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/ C&mpilatori della Civilta Catlolica per gli articoli da essi pulbli-

cati intendono godere il diritto dipropriela letteraria giusta le

convcnzioni stabilite fra' varii Stati d' Italia. E cosi riputeran-

no frodolente quelle ristampe che si facesscro di detti articili

senza I' espresso loro consenso.



I REGICIDI AL TRIBUNALS

JLja pubblicita del giudizii criminali, data a tutela dell'innocenza,

quando parve die la sola coscienza del magistrate non fosse suffi-

ciente a quell' uopo, ha, secondo alcuni
,
1'inconveniente di aprire

una scuola pratica se non di delitti
,
certo delle maniere piu sicure

a schivarne le conseguenze dolorose innanzi all'umana giustizia. Ne

noi sapremmo negarlo, ogni qual volta quella pubblicita fosse piena

ed assoluta per tutti e per tutto; e per6 ci parvero sapientissimi quei

provvedimenti che, limitandola in varie maniere sia collo escluder-

ne alcuna specie di delitti che dal venire discussi all' aperto offen-

derebbero troppo il pubblico costume, sia coll'abilita di assistere al

giudizio fatta a quelli soli che vi hanno comunque un titolo speciale,

ritennero i vantaggi di quella pubblicita e ne schivarono, almeno in

parte, gl'inconvenienti. Ma quando la pubblicita e intera, non dee

recare meraviglia che in certi casi la gente tragga ad un dibatti-

mento giudiziale, come a spettacolo; e pare che tutte le sembianze

ve ne siano nel silenzio solenne che regna nell'aula gremita, nell'a-

spetto grave e pensoso dei magistral! ,
nei varii affetti che si avvi-

cendano in volto agli accusati sul loro sgabello', negl'interrogatorii

artificiosi e scaltriti dei testimonii e nella parola eloquente, sia del

Fisco che accusa in nome della legge, sia dell'avvocato che difende

in nome di una possibile innocenza tanto piu _degna di compatimen-

to, quanto piu irretita dalle apparenze di reita, per colpa dell'errore

o della calunnia.
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Ma se ad una cosi falta discussione giudiziaria altri pu6 trarre

come a scuola di delitlo o come a spettacolo, si da pure il caso in cui

vi si pu6 assistere come a scuola di morale contemporanea, per im-

pararvi i principii che informano la moderna societa : e mentre 1'ac -

cusatore, neU'intreccio di fatti e di circostanze tenuissime, va rin-

tracciandoi primi apparecchiamenti del commesso delitto, dalla di-

scussione medesima un filosofo potrebbe raccogliere le prime idee e

le teoriche fondamentali che, avendolo persuaso, potrebbero per-

fino giustificarlo. Ora questo appunto e avvenuto a noi nello assistere

che abbiamo fatlo al dibattimerito giudiziale, che precedette in Pa-

rigi
la condanna dei quattro disgraziati autori dell' attentato che fu-

nest6 tanlo gl'inizii di quest'anno. Dicemmo di avervi assislilo non

gia colla persona, ma colla mente, che ne ha seguito tutte le parti ,

leggendone nei pubblici giornali la relazione particolareggiata ,
e

fino le parole ,
ora degli accusati, ora dei testimonii, ora dei difen-

sori e dei magistral! ,
raccolte dalla stenografia e date alia curiosita

della gente, come pascolo molto opportune nella scarzezza o tenuita

di altra materia da satisfarla. Da quella riposata lettura, che forse

ci valse meglio che non se avessimo personalmente assistito alia sce-

na, noi abbiamo raccolto qualche principio, o meglio vogliamo dire

la confermazione di qualche principio che, governando i pensieri e

gli afletti di parecchie persone colte e che si credono illuminate e

progressive, e la radice segreta non diremo solo delle opinioni, ma

eziandiodi tutti quei folli conati,che mantengono in conlinuaincer-

tezza ed in frequenti agitazioni 1'Italia ed il mondo. Ora queste no-

stre considerazioni noi vorremmo comunicareai lettori, perche al-

meno si colga qualche salutare ammaestramento da un fatto scelle-

rato che
,
se fu per nostra vergogna perpetrate da Italian!

,
trova

giuslificazioni e conforti da teoriche, le quali sicuramente sono tut-

t'altro che italiane.

Deve pure nelle teste moderne essere grande la differenza che dis-

paia il delitto politico dal comune
; quando quello e circondato

da tanli compatimenti e diciamo pure da tante ammirazioni e sim-

patie , per questo non si ha altro che esecrazione ed orrore. Certo

se non di quattro cospiratori si fosse trattato
,
che spargono la de-
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solazione e la morte tfa cencinquantasei persone innocue, affine di

trucidare un Monarca
,
e questo medesimo affine di scombu'are

1'ordine civile in Francia
,
in Italia

,
in mezza Europa $

ma si fosse

trattato di quattro banditi vulgari ,
che avessero acc-oppato 51 vian-

dante nella pubblica via, affine di ghermirgli la borsa-, quale persona

onesta se ne sarebbe pigliato pensiero, non cbe per iscusarneli, per

impietosirsene solamente ? Per poco in questi casi non sembrano

soverchie le necessarie lunghezze della giustizia inquisitiva ,
ed il

>

pensiero di avere a scontrare quei quattro ceffi sulla via, fa gridare

che si tenga pronto il capestro per servirneli
,
come tosto la fami-

glia del criminale gli abbia in sua forza. La quale differenza non

pu6 originarsi dal convincimenlo coscienzioso cbe iprimi possono as-

serire, e che non si potrebbe supporre nei secondi. Perciocche seTOr-

sini vi disse che egli, considerando come supremo suo bene Tlndipen-

denza italiana, credetle doverle sgombrare la via dall'impedimenta che

egli riputava massimo
,

e pero si accinse a togliere di mezzo Napo-

leone III; nepiu ne meno vi avrebbono potato dire il Passatore ed

il Lazzarini,capi famigerati di banditi: essi cioe lenere per supremo

loro bene le borse allrui ; e pero avere applicalo Tanimo a toglier di

mezzo il massimo impedimenlo che si sconirava a farle loro, il quale

certo erano i possessori di quelle. Che se ad ammirare ed encomiare

questi secondi voi vi avvisate giustamente che non faccia ntilla il co-

raggio, onde affrontarono mille rischi, lottando a corpo a corpo col-

la pubblica forza e perseverando piu anni in quella vita diagitazioni

e di sbaraglio, affine di attuare la loro idea di ghermire le borse al-

trui; neppure ci pare che i pericoli ,
corsi ed incontrati ad occhi

veggenti dai patriotti , possano avere migliore costrutto ad acqui-

stare loro la universale ammirazione. Anzi a noi, per dirla proprio

come la pensiarno, il bandito che, solitario ocon pochi, si mette in

guerra colla societa e ne sfida le forze
,
e ne sventa le mene, e ne

spregia le minacce, sempre cinto d'insidie e sempre ad un capello dal-

la forca; questo bandito, diciamo, in opera di disperato coraggio e di

ardimento indomabile, ci pare qualche cosa di piu forte e quasi non

dicemmo di piu magrianimo, che non e il cospiratore tenebroso, che,

aH'ombra diunapotenteospitalita, apparecchia gli strumenti di mor-
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te, li adopera con tutta la speranza di passarsene inosservato, e pu6 so-

gnaredal riuscimenlo qualche Triumvirate, qualche Dittatura,qual-

che gran cosain somma che lo faccia arbitro della propria patria, la

quale scagliollo dal seno. Si che vedete che neil privato conviricimen-

to, ne il personate coraggio vi possono scambiare il reo politico ed il

regicida in un eroe
,
senza accomunare questa nobile qualificazione

adogni furfante che, per satisfare qual piu vi piaccia malnata pas-

sione,ha il coraggio di dirviche eglieconvinto della propria rettitu-

dine-, ed oltre a questo abbia quell'altro coraggio, che 6 forse u n po' piu

difficile, d'andare cioi incontro a qualunque rischio, sia pur quello

della stessa morte. Vi e dunque uopo di qualche altra cosa tutta spe-

ciale neldelitto politico, e quellagia conosciuta e forse ancora nota-

ta da noi,crediamosia stata solennemente chiaritanel dibattimento

per I'attentato del 14 Gennaio.

E questa qualche altra cosa
,
che trovasi nel delitto politico ed

indarao si cercherebbe nel vulgare, e la opinione abbastanza in-

valsa in difesa del primo, e che attesta il morale pervertimento on-

de Jiltri e giunto a pigliare il nero pel bianco e le tenebre per luce.

Perciocche la privata opinione del ladro, intorno alia licitezza del

furto, appunto perche di lui solo, basterebbe a dichiararlo scelle-

rato
5
laddove la opinione del cospiratore politico basta a tenerlo

per eroe, appunto perche da altri 6 partecipata e spesso nella piu

buona fede del mondo. Ora credete voi che sieno pochi a pensare

in questa maniera? Oh! carovoi! dareste davvero segno di non

conoscere il mondo, in cui vivete e Tatmosfera che respirate! Noi

crediamo anzi che siano smisuratamente piu che non mostra
^
ed

appunto lo smisurato loro numero rende audace questa specie di

delinquent!, ne rende altieri e burbanzosi i difensori, li fa oggetto

della piu tenera e sentimentale compassione, e per poco non fa ba-

lenare in mano ai ministri medesimi della giustizia quella scure, la

quale essi tratterebbero conaustera fermezza,quandosi dovesse pu-
nire qualunque altra specie di delitto. Perche 1'Orsini ed i tre suoi

compagni siano considerati come altrettanti eroi da incoronarsi

coU'ammirazione dei present! ,
e da trasmettersi con superstiziosa

riverenza all'ammirazione dei futuri, non ci e bisogno che di quest!
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due principii : I. La patria libera e grande e il sommo del beni

umani;ll. Qualunque mezzo per farla tale non pud essere ripren-

sibile , anzi dew tenersi per onorato. Diciamo piu ancora: questo

secondo principio si acchiudeimplicitamente nel primo; perciocche,

dovendosi tutta la morale governare col supremo bene dell' uomo,

ogni azione acquista qualita di buona e di lodevole dall' attitudine

che essa ha di disporre e condurre 1'uomo a quello ;
e cosi quatunque

mezzo possa condurre a quella' liberta e grandezza patria, resterebbe

da quel medesimo intendimento onestato e santificato. Per somi-

glianzaappunto della dottrina cattolica, nellaquale, essendo Dio I'u-

nico ed il supremo fine dell' uomo, e impossibile pensare azione

morale che conduca a Dio, la quale non diventi per questo giu-

stissima e lodevole; come per contrario e impossibile pensare un'a-

zione che non conduca a Dio, la quale per cio medesimo non sia

phi o meno rea, almeno nell' individuo (come dicono i teologi), se

non nella specie. Ne parra ardito il paragone chi conosca come nel

mondo pagano la patria era diventata uria vera divinita, a cui tutto

si dovea immolare, e come i moderni patriotti sono per questo capo

pagani redivivi, che scimmiano molto sguaiatamente i grandi uomini

di Sparta e di Roma.

Ora quel principio : la patria libera e grande essere il sommo,

il supremo del beni umani, e passato tanto universalmente nei con-

vincimenti della moderna generazione istrutta e progressiva, che

per poco non saremmo messi in voce di astiare ogni liberta e gran-

dezza nazionale, noi che siamo arditi recarne in forse la rettitudi-

ne. Nel resto moralisti sul tipo del Mamiani
,

statisti e politic!

informati dallo spirito del Machiavelli, storici della risma del Fa-

rini o dello Zobi , poeti ispirati ai concetti del Rossetti e del Rer-

chet, preti (e ve n'ha purtroppo qualcuno) devoti delGioberti, non

hanno la menoma difBcolta di professare a viso aperto quel prin-

cipio^ e se questo fu 1'anima degli Scipioni e degli Epaminonda,

dei Rruti e dei Timoleoni, perche dovrebbero vergognarne essi, e

non anzi esserne superbi ed andarne colla testa alta? Ed e andata

si oltre codesta esorbitanza di preteso amor patrio, che fino coloro

che non se ne sentono cotanto teneri, lo dicono, non foss
1

altro per
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non parer gonzi ;
ed il ripeterlo ed il rimestarlo, dove entra e dove

non entra, e cosa di tutti i giorni e per poco non dicemmo di tutti

i dist-orsi e di tulti i libri, di quelli almeno che s'intromettono co-

mumjue nella grande qtiistione di;lla rigenerazione italiana. Talmon-

te che pu6 dirsi che, per questo capo, si e veouto a mano a mano

formanJo una vera opinioue, la qualc, se non e universale, ha lutte

lesembianze di essere, pel rumore chese ne mena e perl'attribuirla

che si fa gratuitamente a ventHnque milioni d' Italian!
-,

tra i quali

tuttavolta ce ne ha da essere di non pochi, che si avvisano supre-

mo bene dell' uomo essere nell'altra vita Iddio 0. M. ed in questo

la verilae la giustizia, alle quali 1' Italia e la sua indipendenza deb-

hono esscre subordinate. Ma gia s'intende chequesta seconda opi-

nione non conta per niente, come altresi quelli che la professano non

debbono avere voce in capitolo; e quella prima e e dev' essere per

forza 1' universale, la dominante, la nazionale. Ora supposta questa

opinione, partecipata piu o meno dalle classi colto in Italia e fuori,

state ad udire come si fain due parole, non che la difesa, ma il pa-

negirico di Felice Orsini
;
ne abbiamo uopo di farlo noi, in qunnto

egli fece 1'una e 1'altro a se stesso, e venne poscia il signor Giulio

Favre, che si trov6 proprio nel suo elemento, quando, con una ora-

zione, in cui, lasciando intendere piii assai che non diceva, pole con-

cludere che il suo cliente andrebbe si alia morte, ma vi andrebbe

come una vittima di patria carila, come un eroe, come un martire.

Echi potrebbe dubitarne, quando stringendo in poche le parole del-

1'accusato e del difensore si discorresse a questa maniera?

LT Orsini (e diciamo solo di questo che fu il piu esplirito, co-

rn' era stato il pih operoso) a quel supremo bene dell' uomo
, che e

la patria liberta e indipendenza e grandezza, avere dedicate tutte le

forze di un pensiero ard> nte, di un cuor generoso e di una natura

indomabile. Fino dalla eta piu fresca avere cospirato sempre, per at-

tuare quello che era il sogno piu caro delle sue veglie e la visione

piu splendida dei suoi sogni,avvicendando una vita tempestosa tra

congiuree tribunal!, tra esilii e prigionie, tra catture improvvise e

trepide fughe, tra momentanei triunfi e prolisse disdette, versando

gli anni ed i lustri in terra straniera, senza patria, senza domestic!
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affetti, senza pubblici o privati uffizii, senza nulla in somma di quel-

lo che fa caraagli uomini e desiderata la vita. E tutto questo per ve-

dere libera,indipendente,grande la sua Italia ! Per questoavere cal-

pestato due lustri or sono un solenne giuro, aver guardato con in-

differenza doppiamenterea, per la sua qualita di Deputato, la ucci-

sione del Rossi, aver fatto buon mercato della sustanza del citta-

dini e non ayer dietreggiato a rinnegare qualunque altro legittimo

sentimento, purche 1'ltalia trionfasse. Visto chiuso alia speranza ogni

varco , per aprirle pure un raggio languidissimo,aver creduto si-

curissimo spedieritelospegnerel'Imperatoredei Francesi: quinci an-

drebbe in fiamme laFrancia, si appiccherebbe il fuoco alia Italia,

dove tutto sarebbe posto sossopra; ma da cosa nasce cosa o piut-

tosto da caso nasce caso, e da quell' universale scorn pi glio si potreb-

be sperare alcun che all' Italia. Si spenga dunque Napoleone III.!

Ma come fare che a lui gia noto e sospetto sarebbe impossible 1'ap-

pressare alia vittima designata ? Si congegni dunque una macchi-

na veramente infernale, e si congegni con tutta la fredda premedi-

tazione di un lungo apparecchio -,
e se un pensiero di umanita si

fosse aflacciato a mostrargli come probabile assai e quasi certo

che cinquanta, cento, mille vite innocue ed a lui ignote avrebbe-

ro potuto essere ravvolte in quella catastrofe-, oh! che? dovra per

questo rimanersi 1' invaghito dell' Italia indipendente ? e chi facea

a fidanza colla quiete, colla roba e colla vita di milioni di suoi

concittadini , potea forse fare gran capitale di qualche centinaio di

stranieri? L'Orsini, al vedere portato a braccia a testiuioniare nel tri-

Lunale un giovane operaio> che in quella sera disgraziata era stato

sformato e malconcio da tredici micidiali ferite^ all'udirele relazio-

ni mediehe che attestavano gli atroci dolori, le mutilazioni e le morti

tra glispasimi, per lapeculiare malignitamortifera, onde gli strumen-

ti di distruzione erano stati da lui apparecchiati,all udire, diciamo^

e al vedere di tali cose, disse dolergliene insino aH'anima^ ma. . . .

ma la liberazione dell'Italia dovea andare innanzi a tutto-, e per poco

non vi facea intendere che, avendone copia, avrebbe cominciato da

capo. Fallito il colpo ,
si rassegna tranquillamente alia morte: e noi

non sappiamo se abbia raccomandata la sua anima al Creatore j
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questo sappiamo di certoche nella sua famosa lettera, egli sur Jes

marches de techafraud, ha raccomandata 1'Italia all' Jmperatore.

In tutto codesto, quando sia spogliato dall'apparato tragico e da

scenaondeunarettorica trivialeda umanista seppe irigombrarlo, un

Crisliano non pu6 vedere altro che un miserabile fanatico, a cui la

maggiore carita che possa usarsi e il supporre, che una cieca e bol-

lentepassione gliabbiafatto dare la volta al cervello. Nel resto acon-

siderare sia Tatto in se medesimo, sia gli apparecchi che lo prepa-

rarono
,
sia le circostanze che lo accompaprnarono ,

sia i mali gra-

vissimi che ne seguirono e i tanto maggiori che potevano , tutto vi

rivela uno dei piu grand! scellerati che ricordi la storia ; e 1'orpeIIo

dell'amor patrio appena serve ad altro che a chiarire, la radice di

tanta nequizia essere uno smisurato orgoglio ;
che finalmente ra-

dice di tutte le umane nequizie e Forgoglio.

Or qui vorremmo sapere in confidenza dai nostri leltori se e que-

sto propriamente il giudizio che essi porterebbero di quel fatto e di

quelle persone; edoreessi vogliano essere sinceri, come sono cortesi,

chi sa? forse piu d'uno, recandosi la mano al petto, dovra dire che

no-, e molto piu assai saranno quelli, a cui quelle nostre parole sa-

ranno parute illiberali, soverchiamente acerbe e poco meno che d5s-

umane. Applicatele pure all'assassino vulgare, al ladro: non vi sara

nessuno che osi zittire in contrario : oh ! che ? vorreste farvi avvo-

cato di quei furfanti? Ma pel povero giovane che si sacrifica pel be-

ne della patria, poniamo che nella scelta dei mezzi si sia appigliato

a qualcuno un cotal poco violento e rubesto, sarebbe ingiuria farlo

dechinare al paragone e metterlo a schiera colla turba dei delin-

quenti, che diedero di piglio aH'altrui o ne bistrattarono le rite. E

notate: cosi risponderebbero molte persone oneste veramente e cat-

toliche ,
e tra esse non pochi dei nostri lettori : tanto e vero che

quando una dottrina prepostera e falsa si e fatto largo nella socie-

ta
, appena riescono a schermirsene gli animi anche meglio dispo-

sti
,
e a dirittura conviene pensare e parlare cosi, perche cosi pen-

sano e parlano le persone che piu sono in voce di sapute e di pra-

tiche nelle cose del mondo corrente.
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Le quali nondimeno non aspetterebbero la nostra interrogazione

per pronunziare il loro giudizio : esse lo hanno pronunziato da ua

pezzo in verso ed in prosa ,
lo ripetono senza molte ambagi ogni

qual volta se ne porge loro il destro , e non hanno mancato di ri-

badirlo nella occasione dell' attentato del quattordici Gennaio. Per

ora che e ancor caldo il sangue delle innocenti vittime e sono fre-

sche ancora le lagrime delle desolate loro famiglie ,
si capisce che

non si pu6 correre a vele gonfiesul mare dell'eroismo patrio-, e, senza

parlare della impudenza incredibile onde il demagogo Felice Pyat

stampo in Londra in questi giorni la piu scellerata apologia del

regicidio che si conosca, certo in Francia gia fu raolto che lo fa-

cessero nella pubblicita della discussione il principale accusato ed

il suo difensore, ai quali risposero con un eco peritoso e sommesso i

nostri Italianissimi moderati. Ma lasciate che la memoria della ter-

ribile catastrofe sia alquanto obliterata dal tempo-, aspettate che sia-

no rammarginate le ferite ed asciugate le lagrime ;
ed allora chi

volete che pensi piu ad un paio di dozzine di femminette ,
ad una

quindicina di fanciulli ed a un mezzo centinaio di pubblici ufficiali

o morti o
, qual piu qual meno, sfortunati e mal conci dal tripli-

cato scoppio di bombe fulminanti ? Si sa ! piccoli accidenti e quis-

quilie ,
a cui non bisogna guardare per le soltili, chi voglia fare il

bene della umanita e compiere la redenzione d'ltalia! Quello che vi

restera di sicuro sara il nome e la memoria dell' Orsini che si assi-

dera gigante nel Panteon degli amatori di liberta
,
che pigliera po-

sto onorevole nel martirologio patriottico italiano ,
senza che un

cantuccio di quello e di questo fia negato al Pieri ed all' infelice

Rudio, i quali meno generosi del compagno, si sarebbero acconciati

a salvar la pelle, negando ogni loro partecipazione all'atroce misfat-

to : e chi sa che nel Panteon e nel martirologio non si trovera qual-

che buco perfino pel Gomez -,
nel quale ben potrebbe altri ricono-

scere il Sancio Panza dell' impresa cavalleresca, se il suo Don Chi-

sciotte non fosse riuscito atrocemente micidiale.

