneuf intents una goerra fortunatn nel

Dombe grande di Quiniamba, In questo tempo
il govematore intimorito per r irritazione

cagionata dal dirieto della tratta dei negri,
sospese e mandd a Lisbona sotto proceuo
il giudice di diritto; ed egli stesso poco ap-
presso abbandonh il goremo. Gli succedetta

in ria di successione il eomandante la forza

militore.

67 EmanaeleEIeaterioMalheire 4839 II capitan tenente Pietro Alessandrino da Cunha
esptora la costa meridionale di Benguela, e

eriflca la posizione del Capo Negro, gid da
noi Tisitata, e Porto da Pinda (ebe 6 on seno
arenoso) e la baja doe Tigree (di eui facemmo

f
id menzione in quest’ opera) e per nltimo la

aja de Mossanedes
(
Angra do Pfegro) dove

si riuni col tenente Garcia che andava ad esplo-

rare il paese di Huda e Caeonda, Fondasi il

presidio di Mossamedes (4840) e coroincia ad
affluire in Loanda il eommercio delta metro-
poli (4843).

68 Josd Xavier Bressane Leite 4843 Diede grande impnlso al nuovo stabilimento di

Mossamedes.— Tenth mntare la citta di Ben-
guela nel seno di Lobito ( Catumbeila das
Ostras) e ne comlneih la fondaiione, ma ne co-

nobbe poi la soa inopportunitd. Istitnl una
cempagnia di zappaton, e mentre dava altre

providenze per mamore prosperitd interna
mori il 40 luglio 4843. Goremh il eonsi-
glio.

69 Lorenzo Germak Posiolo

.

4844 On decreto del 6 maggio 4844 aprira i port!
di Loanda e di Benguela al eommercio stra-

niero, il quale fu d' incremento anche a qoello

del Portogallo. On altro del 44 settembre isti-

tuiva UD tribunale per giudicare le prcse sul

60

Digitized by Google



394 60VERMT0RI o’ ANGOLA

1!

i

N 0 M I

Datx
DBl COVERRATOIU

St

AVVENIMENTI NOTEVOLI

70 Pedro Alesiandrino daCunha 4845

. s'l
'

- mail

— II goTernaloi

del 6 giogno 4846.

Stava comandando la staxione navale d’Angola
quaiido per lo stesao deerelo che dlmettera II

suo antecessore fu noniinato al goTemo. Prese
tosto le piu forti misure onde finire coll’ ob-

' brobrioso conlrabando. — Aboil II monopolio
della dispenxa del lale a decretb la fondaxione
del mioTO pretidio di Huila.

•
I I •'nitnf

n

I

i

I

I
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POSIZIONI DEI PRESIDJ INTERNI

D’ AItGOLA B BENGUELA.

•I LtUilfd. S. Loaftiiad. B.

di Lisbooa

S. Josi d'Eneoge o Fietra d’ Encoge 7” 30; , . . 3B° 24/

Ambaca o Embaea 8* 36/ ... 25° 65/

Presidio dei ducato di Braganza (4) 8° 47/ ... 27° 22/

Fedras de Pungo-an-Dongo o Pedraa Negraa 9° 45/ . . . 25° 63/

Cambambe 9° 27/ ... 24° 36/

Massangano 9° 46/ ... 23° 67/

Muxima 9° 25/ ... 23° 24/

Caconda 44° 43/ ... 24° 60/

A-Huila (2) 44° 60/ ... 23° 40/

(4 ) Fa eonqaistato nel 4838 dai tenente eolonnello Gioachino Filippo de Andrade

contro il Sora Quiloange Ouia**amba rassailo dei Ginga, ii quale era entrato per le terre

di Ambaca a saccheggiare il Sorato di Hary antico tributario del Portogallo. Ora vi sta un
presidio, per mezzo del quale si potrebbero oUenere eommunicazioni importanti col Ticini

Moluas e con Catembe, potente Stato ebe ha la sua capitale a 270 ieghe da Tele cittA

portoghese jdell'Africa orientale. Le ossenrazioni astronomiche del dott. Lacerda (Jnnaee

mmilimtu N ° 3, 6.* eerie, pag. 424) danno ana dUtansa di 4030 miglia da Loanda al

luogo di JToMro Jekinto poito a nove giomate di eammino (circa 30 ieghe) oltre Ca-

xenibc. Percih ia posizione della capitale di quest’ ultimo paese puossi detenainare

prossimamente a 900 miglia da Loanda sulla costa occidentale
,
ed a 700 da

mone sulia orientale. Per mezzo di alcuni sagoci .esploratori il Portogallo potrebbe

nettersi in relazioni aroichevoli col Caxembet, eoi Maisa$ e col Maraoet, popoli che vanno

a eommerciare a Pete e sui fiumi della Senna nella costa orientale, ed in tal modo
apririi on’ ampia ria di communieazione per tutto il traverso dell'Africa, offrendo eosi

alia sdenze la sospirata conquista di quelle mistetiose terre mertdionali, ed al com-

mercio novelle ed ample fonii di riecheiza.