Che questo poi e non altro debba essere il giudizio dei libertini

italiani e stranieri, noi, quand'anche non lo avessimo gia cominciato

a leggere nei loro scritti, lo potremmo a tutto rigore di log'ca rac-
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cogliere da quel loro principio ,
il quale , ammesso un cotal poco

dalla gente onesta, attenua in gran maniera prcsso di loro il delilto

politico e fa parere degnissimo di speciale commiserazione il de-

littuoso
;
ma ammesso nella sua pienezza deve di necessita rap-

presentare quello come eroismo e questo siccome eroe. E di vero

che altro e 1'eroismo, eziandio nell'insegnamento caltolico, se non

il sacrifizio pieno di quanto ha 1'uomo piu caro all' adempimento

del supremo suo dovere, che e starsi congiunto a Dio per amore e

per fede ? Or bene : se a questo verace e supremo dovere obbietti-

vo, voi sostituite quel dovere che ciascuno puo farsi imporre dalle

sue passioni esorbitanti e sbrigliate , oggimai non vi sara piu ec-

cesso di queste che non vi abbia a parere eroico
;
e perfiuo il di-

scolo garzonaccio che muore consunto da morbi vituperosi, vi do-

vra parere un eroe
,
a cui bast6 1' animo d' immolare a quello, che

esso credette supremo suo bene, gliafietti domestic!, il ricco patri-

monio
,

la sanita e la vita. 11 quale pervertimento d' idee morali e

fatto piu grave ancora da quella stupida idolatria delle doti natu-

rali, quanto piu vi piaccia pregevoli ,
senza alcun riguardo alle

morali coridizioni, ond' altri le uso ole abus6 a proprio danno ed

altrui. E quando avete descritto la sembianza nobile dell
1

Orsini

e la fronte spaziosa ,
e 1'occhio vivace e malinconico, ed il sorriso

dignitosamente beflardo, ed il facile eloquio, e la tenacc persistenza

nel proposito, ed il coraggio per iscontrare pericoli, che altro volete

piu innanzi per fare riverenze e baciamani e bruciare incenso di

ammirazione all' uomo privilegiato che tantedoti pellegrine in se

raccoglieva? Che poi quelle doti pellegrine siano state adoperate

per quanto gli basto la vita a cospirare, affine di manomeltere ogni

ordine cittadino
;
che novellamente siano state usufruttate per get-

tare mezza Europa negli orrori dell' anarchia, oh ! chi volete che

pensi a codesto? e non dobbiamo adorare il bello ed il forte della

natura ove che esso risplenda ed a che che esso si adoperi ? pro-

prio il caso del poveruomo che dovesse ammirare la portentosa de-

strezza del ladro che gli svaligio la casa, o le care sembianze ed

il cuore passionate del vagheggino che gli sedusse e disonor6 la

figliuola !
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Ma di questo non ci era bisogno nel presente caso
,
in cui il re-

gicida operava pel bene supremo dell' uomo che e la palria libera,

indipendente e grande : bene cbe giustifica e santifica qualunque

mezzo
,
sia pure il piu ruinoso

,
e per giunta metteva al servigio di

quell' opera i pregi non vulgari di una eletta natura. Qui tutto vi

parla di eroismo e lo scopo nobilissimo, ed il mezzo irreprensibile,

poniamo che fosse un po' avventato e violento
;

e la persona sor-

titaad operare, ammirevole quanto qualunque altra per doti natu-

rali di mente, di cuore e di sembianza
;
e quasi quasi vi si vorrebbe

far vedere nell' Orsini qualche cosa di somigliante col magnanimo
cancelliere d' Inghilterra nel secolo sestodecimo, il quale innanzi al

tiranno non cura le lagrime della figlia ,
non ascolta le miserabili

querele dei parenti , spregia onori
,
ricchezze e la stessa vita per

mantenere pura ed inviolata la fede giurata a Dio. Signori si ! am-

messo quel principio ,
il regicida romagnolo non avrebbe nulla cbe

invidiare a Tommaso Moro o a quale che sia piu generoso martire

della Chiesa
$
se non forse i liber tini, che non capiscono un'acca di

quella fede giurata a Dio, e sono professori matricolati della fedelta

da mantenersi all' Italia
,
nei martiri cristiani troverebbero ad ap-

puntare non so quali taccherelle non Hevi di superstizione e di fa-

natismo
;
laddove nel martire della patria tutto e puro , stupen-

do, irreprensibile.

Al quale proposito non vogliamo preterire di osservare che queste

ammirazioni sperticate , pazze e poco meno che sacrileghe sono

confortate da un sentimento che nel Gristiano a rispetto del Martire

e bella umilta
,
ma nel libertino a rispetto del regicida e qualehe

cosa che non sapremmo come qualificare, se non fosse per codar-

dia II Cristiano che vede il Martire sull'altare, conscio della propria

naturale debolezza, si umilia innanzi a quell'eroismo di fortezza e,

benche si confidi che Iddio lo conforterebbe della sua grazia, quan-

do fosse messo a quel tremendo bivio
,
sente e confessa che senza

quella esso non potrebbe nulla. Per contrario il libertino
,
che si

conviene col regicida a tenere persuo bene supremo la grandezza

patria, sente (ed e fortuna pel mondo) che a lui non basta 1' animo



16 I REGICIDI

<T immolare a quel Moloc quanto ha di piu caro nella vita. Un

cinguettare alquanto di politica riformatrice nella misura, in che pu6

farsi, guardandosi bene le spalle-, un declamare piu o meno coperto

secondo le circostanze di maggiore o minore storditaggine dei letto-

ri che dovrehbero capire il gergo; un investire la Chiesa e gl' immor-

tali suoi diritti, e pigliarla coi frati e con certi frati piu incomodi;

un istituire qualche Biblioteca civile per evocarvi dalla tomba i resti

obliati di un sistema condannato non pur dalla Chiesa, ma dalle

venture che rec6 ai popoli che lo detestavano ed ai Principi che, tra -

diti da cui credevano meno, lo secondavano per coglierne essi me-

desimi i primi frutti, mandati a spasso dai popoli rigenerati e sottrat-

ti alle influenze clericali; tutto codesto si pu6 fare pel bene supremo

che e la patria. Maandare ramingo pel mondo, ormato e fiutato ad

ogni passo dalle Polizie ed espulso daiGoverni
;
ma irretirsi in una

matassa arruflata ed interminabile di cospiratori e di cospirazioni;

ma fabbricare a Birmingham bombe fulminanti e portarle a Pari-

gi traversando il Belgio con una paura del malanno
,
che ad ogni

passo o siano scoperte o si scoprano esse scoppiando al piu leggiero

attrito; ma starsene un paio d' ore con in una mano 1' oriuolo e nel-

1'altra il termometro ad asciugare al cammino una enormequan-

tita di fulminato di mercurio,che ad ogni istante avria potuto subis-

sare mezzo quartiere di Parigi, e poscia recarsi quel negozio pauroso

sotto al mantello tra la calca per le vie della popolosa metropoli ;

scagliarlo alia fine ed averne fracassato il capo che sarebbe lasciato

sul patibolo-, oh I tutto codesto e un altro paio di maniche! alia

larga ! Se si trovano dei merlotti che vogliano giocare a codesto

giuoco, tal sia di loro ! facciano pure a loro grande agio. Noi decre-

teremo loro un'apoteosi, li celebreremo in verso ed in prosa, e chi

sa che a suo tempo non innalzeremoa quei fortissimiun monumento

in Santacroce; ma quanto a far noi, vi pare ? e come farebbe 1'Italia

dell' avvenire senza di noi? Voi intendete bene che ad animi cosi

disposti il disperato ardimento di chi tutto risica e getta per quello

che essi credono supremo dovere dell' uomo, e per cui appena dunno

altro che chiacchiere molte e quattrini pochi, quell'ardimento, dicia-
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mo, develoro parere cosa miracolosa, trascendentale ,
da andarne

in estasi dallo stupore ,
e s' inginocchiano ed agitano il turibolo ad

incensare 1' eroe! E lasciateli stare dove e come stanno
; quella e

postura che loro sta bene. Ed a chi
, rinnegato praticamente il

Cristianesimo ,
ha sconosciuta la verace grandezza dell' uomo e

del sublime suo destino, quale piu giusta punizione si poteainflig-

gere, che genuflettere innanzi a qualche miserabile fellone, in cut

solo fu grande 1'orgoglio ed il cieco ardimento che sospingevalo? E

notate: quella punizione la si sono inflitta essi medesimi: lasciamoli

dunque cosi in ginocchio innanzi ai regicidi, e passiamo all' ultima

considerazione che chiudera quest' articolo.

Quella sozzura non sappiamo se piu stupida o sacrilega che e

1' Unione, giornale di Torino, nel suo foglio del quattro di questo>

Marzo, ci mette in mano un altro capo per intendere la ragione, on-

de il regicida ,
che ai nostri padri mettea raccapriccio, nel tempo

moderno in nonpochi desta compatimento, e talora eziandioammi-

razione; ed e ragione che nella debita misura si pu6 applicare uni-

versalmente atutti i delitti politici. Sapete perche (ci dice YUnione)

quei quattro disgraziati appaiono oggisiccome rei esono sotto il peso

di una condanna capitale? perche non sono riusciti. Se fossero, bene

altrimenti saria andata la cosa. Chi sa? poteano divenire Quadrum-

viri, Convenzionali, Dittatori nelle rispettive loro patrie oppresse,

che tutte e quattro furono bene rappresentate nel colpo fallito; ed il

Bernard, che fu primo architetto deirattentato,tenendosi nondime-

noal coperto, riuscito che fosse il colpo, saria volato a Parigi, echi

puo dire quello che sarebbe divenuto? Primo console, Presidente,

Tmperatore e ancora piu su. Allora avremrno voluto vedere 1'atteg-

giamento e udire le parole dei clericali ! Certo la Civilta Cattolica

non avrebbe messo fuori questo articolo, e forse n& anche i due altri

che, cantando sullo stesso metro, Than preceduto. Certo quei che ora

han condannato i regicidi a cui e fallito il colpo, sarebbero stati molto

probabilmente invitati a fare omaggio ai fortunati cui fosse riuscito;

talmente che, in ultima conclusione, tutta la colpa di quei quattro-

malearrivati si restringe al non essere venuto lor fatto ci6 che colla

Serie III, vol. X. 2 \i Marso 1858.
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piu Gna antiveggenza aveano apparecchiato, e che, secondo tutte le

probabilita, dovea riuscire.

Qtiesto discorso, che noi noil troveremmo difficolta ad ammette-

re quanto al fatto, se si volesse pren-lere a norma da fondarvi la

giustizia, la rettitudine, Teroismo, sarebbe indizio di aver perduto

fino le piu elementari idee delle onesla naturale : cosa che del si-

gnor Biancbi-Giovini 1' Italia sapeva da un pezzo, forsenon loigno-

ra di parecchi altri, e certo dev'essere la condizione di tutti coloro

che non conoscono altra norma di giustizia, che la forza od il cn-

so. Se ci dite cheTizio e Mevio, spiantati dal giooo, se fossero slati

favorili da migliore fortuna, sarebbero ricconi sfondolati, la cosa

pu6 camminare-, ma venirci a contain che sarebbero fiore di gene-

rosita patria.e di virtu cittadina se fossero riusciti nell'intento i

quatlro regicidi, che fur tradotti sullo sgabello infame dei rei, per6

solo che non riuscirono, codesto e un farsi giuoco del senso comune

e della naturale sinderesi di ogni uomo ragionevole. Non e questo

il luogo di cercare come equando un grande delitto pu6 farsi occa-

sione lontana, per sole ragioni estrinseche, di un legittimo diritto
,

ma possiamo qui dire sicuratnente che qu?sto, quale che si sia, non

bastera in eterno ad onestare quel primo delitto; il quale in eterno

restera quello che e
,
e se vi par brutto vederlo talora trionfante e

fortunato, o dovete perderci il senno, o dovete pensare che siagli

serbata altrove la condegna punizione. Ad ogni modo eziandiocon-

siderando ci6 che potea essere e che sarebbe stato, se la Provviden-

za non vi avesse cosi manifestamente stesa la mano, le cose resta-

no ne piu ne meno siccome prima ,
ossia siccomesono fuori di

quella ipotesi, cioe che 1'assassino e assassino, che il regicida ere-

gicida, sia pure che sopra il capo, su cui cade oggi la scure, sareb-

be potuto cadere in diversa ipotesi una corona. sarebbe forse

il primo assassino e regicida coronato che dovesse regislrare la

storia ?

Disgraziatamente quello che osarono dire 1'Orsini ed il Favre

innanzi ai tribunali di Parigi, quello che con cinica impudenza dis-

se e stamp6 Felice Pyat sulle rive del Tamigi e ripete in Torino
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il Bianclii-Giovini ,
sta in istato piu o meno esplicito in tutte le

teste foggiate alia moderna, e pur troppo se n'e traforato qualche

cosa eziandio in quelle che pure si pregiano di pensare cattolica-

mente. Talmente che noi riputiamo, a mold assai dover parer vere

queste parole dell' Unione : La legge dird : assassini ! la coscienza

pubblica dird: mar tiri ! La legge dird: patibolo! La coscienza pub-

blica dird : Golgota I A chi la colpa ?

La colpa, rispondiamo noi, e di tutti coloro che in opera di mo-

rale e di giustizia hanno voluto sostituire 1'Uomo a Dio, e sostituir-

glielo come principio, come maestro, come termine, gettando la

societa moderaa in quelle amhasciose incertezze, fra cui si dibatte

eforse non potra uscirne, senza traversare le sventure e le vergo-

gne di una prolissa anarchia. Una falange di uomini, iriformati

da' quei pensieri e da quegli affetti pagani, costituiscono una vera

potenza nel hel mezzo della moderna societa cristiana, e non pare

che siano disposti a quietare, prima di vederla tornata ad un paga-

nesitno che del vecchio avrebbe tutti i corrompimenti e tulte le atro-

cita, senza poterne emulare quella parte in che fu solamente gran-

de. Intanto si agitano ed agitano, combattendo sfidatamente laChiesa

la quale sola potrebbe opporre un argine poderosoa quei prepotenti

conati} ed e lamentabile che nella guerra sacrilega siano carrucolati

perfmo coloro a cui solo dalla Chiesa potrebbe venire sicurezza. Ci

fanno ridere eoloro che ogni loro fiducia hanno collocato nelle ba-

ionette e nelle Polizie ! quasi la storia non contasse a dozzine

gli andati a gambe levate con quei mezzi anche poderosissimi. Ne

pu6 essere altrimenti, chi consider! che quella potenza antisociale

ha ogni suaforza neiprincipiio piuttosto nella negazione dei prin-

cipii. Ora a raddrizzar quelli o a riempire il yuotodi questa, voi, a

pensarvi un secolo,non troverete altro che laChiesa cattolica, apo-

stolica, romana, la quale li possiede sicuri, li propone autorevol-

mente ed, avendo compiuta 1'opera di rigenerare il mondo pagano,

potrebbe, tanto solo che avesse liberta di azione, salvarci da questo

regresso al paganesimo onde siamo minacciati. Guardate come si
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fa presto. La fortuna da il dirillo, la palriae il supremo bene del-

fuomo: dissero i pagani vecchi e ripetono i nuovi. La fortuna non

fa giustizia, I'uomo e fatto per servir Dio in questo mondo e goder-

lo nelVallro, vi dice il Catechismo. Fate che queste verita siano

praticamente confessate da tutti nella societa, e gli Orsini e i Piano-

ri e i Milano o non compariranno a funestare il mondo, o compar-

si rarissime volte, saranno sfolgorati dalla universale esecrazione

come cose mostruose o pazze.

Ma si stia certi : a questo non si verra che pel Catechismo
;
e la

boria umanitaria dei progressisti ne potra fremere di dispetto quasi

ad onta insopportabile, ma non potra fare che sia altrimenti. L' uo-

mo individuo e per esso la societa tutta quanta vive di principii

speculativi, che si fanno norma pratica nel giro delle azioni esterio-

ri. Ora i principii o si hanno dalla eterna sapienza di Dio che li

propone e propaga per la sua Chiesa, o si hanno dai miserahili ca-

pricci delle umane passioni che li propagano al tempo nostro colla

stampa. Lasciate fare a questa con quello shrigliamento che sembra

indispensabile alia civilla moderna : imbavagliate la Chiesa ed incep-

patene Tazione come gli astuti propongono ed i balordi praticano ;

e allora non solo vi tocchera vedere i regicidi, non ignoti certa-

mente alia storia, ma vi tocchera vedere i regicidi giustificati, ap-

plauditi, ammirati dalla pubblica opinione: cosa che fin qui nessu-

na storia ci avea narrato, e che nondimeno e necessaria conse-

guenza di un falso principio messo improvvidamente in voga, esa-

ra narrato senza ammirazione da coloro

Che il nostro tempo chiameranno antico.
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COMPARATA COL GENESI '

Egli e oramai tempo di venire alle difficolta, che sembrano op-

porsi alia dottrina, la quale prende iseigiorni genesiaci per altret-

tanli indeterminati period!. In primo luogo avvertiamo in generate,

che le obbiezioni, le quali possono opporsi a questo sistema,possono

farsi, ed eziandio piu forti, alle sentenze di S. Agostino, di Clemente

Alessandrino 2, di Procopio di Gaza 3, e di quanti negavano, que'

giorni esser giorni ordinarii di 24 ore : onde e che a questi ed alle

loro risposte e spiegazioni potremmo rimettere gli opponenti. Non-

dimeno ascoltiamoli. Trasformati in periodi indefiniti i sei giorni

della creazione, pare non s'intenda assai bene la cagione esemplare

della santificazione del sabato data nell' Esodo *. Ma perchk non

potevano i sei periodi del divino lavoro, cbiamati giorni, proporsi

a norma de'sei di delle fatiche, e il cessare da nuove produzioni nel

1 Vedi il precedente vol. pag. H81 - 701.

2 Lib. VI Strom, c. 16 Venet. 1757, pag. 813.

3 In Gen. c. I.

4 Cap. XX, v. 8-H. Sea; dicbus operaberis et fades omnia opera tua.

Septimo autem die Sabbatum Domini Dei tui ett: non faciet omne opus in eo...

Sex enim diebus fecit Dominus coelum et terram et mare et omnia quae in eis

sunt et requievit in die septimo ; idcirco benedixit Deus diti Sabbati et san-

ctificavit eum.
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settimo periodo ad esemplare di quello del riposo ? Che la S. Serit-

tura usi talora una stessa voce in diverso senso anche in un mede-

simo luogo ,
e cosa da gran tempo osservata

,
e pur ora 1' abbiamo

veduta. S. Agostino dice aperto , cbe i giorni della settimana rap-

presentano si in qualche modo quei della creazione, ma senza fallo

assai da essi differiscorio *. Ne la diflV-r-nza di-i giorni e la sola fra

le opere del Creatore e le opere imposte all uomo. L' uomo riposa

veramente dalle fatiche; Iddio soltauto cessava. 11 riposo dell' uomo

dura ventiquattro ore; chi dira cbe il cessare di Dio tanto durasse

e non piu ? cbe il setlimo giorno di Dio fosse un giorno di venti-

quattre ore? Dies seplimus sine vespere est, nee habet occasum,come

parla S. Agostino 2. Si rammenti cbea'Giudei era prescritto, come

il riposo del settimo giorno ossia il sabato, cosi 1'annosabatico os-

sia il riposo del settimo anno 3. Se potevano sei giorni esser sim-

bolo o esemplare di sei anni, percbe sei lunghi periodi non poteva-

no essere esemplare o simbolo di sei giorni ?

Non possiamo ne vogliamo qui passarci della sola grave difficolta

contra il sistema di questi periodi : essa si trae dal testo ripetuto sei

volte 4
: e fu sera, e fu mallino, giorno uno . . . . e fu sera, e fu mat-

tino, giorno secondo. ecc. Cosi letteralmente il testo originale. Se

queste parole dimostrassero veramente che i sei giorni mosaici non

erano puntodiversida'nostri giorni di ventiquattro ore, potrebbealtri

dire per avventura, non essere necessario supporre cbe que' giorni

siensi senza intervallo successi
-,
cbe que' memorandi e solenni giorni

furonoquelli, ne'quali operavansi alcune cose singolarissime, come

e 1'apparir della luce o il disvelarsi degli astri
,
o cominciava una

nuova serie d'importanti operazioni -,

ma fra un di e 1'altro scorreva

un tempo indetenninato, e ciascuno de'sei era il principio d'altret-

tanti successivi periodi. Non ci fermiamo ad esporre o a difendere

1 De Gen. ad lit. L. IV, c. 28.

2 Confes. L. XIII, c. 36. Simili frasi intorno al settimo giorno leggonsi pres-

so alcuni Rabbini. ADARBENEL m Itgcm fol. 22. K. BECHAI in legem fol. 0, ci-

tati nel Tttoro dell' UcoLiMO T. I, p. 1>LIX,X.

3 Exod. XXIII, v. 10. Levit. XXV, 2 et seq. V. Lev. XXV, 8-iS.

4 Gen. 1, v. 8, 8, 13, 23, 31.
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questa sentenza, della quale non crediamo aver di bisogno. E inutile

ripelere, che la difficolta tratta dalle sere e maltine stringe del pari

o piu quei, che i sei riducono a solo an giorno o ad un istante, e i

difensori de'lunghi periodi possono abbracciare le risposte e le in-

terpretazioni date da quelli. S. Agostino
* da una spiegazione as-

sai semplice, la quale e stata ammessa e per poco copiata da S. Eu-

cberio Vescovo di Lione
,

nel cui commenta'rio sul Genesi 2 cosi

leggiamo: Vespere conditae creaturae terminus; mane,inilium con-

dendae crealurae alierius. . . . Si quarto die facia sunl luminaria,

quomodo trcs dies iam ante fuerunt? Nisi ut inlelligamus in ipsa

hora temporis ipsas operum dislinctiones ita appellatas , vesperum

propter transactionem consummati operis ,
mane propter inchoatio-

nem futuri diei, in similitudinem humanorum operum, quorum pie-

raque mane indpiunt,et in vesperum desinunt? ['implelio el com-

pletio singuli cuiusque operis di S.
a

Ildegarde
3

.

Ha scritto un moderno : Per determinare il sense della parola

giorno nel Genesi basta considerare cbe questo libro e scritto in

lingua poetica ,
e che le parole sera e matlino banno tutt' altro

1 De Gen. contra Munich. Anche nel libro I De Gen. ad litt. c. 17 scrive:

Vespera in toto illo triduo antequam fierent luminaria, consummati operis ter-

minus non absurde fortasse Intelligitur, mane vero tanquam futurae operatio-

nis significatio.

2 Alcuni dubitano che quest' opera non sia di S. Eucherio ,
ma cio non

molto importa. S. Isidore Ispalense a lui sembra attrilmirla.

'.} Backer dicitur interdum non tarn in primo diei tempore quam rei aut actio-

nis de qua agitur ( PAGMNO ). Se in tal senso si aaopera questa voce, analoga-

mente potra intendersi la corrispondente Ereb o Ghereb. Ut se habet Bocher ad ma-

ne, sic Ereb adnoctem, dice lo stesso. Mane et vesperc ita ponitur multis in locis,

ac si dicatur prius et posterius, scrive Arnoldo AbDate. (ARNOLDUS Abb. Bonae

Vallis : de op. sex dierura. in edit. Cipriani, Amstel. 1700. p. 100). Lo stesso cre-

de i giorni del Genesi tutt' altro ehe giorni di 24 ore; poiche dice che Mose nel

c. II v. 4. manifesto creationem omnium una die factam dicit (pag. lOl
). Alle

pioggie matutina e serotina rammentate dal Profeta Gioele (C. 11, v. 23) si da

spiegazione assai a questa conforme. Dicesi imber matutinus la pioggia di prima-

vera
, che cade all'alba deH'anno, e serotinus 1'autunnale, che scende nella sera

dell'anno, all'avvicinarsi della notte annuale.
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senso. Hereb (sera) significa mescolamento
,
confusionc (Esodo

C. VIII, C. XIII)-, Bocher (mattino) ordine, disposizione regola-

re: cosi Jom (epocao periodo di tempo) (Gen. C. XXV. h. C. II,

v. 17-20) i.

Invero 3iy ( ghereb ) la sera credesi cosi delta dalla radice

3"iy (gherab) mescolare, perche allora mesconsi luce e tenebre

e confondonsi gli oggetti visibili 2- e np3 (bocker) mattino, sembra

derivare dalla radice conservata nella lingua araba, cbe s'interpreta

dividere, dilatare, aprire: onde il mattino sarebbe cosi detto quasi

nascimento, aprimento, o disvelamento, come quello che, al dire

de' poeti, apre colle dita di rose le porte del giorno, fa nascere la

luce ed il sole, disvela le cose gia ottenebrate, e da o rende in cer-

to modo la vita alia natura. Abbiamo ancora le voci ebraiche e cal-

daicbe yp3 (bakangh) (discindere, dividere, squarciare)
3 e "D3 *

(bacbar) partorire, o piu veramente, partorire la prima volta, dare

alia luce il primogenito &
,
e il vocabolo analogo arabico.

Mediaute questa interpretazione,quellesere e quelle mattine assai

facilmente si spiegano in ciascheduna delle sei grandi giornate, poicb6

1 Archiv. yener. de la religion. Aout. 1832. S. Agostino sembra aver dato

un primo cenno di questa interpretazione delle voci sera e mattiiw, ove scris-

se : Cum dicit factam esse vesperam, materiam informem commemorat; cum di-

cit , factum est mane, speciem quae ipsa operatione imprcsta eit materiae. De

Gen. ad lilt, imperf. C. XV.

2 Aben-Ezra monuit 3Ty vesperam vocari, quod misceantur rerum figurae

tempore vespertine , AI:AIUIKNT.I. in Leg. fol. IV. J. Da ghereb, se m'appongo, vie-

ne YErebo de'Greci, che essi ponevano col Caos al principiodel mondo (v. Esio-

DOj, e che Ovidio fa invocare insieme col Caos: Erebumque Caumqne Invocat.

3 Alcuni credono che il hue dicasi "C3 quod terrain aratro findat (HuxTOR.

cum Mant/il'li Lei. pag. 126. F. NIC. AEUEGERI Orient. Harm.) Derivare il no-

1110 boker (mattino) dalla radice che significa quaesii-it, pare men ragionevolc.

4 Le Lettere D e p nella pronunzia agevolmente confondonsi , c le parole

furono dctte prima che scritte.

5 Simil voce esprime lo stesso in lingua Etiopica (I. LCDOL. Lex. pag. 2ii.)

11 primogenito , qui aperit vulvam, si dice 1DD, o 1^33 (becor) in ebraico,

N^313 (bucara) in caldaico ed in siriaco. In cofto Boki signinca gravida o par-

toriente. Non so quanlo di fede debbasi a Prisciano, il quale deduce aperio da

pario.
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in ciascuna troviamo un aprimento, uno sviluppo, un nascimento

preceduto da una commistione, o da un mescolamenlo. Si dira per av-

ventura: queste spiegazioni dellevaci giorno, sera, mattino, diverse

dalle ordinarie, non sono semplici e naturali, ma violente anzi che

no e poco letterali. Ma quante altre frasi oriental! conviene spiega-

re in modo, che a prima vista sembra violento e men letterale!

Si e da altri osservato che il capo primo del Genesi, e scritto in lin-

guaggio figurato ed in certo modo poetico. Non diciamo gia che sia

scritto in metro: taluno lo ha detto: ma di ci6 sia che si vuole. II colori-

toeleimagini sentonodel poetico: Iddioparlaefaudirlasua vocead

esseriinsensibili,equesti la intendono ele ubbidiscono 1; Iddio vede

la luce e le altre sue opere e, come un artefice contento di ci6 che

ha fatto, 1'approva. Sembra questo quasi un cantico o inno tradi-

zionale, inserito da Mose in fronte de'suoi libri. La poesia fu alsuo

nascere essenzialmente religiosa; e 1'inno, canto delle tradizioni,

procedente per metafore, e la
piii antica forma della poesia, al di-

re di Fed. Schlegel: 1' inno conteneva in germe i due elementi di

poesia, che poscia si separarono, 1'epica o storica e la lirica. Inno

assai piu poetico e lirico intorno alia creazione e verissima e subli-

me poesia e il salmo 103. Se non piace che si chiami inno il pri-

mo capo del Genesi, nol diremoinno, nedisputeremodelleparole.fi

un fatto chela dettatura di esso non ha lasemplicita degli altri rac-

conti storici del Pentateuco, e che quel linguaggio tanto e straordi-

nario e diflerente da quelio delle altre storie, quanto straordinarie e

diverse da quelle delle altre storie sono le vicende in quel capo con

pochi tratti da sovrano maestro pennellcggiate.

Alcuni teologi
2 hanno creduto che Mose scegliesse le parole

del suo racconto della creazione in modo da farsi strada al pre-

\ Qua lingua vocavit Deus diem lucem et tencbras noclem ? Utrum Hcbraea,

an Graeca, an Latt'na, an aliqua alia? Apud Deum cst sine strepitu et di-

versitate linguarum purus intellectus AucuSTiNUS de Gen. contra Manich. L.

I, C. 0. Id. De Gen. ad lit. 1. 1. c. 10.

2 Uno di questi fu M. Cano. Egli insegnava, Iddio aver create in un istante

tutli gli elementi e nello stesso giorno tutti i misti; che i giorni seguenti sono
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cello della sanlificazione del sabalo. Quesla dollrina vuol intender-

si con discrezione. Sicuramenle non era inlenzione dell'ebreo le-

gislalore il dare lezioni di geologia o di cosmogonia; ed il fine che

proponevasi in queslo capo sembra che fosse doppio, dommalico e

pralico.Prima d'ogni allra cosa inculcare,che lullo Funi verso e opera

d'un solo unico Iddio, dislinlo dalle crealure, crealore del cielo, della

terra, della luna, delle slelle e di quanlo era adoralo dalle genii-, che

il sole medesimo non e gia un dio, ma nulla piu che un rninislro ed

un crealo ed imperfello rilratlo del primo Essere, il quale voile in

lui quasi adombrare lasua possanza benefica ed effi:acia e guidarci

con quesla face alia cognizione di se; e in secondo luogo disporre i

suoi al lavoro di sei giorni della sellimana ed alia requie e santifica-

zione del sabalo: ina ad ollener queslo fine non gli era d' uopo affer-

mare, nfe al cerloaffermo, cosa alcuna o falsa o incerla. Pole perallro

Mose pel fine che proponevasi indursi a preferire la parola grtornoad

allra, per significare periodi, cioe non lempi vaghi ed indefinili,

ma inlervalli racchiusi fra due nolabili avvenimenli e per6 definili,

quanlunque di spazii a noi ignoli, e probabilmente ineguali. L'uso

poi della voce giorno poleva delerminare la seel la delle parole sera

emaltino a preferenza di allre, le quali pure avrebbono per avven-

lura espresso il suo concello.

Finalmenle ,
si osservi bene : quelle parole sera e matlino fanno

non poca difficolla eziandio nella volgare senlenza. Allri immagina

1'apparire la luce in orienle, allri in occidenle: ma di qual paese si

parla, se ne'pritni di que' giorni non ne era alcuno; ne piu la Pale-

slina o 1'Egillo clie il Messico o il Brasile? Se dopo dodici ore di una

luce, che facea ufficio di sole, si fe sera per un emisfero,si fe mallino

per I'allrojondee che allora non fu piu sera, che mallino 1. Di piu:

il primo di piu volte ripetuto; chu Mose uso dilocuzioue assolula invece della

condizionata (se !d<lio opcrasso come git uoimni, in sei giorni avrebbe fatto

ccc.)i c che uso di queslo linp,uagp;io; perche cosi homines aUfi-erentiir,ut sex

diebus laborarent et septimo Deo vacarent. (Presso BA>'.>"ES in Div. Th. Q. 74,

art. 2).

\ Si hoc dixcro, vereor ne deridear , et ab Us qui cartistime cognoverunt et

ab Us gin' possunt faciltim". advertere , quod eo tcmpore quo nox apudnos ett t
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il tempo che comincia la sera e finisce al mattino none un giorno o

tempo di luce, ma bensi tempo di tenebre e notte. Appellavitque diem

lucem et tenebras noctem
,
dice il sacro testo. Invero il giorno nalu-

rale eil tempo della luce, cbe ha dalla natura il principio ed il fi-

ne: laddove il giorno civile di ventiquattro ore ha principio e line ar-

bitrarii, e presso le varie genti comincia o dall'alba o dall'occaso o

dal mezzodi o dallamezzanotte. Si e detto, sera significare in que'Iuo-

ghi la notte, e matlino il giorno ossia il tempo della luce. Ma in qual

altro luogo della Bibbia * o sono o debbono essere cosi interpretate

quelle parole? fi possibile cbe,avendoci detto un momento prima lo

scrittore sacro, il tempo della luce essersi da Dio appellate giorno, ora

esso, senza che ne appaia il motivo, lo chiami invece mattino ? Si

afferma che i giorni Mosaic! cominciarono dalla sera : ma il primo

allora piuttosto sembra cominciare, quando dice Iddio: sia luce e la

luce appare ,
come gli altri hanno principio da altri divini coman-

damenti ? Si e detto che il tempo della prima luce form6 un giorno

sommandosi colle precedent} tenebre : ma ad altri, ne senza ragio-

ne, non piace, che le tenebre universal! facciano la prima parte del

giorno ,
nel linguaggio di Chi appelI6 giorno la luce. E per 1' emis-

fero opposto a quello in cui apparve la luce,fu il primo giorno

(cio& la prima luce) un giorno di perpetua notte? II giorno della

luce fu ad esso un tempo di sole tenebre ?

Fra tante interpretazioni, fra tante difficolta, fra tanti dubbii, il

solo partito saggio e prudente, se punto veggiamo, e quello di una di-

screta tolleranza, laquale giadai piu istruiti si concede. Assurda cosa

sarebbe combattere per una incertissimainterpretazione, come fa-

rebbesi a difesa di un domma cattolico, ed allontanarsi da tutti a un

as paries mundi praesentia lucis illustret , per quas sol ab occasu in ortum

redit
,
ac per hoc omnibus viginti quatuor horis non deesse per circuitum gyri

totius alibi diem, alibi noctem. Numquid nam ergo inparte aliqua posituri su-

mus Deum, ubi ea vvspera fieret, cum ab ea parte in aliam partem lux ascen-

deretf (AUGUST. De Genesi ad literam c. 10).

1 Improprie vespera vocatur ipsa tola nox, et mane ipsa tota dts. fCORNE-

LIUS A LAPIDE in loc. ).
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dipresso i professori d' una scienza
,
una gran parte de' quali non

pu6 negarsi che cerchino in essa
,
sinceramente e con grandi fati-

che, la verita. Piu assurda sara tale intolleranza
,
se sia costretta a

negare le conseguenze legittime de'fatti con somma cura osservati,

e se la dottrina impugnata abbia probabile fonJamento nella stessa

sacra Scrittura ,
e si trovi opportuna o necessaria

,
non pure a di-

fendere dagli attacchi de' nemici la Geogonia Mosaica, ma a pro-

varne la verita e la divina sorgente, il che non e possibileottenere

seguendo la volgare interpretazione. sen no accogliere, ahneno

come probabile ipotesi, una spiegazione,che tronchi ad un colpo le

difficolta e lagli ad un tratto que' nodi
,

i quali sciogliere faticosa-

mente ad uno ad uno riuscirebbe a chi ci6 tentasse di non leggiero

tormento
, quando pur fosse possibile *.

Un' altra via ci sarebbe a togliersi d'impaccio ,
rendendo inutile

qualunquesistema di conciliazione tra le verita naturali e le dottri-

ne del Genesi
,
la quale peraltro non possiamo in verun modo ap-

provare. Questa sarebbe 1'interpretazione allegorica o, come ora di-

cesi, milica del sarro testo : dite cbe la istoria sacra o almeno i pri-

mi capi del Genesi debbano interpretarsi allegoricamente; ch'e sim-

bolo e nulla piu quanto ivi s' insegna intorno all' origine del mon-

do, della terra e dell'uomo; che ivi trattasi senza piu di cose intel-

ligibili e soprasensibili ,
adombrate sotto il velo di oggetti sensibili

e material!. Si attribuisce questo errore ad Origene. L'ebreo Filone

1 Sicut Augustinus docet ,
in huiusmodi quaestionibut duo stint obtervanda.

Primo ut veritas Scripturae inconcusse teneatur. Secundo cum Scripture Divi-

na multipliciter exponi possit, quod nulli expositions aliqnis ita practise inhae-

reat
,

ttt ti certa ratione constiterit hoc etse falsum , quod aliquit senmm Scri-

pturae etse credebat , id nihilominus asserere praesumat ; ne Scriptura ex hoc

verbo ab infidelibus derideatnr et ne eis via credendi praeclmlatur. (S. TH. P. 1,

Qu. 68. De opere 2 diei: art. \. )

Mihi videtur tutius eite, haec quae philosophi commune censuerunt f et nostrae

fidei non repugnant, neque essesicasserendaut dogmata ftdei, licet aliquando tub

nomine philosophorum introducantur, neque sic es$e neganda tamquam fidei con-

Irarfa, ne sapientibus hnius mundi contemnendi doctrinam fidei praebeatur occa-

sio. S. THOMAS Opusc. X.
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prima di lui aveva allegoricamente interpretato i primi racconti del

Genesi. Non e questo il luogo di confutarediproposito e stesamente

questa stravaganza, Basta avvertire, che la e in opposizione con

ogni legge di sana ermeneutica, ond'e che niun uomo di sana mente

in tal modo interpreta alcun altro libro istorico. Di piu, la Chiesa>

Cattolica ed i Santi Padri hanno riprovato questo irragionevole si-

sterna d'interpretazione. II Petavio tanto e lontano daU'ammettere,.

che Mose
,
descrivendo 1'opera dei sei giorni, parli soltanto di cose

spirituali, che pensa per opposito, non farsi ivi menzione se non di

sostanze corporee(cid che noi non vorremmo ammettere senza qual-

che limitazione), e cita per la sua sentenza varii illustri Padri della

Chiesa Greca *. II vecchio sistema allegorico e ora risorto
,
tras-

formato nel modo piu pernicioso. Molti moderni iriterpreti ,
che

diconsi razionalisti, seguitano il sistema errneneutico, assai poco ra-

zionale, de'mift, non gia aggiungendo (come fu uso degli antichi Pa-

dri) al senso letterale un senso spirituale o morale, ma distruggen-

do il letterale ed annullando la sacra storia, o almeno quanto e in

essa di soprannaturale. Se questo audace sistema fosse tollerabile in

qualche parte della sacra istoria, ci6 saria ne' primi capi del Genesi,

ove i racconti, assai straordinarii e lontani daU'andamento consueto

della natura
, pu6 sembrare che presentino qualche somiglianza-

co
1

racconti mltologici de' pagani. Di fatto
,

il dotto Eichhorn non

trova vero milo, se non sulla soglia dell'antico Testamento. Dunque,
se dimostrisi che puo letteralmcnte interpretarsi il principio del Ge-

nesi ed il racconto de'sei giorni, senza offesa dei buon senso e della

'1 Tantum absumus ab eo ut quae de coeli terraaque creations ac dierum sin-

gulorum opificio scrtpsit ( Moses), spirituales adnescioquasinterpretationes trans-

ferripatiamur, nullamutin tola ilia narrations, nisi corporearum rerum mentio-

nem putemus fieri: de Angelis vero, ceterisque corpore carentibus Mosem omnino

tacuisse. Nam cum ad ludaeos vcrba faceret, qui praesentibus perdite erant af-

fixi, nee intelligibile quidquani irnaginari poterant, ab sensibilibus illos interim

ad universorum Opificem provehit ,
ait Chrysostomus ( Horn. II. in Gen.). Grc-

gorius quoque Nissenui Lib. in Hcxaem. de rebus tantummodo corporeis dispu-

tare Hfosen existimat, nee non Severianus Horn. I , Procopius et Cyrillus in II

contra lulianum. PETAYIUS De Op. sex dierum. Proem. 4 et 5.
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scienza, assai piu facilmentesicredera, doversi fede alle altre parti

storiche della Bibbia ed essere da rigettare I'assurdo sistema de'wii-

ti. Ancora questa e una utilita , che sembra poter conseguire o dal

presente lavoro o almeno da altri di simil genere piii felicemente

condotti.

Facilmente s'intende che, parlando d'iriterpretazione letterale in

opposizione all'allegorica ed alia mitica, non pretendiamo che ogni

fraseo parola del Genesi debba prendersi in istrettissimo senso let-

terale o grammatieale , ci6 che condurrebbe in alcun luogo ad un

assurdo antropomorfismo-, onde, senza contraddirci, crediamo per-

messe ed ancora consigliate dalla lettera del sacro testo le interpre-

tazioni suggerite dalla scienza
,
merce le quali ci si apre dinanzi

un tempo , esteso quanto fa duopo ,
anteriore alia formazione del-

1'uomo.

Ma egli e poi vero che, supponendo un tempo abbastanzalungo

fra la prima creazione della materia e la formazione dell' uomo, non

altro si fa che seguire le osservazioni? egli vero che, se questo am-

mettasi, le dottrine geologiche, anziche contradire a Mose, confer-

mano piuttosto la veracita della storia primitiva della terra
, qual

e registrata nel Genesi? Ci6 che verra dopo questa Introduzione ser-

vira per avventura di risposta a siffatte interrogazioni.



LA CONTESSA MATILDA DI CANOSSA
E

IOLANDA DI GRONINGA

ARRIGO IV.