' (2) Nel 4846 il Portogallo vi fondb una iattoria sotto la direzione di F. A. G. Car-

doso a del maggiorc Garcia. B un distretto oltremodo importante si per la sua posizione

si per euere centro fra i Mouamedee, i QuileitgueM e Caeonda, Ridenti e solubri pia-

nure circondano questo Libata, il cni Sova domina sulle ben coltirate terre di Bumbo,
scale neeessaria delle carovane che dall' intemo si eonducono a Mossamedes ore si rit-

toragliano. Queste terre di BumbOt benehb contino soltanto seieento o ottoeento abitanti

dell’uno e dell'altro sesso sono ben eoltivate a miglio e fagiuoli de’quai prodotti fanno

grande commereio coi rieini popoli. Queili industiiosl abitanti sono forse i primi che

tra quei selraggi seppero approflttare dell’ aqua del flume per irrigare i loro campi.

Hanno a lerante una catena d’alte montagne e rlvono di caccia d’elefanii, di pasto-

Azia e di agricoltura , e siecome sono molto ospitali eon tutti qaelli cbe non danno

loro sospetto, cosi ponno ancbe reeare non poco giosamento agli stabilimenti euro-

pci. I] Sosa Bumbo dominava ancbe il territorio di Jau o Enjau, montuosa regione

cbe gii sta al S-S. a le col foreate sono plena di elefanti ; ina 11 suieota o nobile che ri

-gloTemara essendosi ribellato, i suoi discendenti sostengono tnttora unasontinua guerra

contro I'antieo sosrano. In questo bel distretto 4 posta la famosa Serro de Tela intomo

alia quale riporterb 1’ importante natizia di i. F.' Garua ebe la sisitb nel 4844. Lasciai,

. dice egii, k terra di Buaabo e eamminando verso U N. per due Ieghe giunsi ad una

I tora abitata da circa 800 persone; le danno il none di Tela, Fa raeespriccio I’entrare
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in questo luogo basio e ehiuso fr« due eecelte eatene di monli Tuna al Sud I’altra al Nord,
le qoali ai toccane quasi colie k>ro crate io rari puatl, e ia altri dl poco sono disgionte,

finchi si congiungODo alia loro estremita orientale. L’eatrata k rWolta all’Oeeidente ed
i abbastanza agerole> ia sortita all'OrieDte k penosa e lunga. Gli abitauti hauno
r indostrioso costume di raccogUere per uso d' inaffiamento le aque che precipitano dai

burroni del Nord; dal qual lato a circa yeoti iegbe k posta la residenza dd coman-,
dante del distretto di Quilsogues,

POSIZIONI DEI LUOGHI PIU NOTEVOLI

SULLE COSTE D’ A^iGOLA E BE?iGUELA.

Snllo Zairo^
Punta dd Padrdo (eolonna)

Punta da Mouta aeeca . ^

Baja di Jmbrii o fiame degii Ambres
linboeeatara del Dande . < . . .

Imboecatura del Bengo
Morro das Lagostas

CiUa di Loaiida t . . .

laaboceatura del Cuauca . i , .

Capo Ledo . . .

Benguela veccbia . .

Moyo Redoodo i . . . .

Fiume Quicombo . . . ; . ^ .

Baja del Lobito o Catumbela das Ostras .

Fiume Catuatbcla (oquo dotce) . < . . .

CitU di S. FiUppo <U Benguela . . . .

Saline . . -

IsoloOo di Pina

Le Metmt

mja di Motsamedcs o Angra del N^o (4)

Capo Negro .... u ..... .

Porto Pinda o Mamga dot Jriat (3). . .

taiHul. S. Longit. B.'

li LbbMa
6® 4(b . . . 21' 48/

0“ 46/ . . . 14' 06/

7» 80/ . . . ir 06//

8" 28/ . . / ir 06/

8° 81/ . . . 12“ 06/1

8» 41/ . ., . 22' 04/

8» 48/ . ., . M* 40/1

»• 15/ . .
22“ 06/t

O' 60/ . .. . 23' 03/(

4(P 46/ . ,. . 22“ 80/

44' 11/ . .. . 22' 54/

44' 33/ . . . 23' 02/

dr 48/ .