L'isoletta di san Svitberto, riomata oggidi di Kaiserwerth, sor-

ge di mezzo al fiume del Reno ov'e piu largo, e colle sue limpide

acque la bagna e corona, facendo specchio ai salici, ai pioppi e al-

le tremole che ne vestono vagamente lerive. Nel 1062 quell'isolet-

ta era una delle imperial! delizie, e le nascea nel mezzo un grande

e sontuoso maniero pieno di molte e ornate stanze
,

dalle quali

scorgeansi ambo le rive del fiume, e i poggerelli che le adornano

colle loro verdissime prode coltivate ad ogni ragion di viti e d'albe-

ri fruttiferi e di ben condotti solchi di varie spezie gram, onde

quell' amena contrada e ferace. Ogni collina ha in poppa un ca-

stello, nobile soggiorno di Baron!
,

il quale colle alte torri che si

spiccano dalle mura, o sui fianchi, da graziosi prospetti a vedere.

II palagio poi e tutto aggirato di giardini, di boschetti, d'uccellie-

re, di parchi di selvaggina, e alle quattro porte giungono altret-

tante venute di viali ombrati d'alberi antichi e frondosi.

Mentre in quel magnifico ostelio villeggiava colla madre un no-

bile giovinetto, scorgesi venir giu a seconda del fiume una gentil

navicella cororiata di fiori, e volgere pianamente la prora in un

piccolo ridotto die s'interna neirisola a guisa di porto. Ivi surto il
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legno, gitta 1'ancore e galleggia sicuro vicino alia riva, sopra la

quale abbassa un ponte strato di finissimi tappeti di Persia. La na-

ve portava in poppa una leggiadra torricciuola impalcata di came-

rette, messe a ricchi addobbi di drapperie variopinte di velluti, di

broccatelli, e d'ermisini cilestri, gialli e vermigli, dai quali pendea-

no serici cordoni a nappe d'oro, ed erart lutti ricinti da pie di fran-

ge di frnppe e di reticelle artifiziose, che ne rendeanopiii orrevoleil

guerniniento. II mobile delle cameree de'salottini eratutto messoa

bronzi, a trafori, ad intagli assai vaghi con occhi di smalto a colo-

ri locchi d'oro, o a vernici lucidissime, e i soflUti incrostati d' eba-

no, di tartaruga e di madreperla con rosoncini a bel compartimen-

to intramezzati da fogliami a graziosi girari. Le finestre con tende

sinuosamente sospeseo cadenti, e di fuori a difesa del sole certi

padiglioncelli a divisa sostenuli da perliche colorite a biscione di

minio e di giallo d'arancio. Sui davanzali delle finestre e persu tut-

i\ gli sporti eran vasi d'argento ad intaglio e a cesello, entro ai qua-

-ii erano poste in mostra ciocclie di fiori pellegrini e natii che span-

deano nell'aere un soave profumo; e da certi arpioncini pendeano

gabbie a gretolette dorate, in cui scherzavano e cantavano raolte

maniere d'uccelli. In prora era un corodi musici che moveano coi

liuti, colle cetere,colie arpe e co'flauti le piu dolci armonie, le quali

iaceano echeggiare tutte le.rive d'intorno. I rematoriegli altri na-

vicellai erano tutti vestiti ad un'assisa verdepomo e rosso incarna-

to
,
con pennacchi in capo e svolazzi alle cinture. In vetta alia

torre ondeggiava allo spirare di venticelli la bandiera arcivescovile

d'Annonedi Colonia, il quale conmolti Principi alemanni venia giu

diportandosi per le chete acque del fiume.

II giovinetto signore di quell' isola, mentre passeggiava a sollaz-

zo pelgiardino, visto la bella nave approdare in porto, si fece al-

quanto alia riva, e invitato con gentil modo a salirvi per contem-

plare il leggiadro naviglio, venue al ponte, e calcati i molli tappe-

ti entro lietamente in quelle stanze abbigliate con tanta ricchezza.

'Se non che appena mise il piede nella primasal.i, e i Principi col-

'!'.\rcivescovo gli si fanno incontro a riceverlo, si alza il ponte, si
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danno de' remi in acqua, e la nave salpa dal porto e volge la prora

difilato verso il pelago del fiume. Dapprima diletto, poi succede al

[garzone la maraviglia, e da quella, vedendo il legnetto filare a se-

conda, successe lo sdegno e ilpensiero d'un tradimento.

Detto, fatto; il fanciullo si scaglia fuor della torre, spicca due

salti sulla tolda, e si.precipita nel mezzo del fiume, notando ga-

gliardamente verso laripa; maessendo vestito, e mal potendo con-

tro 1'impeto delle acque durare, gia era presso a sommergersi. Al-

lora il conte Egberto si gitta nel vortice, afferra il giovinetto pe'ca-

pelli, e aiutato dai navichieri lo tira in nave. Alia vista di quel-

1'audace rapina, e piu del disperato gittarsi inacqua del garzoncel-

lo, s'alza dalle rive pienedi popolo un grido, un fremito, un'impre-

cazione ferocissima e orribile
,
mentre la madre, accorsa a quelle

grida, scorgendo il legnetto spinto da' venti e da' remi volare sul

iilo della corrente, esce in un guaio acuto, si afferra colle mani i ca-

pelli, e cogli occhi spalancati, immobili e lacrimosi
,
cbiama 1' u-

nico figliuol suo, che dal ponte del naviglio le tende pietosamerite

le mani e neinvoca il soccorso.

Questa misera madre e I'lmperatrice Agnese, e il giovinetto ra-

pito e il Re Arrigo IV allora nei dodici anni appena. Morto I'lmpe-

ratore Arrigo III,e lasciato Vittore II Papa insieme colla madre tu-

tore del piccolo Arrigo , Agnese guidava 1' Imperio con molta sa-

viezza, discrezione, giustizia e pace, ed allevava il figliuolo in tutte

quelle discipline che s'avvengono a un giovinetto Re, il quale dovra

poi moderare un si vasto Impero. Se non che alia morte del Ponte-

fice Vittore, per avere consiglio e aiuto da uomini riputati e sapienti,

T Imperatrice Agnese affid6
, innanzi agli altri Seniori

,
la somma

delle cose ad Errico d' Augusta , Vescovo d' indole dolce
,
di modi

grati e piacenti , d' alto e liberale animo, di gran mente e sovrat-

tutto di luminose virtu prestantissimo.

Ma 1'invidia, peste delle corti e vizio, vedendo di mal occhio tan-

ta autorita in mano d'un solo
,
e agognando mold a parteciparla ,

provoc6 1'indignazione d' Egberto, cugino del Re ed'Ottone di Ba-

yiera, i quali con Sigefredo Arcivescovo diMagonza e Adalberto di

Scrie III, vol.X. 3 22 Marzo 1858.
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Brema tanto attizzarono lo zelo ardente e severo del santo Arcive-

scovo Annone di Colonia, che gli misero in capo doversi dilungare il

giovinetto Arrigo dalle carezze materne, per allevare alia Gcrmania

un Re d'alti spiriti e di cuor magno, il che non era possibilc di spe-

rare dalle fiacche mani e dalle fragili condizioni d'una donna. Tutti

i partiti da venire al loro divisamento parvero loro incerti
, eccetto

quello d'averlo astutamente d'involo: il che fecero coll'aguato sot-

tile della vaga navicella narrato dianzi *.

Quel rapimento fa la sorgente amara e velenosa dei traviamenti

d'Arrigo. Egli,che avea sortito dalla natura 1'indole generosa e ro-

busta del lione
,
non serbonne che la superbra e il furore

,
tramu-

tando le due prime nobili prerogative nell'astuzia maligna del ser-

pente e nella fredda crudelta della iena, congiunte all'impetuosita del

.Kopardo. Ne poteva diversamente awenire. Imperocche i cortigia-

ni postigli a lato da alcuni Principi delTimpero, eran uomini fello-

ni, ambizosi e crudeli, i quali per avere piena balia di soqquadra-

re lo Stato colle rapine ,
col vendere i carichi piu cospicui nelle

Chiese e nelF Impero d' Alemagna ,
in luogo d'informare a virtu il

giovine Principe , giovandosi del suo ingegno impetuoso e volubi-

le
, gittarongli la briglia sal collo e lasciaronlo scapestrare a talen-

io. II santo Arcivescovo Annone ammonivalo, garrivalo, castigava-

lo
,
ma i siioi aJulatori con motti e fiancate beffarde contro il Pre-

lato istigavano il risentito garzone a dispettarlo ,
ad averlo a vile e

in conto di rigido ed aspro censore ,
anzi di vecchio stupido e di-

sensato : e continuarono di porlo in tanto fastidio e disamore del

giovane ,
ch' ei non potea piu patirselo inn anzi agli occhi. Di che

avvenne che, scossosi il censore di dosso ,
la diede a rotta ove lo

guidava il talento, e lo trascinava rimpeto giovanile e la disfrenata

libidine
,
a cui sino dai primi anni crasi ablDandonato. Que' suoi

piacentieri cercavano per ogni guisa di spegnergli in petto ogni

sentimento del retto e del buono, dissipandone i preziosi germi col-

Tinselvatichirlo nella caccia ,
nell'usare con uomini frodolenti

,
ab-

bietti e crudeli, col porgli in dileggio le sante cose, col dipingergli

i Yedi AVENTINO E LAMBERTO. Vedi anche la nota dell'Audley nel Cap. II

4klla storia di Gregorio Vll del YoiGT.
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a brutti colori gli
uomini aDio consacrati, e quanti aveano voce di

personaggi sapient! e virtuosi 1. Nulla dovea resistere alle sue vo-

glie, ai suoi capricci e alle sue avventataggini: e perocche non per-

tanto il venerando Arcivescovo Annone non potea fare a meno di

riprenderlo e porgli sotto gli occhi i suoi traviamenti
,

il violento

garzone uscia in tali eccessi di furore
, che s' avventava colla spada

ignuda contro il santo vecchio
,
e 1' averia trucidato piu volte

,
se i

suoi baroni non fossero accorsi a trattenergli il braccio, o a cessargli

e togliergli dinanzi il Prelato 2
.

A coteste disorbitanze accoppiava non pertanto molti bei doni di

natura, chel'averiano reso la delizia di tutto 1'Impero, dove in quel-

la vece molti che Tamavano presero a nimicarlo fieramente, e alia

perfine gli tolsero anco i piu antichi amici. Im perocche egli era

bello della persona ,
e quando procedea in pubblico armato della

sua corazza e del suo elmetto a cimiero colla visiera alzata
,
avea

nell'aspetto un'aria si piacevole e augusta,che invitava a riverenza

e ad amore i riguardanti ;
ma nella eta matura i vizii aveanlo tra-

visato non poco, e 1'occhio era bieco e truce
,
e le fattezze scure, e

,
il sembiante amaro

,
e coperto d'un colore chiuso e risentito per

1'ebbrezza delle passiorii che in petto gli tempestavano. I suoi cor-

tigiani,per rimoverlo e dilungarlo dai negozii dello Stato, offerivan-

gli essi medesimi il pascolo alle sue libidini
,
e non v' era prato in

ch'egli non gavazzasse, o fiore ch'ei non cogliesse , per tale che la

sua corte era come il serraglio de' sultani saracini. 3. Oltre a que-
sto ove Arrigo fermava per alcun tempo il soggiorno ,

le citta e i

villaggieranodisertatida'suoi ufficialieda'suoi soldaticome se fosse-

ro caduti in possessione di guerra; tanteeranole angherie,i soprusi

ele rapine che si commatteano sopra icittadini e legentidelcontado.

Arrigo per sottrarsi ai grandi deH'Imperio ( i quali nella Dieta di

Triburia intimavangli o di cacciare da se Adalberto di Brema e di

1 BRUNO, Histor. de bello sax., afferma che il giovane Re operava in guisa,

Iut
germina vitiorum adulationis aqua rigaret, et si quae vimtis fruges tmer-

. gerent, amaritudine perversi dogmatis enecaret.

2 Narra quest! eccessi il Sigebergense, e sono citati dal BARON, annal. 1065.

3 VOIGT. cap. YI.
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non piu scialacquare e mettere al fondo il tesoro della nazione, o di

rinunziare allo scettro ) ,
essendosi per ismarrimento tramulato da

GoslaradHingelheim,i suoi soldati si sbandarono, seeondol'usanza,

a gittarsi nelle case per metterle a ruba e far onta alle lor donne. Di

che i popoli corsero a romore
,
e attestatisi venner sopra quei la-

droni e fecerne macello, ferendo tra gli altri a morte il conte Wer-

ner fido ministro di tutte le dissolutezze d'Arrigo 1.

I grandi Baroni veggendo il giovane Principe traripare in tanta

dissolutezza ,
ed isperando che il marital vincolo riterrebbelo in su

quella china di perdizione, il condussero, dopo una sua grave ma-

lattia, a sposare Berta, ch'eragli gia stata impalmata dal padre, prin-

cipessad'alto animoe di sovrana bellezza, la qualepiu cheogni altra

donna potea soddisfarlo ed onorare il suo trono. Arrigo sposolla a

moglie 2, ma come 1'ebbe, gli venne subito a noia ; e non volendo

legami d'alcuna sorte, ebbela incontanente a vile e disamolla tanto,

quant'ellameritava d'essere amata.Perche, volendosene ad ogni pat-

to disfare
,
e non trovando apparent! cagioni di venire al ripudio ,

tent6 iniquamente di giugnervi col tradimento, offerendo ricchissi-

mi doni a un suo giovane s' egli potesse Irovar modo d'entrarle in

camera. Convenuto insieme il tempo e l'ora, iIRe appiattossi dietro

certi cortinaggi delle piu interne camere della Regina, la quale se

ne fu per avventura avveduta. Quando I'irriverente scudiero tent6

di traforarsi nelle regie stanze, gli fu chiuso 1' uscio in faccia , e la

Regina fatto cercare da due nerborute damigelle tutto il partimento

del suo quartiere, e trovato il Re camuffato dietro le cortine, gli fu-

rono addosso co' mazzafrusti
,
e tanto 1'ebbero flagellato , che pend

parecchi di a riaversi. Arrigo fece strozzare il giovane di nascosto.

siccome era usato di fare co'suoi piu intimi amici,quando per loro

secreta intramessa veniva a capo di qualche sua abominazione o

perfidia.
3

Come Arrigo s'avvide tornargli invano le sue astuzie, voile pale-

semente ripudiare la Reina Berta; ma gli Arcivescovi e Prelati insie-

1 LAMB. an. 1066.

2 LAMB, assegna 1'anno 1066, raa gli altri storici il 1067.

3 BRUNONE de Bell. sax.
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me coi Principi dell'Impero vi si opposero gagliardamente, eRoma

piu che mai, siccome di scandalo inaudito fra'Cristiani, di porta a-

perta adogni lascivia, di raacchia bruttissima alia dignita imperiale,

e d'onta vituperosa a tuttala nazione Germanica. Arrigo ostino nel-

1'odio, e la Regina per toglierfomento alia pervicacia del marito
,

scese volontariamente dal trono e sequestrossi neH'imperiale abba-

zia di Loreschein ,
con infmito dolore dell'Imperatrice Agnese ,

che

gemeva sui traviamenti e le dissolutezze del suo figliuolo.
* Mai

Sassoni, i Turingi e li Svevi indegnarono fieramente di vedere il Re

bistrattare la loro bella ed infelice Regina per trascorrere senza fre-

no a'suoi obbrobriosi piaceri, e coprir di vergogna le loro famiglie

per lo strazio che menava sopra i piu cari
,
intemerati e sacri oggetti

del loro amore: ne' quali dopo aver disfogato il sua mal talento, so-

lea gittargli ai suoi cagnazzi a fame ogni ludibrio ed ogni strazio.

Coteste riprovazioni del Principe cagionarono il principio de' fieri

tumulti
,
in che ruppero quelle genti ,

oltre a cio tiranneggiate in

mille guise e condotte ai piu disperati partiti.

A queste vergogne, per popoli rozzi e teneri del loro onore, s'ag-

giunsero le perfidie e le simulazioni
, operate sopra vassalli franchi

e fedeli, che appenasi posson patire fra'nemici mortali. Imperocche

Arrigo, bollente di odio secreto contro i Sassoni e i Turingi ,
sotto

1'ombra di munirsi contro i Polacchi e i Luitizii
, pianto nel cuore

di quelle vaste e forti province munizioni e castella inespugnabili ,

fatte edificare con infinito travaglio dalle mani di quei medesimi ,

sui quali volea poscia piombare a loro sterminio. Indi rizz6 a cava<-

liere de'monti, e alle bocche delle valli
,
e in sulle bricche de' sassi

le rocche di Wigantenstein, di Moseburgo, di Sassestein nel comi-

tato di Hohenstein, di Spatemberg non guari discosto da Sanders-

hausen
,
di Heimemburg vicino di Blankenburg ,

e nella Turingia

quello di Hasenburg, d' Honenburg e di Volkenroth ne'feudi del Pa-

latino Federigo. E come li vide ben costrutti ed afforzati, si vi raise

guarnigioni d'uominicrudeli e rapaci, i quali come avvoltoi scende-

vano a foraggiare'i sottoposti casali, tenendo in continuo spavento

1 LAMB. an. 1069.
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i pacific! terrazzani, cui rapivano senza misericordia gli averi, e

maculavano d'ogni ignominia le case.

Aggravavano questi oltraggi il dispetto con die il Re accolse il

Cardinale S. Pier Damiani, Legato a latere, il quale alia Dieta di

Francfort intimavagli in nome di Dio e dellaChiesa di non disfare le

nozze contratte solennemente colla Reina, e di richiamarla sul trono:

tutti i Principi dell'Impero sottoscrissero alia sentenza del Papa ,
e

Arrigo, ripugnante invano, dovette acconciarvisi e richiamarla-, ma

tanta noiasenti di questocomandamento, che al giugnere della Rei-

na egli si sottrasse alia vista di lei fuggendo in Sassonia. L'amorosa

donna gli tenne dietro per implorare uno sguardo benevolo e una

parola d'affetto, che non pote mai ottenere, sinche i Principi tanto

lo supplicarono che alia fine, per levarsi quel fastidio dattorno, ce-

dette-, ma 1' accolse con si scuro visaggio ,
con occhi si truci e con

un contegno si accipigliato e cmccioso
,
che hen si conohbe quan-

t'egli fosse alienato da lei *.

I Sassoni poi, esulcerati da tante nuove angherie e soprusi del Re,

si straniarono aspramente da lui, vedendo ch'egli aveva si a vile i loro

Principi e Baroni
,
facendosene beffe e dileggiandoli come i suoi

schiavi e buffoni nella corte e nelle Diete. La ribellione loro fu fe-

rocissima
,
e il Re quando il suo esercito era vinto promettea loro

perdono; e quando deponeano le armi e veniano sinceramente e leal-

mente a tregua o a pace , Arrigo assaliali improvviso ,
e in quegli

assalimenti usava crudelta, che Tanimo rifugge a vederle notate nel-

le istorie da Lamberto, da Brunonc, dall'Aventino e dallo stesso U-

spergense parente e partigiano d' Arrigo.

Le crudelta, che straziavano i suoi sudditi , erano viepiu inasprite

dalla codarda simulazione, in cui cadeva quand'era vinto
,
e stretto

per modo dal valore de' Principi, ch'egli non aveva piu scampo. Im-

perocchfe quasi prostrato domandava loro perdono, apponendo le sue

disorbitanze alia sua giovinezza inesperta ,
al suo animo leggero ,

ai mali consigli de'suoi cortigiani : cotalche i Principi, che liberali

erano e generosi, non solamente gliperdonavano, ma riverenti 1'ono-

i LAMB. an. 1069. SIGONIO in ^uell'anno stesso. ATENTINO.
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ravano, gli si proferivano; ed egli mentre si porgeva loro gratissimo,

assoldava intanto nuovi eserciti, e poi quando vedeva le cose ia pa-

cifico stato e le province senza sospetto, venia lor sopraimprovviso

e metteva al niente le citta e le campagne colle arsioni ,
colle ra-

pine, colle uccisioni e cogli strazii piu orrendi clie mai tiranno aves-

se saputo adoperare a ruina e disterminazione de'vinti.

Stringe la pace co' Turingi, e allorquando quei prodi riposavano

sulla parola del Re, assali subitamente i castelli di Beichlingen e di

Scberdingen, conquistati iquali, trasse sopra tutte le altre fortezze

e le prese e dirocc6. Cotesta mislealta d' Arrigo incrudi tutte le

piaghe. Intanto Sassoni e Turingi ,
alternando perdite e vittorie,

aveano stancato il Re e mortogli il nerbo de' suoi eserciti. Final-

mente Arrigo dopo la vittoria di Hobenburg marcio con una po-

derosa accolta di guerrieri a domar la Sassonia
,
la quale disperata

d' aver piu pace con lui, gli si fece incontro grossa e gagliarda per

contrastargli il passo dell' Elba *.

Arrigo smarri a quel formidabile apparato di prodi, e preveggen-

do cb'egli, se combattesse, n' andrebbe rotto e sconfitto
,
voile ve-

nire a buoni patti, e mand6 al campo de' Sassoni per ambasciatori

con piena balia gli Arcivescovi di Salisburgo e di Magonza , i Ye-

scovi d'Augusta edi Yurtzburgo col Principe Gozzelonedi Lorena,

uomo di gran mente, di poderosa eloquenza e probatissimo a tutta

Allemagna. Furono accolti dai Sassoni a grande onore
,

e dopo

molti trattati conchiusero la pace ;
ma gli Ambasciatori chiedeano

che i Principi de' Sassoni si presentassero al Re
, e piegatogli il

ginocchio si riconoscessero per suoi fedeli vassalli. A quella pro-

posta alzossi in tutto il campo un fremito d' indignazione : Arrigo

richiederli senz
1

arme dinanzi a se per piombarli ne fondi dellc lorri

e fame il piii mal governo. Gli Ambasciatori che aveano la sacra

parola del Re ,
il quale avea detto loro : convenissero pure ad ogni

coslo coi Sassoni ed egli avrebbe per inviolate le loro promesse ,
si

alzarono francamente al cospetto del campo, e i Yescovi giurarono

sul loro santo petto, e il Duca Gozzelone per Dio e per la sua spada,

cbe Cesare, avuto 1'omaggio, dal quale non potea dispensarli, come

1 LAMB. 107S.
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vassalli, lascerebbe i Feudi e le dignila, ai Grand/, la pace e la libertd

a tutli.

Allora i Principi , mossi alle lunghe ed estreme sciagure della

patria, pensando ai veccbi, alle mogli ,
ai figliuoli, e considerando

quanto sangue cittadino si verserebbe, e quante lacrime costereb-

be anco la vittoria, con uno sforzo incredibile sofTocarono 1'alterezza

natia e sacrificarono alia patria la gloria di tante prodezze, promet-

tendo ai Vescovi e al Duca ch'erano pronti di prestare omaggio ad

Arrigo. II Re fatto rizzare il Trono sotto un padiglione ,
e circon-

dato dai Principi suoi fedeli ,
al cospetto di tutte le sue falangi ac-

colse gli arresi. I piu cospicui erano Wezel Arcivescovo di Magde-

burgo ,
Bucco Vescovo di Alberstadt, Ottone di Nordheim, Magno

Duca di Sassonia, il conte Ermanno, Federico Palatino, Teodorico

contedi Catelemburgo, Adalberto Langravio di Turingia,i conti Ru-

diger, Sizzo, Bern e Berengario, con molti altri nobili e baroni
, ognu-

no de'quali , piegato il ginocchio a terra, lo riconobbe suo Signore *
.

Ma il perfido come se li vide innanzi
,
dimentico de' suoi giura-

menti,fellonescamente li ghermi tutti, gittolli nelle piu atre prigio-

ni
, dielli a guardare ai loro piu crudeli avversarii

, confisc6 loro i

beni, e poi corse in trionfo tutta la Sassonia, calcando orribilmente

la mano sopra le citta coi saccbeggi, colle arsioni e coll' uccisione

di molti 2. Ma se col mancare alia religione dei patti egli s'era tirato

addosso T odio e il disprezzo di tutti i Principi, e specialmente di

1 Adaperto capite, excalceatique in castra veniunt, Caesaris pedibns acct-

dunt, absque tfmnt pactione dcditionem faciunt AVENTIS. e LAMB. Ann.

Sax. 175.

2 II Voigt dopo aver narrate, chc Rodolfo Duca di Svevia , Guelfo di Ba-

viera
,

Bertoldo di Zahringen , cogli altri gran Principi dell' Impero aveano

promesso il loro aiulo ad Arrigo, ov'egli si fosse giuslincato delle ingiustizie e

crudelta commesse contro i Sassoni , parla della Dieta di Corvey , nella quale

gli Arcivescovi di Magonza e di Colonia trattarono coi Sassoni della pace ; e

dice, clie i Sassoni conoscendo la natura incostaute d'Arrigo e i suoi tradimenti

richiedeano dodici ostaggi. Ma mcntre operavansi queste pratiche ,
1' Impera-

tore, soggiunge il Voigt, lavorava di soppiatto un' infama macchinaziine, cioe

di altizzar contro di loro i I.uitizii - - Chi potea dunque aver piii fede in Ar-

rigo? Cap. V, pag. 303. Milano 1. ediz.
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Rodqlfo di Svevia e di Bertoldo di Zahringen ,
colla fellonia mise

nei franchi petti orrore di se. Mentre egli era a Norimberga si pre-

sento nell'assemblea dei Principi Regingero, nobile e leal cavaliere,

il quale narro ai duchi Rodolfo e Bertoldo, siccome il Re avea dato

comandamento a lui ed altri di assassinar loro ed altri Principi in

Vurzburgo , ponendosi in aguato nella stanza ove entrerebbero

dalla sala della Dieta per raccogliere i voti. lo
, disse, raccapricciai

di si nera vilta
,
e rifiutai di porgermi a tanta abbominazione. 11

Re indignato mi cacci6 da se, e m'avrebbe morto s' io non fuggiva.

I Principi inorridirono a quell' annunzio
, poiche alcuni giorni in-

nanzi Arrigo avea di sua mano trafitto, quasi scherzando, un suo

amico, e fatto accoltellare a tradimento nel bosco di Harzburg il

giovine Corrado suo secretario privato. Per tanto significarono al

Re: ch'essi aveansi da quel punto per isciolti da ogni voto di fedel-

ta, da poi ch'egli avea commesso un nefando spergiuro e attentato

si iniquamente alia vita loro, e deriunziavangli che ne in pace ne in

guerra volcano aver piu che fare con lui J.

Coteste perfidie riusciano smisuratamente piu esecrabili nelle

cose sacre, ed Arrigo IV fu sempre colla Chiesa il piu acerbo nemi-

co, e quella mislealta che usava coi Principi e coi vassalli
, adope-

rava con piu maligno animo contro di lei. N'e testimonio luculen-

tissimo la lunga successione di slealta
,

d' inganni ,
di calunnie e

d'aperti tradimenti, coi quali in tutto il Pontificato d' Alessandro II

cotesto Principe si mostr6 infido alia santa Chiesa. Ne rnut6 vezzo

con Papa Gregorio ,
al quale promettea sempre e non atteneva mai

5

e mentre con mascherare parole ed atti si argomentava di persua-

dergli ch' ei voleva pur sempre essergli figliuolo ossequente e de-

voto, in cuor suo faceasi beffe di lui e dell'autorita sua travagliando

le Diocesi e i monasteri di Germania col vendere i Vescovadi e le

Abazie a chi offriagli maggior pecunia, e distaccando dalle mense

episcopal! ,
e dai poderi de' monaci i patrimonii e le renditeper do-

1 Di queste sue fellonie dicel'annalistaSassone. Quin nefanda stupra nefan-

diora generant homicidia, erat omnibus horribiliter crudelis, sed maxims fami-

liarissimis suis. Nam, dum quis securus sui de aliorum morte tractanti favebat,

mortem pati cogebatif, quim non limebat. Annal. Sax. an. 1068.
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naHe ad arbitrio ai piu laidi favoreggiatori delle sue dissolutezze
;

di guisa che lo stesso Voigt aflerm6 , ch'Arrigo IV nulla rispet-

lava di ci6 che veniva dalla Santa Sede romana
;
ne beffava le

esortazioni, e i decreti
,
e diceva che nissuna autorita della terra

sovrastava all'Imperator di Germania (pag. 428).

Tuttavia 1' uomo simulatissimo
,
allorche si vide sopraccapo la

ribellione de' Sassoni e de' Turingi, e i Principi malcontent! de'suoi

modi tiranneschi, e i popoli irritati delle sue profusioni e delle sue

crudelta, e gia per tali ragioni tornargliin forse quella corona, che

prima credea d'avere si ferma in capo ,
entro in gran pensiero dei

casi suoi, e conobbe non aver egli maggior difesa, che di porsi sot-

to lo scudo di Papa Gregorio. Perche compostosi a divozione ,

scrisse al Sommo Padre quella lettera si famosa negli annali delle

umaiie ipocrisie , nella quale confessavasi reo di orrendi misfatti
,

dicendo *
uCh'egli ottenuta da Dio la Corona, non porse al sacer-

dozio la riverenza dovuta, disconobbe i sacri diritti di lui, sfoder6

spesso la spada non a punire i delinquent! ma ad opprimere Tin-

iiocenza
5
ora poi per divina grazia pentito, e ritornato al cuore

,

confessavia prostrato col capo nella polvere alia indulgentissima

Santita Sua i suoi passati trascorsi, sperando, che ottenuto dall'a-

postolica autorita perdonanza ed assoluzione
,
ricovrerebbe altresi

la giustificazione di Dioonnipotente. Ahime! seguitava eselaman-

do
,
ahime da quanta iniquita son rieoperto ! Ho misfatto parte

per giovanil leggerezza , parte spronato dall
1

orgoglio e dalla li-

1 Ecco alcuni brani original! conservatici fra gli altri dal LABBE. Cone. X, 29.

Sed nos qui, Deo annuente , regni aliquandiu tarn sortimur ministerium ,

Sacerdotio (ut oportuit) per omnia IMS el honorem non exhibirimus legitimum.

Kiinc ... in nos reversi , peccata nostra, priores vestrae indulgent issimae

patcrnitati not accutando conptemur ; tperantes de vobit in Domino ut Apo-

tlolica veftra auctoritate absohtti iustificari mereamur.

Heu! criminosi nos et infdices I partim pueritiae blandientis instinctione ,

partim potettativae nottrae et imperiosae potentiae libertate , partim etiam eo-

rum quorum lediictiles nimium ter.titi tumut consilia
, sednctoria dtceptione

peccavimus in coehim et coram vobis, et tarn digni non sumus vocatione vestrae

filiation! s. Non solum enim res ecclesiastical invatimus ,
VCTKTO quoque indi-

gnis . . . eccle$ias vendidimus etc. etc.
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cenza del potere , parte mosso dalle seduzioni de' lusinghieri e

dei pessimi adulatori. Si ho peccato dinanzi al cielo e dinanz4a

te, Padre mio, e sono indegno d'esserti chiamato figliuolo ;
im-

perocche non solamente ho rubate le cose sacrate a Dio, ma ha

venduto le chiese ad uomini indegni, simoniaci e dissoluti, e non

ho difeso, come dovea, le sedi episcopali dalle rapine e dalle vio-

lenze degli uomini empii. E perch' io non posso apporre rimedio

atanti mali e danneggiamenti, ricorro a Voi
,

alia dignita vostra,

al vostro consiglio ed aiuto
, promeltendovi la piu studiosa osser-

vanza ed obbedienza in tutte le cose .

II santissimo Papa Gregorio al ricevere di questa lettera ebbe in

cuore un' esultanza indicibile
, e scrisse alia Contessa Matilda e a

molti Arcivescovi e Priricipi di Germania cosedi somma speranzadel

sincere ravvedimento diCesare;ma ilPontefice giudicava Arrigo dal

proprio candore e dalla sua franca e leale coscienza. Ne tardo molto

ad accorgersi del suo inganno. Perocche essendo Arrigo venuto a

battaglia coi Sassoni, e vintili,sollevossi intanta superbia, chedopo

avere imperversato sui vassalli, volse ogni suo maltalento contro la

Chiesa.Imperocche avvenne che essendo stato depostodaS. Grego-

rio per simoniaco Ermanno Vescovo di Bamberga , Arrigo di suo

arbitrio pose su quella nobil sedia Ruperto di Goslar uomo d' infa-

me riputazione ne'popoli, siccome quegli ch'era il principal consi-

gliero di tutte le sue tirannie e sopraffacimenti *. Ancora essen-

do morto 1'Abate di Fulda, ch' era il piu celebre monistero d' Ale-

magna , Arrigo rauno il capitolo per rifarvi 1' Abate, e mentre po-

neva all' incanto quella mitra
, gli venne veduto fuori della sala il

monaco Ruzzelino d' Hersfeld, venutovi per parlare de' suoi nego-

zii, e chiamatolo a se, e postogli in dito 1' anello e datogli il pasto-

rale, salutollo Abate a gran meraviglia di tutti e sua 2
. Parimente;

alia morte dell' Ab. Ulrico di Lorsch, avendo i monaci proposto ad

Arrigo un uomo chiarissimo per dottrina e virtu, Arrigo per bizzar-

ra fantasia, visto un monacello rannicchiato in un canto
,
disse

Eh, tu cola, vieni a me II monaco tutto peritante si fa innanzi, e

1 LAMB. 107S. Cron. Aug.

2 -inn. sax. 1076.
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dice tremando Sire, dite a me? Si a te, fatti in qua ;
e diegli

1'investitura dell' Abazia 1. Piu spesso vendeva le sedi episcopali;

e avuto un buon gruzzolo d'oro da uno sciagurato ambizioso, 1'in-

sediava senz'altro, e davagli Tinvestitura : ma se un altro diceagli

Sire, io vi do un migliaio di marchi di vantaggio, Arrigo disve-

scovava il primo, e vi sottentrava il secondo : sicche il popol cristia-

no avea due Vescovi a un tempo e non sapea chi si obbedire 2
.

A cotesti sacrilegi s'aggiunsero le doglianze ,
le denunzie e le

accuse de' Sassoni, i quali rammaricavansi alPapa degli empii e ti-

ranneschi portamenti d'Arrigo,raflermandogli: che 1'impero si reg-

geva a libito d' uomini osceni e di femmine dissolute, per cui voto

Arrigo eleggeva i Vescovi, i Prelati e gli Abati con iscandalo atroce

dei fedeli 3. Al Papa eran gia note cotali enormita, e prima ezian-

dio di coteste querele de' Sassoni, egli avea gia scritto in gravi ese-

veri sensi ad Arrigo, acciocche si riconoscesse di tanti eccessi, e tor-

nasse all' obbedienza della Ghiesa, ammonendolo eziandio, che non

era lecito d'usare famigliarmente cogli scomunicati daisinodi, e con-

dannati dal Vicario di Gristo. Lo esortara a pentirsi e confessarsi a

unVescovo,il quale avesse 1'autorita di proscioglierlo da tanti reati.

Dopo 1' ambasceria de' Sassoni Gregorio scrissegli nuovamente

assegnandogli il perentorio a dover rendere ai Vescovi, che teneapri-

gioni o sbanditi, colla liberta i beni confiscati e le Chiese lor tolte.

Che se, dopo tante preghiere, ammonizioni e comandamenti perfi-

diasse a dimostrarsi contumace ai decreti del Padre dei fedeli
, e

volesse durarla ostinatamente nel commercio co' reprobi ,
la spada

di san Pietro sterminerebbelo dal seno materno della Ghiesa 4. Ar-

rigo alia minaccia della scomunica dapprima smarri, poscia mosso

dalla superbia delle sue vittorie ebbene il piu amaro dispetto, e per

mostrare al Papa, che ne temeva le sue censure, ne rispettavala sua

autorita, essendo morto a quei di Annone, Arcivescovo di Colonia,

i LAMB. 2 BRUNO De bell. sax.

3 HERM. CORNER ,
C/iron. an. 1075, scrive: Plura standalosa et enormia

contra ipsum tettati suitt.

4 BRO. pag. 121.
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ripugnante il clero ed il popolo , elesse e invest! contra i canoni

Idolfo, uomo di vil nascimento e suo cappellano
*

.

Intanto i legati del Papaintimarono al Re la citazione di compari-

re al cospetto del Concilio di Roma a purgarsi delle accuse de'Sasso-

ni, sottopena d'esserpronunziato ribelle edecaduto dai diritti del-

la corona. Arrigoa quelle parole die in ismanie furiosissime, scac-

cioi Legati, spedi corrieri a tutti i Vescovi ePrincipi che parteggia-

van per lui, e convoco il conciliabolo di Vormazia, nel quale si pub-

blicaronole piu nere ed assurde calunnie contra sanGregorio, chia-

mandolo simoniaco, negromanle, sacerdote di riti nefandi, micidiale.

adultero, impudico, incestuoso, eretico, adoratore di satanasso. Ar-

rigo, che ben conosceva la santita di Gregorio, rideva e stomacava

in suo cuore di quelle matte disorbitanze^ tuttavia, essendo venuti

que' Vescovi alia dichiarata deposizione del Papa ,
la sottoscrisse

egli pel primo 2. Appresso cotesti furori, Cesare invi6 i decreti sa-

crileghi di Vormazia ai Vescovi scismatici d' Italia, massime lombar-

di e della Marcad'Ancona, i quali giurarono anch'essi di non piu ri-

conoscere Gregorio. Arrigo stesso fu ardito di scrivere una lettera

ingiuriosa al sommo Pontefice, nella quale dopo aver ripetuto le dis-

oneste menzogne dei reprobi di Vormazia, aggiugneva lo Re di

Germania ti pronunzio decaduto da tutti i diritti, che tu hai usur-

pato, di Papa 5
e ti comando di scendere dalla sede di Roma 3 ^Nel

tempo stesso scrisse ai Romani che strappassero Gregorio dal trono

pontificale.

A que' giorni il santo Padre aveva adunato in Roma il Concilio,

e nella prima sessione, mentre il Papa sedeva circondato dai Vesco-

vi, dal Prefetto di Roma, dai nobili e dal popolo, si fece innanzi a

quell'augusta assemblea Rolando, prete scismatico di Parma, econ

temeraria fronte grido al sommo Pontefice : lo sono legato di Re

Arrigo e ti comando a nome suo di scendere da quella cattedra che

tu hai usurpato 5
e voltosi ai Vescovi

,
disse : V intimo a nome

1 LAMB, il quale dice: Consulto talem succesforem ordinare $atagebat, cuius

facilitate ad omnia quae vellet pro libitu suo abuti potset. ;

3 SICOH. an. 1076 CHRON. Usp. 1076.

3 PAOLO BENRIED Ann. sax. 1076.
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di Cesare di presentarvi per la Pentecoste al suo trono per ricevere

dalle sue mani un Papa, perocche costui non e Papa, ma lupo rapa-

ce, e si dicendo gitt6 a Gregorio la lettera di Arrigo.

A queste forsennate parole incredibile fu 1' indignazione de-

gli astanti
;
e i nobili Romani sguainate le spade si scagliavuno

contra quel temerario per farlo a brani; ma il santo Gregorio, fatto

scudo del suo petto a quello sciagurato, esclam6 : Non si sparga il

sangue nella Chiesa di Dio, ma vi scongiuro d'aspetlare con corag-

gio 1' ora della persecuzione 5
e si dicendo aperse con volto sereno

la lettera di Arrigo, e la lesse alto a tutto il concilio. II Papa veden-

do i Vescovi si commossi a sdegno, non voile per quel giorno conti-

nuare la sessione, ma 1' indisse pel di vegnente. Allora fu cbe nella

santa adunanza scomunic6 solennemente Arrigo, e i principal! suoi

complici del conciliabolo di Yormazia : indi scrisse agli Arcivcscovi

eai Principi germanici per dicbiarar loro le alte e forti cagioni che

lo mossero a qutl terribile atto, ma necessario per conservare Tuni-

ta della Chiesa
;
e in quella lettera S. Gregorio faceva principalmen-

te notare, cbe Cesare, sempre promettitore a parole, co' fatti con-

culcava le leggi divine, facendo il piu nefando mercato degli Ordini

sacri, e delle sacre cose, edora casc6 in tanto abisso d' iniquita cbe

si contende di scindere 1'unita della Chiesa, ch' e quanto a dire, di

smembrar Cristo.

Tutta Alemagna fu scossa al tuono dell' escomunicazione, e la col-

se uno smarrimento mortale: Arrigo stesso misvenne a quel primo

annunzio; ma essendo egli a quei giorni in Utretto a celebrare la

Pasqua, Guglielmo, Vescovo di quella sede e nimicisslmo di Papa

Gregorio, confort6 il Re a non temere le papali censure, e il di del-

la festa salito in pulpito diede in escandescenze dafurioso conlro il

supremo pastore, chiamandolo spergiuro, adultero, indegno della

liara, nimico di Dio, uomo abominevole ed esecrando : n& pago a

ci6, al cospetto di tutto il popolo fedele comincio a farsene beffe,

mettendo in ridicolo la sua sacra persona e la sua scomunica. Se

non che 1' empio prelato appena sceso di pergamo fu incolto da atro-

cissime doglie, fra le quali contorcendosi e divincolandosi, .gridava
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disdicendo le calunnie gittate contra san Gregorio, e confessandosi

reo dei peccati del Re e dello scandalo dato ai fedeli
,
ondeche ad'ua

cortigiano d'Arrigo, ch' era entrato a visitarlo, disse con moribonda

Yoce : Di' al tuo Re, ch' egli, ed io, e tutti gli altri artefici di tanta.

iniquita siamo perduti ;
e voltosi a' cherici che intorniavano il suo

letto, disse : Io son dannato ,
non pregate piu per me

;.
e spiro

disperato 1. Somigliante punizione ebbero altri Veseovi del conei-

liabolo di Vorms, fra' quali Bernardo di Misnia, Eppone di Zeitz e

il Duca Gozzelone, il quale sedendo all' agiamento fu infilzato nolle

secreli parti con uno spiedo, e mori 2
.