,

. . 32' 89/

41* 14/ . .. . 22“ 86/

4r 20/ . . . 22, 36/

41° 48/ . . ,
22' 43/

48' 20/ . . . 14' 38/

44' 24/ . . . 24' lOr

46' 08/ . . . 24' 44/

45' 42/ . .. 24' 00/

45' 47/ . . . 20“ 67*

1

(4) li! un nuovo presidio portoghese detto da* negri Biuungo Bittoto. NeMe antlcbe

carte trorasi ootato Cot nome di jdngtxt do tkgro, e nelle carte marine ingles! eon

qaeUo dl Litth Fitk Boy. Da iserizioni Ivi trorMe in una pieira si seppe ebe qaeila baja

fu Reqnentata n«l seeoio XVII da navi portogbesi a da eorsari di divene naaioni, ma
nel seeolo Will fti visitaa solo due yohe. Aiessandrino da Cunba ora • gavcmatore

d' Angola ia ana soa esplorazione neiia costa dal Sod di on esatto raggnagtlo di qnc-

sto luogo. A setientrione della baja sboeca un flume deuo dai negri Btro (I’antico rso

da* Mortu, cesi chiamaio per I'assassiaio di Sepulveda e suoi segaaci oel 4788). Vieiao

> e quasi in roodo da farlo credere an ramo del suaceennato, in hiogo detio Loquengo ,

ne sbocea un altro detto Quemim, it quale secondo Garcia ebe Io esplord nri 4844
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(Mnnaet marilimat N-* 0, 4.* lerie) passa net paese dei Bumbi ed lia origine iiella moii>

Ugna d! Xela. II >uo letto Delia stagione secca b la mlglior via per eatrare nel Bumbo.

Mossamedes i mlglior porto di quello d! Benguela ed oSre un licuro sbarco in

ogni tempo. £ moito pid vicino ai riccU paeti dei Cubaei, dei QuilenguM, dei Jau, degli

Huila e dei Caconda, b moito piu salubre di qualunque altro porto portoghese di quelle

region!, giaccbi nesiuno della guarnigione ebbe a soSrire nella longa dimora e net eonti-

Dui lavori esposti ad ogni intemperie. Nel 1840 due negosianti di Angola, il lignor Torres

ed il signor Guimeraes , vi foudarono una faltoria , a tale fu 1' importanza di quello

stabilimento
, ehe d' attomo al forte ora creace un villaggio cbe conta gia pid di

eentovcnti colon! bianchi. Eeeo la distanza misurata da Mossamedes a Iluila : tre leghe

iungo II margine del flume Biro, una a superare la montagna di Pani ; venti dalle

rive del Quenina sino alia montagna di Vgua-Ifhuugue

;

pni cinque leghe di deserte

lande siho a Bumbo; due leghe da Bumbo al villaggio di Xela
,

altre due per passar

la montagna di Xela, poi tre leghe di pianura sino ad Hupata ed altretante da

quel luogo sino ad HhUA.

(2) Questo porto fu esplorato da P. A. da Cunba nel 1830. E moito ben difsso e

vi si trova un casale di selvaggi Mucubali detto Coroca. Vi sbocca un flume detto

Bembantgue. E poco fertile e povero. Un miglio lungi della terra avvi un banco d'arena-

ffB. La presente variazione dell’ ago magnetieo in tntta questa costa i di S3* 30<

a 93” 00/ N-0.

Le maree a’ alzano a cinque pledi nell’ aque vive. Lo stato dei porti 4 alle quattro

ore e mezza sino alle cinque.

I venti dominant! nella maggior parte dell* anno sono i vendeelli dl mezzodi sino’

a quslli di ponente, i quali sogliono durare dalle otto ore del mattino sino al eader

del sole, aeeompagnando il eorso dell' astro ; ed i venti di terra di levante ma deboli

che solEano dalla mezzanotte ai naxer del sole. Dal novembre al febbrajo vi regnano

non di rado tempests di 8-E, I venti di N. sono moito rari.

Le corrcnti Iungo la cotta vanno sempre al li. con molta forza, e piO nelle con-

giunzioni della luna. Corrono quattro o cinque miglia all’ ora.
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NOMI DI PIANTE, HADici
,
RESINE « CORTBCCIE (T uso medicinaU O

dolate di chimiehe virtu cotnmunemenie usiUUe fra t negri delle co$le

occidentali delCAfrica.

(Dtl pmidi* S Eneoga)

Rtdiee di dongolongo .... Ruehiata ti dd in aqna ealda nei fluaii o nei dolori

di ventre.
'

Radiee di mueula vum&i . . Rasehiata >i appitca con aqua Tredda nei bicho do cii

od infiaromazioni all’ano.

Radiee di sallu Si apptica estemamente per alcone imiianunaiioni cu-

tanee dai bambini. r
Radiee di uzamba Si di in infutione fredda nelle colicbe. i

Radiee di tnu/Ui Si di in polvere nelle malattie cutanee, partieolarmente

quando passano ad esuleerazioni.

Radiee di mueonqu* .... SI adopera ruebiata in clisterj d’ aqua ealda nell’ il-

terizia.

Radiee dJ mueanda-hiianga . . Si appliea appena rasehiata sulie parti infiammate eon

grande giovamento.

Radiee di coUa...... Si di infusa per flusai sanguigni.

Corteecia di Mulottgua . . . Usati neile dianree.

CMteceia di eneaga . . > . Si di un euechiajo della raachiatura nei easi di avveie*

'
' namento od anebe per puro impaeeio di ventrieolo.'

£ eomune opinione teo i selvaggi che nnita ad al-

tre sostanze abbia la faeolti di privarle della loro

attiviti.

Corteecia di soeu CoUa rasebiatnra freeca ungono tutto il corpo nelle tna-

lattie di petto, facendone anebe infusioni.

Corteecia di mubambo . . . Pesta e messa in infusione a freddo usasi nelle diarree.

Corteecia di mubango-boHgo . Si di rasehiata in aqua ealda nelle malattie di petto.

Resina di mubafo Si appliea nnita all' olio di palma due volte al giorno

(Del praidio di PoogMa-deaga) guile contusion! e feiite ed in breve risanano. Serve

anebe di profumo onde facilitare i parti. Questa re-

sins i tolta da nn albero silvestre dello stesso nome.

Radiee di abutua £ gii conosciuta in Portogallo ed i di uso commone.

Radiee di mutalamenha . . . Giova in deeotto per isciaoquare la bocca nello scorbuto.

Lasciata nell'aqua per quaiche ora communica alia stes-

sa faeolti refrigerant! e si usa per kvare le ferite. I>a

polvere i essiceante , e siceome tinge I’ aqua in rosso

potrebba per avventura usarsi anebe neile tintorie.

Radiee di dotido Pu6 servire agli stessi usi della liquirizia.

Radiee di mtidianboea ... Si presta alii usi della nostra eamomiila.

Radiee di quicalango .... Si fanno decozioni per gargarismi nelle infiammazioni

di gola.
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Radice di Mco . ; . : . . RIdoUa ia polvere « rimedio polente per ' atrestare il

sangue dal naso; a ia decoaione i utile aei dolor!

aU’aoo ivi coal frequenti, ed ha virtd purgatira.

Radice di muiiabambe ... La danno rascbiata per dolor! di veatre onendola ai-

r aquBTite.

Legno reiinoio del mutete . . La sua resina sdoICa in aqaarite n«nf | nelle emoN
(D4I dtiirMto di Golunge alia] ragie. '

,

Radice d! catetdmla .... lafosa nell’aqua fredda si porge con snccesso agU scor-

butic!, 1 qoali trovano molto giovamento anehe
adopcrandola per bagno, ore si sieno gid sriloppate

macchie o getti di sangue dalia porosiU della pelle.

Rascbiata e posta in aeeto serrenello stesso caso col

.bagnare tutto il corpo. Si dd ancbe in forma di thd

e a piecoU cDcebiai per volta. ed d giovevole a chi d

tonnentato da aflanno di respiro. -

Radice di abulua In decoxione nelle nulattie di petto.

Radiee di mufunda .... Si applica la rasehiatura esternamente nei mal di capo,

ed ancbe in deeotto intemamente, predendosi ogni
secondo giorno nel flusso di rentre.

Radice di niutungo .... Usasi contra i rermi intestinal!.

Radice di eatalongo . . . . Gii stessi usi ed effetti della suddetCa.

Radice di tuca Per bagno nelle malattie uterine.

Radice di dongabtlo .... Rascbiata e stemperata in aceto i un ottimo garga-
(Dal iiauetto di Catsmb«) rismo nelle inflammazioni delle tonsille, ed in deeotto

b giorerole nel tenesmo.

Radice di muamua .... In deeotto nelle diarree.

Radice di miMionda .... RaschiaU si applica alia testa nelle emicranie, rieopren-

dola bene per ripararla daH'aria.

Radice di quibato RasebiaU in aqua fredda si applica esternamente per
dolori ai lombi.