Cotesti repentini castighi deH'ira^di Dio accrebbero Io spavento.

in tutta.la Germania, gia atterrita dal grands atto di Gregorio. Al

manifesto sdegno di san Pietro i Principi costernati e i Vescovi smar-

riti tremavano, e convertivansi a Dio e al Papa, pellegrinando a Ro-

ma per chiedere 1'assoluzione de'loro misfatti 3
. Quelli poi cha cu-

stodivano in carcere i Vescovi e i Principi sassoni, presi a tradimanto

da Arrigo, sbigottiti lasciaronli in liberta ad insaputa del Re. Due-

giovani fratelli Teodorico e Guglielmo, figliuoli del conte Gerone,

animati dall' ani3r della patria, che gemeva sotto il giogo d'Arrigo,

corsero la Sassonia, e attizzaronla a riscattarsi da si duro e crudele

servaggio. I Principi liberati, i giovani coraggiosi, gli amici de'Sas-

soni si rannodarono intorno ai due fratelli, e tutti i popoli ripressr

1'armi. Dalla Sassonia si Iev6 il grido di guerra, e i piu fedeli amici

d'Arrigo per mostrarsi devoti e ossequenti al Vicario di Cristo 1'ab-

bandonarono con infmito rammarico di lui. I primi furono Rodolfo

di Svevia, Bartoldo di Garintia, Adalberto di Vurzburgo, Ermanno

di Metz e Guelfo di Baviera, i quali nel cuore di Lamagna fecero

lega insieme e convegno 4. Arrigo vistosi in- tanta stretta diede ai

Sassoni grandi promesse d'amore; ma.quasti che aveano fatte le

1 LAMB. Ann. sax. PAUL. BEJSIUED. LANGII Chron- citicens. Annal. Tre-

ivir. an. i 076.

2;BBRTOLD. constant. An. 1076.

3 Annal. Trevir. an, 1076.

4 LAMB. Anecd. vitae Henrici.
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tanto volte si fiera prova della sua mala fede, furono sordi alle sue

preghiere Bandi una Dieta a Vormazia e invitovvi tutti i PrinHpi,

ma niuno vi si present6; anzi per converse ratinatisi in Ulma Ro-

dolfo, Guelfo, Bertoldo e Adalberto, invitarono tutti quelli, cui sta-

vaa cuore la gloria dell'Imperio e la pace della Chiesa, di ragunarsi

fra quindici giorni a parlamento nel palazzo di Tribur, per venti-

lare intorno alia soelta d'un nuovo monarca, ove Arrigo non si ri-

conciliasse sinceramente colla Santa Sede, cacciando da se le con-

cubine, li scomunicati e i perversi consiglieri, restituendo leChiese

ai loro pastori, e giurando di trattare coi popoli a lui soggetti da

padre e non da tiranno. Intanto invierebbero al santo Padre il

conte Mangoldo di Varingen e Udone Arcivescovo di Treveri per

significargli le conclusioni di Triburia e invitare la Santita Sua in

Augusta, ove sarebbe intimata una Dieta generate degli Stati diLa-

magna e d' Italia l.

La Dieta d'Augusta era stabilita pei due di Febbraio, e S. Grego-
rio ben che vecchio, benche in si rigida stagione,in viaggio si lungo,

col valico di tante montagne nevose, promised! condurvisi, doves-

se costargliene anco la vita; e tenne la parola, mettendosi in cam-

mino verso la meta di Decembre colla scorta d' un grosso nerbo di

guerrieri toscani, mandatigli incontro dalla Contessa Matilda. Se non

che Arrigo vedendo che i mesi correan rapidissimi, e che se com-

piva 1'anno della scomunica, egli, per 1'antica legge germanica, sa-

rebbe caduto issofatto dai diritti della corona 2, si fu risoluto di

venire in Italia, farsi incontro al Ponlefice; cadergli a' piedi e farsi

ricomunicare. Ne pose tempo in mezzo, parti improvvisamente da

Spira, e misesi per la Borgogna alia volta di Lombardia.

A chi e giunto sin qui leggendo cotesto ritratto d'Arrigo IV, po-

trebbe sorgere il pensiero, che lo scrittore del Racconto abbia fiera-

mente aggravata la mano sopra di lui per dipingerci una cosa scura

1 LAMB. Card. ARAG. Chron. August an. 1076.

2 Cum in eorum (germanorum) lege contineatur, wf, $i quit infra annum

et dirm ejcommunications vinculo non fuerit absolutus, omni eareat dignitatis

honore. Card. ARAG.
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ecrudele, un tiranno per eccellenza, un Nerone del secolo undeci-

mo, o s'egli v'ha altro mostro piu snaturato e pauroso a vedere.

Eppure questi non sono che lineamenti e tocchi d' un profilo di po-

chi tratti, senza incarnazione e senz' anima : e un' ombra del ritrat-

to che ne fa, non un picchiapetto, non un papalone, non un frati-

cello del medio evo, ma un uomo d' ingegno eminente, di giudizio

retto, di dottrina vasta e sicura-, d'un acuto speculatore dei tempi

ch' egli imprende a ritrarre, d'un cuore spassionato pel trionfo del-

la Chiesa cattolica, alia quale non appartiene, e per la gloria d'un

Papa, alia cui autorita non crede; ma amico della giustizia, e rigo-

roso sostenitore del vero; avvegnache, siccome tedesco, ami 1'oriore

della Germania e la riputazione d' un Imperatore alemanno. Questi

e insomnia il protestante Giovanni Voigt, uomo chiarissimo, e scrit-

tore accuratissimo, il quale togliendo dagli amici e dai nemici d'Ar-

rigo quanto potea reggere alia piu severa critica della storia, ne

ritrasse i sembianti al naturale. S' egli riesce cosi deforme, la colpa

non e del Voigt ne nostra : e noi toccammo in ispecial modo della

mislealta d'Arrigo a giusta difensione di S. Gregorio, il quale da

molti scrittori leggeri o maligni si rampogna d' orgoglio, di bur-

banza e di crudelta dismodata, perche non volendo prestar fede a

chi non attenea fede a persona, tardo tre giorni ad ammetterlo al

perdono in Canossa. Ne la presunzione del Papa fu vana : perocchk

Arrigo, dopo tanti scongiuri, dopo tante protestazioni e tante la-

crime, appena ribenedetto da S. Gregorio, per intromesso della con-

tessa Matilda, tese loro perfidissimi aguati oltre Po, per ghermirli

e metterli a morte.

Serie 111, vol. J. 4- 22 Marzo 1858,,
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CATTOLICHE E PROTESTANTI

NELL' INDIA DOPO LA RIVOLTA

Mentre I' attenzione del Governo e del Parlamento inglese e vol-

ta a spegnere nell' Indie il terribile incendio di ribellione levato dai

Cipai, ed a provvedere con nuovi e migliori organamenti politic!

alia futura amministrazione di quel vasto Impero, tantoalmeno che

ne venga messa in sicuro, se non la prosperita dei sudditi, almeno

la borsa dei padroni , egli e ben giusto che i Cattolici, cui supremo

interesse e la propagazione e il trionfo della verita salvatrice, vol-

gendo anch'essi lo sguardo a quelle immense regioni, gia si mira-

bilmente fecondate dai sudori del Saverio, bratnino di conoscere

qual sia lo slato presente di quelle missioni dell' India, quanto ab-

biano sofferto dalla recente rivoluzione, quale influenza vi abbia eser-

citato finqui il Governo protestante della Compagnia delle Indie e

lo zelo de'suoi missionarii, e finalmente quali speranzee quai mez-

zi vi siano di migliorarne per 1'avvenire la condizione. Ora a sod-

disfare in qualche parte almeno questo desiderio e questedomande,
ci giunge opportunissima alle mani la Lettera Pastorale che, in sul-

Taprirsi della corrente Quaresima, ha pubblicato alia sua Diocesi

TArcivescovo di Dublino e Primate d'Irlanda, Monsignor Paolo Cul-

len, del cui eloquente zelo nel perorare gV interessi cattolici dell'In-
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dia, i nostri lettori hanno gia avuto, non e gran tempo, unsaggio.

Noi pertanto abbiam deliberate di estrarne qui i capi principal!, re-

candone la sostanza, e per quanto eel permette la brevita impostaci,

eziandio le parole tradotte a verbo.

Con mesto esordio F illustre Prelato s' introduce, descrivendo i

mali gravissimi che ban patito e sotto cui gemono tuttaviai Catto-

lici dell' India per la barbara ferocia dell' ultima rivoluzione che ba

funestato di tante stragi quella contrada. In questa generate

catastrofe, dic'egli, tutte le fatiche e le opere intraprese da un se-

colo in qua dai nostri fratelli nella fede per fabbricare la casa di Dio,

sono state annientate. A costo di grandi sforzi e sacrifizii, pareccbi

conventi erano stati fondati nel Vicariato di Agra, per 1'educazione

della gioventu e per edificare collo spettacolo delle virtu religiose!

pagani di quella provincia. Molte dame di Francia e d' Irlanda, pie-

ne di vero spirito di carita e di coraggio cristiano, lasciando gli

amici, i parenti, la casa e quanto aveano di caro al mondo, eransi

consacrate all' ardua e meritoria missione di promuovere in terra

pagana le arti della vita civile e i benefizii del Gattolicismo. Ora tutti

questi conventi vennero distrutti : se non che la Provvidenza ne sal-

v6 i
pii abitatori, e quelle buone Suore, benche esposte a grandi

patimenti e privazioni, seguitano tuttora, in mezzo allo strepito

non per anco cessato dell' armi e delle rovine, la loro carriera di

beneficenza.

Le varie scuole e i collegi che lo zelo dei nostri missionarii avea

aperto hanno corta la medesima sorte
,
e molte chiese cattoliche

,

una delle quali di gran magnificenza era stata edificata da una prin-

cipessa convertita, per nome Begum 8ombre, furono interamente

distrutte. Alcuni indigeni hanno sofferto la morte pel loro amore

alia Chiesa Cattolica
,
e come i martiri aritichi

,
hanno corifermato

col sangue la verita della loro fede. Parecchi sacerdoti
,
missionarii

europei ,
uno dei quali fece i suoi studii qui in Dublino nel collegio

di All Hallows, sono stati barbaramente trucidati *.

1 Pastoral Letter of His Grace the Most Rev. Dr. Cullen, Archbishop etc.,

Primate of Ireland , to the Catholic Clergy and Laity of the Diocese of DM-

llin etc. Dublin 1858. pag. 4, 3.
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Quanlo ad altre particolarita il Prelato rimanda isuoi lettori alia

Lettera Pastorale di Monsignor Ignazio Persico, Vicario Apostolico

dell' Indostan ,
data il 15 Novembre scorso dal Forte di Agra, e

die egli percio ha fatto stampare unitamente con questa sua. Da

essa noi aggiungeremo soltanto, che in mezzo a queglj orrori di

-uccisioni e di rovine non vi fu tra i Cristiani indigeni nessunapre-

varicazione dalla fede, benche quelle povere genii si trovassero espo-

steamolle lentazioni di apostasia; e che i missionarii cattolici, oltre

la costanza mostrata nel morire da quei che caddero vittime, tutti

fecero prova di coraggio e di zelo, sia nel proteggere e confortare i

fedeli conQdati alia loro cura, sia nell'accorrere dovunque li chia-

masse il bisogno, sui campi di battaglia ad amministrare gli ultimi

Sacramenti ai soldati feriti, negli spedali militari, dentro le citta

assediate , a traverso le terre infestate dai ribelli
; pronti sempre a

dare come buoni pastori la loro vita per la salute del loro gregge.

Ma queste atrocita, prosiegue 1'Arcivescovo, commesse contro i

nostri fratelli nella fede dai pagani dell' India , non devono gia de -

stare nel nostro cuore un desiderio anticristiano di cieca vendetta,

ma piuttosto, movendoci a pieta dell' infelice loro stato, invitarci a

pregar Dio piu ferventemente per la loro conversione, sicche il san-

gue dei nuovi martiri divenga seme di nuovi Cristiani, e la predica-

.zione della parola di Dio ottenga fra essi piu ampio e glorioso trion-

fo. E qui, fattosi a dipingere e deplorare la miserabile condizione

d'ignoranza, di abbandono e di depravazione, in cui trovansi quei

circa 179 milioni J' Indian!, soggetti al dominio o alia protezione

Lritannica, i quali o professano I'empia legge di Maometto, o se-

.guono le superstizioni dei Bramini e di altre sette idolatriche, mo-

stra come a trarli da quelle si dense tenebre e ombre di morte solo

.sia possente la luce del Vangelo, qual e predicate dalla Chiesa cat-

tolica. La potenza di questa predicazione e attestata mirabilmente

-dalla storia dei primi secoli del Gristianesimo lino a noi. Essa con-

vert! e mut6 la faccia di tutta 1'Europa e del mondo antico. E nei

tre ultimi secoli quanti frutti meravigliosi non ha gia prodotto nel

nuovo mondo, nelle vaste regioni dell' Asia orientate e nelle innu-
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merevoli isole dell' Oceania? E 1' India medesima puo fame testi-

monianza, merce le fiorenti cristianita che per le fatiche di S. Fran-

cesco Saverio e de' suoi seguaci vi hanno gia prosperato.

Egli e ben vero, soggiunge, che la condizione della Chiesa cat-

tolica nell'Indie non e oggidi cosi florida, come noi potremmo de~

siderare
;
ma tuttavia i progressi che ha fatto ci dan motivo di rin-

graziar Dio e di sperare. Vi sono ora da venti tra Vescovi e Yicarii

Apostolici nelle varie parti dell' India, e circa SOOsacerdoti missio-

narii, di Francia, d'ltalia, d'Irlanda e di altri paesi cattolici. Vi so-

no parecchie scuole eccellenti per fanciulle, governate da Suore, e

parecchi conventi di monache
;
v'ha scuole pei fanciulli dirette dai

Fratelli della Dottrina Cristiana, e alcuni collegi per educare i gio-

vani leviti al servizio dell' altare
;
e il numero totale degli abitanti

cattolici sorpassa probabilmente un milione. Ma e da osservare r

che quanto si e fatto nelle Indie inglesi per promuovere la nostra

santa religione, tutto e opera di largizioni caritatevoli: iGovernan-

ti non hanno dotato pur una seuola cattolica, uncollegio o una se-

de episcopate-, e se alcuni ecclesiastici dedicati alia cura delle mili-

zie ricevono paga dallo Stato, i loro salarii sono meschinissimi, spe-

cialmente chi li paragoni a quei dei cappellani protestanti. Cosi nel.

sesto Rapporto al Parlaraento sopra i Territorii indiani, apag. 218,

leggiamo che a Madras, nel Forte S. Giorgio, i Ministri protestanti e

presbiteriani ricevono come cappellani miiitari 3680 rupie, mentre

al clero cattolico ne sono assegnate sole loO per ufficii assai piu one-

rosi e per assistere probabilmente una meta o almeno un terzo dei

soldati di quella stazione. L'intiera somma poi che vieneannual-

merite retribuita alia Chiesa protestante supera le 113,000 sterline,

laddove ai cappellani cattolici la Compagnia delle Indie Orieritali non

da tutto insieme che la misera somma di 8500 sterline
;
e mentre

le chiese e cappelle protestanti sono fabbricate e riparate a spese

del Governo, quelle de' Cattolici non ne ricevono nulla; benche,

come abbiam detto, i Cattolici siano oltre un milione ei Protestanti

non piu che una piccolissima parte della popolazione. Cotesta par-

zialita e al certo un aggravio; ma il peggio si e che al Cattolicismo
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si sono messi ogni maniera di ostacoli, e per impedirne gl'incre-

menti
, si e dato favore agl' idolatri indium e ai maomettani, pre-

ferendoli, dove accadesse, ai Cattolici; sicche, se il Cattolicismo co-

la pure ha fieri to, non pu6 atlribuirsi a favore e potenza umana,

ma deve unicamente attribuirsi all efficacia delle benedizioni e

grazie celesti 1.

Dopo questo breve quadro dello stato delle raissioni cattoliche

nell India inglese, T egregio Pastore passa a descrivere e mettere

quasi in contrapposto le missioni protestanti, giacche anche i Prote-

stanti di varie sette hanno mandate e mandano cola molti missio-

narii, che da piu di un secolo e mezzo vi stanno operando. Ed a

riuscire nella loro predicazione non manco loro nessuno dei mezzi

umani. Riccameote provveduti adanaro, potevano promettere

larghi guadagni ai convertiti, e dare gratuitamente ai loro figli una

buona educazione. II sesto Rapporto al Parlamento sopra F India,

a pag. 92, ci notifica chela sola societa dei Missionarii della Chiesa

ha speso io,000 sterline all' anno; ed oltre a questa ci nomina,

benche senza darci la statistica delle loro spese, parecchie altre so-

(

cieta operanti al medesimo scopo, vale a dire la societa de missio-

narii americani, quella per la Propagazionedel Vangelo, dei inissio-

narii di Londra, dei missionarii Weslejani, I' uffizio americano de'

commissarii. la societa dei missionarii Battisti, dei missionarii di

Basilea, la Chiesa libera diScozia, la missione dei presbileriani ame-

ricani, quella dei Battisti in genere, e quella dei Baltisti americani.

Tutte largamente fornite di danaro, non meno che di Ribbie e di

libri religiosi di ogni sorta, e quel che per esse piu importa, tutte

pienamente protette dai governatori civili e militari dello Stato, i

quali ,
siccome hnoni Protestanti , sono pronti a favorire con ogni

maniera la diffusione del Protestantismo. . . . Oltre a cio, ai cap-

pellani protestanti si sono assegnati pingui salarii, si fondarono e

dotarono sedi episcopali protestanti, si stabilirono scuole e orfano-

trotii protestanti. Anzi in questi orfanotroQi furono e sono tuttavia

1 Ivi pag. 40, II.
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collocati raolti orfani de' soldati cattolici a ricevervi un' educazione

tutta protestante: e, come altestarono dinanzi al Parlamento il

dott. Staunton Cahill e altri ragguardevoli ufficiali della Compa-

gnia delle Indie, questo e il piu gran dolore del soldato cattolico

nel morire, il pensare cio6 che i suoi figli resteranno abbandonati a

uno di questi istituti per esservi allevati in una religione ch'egli

tiene per falsa. A ci6 si aggiunga, che il ricco capitale, lasciato

da un Francese cattolico, il sig. La Martiniere, per beneficio del-

1' educazione, fu assegnato a fondare un Collegio, che essendo an-

ticattolico nelle sue dottrine e ne' suoi principii, non pu6 essere ri-

guardato che come un seminario di protestantesimo 5
e che parecchi

altri collegi sono posti esclusivamente nelle mani dei Protestanti e

v6lti a promuovere le loro credenze. Le spese per questa maniera

di educazione sommano oltre a 100,000 sterline all' anno *
.

Con mezzi ed aiuti si potenti voi credereste che i Protestanti

siano riusciti a convertire a milioni i pagani e i maomettani dell'In-

dia ed a radicare per ogni dove il Protestantismo. Eppure il fatto

va tutto altramente. La predicazione protestante e interamente

fallita, e nell' India, come altrove, e riuscita sterilissima. . . . Dopo

tante speranze e promesse di tutt'i nuovi banditori della Riforma,

Tlndia non s'e avanzata d' un passo verso il Protestantesimo, non

ha un regno, una provincia, una citta sola protestante : insomma

tutt'i danari profusi, tutte le prediche, tutti gli sforzi de' missio-

narii sono riusciti a un bel nulla.

Le scuole poi delGoverno sono rimaste egualmente sterili. Co-

teste scuole, nella loro idea, rassomigliano ai Collegi della Regina

qui in Irlanda, e ad altre scuole, dove sono uniti giovani di variere-

ligioni, e dove si pratica quel che chiamano sistema di educazio-

ne mista. II qual sistema siccome viene si spesso lodato , e di-

cesi che i Commissarii delle scuole dotate ne promoveranno la

dilatazione in Irlanda col fondare in tutte le nostre citta principal!

scuole classiche miste,ossia non esclusive, in cui i giovani cattolici,

1 Ivi pag. 13.
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presbiteriani e anglicani saranno educati insieme, come nell' India

sono i pagani ,
i maomettani e i cristiani

, percio ixon sara inutile

1' indicare i risultamenti che esso ha prodotto in quelle regioni Ion-

lane i. Questi sono, secondo le espresse testimonianze de'Prote-

stanti medesimi , consegnate nel Rapporto innanzi citato, distrug-

gere bensi negl'Indiani 1'amore e la fede della loro religione na-

tiva, ma senza sostituire a questa nessun' altra. Gli studenti sono

condotti al Deismo e al ripudiamento di ogni religione : anzi in cer-

ti casi alcunl alunni delle scuole del Governo sono giunti a profes-

sare un aperto ateismo 2
. La Bibbia poi, che i Protestanti spar-

gono per tutto a piene mani, e che in coteste scuole e data come

libro precipuo d' insegnamento suol essere dagli scolari trattata

senza rispetto, come un libro volgaredi scuola;anzi cotesti giovani

lettori della Bibbia protestante senza note o commend riescono

spesso nemici dichiarati del Vangelo. Donde possiamo viepiu am-

mirare la sapienza della Chiesa cattolica, la quale non getta le per-

le ai porci, non espone le sacre carte agli scherni de' gentili, ne

le da per libro da tasca a fanciulli incapaci d' intenderle ed usi a

odiarei libri che sono costretti a studiare; ma dietro 1'esempiode-

gli Apostoli ella comanda a' suoi missionarii di annunziare le grand!

verita della Beligione, confermandole colla loro vita, c di dare il

latte agl'infanti, riserbando ilcibosolido agli adulti capaci di trarne

buon nutrimento e vigore
3

.

Con tutto ci6 non e da credere che 1' opera delle Societa
,
dei

missionarii e delle scuole protestanti non abbia dato niun frutto.

Egli e vero che non hanno convertito pagani, ma pure sono riu-

sciti a qualche altra cosa. Col fondare cioe Scuole di proselitismo,

simili a quelle che infestano la nostra Irlanda e sono qui meri fo-

colari di irreligione e d' ipocrisia, essi sono riusciti a pervertire i

figli di alcuni poveri Cattolici indigeni ,
a farli apostatare e pren

-

dere il nome di Protestanti. Queste scuole
,
mi asseverava poco fa

un ufficiale inglese ,
hanno cagionato male grandissirno nell' isola

1 IT! pag. 14. I Ivi pag. IS. 3 Ivi pag. 16.
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di Ceylan , ed e a temere che gli sforzi dei missionarii protestanti

nel combattere il Cattolicismo si ampiamente diffuse in quell'isola,

non potendo sostituire ad esso un'altra fede, lasceranno i Cingalesi

senza religione o li faranno tornare al Buddismo *. Colla medesi-

ma arte, impossessandosi negli orfanotrofii militari, come gia dicem-

mo, de' figli lasciati dai poveri soldati cattolici
, con barbaro oltrag-

gio alia memoria di questi prodi, morti per la gloria dell' Inghilter-

ra, li allevano in una religione ostile a quella dei padri loro. Inol-

tre, opponendosi all' insegnamento cattolico, e molestando di con-

tinui assalti 1'opera dei Cattolici, riescono ad impedire la diffusione

del Cristianesimo e a soffocare i buoni germi che promettevano di

fiorire. Per tal modo, incapaci di nulla edificare, riescono almeno

a distruggere.

Questa insigne sterilita delle missioni protestanti , contrapposta

alia fecondita delle missioni cattoliche, conduce naturalmente 1' il-

lustre Prelate a cercare le ragioni e a spiegare donde nasca che le

prime con tutti i mezzi e favori umani pure non riescano a nulla,

mentre le seconde fra difficolta e opposizioni infinite prosperano si

mirabilmente. Tre cause principali egli arreca di questo fatto, che

a noi bastera 1' accennare di volo.

La prima si e chei missionarii cattolici, secondo gl' insegnamen-

ti di Cristo e di S. Paolo
, esemplano nella lor vita le dottrine che

predicano, e morti alle umaue affezioni, staccati dalle cose monda-

ne, non conoscendo che Cristo e Lui crocifisso, si fanno tutto a tutti

e cosi guadagnano tutti a Cristo. Laddove i missionarii protestan-

ti
,
come appare dalle stesse loro lettere

,
sono ben altra cosa. Im-

pacciati nelle cure del mondo, stretti dall'obbligo di provvedere alia

moglie e ai
figli ,

sono lontani dal potersi interamente consecrare

alia causa di Cristo, e praticare quell' annegazione e poverta volon-

taria che agli Apostoli e ai lor seguaci die conquistato il mondo.

A ci6 si aggiunga che, secondo il lamento fattone da un grande

scrittore protestante, il Rev. Sidney Smith, i predicatori prote-

1 Ivipag, 17.
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staoli furono spesso scelli dalla feccia del la sociela, gentc monda-

na, corrotta, ignoranteche nell'evangelizzare i pagani non ad altro

mirava che a far traffico e danari.

La seconda si e, che raentre i missionarii cattolici hanno, come

richiede S. Paolo, verae autorevole missione di predicare, la quale

dai Vescovi e dal Papa risale fmo a Cristo, i Protestant! iavece non

hanno altro mandate che quel d' una societa biblica
,
o d' un' asso-

ciazione qualsiasi di privati, o d' un meeting, o di qualche laico ze-

lante o fanatico, o al piu di qualche Prelato protestante, il quale,

mentre manda missionarii in paesi lontani
,
confessa di non aver

giurisdizione fuori del proprio distretto, e non ha realmente altra

autorita che la conferitagli dallo Stato, di cui la sua chiesa e crea-

tura e schiava.

La terza ragione finalmente si deriva dali' unita soliclissima e im-

nm labile delle dottrine, la quale da alia predicazione cattolica una

efficacia maravigliosa e ne attesta il marchio divino; mentre i Pro-

testanti coile loro perpetue varia/ioni e contraddizioni e divisioni

infinite
,
non avendo niuna saldczza in se medesimi

,
molto meno

possono riuscire a ediQcare nulla di sodo in altrui. Ne giova loro

punto a conquistar proseliti quella facile indulgenza, con cui so-

gliono condiscendere agli errori e alle deholezze degl' infedeli. Delia

quale indulgenza ahhiamo un recente e singolare esempio nella

condotta, tenuta da certi missionarii protestanti presso i Cafri ed

altri ahitatori dell' Africa meridionale, riguardo alia poligamia. Im-

perocche vedendo che 1' ohbligare que' pagani a una sola moglie

sarebbe troppo grave ostacolo alia loro conversione
, invece d' in-

timar loro altamente il precetto di Cristo, come sogliono i missio-

narii cattolici ,
e sostenerlo all' uopo eziandio col proprio sangue ,

come fece nell' India il B. Giovanni de Britto, permisero loro di te-

nersi dopo il battesimo tutte le mogli di prima. Cosi, tra gli altri,

fece il Dottor Colenso, Vescovo anglicano e predicatore del Yangelo

nell' Africa del Sud
;
e il suo fatto fu approvato qui in Dublino dal-

TArcivescovo protestante, il Dottor Whatelyj anzi questi in alcune
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sue lettere recentemente pubblicate
i non solo permette al neofito

di tenersi quante mogli aveva prima di convertirsi; ma dichiara che

sarebbe cosa immorale il vietargli di tenersele. Dottrina comodis-

sima, assai piu larga che non quella di Lutero, di Melantone e di

Enrico VIII
,
ed opporlunissima a convertire coi Gentili i Maomet-

tani ed i Mormoni. Ma il fat to si e che anche con queste larghezze

e condiscendenze i missionarii protestanti non riescono a far eri-

stiani, e le loro fatiche rimangono stranamente infeconde.

Ci6 posto, egli e chiaro, conchiude 1'egregio Prelato , quale sti-

ma debba farsi del rimedii oggidi proposti in Inghilterra per sov-

venire ai bisogni religiosi dell'India. Vescovi e ministri anglicani

ban fatto disegni per dotare nuovi Vescovadi protestanti , per in-

yiare un maggior numero di missionarii protestanti e per dare

maggior potenza e ricchezza al Protestantismo. Lord Shaftesbury

e i suoi amici mettono ogni fiducia nell' educazione protestante , e

propongono di diffondere, per quanto e largo e lungo Tlndostan,

scuole fondate sovra principii anticattolici , escludendone tutti i

Cattolici. Ma questi e altri simili disegni riusciran tutti indarno.

Essi gioveranno ad aprire nuove e lucrose carriere al clero prote-

stante
,
forse anche riusciranno, come per lo passato, a pervertire

qualche povero Cattolico ed a cangiare qualche idolatro Indiano in

ateo e ribelle-, ma quanto al convertire 1'India dal paganesimo non e

punto a sperare che valgano, chi non voglia chiudere gli occhi alia

storia del passato e lasciarsi accecare da folli pregiudizii e fanta-

sie . . . . La sola Chiesa cattolica pu6 felicemente riuscire in questa

grande impresa ... A lei sola furono fatte quelle solenni promesse:

Le Genti cammineranno nella tua luce e i Re nello splendore del

tuo oriente (Isaia LX). Essa sola e la vera sposa di Gesu Cristo,

sposa feconda, madre di apostoli, di martiri e di missionarii-, sem-

pre vigorosa di giovinezza e sempre capace di attirare colla fra-

granza de'suoi odori, colla santita ed efficacia del suo insegnamen-

\ Queste curiose lettere
,
con altre simili del Vescovo protestante di Nor-

wich, sono da Monsignor Cullen recate qui in nota, estraendole dal Dublin Ex-

press del 4 Gennaio 1858.
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4,0, nuovi adoratori agli altari del suo Divino Istitutore. Essa e la

-mistica vite, che, piantata sulCalvario e irrigata col sangue delRe-

dentore, spandera i lussureggianti suoi tralci dal fmme al mare e fi-

no all' estremita della terra. I suoi progress! possono essere ritar-

-dati dalle potenze di questo mondo; essa pu6 incontrare aspri tra-

vagli e persecuzioni ,
ma nissun ostacolo puo frapporsi all'adempi-

-mento della profezia e al finale trionfo della verita. I suoi
figli pos-

sono essere disprezzati , oltraggiati , uccisi
;
ma nel seno di lei il

-sangue de' martiri sara sempre ,
come fu nel passato , seme di Cri-

stiani. Sanguis martyrum, semen Christianorum i.

Queste considerazioni dell
1

illustre Primate dell' Irlanda abbiamo

voluto qui recare, perche, oltre ad esserci parute pregevolissime

per loro medesime, le abbiamo altresi giudicate in gran maniera

appropriate alia condizione della moderna Italia. Atteso le insidie

?che a lei sono tese, non dee parere soverchio qualunque argomen-

to giovi a convincerla sempre piu della insigne sterilita del Prote-

stantesimo, specialmente anglicano, la quale si fa piu notevole dal

.paragone colla maravigliosa fecondita dell'Apostolato cattolico. Que-

sto colla scarsezza dei suoi mezzi, astiato dai dominanti e contra-

stando le disordinate propensioni dei popoli idolatri, o li converteo

certo ne acquista la riverenza; laddove il primo confortato da tutti

gli umani presidii appena riesce ad altro che a farsi vilipendere tra

i paesi barbari col rendere sempre piu irragionevole e ridicola Pam-

mirazione che altri ne mostra nei paesi civili.

1 Lettera cit, pag. 26 - 28.
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L' Immacolata Concezione della B. Verging Maria, considerata come

Domma di Fede, per Mons. G. B. MALOU Vescovo di Bruges,

versione dal Francese di Gio. AGOSTINO PIZIO Teol. Coll. Prof.

emer. di Teologia Torino per Giacinto Marietti Tipografo

Libraio 1857. Volume in ottavo grande a due colonne dr

pag. 376.

Se mai altra volta vi fu ragione per dipartirci dalla norma prefis-

saci nelle nostre riviste di non intrattenerci se non di libri di ori-

gine italiana, non ha dubbio, che di siffatta eccezione era degna ad

ogni conto 1' Opera annunziata; ne ci6 solo per un qualunque di-

rittodicittadinanza conferitole dalla versione italiana dataci in for-

ma economica dal Marietti sempre benemerito della buona stampa,

ma precipuamente pei singolari pregi del lavoro
-,

il quale, il dicia-

mo senza tema di esagerazione, dopo tanti altri sopra lo stesso sog-

getto,non che si possa stimare inutile, non si trovera senza impor-

tanza. vantaggio e diletto per quelli eziandio, i quali abbiano gia

sopra tale materia gustate altre opere sia di lieve, sia di piu grave

mole. E certo se a conciliare stima ad un' Opera vale il peso di
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grave autorita, che ne sia stato stimolo ad imprenderla, e con essa

1'altezza del grado, la vastita dell
1

ingegno ,
la profondita della

scienza o la molteplice erudizione di chi la scrisse ,
e di piu uno

scopo pregevole per la nobilta non meno che per T utilita univer-

sale, e questo asseguito con un modo di trattazione quanto sodo

nella sostanza, altrettanto piano e dilelterole per la disposizione e

per lo stile-, pochi inrero saranno quei libri,i quali al pari di que-

sto possano vantare piu illustri siflatle doti.

E non fa certamente d'uopo, che molte parole spendiamo a com-

mendazione o dell'eccellenza dell' ingegno o della copia di elette co-

gnizioni di Mgr. di Bruges. Quando anche al tutto s' ignorasse quali

mostre egli gia aveva dato di s& o dapprima percorrendo la Teologia

tra le severe discipline della scuola romana
,
o dappoi in Lovanio

maestro di scienza sacra a scelta gioventu, o in fine nei dotti scritti

dati alia luce; ben saria sufficiente la testimonianza di quell' augu-

sto consesso di Prelati, che da tutto il moado cattolico si racQolse

intorno alia cattedra di Pietro per la Definizione del mistero della

Concezione Immacolata della Vergine^ quando riconosciuta ivi

generalmente la necessita di pubblicare ad uso del clero e dei fedeli

una lucida esposizione della credenza della Chiesa, e un esalto ristret-

to dei molivi, che avevano determinato la S. Sede a pronundarne

il dotlrinale giuiizio *, gli occhi di tutti si rivolsero spontanei a

Mgr. di Bruges. Ragionando io (cosi racconta egli stesso) di questo

rilevanle argomento co' miei ven. colleghi, la necessita di tale pub-

blicazione fu confessata ed acclamata dai Vescovi di lulC ipaesi del

mondo. L Inghilterra, I' America, la Francia, V Italia stessa, ere-

derano non potirsi fare a meno di una siffatla pubblicazione. Io an-

dava con essi d' accordo su questo punto ; ma fui sorpreso, lo di-

chiaro, allorcht con unanimc voce mi dissero, che doveva incaricar-

miio di tale lavoro 2. E sia pure della sua modestia quell' avere ivi

soggiunto, che anziche al suo merito, egli ascrisse alia benecolenza

de' colleghi, la scelta
, questa, attesa la qualita dei giudici, per ogni

uorao assennato dev'essere e sara un luminoso argomento di una

1 Prefaz. p. VII. 2 Ivi.
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stima quanto universale, altrettanto fondata nel merito insigne del

prescelto.

La ragione, per la quale a giudizio del ven. consesso si stimo ne-

cessaria 1' Opera, ne determinava lo scopo, importantissimo per ve-

rita ed utilissimo, cui non sopperivano, principalmen te fuori d'l-

talia, altri libri: e questo era 1. una lucida esposizione della cre-

denza della Chiesa sul definite mistero
, 2. un esatto rislretlo dci

motivi del doltrindle giudizio pronundalo, 3. e do ad uso del Cle-

ro e de fedeli. E questo scopo per 1' appunto traccio all' A. il di-

segno del lavoro. Voleva, die' egli
*

,
riunire in un fascio le prove

piu spiccanti della wrila
,
che la 5. -Sede aveva poc anzi difiinila,

ajfinche tuUi i figliuoli della Chiesa, avutone conoscenza , potessero

senza sforzo rendere ragione della loro fede.

E viemeglio spiega il suo consiglio, soggiungendo 2
: II pensie-

ro, che mi guidava ,
era questo : importa soprallutto il provare che

il dogma della Immacolala Concezione appartiene alia rivelazione

cattolica: che esso spunta dalla tradizione cattolica, come spunta un

/lore dal mo fuslo. Bisogna dunque dimostrare ai figliuoli della

Chiesa le radici, il tronco, i rami, il frutto di quest' albero magni-

fico, affinche il dogmatico dccreto pronundalo dal S. Padre appa-

risca agli occhi di tutli come la conseguenza necessaria
,
inevitable

dei prindpii della Teologia e del perpetuo insegnamento della Chiesa.

Rispetto poi al metodo di trattare la materia, cosi accenna i suoi

divisamenti 3
: ]Von e alia mollitudine delle pruove che si dee aver

la mira, ma alia loro scelta, ma alia chiarezza ed alia soliditd della

dimoslrazione. In una materia cost vasla la maggior difficolla con-

siste nelYesser chiaro e compilo senza esser prolisso, nel dire tutto il

necessario, omettendo do che sarebbe superfluo. Schiviamo, diceva a

me slcsso
,
le forme polemiche ,

e le aride discussioni ; confutiamo le

obbiezioni piu spedose con risposte diretle, brevi epiene di suslanza;

e colle altre facdamola finita collo stabilire i fatli ed i punti di dot-

Irina
,
che le rovesdano e riducono al nulla. Appare qui la consi-

1 Pref. pag. YIII. - 2 Ivi, 3 Ivi.
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gliatissima avvedutezza dell' Autore; non quasi abbiano perci6 a

credersi men degni di pregio allri lavori, nei quali alle prove spic-

canti copioso corredo se ne aggiunga di altre non delate di pari

evidenza, ed al necessario faccia corona insieme ed accresca lena,

difesa e chiarezza una serie piu o meno lunga di discussion!, le qua-

li tuttavia, almeno in qualche partc, debbono riuscire aride al palato

del volgo ;
ma dove questi ai dotti piuttosto scrivevano ed agli eser-

citati nelle difficolta di sottili question! teologiche, [storiche , criti-

che, ermeneutiche, (ilologiche ecc., Mgr. di Bruges aveva 1'occhio

principalmente ad istruire e a premunire di armi al loro grado pro-

porzionate la comune de' figli
della Chiesa o quei sacerdoti, che ne

li avessero a catechizzare; dai quali scrive 1' Autore *, che fu ri-

chiesto di pubblicare una spiegazione ben ponderala e studiata a fon-

do del mistero della Immacolata Concezione, affinche polessero egli-

o medesimi farlo mcglio conoscere alle loro pecorelle. Ora perche

siflatte opere non falliscano il loro scopo, di due doti deggiono par-

tecipare, le quali appunto proprie sono dei libri catechetici : 1' una

>e il troncare fuori ogni difficolta non necessaria
;

1' altra il non me-

scolare il certo senz' altro con 1'incerto. Ove manchi la prima dote,

si confondera e stancbera inutilmente un lettore non capace ,
col

rischio che al tedio si dia per vinto
,
e non progredisca oltre nella

lettura
;
ove manchi la seconda , tra gli altri pericoli vi sara anche

'questo, che quando per avventura su qualche punto opinabile sia

mossa lite non gia da un nemico della Chiesa e del Mistero
,
ma

da un figlio della medesima madre e della stessa fede', il semplice

fedele perda o diminuisca quella piena fiducia
,
che aveva del libro,

e incapace di scernere per se il fermo dal mal fermo dubiti egualmen-

te di tutto. II precetto dunque dell' Autore non'puo aversi se non

per sapientissimo. Ma qui risiedeva ilsommo della difficolta; e noi

portiamo'opinione, che in tutto il decorso della trattazione niente di

piu difficile a vincersi pole oflrirsi all' Autore
, quanto il rattenersi

entro quei limiti, che nella sceltadelle cose, o da dirsi o da omettersi,

\ Pref. pag. VIII.
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il sopraccennato scopo gli prescriveva. Dappoiche a mente sveglia-

tissima, dotata di sguardo acuto ed esteso, e fornita a dovizia di co-

gnizioni ,
ed oltre a cio usa gia nelle scuole a penetrare nei piu

riposti seni delle controversie ,
violento oltre misura riesce 1' arre-

stare la foga e il corso come del pensiero cosi della penna-, massi-

mamente poi se 1' attragga il lusinghiero aspetto di nuova scoperta

in vantaggio della scienza, o a raddrizzamento degli altrui passi er-

ranti; mentre da un' altra parte dimenticando per poco 1' interval-

lo tra il suo e 1'iatelletto di quelli pei quali scrive, stima che le co-

se splenderanno agli occhi altrui di quella viva luce
,
della quale a

lui sembrano sfolgoranti. Trascorsi per6 sarebbero questi di tal na-

tura, che per poco altri non crederebbe di potersene tenere onorato.

A venire piuin particolareal modo, con cui 1'egregio A. ha effettua-

toil suo disegno, non sono a tacersi in prima due tra le altri doti dello

stile. La prima e una rara chiarezza, frutto diun'industriosa scelta

dei concetti e delle immagini ,
con cui 1' oggetto viene agli occhi

sottoposto; indi e chele cose, per quanto sublimi e sottili, si fanno

visibili anche ad un occhio che pure non sia fornito di sguardo lun-

go ed acuto. L' altra e una certa vivacita, per la quale, tra la diversa

indole dei due grandi paesi adiacenti al suolo nativo dello scritto
,

questo,assai piu che della gravita alemanna, si risente della gaiezza

francese: e condito con certa dose di piccante solletica 1'appetito ed

allieva la fatica indispensabile a lunga lettura di un serio argomen-
to. Rispetto a questo vi sara forse cui'non piaccia, che 1'A. talora

o adopri o somministri il frizzo fin verso alcun Dottore Cattolico

delle preterite eta, come quando, ad allegarne uno tra i varii esem-

pii, chiama giuochetti di spirito 1 le varie sentenze, con cui vollero

essi spiegare I'lmmunita della Verginedal debito di contrarre la col-

pa originale. Noi siamo certi, chel' illustre A. non ebbe mai a vile le

sublimi cose, che o a questo o ad altro proposito si disputarono nelle

cattoliche scuole circa 1' ordine dei divini decreti
j
e quindi che ne

nutri egli ne voile ad altri insinuare dispregio di quegli uomini
,
ai

1 Cap. 1, pag. 3, not. 1.

Serie HI, vol. X. 5 24 Marzo 1838.
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quail noi, eredi di tanteloro benemeritc e proziose futiche, siccorae

a padri dobbiamo somma riverenza e gratitudirie.