Radice di vtto . . ; . . . Si da in deeotto negli indurimenti.

Radice di muondongolo ... In piecola dose si di ai fanciulli nella rerminaziona

rascbiata in aqua fredda, ed anehe in deeotto.

Radiee di detido Rascbiata in aqua tepida si da nell' itterizia.

Radice di catalango .... RaschiaU serve ad applicarsi al corpo di cbi i affetio

da scorbuto. In deeotto per gargarismi nelle esulce-

razioni della gola. Le foglie dell’albero poi sccche e

polrerizzate si usano nelle esnicerazioni della pitui-

taria, fiuundole come il tabacco da naso.

Radies di m«/Uci Lsata in elistere uccide i rermi intestinal!.

Radice di mufUngambo ... In deeotto pei dolori di rentre.

Radiee di miuatangofa . . . Ha ^i stessi nsi della radiee di quibato sopradetta.

Radice di quicuNtino .... AppUcasi rasdiiata sulle feriu aon ottimo efletto.

(Bans dd Dsads)
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Paco Pom (I^o di paeo) . . Gli tteni UH deiU radice • Ugno di eatalango.

Eadlce di xile neH« malattia di petto berendoii ! deeozione due

relte «i giorne.

Hadlee di muoodongola . . . 8i dd ilsuocoiii on deeotto contra i rami intntinali.

_ ,S
*”**“/“

' (Di totte e tre unite bnno decoUo per donne die po-
Hodiee di< taitiba j .j ( tiscono dell utero.

V tanta Luxta . J
(DarAabm)

Badice di oumdondo . . i. . 6i maatiea la corteeeia nelle malattie rerminoee.

Retina di nmbafo . . . . 8e faono empiastri lullo stomaco nelle stesie inalattie

' • rerminose.

Radke di ihmM Per tiofere in nera,

Radiee di earingo Per tingere in ^allo.

Radice mubota . . • . . Raachiata «d unite all* olio d’nn iosetto detto conipato

terra contro la scabia.

Radice
npplieano ambidue unite e pette lopra parti infiam-

c nmfueo amuhogi * mate da icorbuto.
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QUADRO Geografico-Slalislico delle isoie di CapoVorde ncl 183i

NOME

DELLE ISOLE

P08I25ION1 8TAT18TICA

Lalitud.

N. 6 c
. o

eJ A

e

Estensione

in

m.

quadr. o s
fc -

“

S.Q S3 OK O N*

delle

paroccble

e 2u «
Saa

s _
2^ *S

Abitanti
liberi

Abitanti

sebiavi
Totale degli

abitanti

hole

soiloTeoto

Sant’Jago 14* 64/ 14* 26/ 360 2 44 5374 49932 4744 21046

Fogo 44“ 62/ 46“ 26/ 444 1 4 4090 4706 909 6645

Brara 44" 61/ 45" 35/ 36 4 2 4074 3820 470 3090

Majo 45“ 6/

t
44“ 0/ 60 4 4 372 4542 363 4905

e
4^
c

(9
u
Cu
o«

o

Boavista 46“ 40t 43“ 62. 440

»

4 2 010 2818 643 3334

S. Nicolao i0“ 33/ 16“ 10/ 443 4 2 4048 5293 425 5448

8. AnUo 47“ 43/ 46“ 40/ 240 4 6 3032 43407 480 13587

8. Vicente 46“ 64/ 46“ 66/ 70
h unito con
qaello <li

S. Antio
4 61 336 6 344

S'-

Totale 4166 8 28 54854 3970 35833

NM, he latit. e longit, rono preit net porlo |>iu frequeutato di cinscuna iiola,

51
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TAVOLE DEIXE LATITUDINI E LONGITIjDIM
UEI PUiNTl PIU NOTEVOLI DI CIASCU>A ISOLA DI CAPO VERDE,

Isola S. Jago.

Posiziooe dei hwgiii Latit. iV. Long. O.diLisbona

Poiizbnc

«

Nome dei luoghi ' LatiC iN. 1/0^. 0. diLisbona

ISord . . Punta dos Monteiros . . .
46" 02/ 45" 47/

N. N.-O. . Punta da Gar^a .... 46" 00* 45" 34/

Nel cantro. Picco Viileanico (i) ...
INossa Seuhora da Liu (ancor.)

44" 66/ 16" 46/

0. 8.-a . 44" 62/ 45"3fi/

Sud , . , Punta do Alcatraz .... 44” 4«/ 15" 47/

Isola Brava colie due isolelle Grande e do Rombo.

Posizione INome dei luoghi Latit. N. Long. 0. di Lisbona

INord . . Punta do Fajam d’Agoa . ,
44" 62/ 45° 37/

E. 8.-E. . Porto do Fumo (ancorag.) ,
44" 64/ 45" 36/

Sud . . . Punta Brava 44" 46/ 45" 37/

S.-O. .
. ^

Porto d’Anciao 44" 46/ 46° 38/

Porto dos Ferreiros . . . 44° 48/ 46" 40/

Ovcst . . Punta da Viracao . . . ,
-

Punta do Nord' ....
Punta do Sud

44° 64/ 46" 40/

IsoleitaGran.j
44° 69/

44° 66/

46° 83/
45" 34/

Is, Rombo
. 1

Punta do Nord ..... 44° 69/ 46° 36/

Punta do Sud 44° 67/ 45° 37/



hola di S. Nicola.

PosUiMie Itome dei looghi

Panta
Bahia
Parto
Porto
Bahia

( Punta
? Porto

Porto
Praja
Punta
Panta

da Pedra d’Enxova
do Carrical . . .

Tcechio ....
da Perguica . . .

do Forcado , . .

da Vermelharia
da Lapa ....
do Tarrafal . . .

Branca . , . ,

dos Cameroes . .

das Queimadas

dfi” ail

45° S3'

4<r 33/

46° S3'
46° 30/
46° 27/

4«° 27/

46° 36/

46° 40/

46° 42/

46° 39/

Long. 0. di Liabana

44° 64/

46° 00/

45° 40/

46° 44/

45° 43/

46° 44/

45° 46/

45° 24/

46° 48/

46° 45/

46° 07/

Isola del Sale.

Posizione Nome dei luoghi Latit. N. Loag.O.diEi

Word , . Punta do Corno .... 46° 63/ 43° 62/

Ovest . .

Punta da Palaieira . . . 46° 46/ 43° 67/

Cabe^a do Leao (Scoglio) . 46° 44/ 43° 67/

8.-0. . .

1

Porto do Rabo de junco 4r 44/- 43° 56/

Porto da Madama .... 46° 36/ 43° 64/

Sud . . Punta da Saline .... 46° 34/ 43° 63/

S.-E. . . Punta da Fragata .... 46° 36/ 43° 50/

Eat . . . Punta da Serra IN'egra . . 46° 40/ 43° 49/

N.-E. .
. 1

Punta da Pedra do Lunie(4) 46° 47/ 43° 60/

Puma do Pico Martins (3) 46° 60/ • 43° 64/

(t) E 4' tma roecia silieea 6a cdi Ip veane il nome.
i2? Que’ito picco elevasi a 1300 piedi sal livella della aptaf^gia. Un aarto Martina praiic6 uoa gaU

leria »aU« sua base, per cui ei iraaperta sopra uoa rolaja di fcrra II aalo ai ports 4el aud dali'isola.

Isola di S. Antonio.

Posizione Nome dei Inogbi Lotk. N. Long O.diLisbona

Nord . .

N.-E. .
. ^

N.-O. . .

S.-E. . .

S.-0. . .

Punta do Sol

Ribeira Grande
Ribfira do Paid ....
Ribeira da Gar^a ....
Porto dos Carvoeiros , .

Porto do Tarraful ....

47“ 43/
47° 44/

47° 08/
47° 40/ *
47° OV
40° 67/

46° 04/

46° 69/

45° 66/
40° 06/

46° 00/

46° 43/

N B. Queat* tfola i auravaraata per ogni veno da torrenli e olena <Talla monlagne fra te quali U
Pieo do Pio dAttueor (Pane di toeehero) giogne all'aliesia di S600 ptedi, qirello ^ Cordo a oOOO a
Paltro da Cafdaira a 9200. GH aHri moati Maaa 2000 piadi d' atiaiu madia.
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hola Majo.

Posizione Nome dei luoghi Latit. N. Long.O.diLi

Punta do Galeao .... d6“ 90/ U- 08/

Punta do Pau secco . . . <5/ 44° 40/

Porto Ingles (anc.) .... d5” 06/ 44° 9/

Punta do Recife i5° 05/ 44° 7/

Isola Boaoisla e banco di Jodo Leildo.

N.-E. . ,

Banco
di corallo

Nome dei luoghi Latit. N.

Punta do Boyairo . . .

.

46° 44/

Punta do Sol 46“ 43/

Porto de Sal-rey (ancor.) .
46“ 40/

Punta Varandinba .... 46° 05/

Baixo da Varandinha . .
40° 01/

I. do Porto Curralinho , ,
45° 57/

Punta do Orvatdo .... 40° 0.5/

Porto do N 46*08/
Baixo do Jodo

Leitao .... 45° 48/

ILong.O.diLUbona

Isola dt S. Vincenzo.

Posizione/* Nome dei Inoglii Latit. N. Long.O.di Lisbona

Nord . . Punta da Fragata .... 46“ 66/ 46° 64/

N.-O. .
. 1

Punta do Ninho do Guinclio 40° 65/ 45“ 67/

Porto Grande ..... 40° 64/ 45° 66/

S.-O. . . Bahia dc S. Pedro .... 46° 60/ 45“ 69/

N.-E. . . Punta de £. da Bahia doa Gatos 46° oil 45“ 40/

y.B. ^ tulU cireoBdala d'aite montofniet deUe quali M Mont0-V9rd$ ed il Tope CaUn
a* elevaoo a 3000 piedi • latoiano oal mexxo un piaao d'arena cha sceode aino al Forlo Granda.

/sola S.* Lucia ed isolelte Branco e Razo.

Nome del luoghi

S.-O. .

Punta da Praia dos Mastros 46“ 40/ 46“ 43/

Punta do Creouio .... 40“ 46/ ' 43° 36/

Punta do Tarafle .... 46“ 4.5/ 45" 37/

Punta da Crux 40° 44- 43° 40/

Ilheo do Porto 46° 46- 45° 43/

Ilheo Branco— Ponta N.-O. 46" 44/ 45” 30/

Punta S.-E 40° .39/ 43° 31/

* Roio — li centro . . 40' 38/ 43° 30/
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QOADRO dell’ imporlazione e dell' esperlazione delVisole di Capo

Verde nell’ anno camerale del 1842 al 1843.

Portoghcse
Stall Uniti

Inghilterru

Francia
Danimarca
Amburgo .

Svezia , ,

Olanda
Bremen
Belgio . .

Spngnn
Venezuela ,

Prussia

iVorvcgia ,

Columbia .

Numero Valore ?iumero
dci delle dei

bastinienli iinportazioni bostimenti

4.1,599,000 rcis

20,6»4,(M5

7,659,840

926,400
4.277.000

502,038
2,000

264,360
441,0(H)

623.500
4.067.000

7,000
78,000

76,020,863

30,320,945 reis

9,322,704

40,300,400
7.459.400

4.988.400
3.732.200
2.239.400

4.776.400

4,740,600

4.088.200

084,600

489.600
453.600

73,992.449

QUADRO della quantild di sale esporlato dal 1839 al 1812 colla

imposizionc e rendila lotale di esso.

f
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OUADRO DEGLI ESILIATI ALL’ ISOLE DI CAPO VERDE
DAL 4S37 AL 4844.

QUADIIO degli schtavi nei lerrilorii di ciascun Consiglio nel 1844.



QUADRO

delle

finanze

dell’

Angola

e

di

Benguela

negli

anni

1845

e

1846.
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REGNO

DI

BENGUELA

REGNO

D’

ANGOLA

OUADRO APPROSSIMATIVC

dei doniinii portoghesi d’ Angola e d(

ABITANTI BLVNCin

MiSCIII FEBIM5 TOTALE

S. Paolo di Loanda. Caiiitale ....
^Muxima

yMaasangano

§ iCambambe

H jPedros de Pungo-an-Doiigo . , ,

A# Ambaca . , . .

\ S. Jose d' Encoge

_ (Icolo e Bcngo, e barra do Bengo ,

^ iDande, e barra do Dande . . ,

tC N
5;

i Goinngo (Zenza, Qiiilengues e Dembos)

° V Barra de Calumbo

S. Filippo di Bcnguela. Capiule , , .

- /Novo Redondo

g < Caconda

£ (Hossamedea (nuora conquUta) . .

„ ^Dombe grande da Quizamba . ,

H k
NBailundo

^ JHambo> Galengue e Sainbos . ,

® ^Bihe,Quilengues e Sambos, Quil .« eHuila

N O T A.

Non fu mai possiblle oUenere quadri esatti della popolazione in parte stanziale

ill parte ragante di quei vast! dominii. Solo comparando i pochi dati statistici cbe in

queato aeeolo mandarono i dirersi goveriiatori fu possibile comporre questa tarola

la quale si approssima alia verila pid di qualunque altra per essere redatta sopra

documcdti.

Non i inclusa la popolazione del nuovo distretto di Quiloangue Quiauama o ducato

di Braganza, perchi non fa possibile ottenere ancora i dati necessari per calcolarla

nemmeno approssimalivamente. Questo distretto tollo al re Ginga nel 1838 i posto

; GoOglc



DELLA POPOI.AZIONE

3engucla sulle cosle occidenlali d'Africa.

M 1 S T 1 C Cl N E G R 1
Totalitii

5
(o _

!

ac

V 2

MASCHI FEMI>E

TOTALE
1A8CI1I FESI.\E

TOTALE

degli

abitanti

c— “S
e S
3

liberi sebiavi libere sebiave liberi sebiavi libere sebiave

331 0 251 7 494 335 4073 443 1600 4,643 5,005
1

18 47 33 4,030 330 4,600 210 9,420 9,468

303 410 345 0,320 480 5,800 220 42,780 43,141
I

31 2 30 40,450 4220 9,060 780 24,600 21,340 3(i

1

SOS 0 403 4 4098 4,700 420 4,620 SOU 9,400 40,291 3fi

2S 20 46 47,500 48000 45,800 22000 73,300 73,309 430

13 45 27 8,500 460 40,300 850 ,20,408 20,428

68 50 444 3,200 600 3,600 800 8,520 8,400

30 48 41 3,100 4500 5,400 4000 44,032 44,632 49

231 442 330 28,500 4000 32,100 4800 01,000 61,318 79

3,500 450 3,800 610 8,260 8,202

85 91 479 600 520 510 030 2,220 2,438

-13 4 40 480 GO 200 80 620 647

-1080 4310 2 2992 4 1,500 4000 1,200 4800 49,400 22,100 28

12 4 40 3,300 420 4,200 310 8,130 8,46(5 3

33 4 40 3,200 430 3,800 620 7,970 7,991

0 0 18,500 3100 21,000 4800 50,300 60,300

1 4 3,000 930 1,200 4100 9,830 9,832

0 0 42,800 3300 1 1,000 0500 39,100 39,108

3-229 43 3343 43 6770 110,233 40113 i 45,985 40500 .378,923 386,103 309

aH'oriente dellc terre di ^mhaca, limitato al mcxiogiorno dalle terre del Giaga Casaange,

ed aH’oriente da quelle del Moluas cd i fertile c salubre. In quanto poi alia popola-

zione quando si voglia calcolare sull'estensione del suolo e dedurla da quclla degli altri

distrelli si pud supporre eccedenle le 20,000 anime
,
per lo cite farebbe credere che il

totale degli abitanti dci due regni soggetti al Portogallo sia assai piii di 400,000 anime.

La divisione territoriale prcsenlata in questo quadro i simultaneamcnte mililare e

civile, e Tunica possibile in quel paese dove non vi sono elcrnsnli ancora per la forma-

zione di consigli; poichd in tulta quell’ estesa provincia vi sono soltanto ire camere mu-

nicipali, qiiella di Loanda, di Benguela e del presidio di Massangano, il quale sin dal

tempo della sua conquiita oltenne giurisdizione di ciltd.

S3

Dkiiii »
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EBROai PIU' NOTEVOLI. CORREZIOM.

10 lio€« 29 «U* a6iM leggi deirab^ai
IVI B 30 I'bobc B 1 ares
18 B 82 colUtlone B eoletioae

» 19 B 4 COlUllODtt B coleiiooe
» 28 B 32 verfMirB B purgnetra
n 29 B 13 Simla Innut B Simia inuui
B 39 B 1 4 V0rgocira B purgutira
B 47 B 26 r isofai B 1' aroipelago

B 119 B 8 Padrone B della pieira

B 153 B 46 Balbi e Tillering nel Balbi e Villennd net

1827 a 377 B 1827 a 737
B ivi B 48 Fausac B Foissac
B 159 B 27 colore B ealore

B 104 B 23 dat Berberi B del Berbori
B 168 B 2 momapo B mormofo
B 173 'b 3 ataorera B alinosfera

B 180 B 8 abbta ocebao B sia d' ooebio
B 181 B 3 beachb B benebe
B ivi B 18 fmnicolare B particoiare

B ivi B 23 provengouo B provengODO
B 184 B ivi medo B mode
B 199 B 7 oltrcmoodo B oliremodo
B 253 B 10 Panoasao B PoToafam
B 32t B 1 ffovemaiore. Mori B govematorc, morl
B 352 a 23 Mi gettai feni'aliro Mi geiui vesUlo sul

sul daro leUo di duro IcUo di sluo*

atuoje vesUto B je.

B 354 B 30 novembre B decembre
B 355 B 28 dagU insidioai B deffli iiuidioii

B 356 B 29 dcQ'Aiidalwia B deir Aodalusa.
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