In tredici capi compie I'Autore 1'opera sua. Fedele a! suo propo-

sito porge daprincipio la nozione del mistero, e dicliiara il senso,in

cui fu definito. Indi a dimostrare ,
come il domma definite spunti

dalla tradizione cattolica, quasi fiore dal suo stelo, data una gene-

rale idea della tradizione, neassegnaaeconciamente i varii modi, di-

stinguendo la tradizione vivente dalla scritta,sia questa or esplicita,

or implicita,e indicando tre mariiere, con cui la vivente si manife-

sta. Qaeste ultime danno la materia a cinque capi: e dapprimalA.

dimostra, come tale tradizione si palesi nell'andamento o nell'esito

delle controversie dall'eta di S. Bernardo sino alia nostra-, poscia il

medesimo ricava dal culto di questo mistero
, qui richiamando i

monumenti liturgici, e facendo chiaro, che 1'oggetto del culto altro

non fu die il definito solennemente
;
fmalmente alia tradizione vi-

vente richiama 1'unanime consenso dei Pastori. Passandodappoi alia

tradizione scritta, si ccomeraroe, che questa non si originidagli ora-

coli de'libri santi
,
cosi piglia 1'A. occasione di proporre e svolgere

quei testi delle Scritture, che in senso o letterale o mistico si rife-

rbcono al mistero. Ci6 fatto nel capo ottavo
,
viene alia tradizione,

e prima aH'implicita, cioe a quella che si deduce dalla perfetta e in-

definita santita della Vergine ;
indi all' esplicita del mistero stesso

,

recando lunga serie diPadri, continuata fino al primo muoversi della

controversia nel secolo duodecimo. Coll' uso poi della ragione teo-

logica mostra, nel capo undecimo, 1'intimo e necessario nesso tra

questo mistero insegnatoci dalla tradizione e le altre verita rivelate.

Nel capo duodecimo, provata la definibilita del mistero, esponela

storia di quella solenne definizione, che rallegr6 tutto 1'orhe catto-

lico; e in fine tocca degli avversarii della definita dottrina, ch6 e 1'ar-

gomento del capo ultimo.

Riluce da questo breve cenno
, quanto abilmente abbia saputo

V A. coordinare|le materie, ed attingere la meta che s'era pro-J

posta. E molto avremmo a dire, se discorrendo pei singoli capi vo-

lessimo venire indicando quanto di bello e di egregio vi s' incontra.

consentendoci per6 tanto i brevi limit! a noi prefissi, invitere-
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mo i lettori a prenderne saggio di per se colla lettura del libro, e ci

contenteremo di toccare qua e la alcuna cosa coll'aggiunta di qual-

cheriverente osservazione, la quale concorraappuntoallo scopo, che

ebbe 1'A. nel publicare la sua Opera; al qual medesimo intento sog-

giungeremo in fine alcuni schiarimenti sovra un punto ,
che 1' A.

stesso stim6 di non lieve momento.

E in prima alia chiarezza ed esattezza della nozione del mistero,

chel'A. con ottimo divisamento propose fin da principio, ci sembra

alquanto nuocere il discorso ivi messo sopra il debito nella Vergine di

contrarre la colpa,e 1'essersiinferita quasi parte di esso mistero quel-

la, che a prima fronte pu6 parere particolare opinione dell'A.
, cioe

che in generate la dottrina di chi stim6 e predico Maria immune da

tal debito, sia stata colpita e condannata prima da Alessandro VII,

poi da PioIX 1. Noi siamo ben lungi dal voler qui discutere siffatta

questione. Ma poiche enoto, che appunto sotto il pontificato di Ales-

sandro VII il P. Martino Esparza, teologo pontificio, ben due volte

stampo in Roma uno scritto, riprodotto poi altrove piu altre volte,

nel quale si predicava e sosteneva cotale immunita
;
di piu che dopo

quell'epoca si e dai Cattolici continuato a professare pacificamente

la stessa dottrina-, e in fine che una proscrizione di essa pel decreto

di Pio IX e cosa affatto sconosciuta ,
ben anco a quelli che furono

messi a parte dei piu intimi trattati previi a quel decreto. Noi veg-

giamo poter benissimo avvenire, che tal dottrina di nuovo si predi-

chi al popolo o nei libri o a viva voce dai pergami e dall'altare
;
e

sebbene nell' opinione dell'A. 2
queste sieno cose da non offrire ve-

run interesse
,
altri tuttavia potra credere cose di sommo rilievo il

non lasciare cadere nell'obblio il frutto delle profondissime disqui-

sizioni dei dottori, che Dio avanti noi suscito nella sua Chiesa, e su

le tracce di questi, sotto il magistero dei pastori, glorificare Iddio per

le glorie che gli piacque accumulare in questo capolavoro delle sue

mani. Ora quando ci6 avvenisse, noi avremma per molto inoppor-

tune, che i fedeli, ai quali e indrizzato il libro di Mons. di Bruges,

avessero a turbarsi e dirernoio quasi a tumultuare come si farebbe

1 Cap. i, pag. 3.

2 Pag, 3. not. 1.
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all' udire dai pergami promulgate dottrine dalla Sede Apostolica

condannate.

La ragione di questa condanna si trova dall'A. in questo, che

nelle Bolle dices! la Vergine preservata pei meriti del Redentore e

del Salvatore dell'uman genere *. Ma se ad una preservazione, do-

vuta ai meriti del Salvatore, fosse necessario aver incorso il debito;

molto malamente avrebhe detto S. Bernardo 2, Idem quippe (lesus)

el Angeli Salvalor et hominis; e di nuovo parlando degli Ange-

li 3; Quo pacto tu diets, Dominum hsum Christum eis fuisse re-

demplionem ? Audi breviler: Qui erexit hominem lapsum. dedit stan-

ti Angela ne laberelur, sic ilium de captivitate eruens, sicut hunc a

captivitate defendens. Et hac ratione fuit utrique redemptio, sol-

vens ilium, et servans istum. E tuttavia noi non crediamo, che gli

Angeli avessero il debito o la necessita di peccare. Ne meno mala-

mente avrebbe detto Agostino *: Omnia mihi dimissa esse fateor,

et quae mea sponte fed mala, el quae te ducenonfeci: se pure non

vogliam dire, che Agostino era nel debito o nella necessita di fare

tutti i peccati che non fece. In sostanza quando ai meriti del Sal-

vatore si ascriva la immunita di Maria come dal peccato cosi dal

debito di contrarlo-, niuno potra temere di allontanarsi in questa

punto dalle Costituzioni o di Alessandro VII o di Pio IX. Queste fe-

riranno taluno, che sul primo muoversi della quistionesi avanz6 a

dire, che la prima santificazione della Vergine si dovea ad una me-

ra liberalita di Dio, non ai meriti di Cristo: della quale opinione i

Teologi fin d'allora e avanti ogni Costituzione Pontificia pronun-

ciarono 5; id non modo a veritate sed etiam a fide alienum esse puto.

Ma quesli pochi, ai quali forse allude 1'A., e di cui, perquanto sap-

piamo, non giunsero a noi neppure i nomi, non hanno a confondersi

con quella nobilissima schiera di Dottori, i quali professando in

Maria 1' immunita anche dal debito di contrarre la colpa, premet-

1 Ivi pag. 3. 2 Serm. I, In Circumcis. n. 2-

3 In Cantic. Serm. 22, n, 6. 4 Confess. Lib. 2, cap. 7, n. 15.

5 DESALAZAR Pro Immac. Concep. Cap. 4.
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tevano tra' principii immoti, che anche questa corona dovealaMa-

dre di Dio ai meriti del Figlio redentore. Quindi poi quei profondis-

simi loro studii affine di conciliare sia questo, sieno altri arcani della

predestinazione di Cristo, degli Angeli, degli uomini colle veritari-

velate. Ne e a meravigliare, se in ci6 non tennero tutti la stessa via,

jnentre, per la discreta liberta permessa dalla Chiesa alle scuole nelle

cose non definite, avviene, che non pure le diverse scuole muovono

da diversi principii, ma in una medesima scuola, adoperati gli stessi

principii (sia poi cio da ascriversi alia fecondita degl'ingegni o alia

infermita) circa la medesima cosa, propongonsi molteplici maniere

e diverse sia di spiegare, sia di conciliare: di che solo quelli si

scandalizzano, che meritamente si appellano spiriti superficiali.

Del rimanente noi non crediamo d' aver delta cosa, che non si

ammetta pienamente dall'egregio A.
; giacche quell'apparente acco-

munamento, che abbiam notato, come da lui fatto, di chi difese Ma-

ria immune dal debito con chi neg6 esser questa una grazia del Re-

dentore, e quindi 1'accomunarne egualmente agli uni e agli altri la

condanna, noi interamente 1'ascriviamo al brevissimo giro di paro-

le, in cui e ristretto un argomento che esigeva phi ampio spazio

anche ad essere leggermente toccato
,

di che si e avverato quel di

Orazio, Brevis esse laboro, obscurus fio, e quindi nell' aggiungervi

un cenno di esplicazione pensiamo di avere aflatto secondata ed

esplicata la mente del dotto Prelate.

Noi abbiamo con lui a congratularci che, ove a proposito della

tradizione vivente entra a parlare delle origini del culto dellaImma-

colata Concezione ^, fa osservare quel che gia era stato avvertito, i\

trovarsi cioe notata questa festa nel celebre Tipico detto di S. Sa-

ba non essere un argomento valevole a provare, che la festa si ce-

lebrasse dai Greci alia meta del V secolo. E la ragione ne e mani-

festissima. Poiche in esso Tipico si trovano del pari notate delle

feste di epoca assai posteriore, come per es. ai 30 di Gennaio la

solennita dei tre SS. Dottori Basilio, il Nazianzeno e il Grisostomo,

la quale fu istituita sotto Alesio Comneno. Per altra parte il Tipico

stesso non somministra un criterio, con cui distinguere le feste an-

1 Cap. IV, art. I, pag. 33.
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tiche dalle inseritevi dappoi. Dunque il Tipicoper s& ci lascia in una

lotale incerlczza. Abbiam detto in una Male incertezza; giacch& 1'os-

servazione fatta dalFA. *, che /ra le preghiere riguardanti la Con-

cezione ve nesieno di quelle, cheportano nomi piu recenli di S. Sa-

ba, in realta non porge ragione a decidere dell' eta della festa
;

mentre troviamo e preghiere di autori recenti per feste antichis-

sime, e per una stessa festa preghiere di autori di diverse eta.

Abbiamo detto di congratularci di ci6 coll
1

erudito Autore, per-

ch^ stimiamo aver fatto opera degnissimacbiunque applico lo studio

a dare agli argomenti il suo giusto valore, e non piu. Questo poi

ne muove a fare una riflessione sopra quello cbe T A. nota di questa

festa appresso i Copti. Dappoiche si conosce per certo, che anche

questa infelice setta d'eretici, staccatisi daH'unita della Fede e

della Chiesa fino dalla meta del quinto secolo, celebra la festa del-

la Concezione di Maria-, il dotto A. fa questo raziocinio : Dacche

queslo funesto scisma ebbe principio e per lunghe oslilitd si e invele-

nilo, gli eulichiani nulla presero dalla vera Chiesa, ma si rinchiuse-

ro dentro il cerchio delle credenzee delle pratiche che avevano adolta-

teprima dello scisma. Se adunque not iroriamo ora presso di essi la

festa della Concezione della S. Vergine, siamo autorizzati a credere,

che quella gid esisteva nel secolo quinto, ed era gid allora quasi ge-

nerale nelle Chiese d' Oriente 2. Ma il primo principio e poi egli sal-

do abbastanza? Cbi per poco osservi 1'elenco delle feste dei Copti,

ne trovera facilmente di quelle, le quali e sono posteriori alia meta

del quinto secolo, e debbono la loro istituzione alia Chiesa cattoli-

ca; ed un esempio se ne scorge anche presso i Bollandisti, ove par-

lano dei due Simeoni Stiliti 3
$
nel calendario Copto poi, edito dal

Ludolf *, agli otto del mese Chiahac (4 Decembre) si vede la festa

anche di S. Gio. Damasceno, e proprio nel giorno, in cui ne fanno

memoria anche i Menei dei Greci. Di pih a sostenere, che tale fe-

sta precede la scisma dei Copti, I
1

A. si 6 trovato costretto a dire,

1 Ivi pag. 33.

2 Cap. IV, art. 2, pag. 41.

3 Tom. V di Maggio, pag. 298.

4 Pag. 401.
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che essa avanti la meta del secolo quinto fosse quasi generate nelle

chiese di Oriente, comprendendo sotto questa appellazione princi-

palmente i due patriarcati d' Alessandria, e di Antiochiache neces-

sariamente seco trae per appendice la Palestina. Ora quello che

1'A. avea discorso del Tipico di S. Saba, mal si accorda con questa

ipotesi. Oltreche non e a dimeriticare, che Giorgio di Nicomedia in

fine della sua prima omelia sopra la Concezione di Maria 1, chia-

ma questa festa serins adinventam (Qxrepov irpoaeupe^evr)) ,
esaltan-

dola invece come prima nell'ordine de' misteri, e come una delle

principali guardata in se stessa: e Giorgio avrebbe parlato in altro

modo, se la festa altrove fosse stata si antica e tanto universale. In

fine se la celebrazione di questa fosse presso i Copti una reliquia di

una pratica quasi universale avanti la loro separazione, non sarebbe

facile render ragione, perche presso i cattolici anche Siri 2 sia ri-

masto fisso il giorno nono di Decembre, mentre presso i Copti, gen-

te per altro si stazionaria, altri combinano coi cattolici celebrando-

la ai 13 del mese Chiabac 3
,
che risponde al 9 Decembre, altri * ai

46 dello stesso mese (12 di Decembre), ed altri ai 7 del mese Messori

(31 di Luglio). Noi pertanto portiamo opinione, che nella celebrazio-

ne di questa festa presso quelle sette, anziche cercarri indarno una

rimotissima antichita, piu utilmente vi si cerchi un saldo argomen-

to della credenza cattolica. E questo facilmente si deduce, quando
si consideri, chs T avere essi adottata la festa suppone la medesima

persuasione circa il suo obbietto, come infatti 1'A. ha egregiamente

notato altrove 5.

Yenendo 1'A. a trattare della tradiziom scritta, premette questo

importante avviso 6
: lo penso dover avvertire il letlore, che nel rac-

cogliere le testimonianze alteslanti la credenza esplicila alV Immaco-

lala Concezione nei tempi antichi, ne ho meno cercato il numero

1 Auctar. Combefit. Tom. I, pag. lOlb.

2 Vedi MAI Collect. Vett. Script. Tom. IV, pag. 80.

3 Vedi presso MAI Collect. Vett. Script. Tom. IV, pag. 21.

4 Presso LUDOLF, pag. 402.

5 Cap. X, pag. 17i.

6 Cap. X, pag. 168.
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che la qualild. Ho rigorosamente rigellalo senza compassione le le-

stimonianze incerle e dubbiose. Buoni autori hanno fino ai giorni

nostri invocato testimonianze in apparenza magnifiche, ma in real-

td di poco valore. Hanno allegato dei passi apocrifi, incentati, alle-

rali, presi in un senso, a cui I' autore non aveva mai pensalo

Ho rigettato con la piu gran cura queste prove di caltiva lega :

e mi sono limitato a riunire le testimonianze, che mi sono parse evi-

denti, incontrastabili
, prese nel senso volulo dagli aulori , e che

hanno una significazione cosi chiara , che non sembra potere dare

luogo ad alcuna ragionevole conteslazione. E noi pensiamo, che

niuno potra non professarsi sommamente obbligato al benemerito

Scrittore per siffatto consiglio savissimo, e molto piu per le fatiche,

che a tal lavoriosono indispensabili, ed alle quali noi crediamo che

principalmente alluda 1' Autore, quando nella Prefazione * dice di

aver amato, che il suolavoro venisse in luce un po piu tardi, affin-

che racchiudesse una dimostrazione falta con giudizio e con rigore.

N& siavi per avventura chi meni di questo le meraviglie, quasi

le laboriosissime fatiche, fatte principalmente intorno agli scritti

de' SS. Padri, e date in luce con lode singolarissima in questi gior-

ni nostri
,
debbano omai esonerarci da ogni pensierodi richiamare

di nuovo a severo esame le testimonianze della tradizione gia si ri-

gorosamente e dottamente esaminate. Chi cosi la discorre, mostra

di ben poco intendersi della presente materia ; e in pruova possia-

mo pigliarne un esempio da questa medesima egregia opera di M.

di Bruges. Imperocchfe per quanto egli sia uomo oculatissimo, per

quanto avveduto
, per quanto fornito di mezzi acconci

, onde am-

piamente viene encomiato daireruditissimo P. D. Pitra 2 anche

per 1'insigne sua biblioteca, per quanto stcsse in suU'avviso, ed

avesse un proposito ferreo di non dare adito nel suo scritto se non

a quei testimonii, i quali messi per ogni lato alle piu dure pruove

reggessero al martello di una critica inesorabile
, pur tuttavia alle

cose da lui ammesse per buone rimane ancora qualche difficolla da

potersi fare.

1 Pag. XVIII.

2 Vedi L'Uniwt 1 Agosto 1857.
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E noi nell' accennare alcune di quelle testimonianze, che 1'A.

stesso nega doversi ammettere, e che contro la sua vigilanza e il

voler suo sonosi introdotte nel suo pregevole scritto
;
crediamo di

far cosa a lui medesimo gratissima, il quale niente piu desidera di

quello che senza compassione si taglino fuori le pruove ,
che non

hanno un pieno valore, e si tolga, quanto e possibile, agl' incauti

1'occasione di eternare gli errori, ciocche avviene, quando questi

sono raccomandati dal meritato credito di opere insigni per tanti

capi. Ma lo spazio ci costrigne a differire queste osservazioni al

prossimo venturo quaderno.

II.

J segni delle Lapidi latine volgarmente detti Accenti, Dissertazione

del P. RAFFABLE GARRUCCI d. C. d. G., premiata dalV Islituto di

Francia pel concorso del 1854 Roma coi dpi della Civilta

Cattolica 1857. Un vol. in 4.".

Due volte fu proposto dall'Accademia d' iscrizioni e belle lettere

il tema, che e il soggetto trattato in questa laboriosa dissertazione
;

perocche la prima volta non fu inviata veruna memoria al concor-

so. Questa seconda volta trovandosi in Parigi 1'autore e avutane

contezza, sebben gli rimanesse assai poco tempo, nulladimeno, in-

coraggiatovi dagli amici, deliber6 di occuparsene. Si "cercava nel

quesito accademico che si prendessero ad esame tutte le iscrizioni

latine che portano segni di accento fino all' uscire del secolo quinto

di nostra era : che si paragonasse il risultato di queste ricerche epi-

grafiche con le regole degli accenti della lingua latina, date dai gram-
matici antichi-, e che, consultati i lavori dei moderni filologi intorno

aquesto medesimo soggetto ,
si cercasse di stabilire una teoria com-

piuta dell' uso dell' accento toniconella lingua latina. 11 P. Garrucci

cominciadall' esame delle regole intorno agli accenti, date dai latini

grammaticize quali, perocche sono in apertacontraddizione coll' uso

chedei segni, creduti accenti, si fa sulle lapidi romane, avevano fino

ad ora fatto diffidare i dotti di trovare una spiegazione probabile.
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Perocche partendosi dal supposto,che fossero accenti i segni notati

sulle vocali delle lapidi latine, e non parendo credibile che lapidi in

tutto il resto correttissime e spesso del piu aurei tern pi, fossero co-

stantemente sbagliate solo in questo; non era possibile spiegare co-

me nei tempi medesimi le lapidi notavano gli accenti, ove i gram-

matici insegnavano non essere stati giammai messi dai latini.

Adunque il nostro autore to'se a rintracciare la natura di quest!

segni creduti accenti
,
e ponendo insieme la non volgare copia di

dottrina epigraficae di monumenti che erano indispensabili allaso-

luzione, insegna che furono que' segni introdotti circa il 680 di Ro-

ma, avendo creduto il ch. sig. professore di Bonn Federico Rilschl,

che non fossero pia antichi di Augusto, anzi come egli dice, ve-

nuti in uso ai tempi del divo Augusto.

Doppia poi essere la maniera usata per notar questo segno, loprova

il nostro Autore paragonando le monete del triumviro monetale Lu-

cio Furio Brocco con quelle di Postumio Albino; avendosi sopra le

prime una sorta di lineetta curva che gli antichi chiamarono sicili-

co, e sopra le seconde un punto di forma rotonda. Or le monete

della gente Furia ri danno il primo fondamento per determinare la

significazione vera di questo segno. Poiche paragonando fra loro

quelle piu antiche colle posteriori, si osserva che dove al 630 ed ai

670 si legge FOVRI, nelle altre scrivesi semplicemente FVRI
, po-

stovi un segno sopra 1' V. Questo segno adunque non fu in ori-

gine un accento, ma sibbene un avviso di lettera mancante. Que-

sta illazione vien confermata dall' autore con maggiore ampiezza

ed evidenza. Poiche fattosi piu innanzi ad esaminare la ortogra-

fia introdotta da Accio (mori questi nell' anno 670 di Roma),
che raddoppiava le vocali di natura lunghe ,

e I' uso anche ante-

riore dell' 0V e dell
1

El e dell' I lungo di sua natura; egli allega pa-

recchi esempii di parole scritte sulle lapidi nella prima manie-

ra^ poi nella seconda: siccome FAATVM e FAltlM, SEEDES e

SE'DES, SVVRA e Stf RA, IOVS e itfS, FEtLIA e FrLIA.

Stabilita cosi la origine e la natura di questi segni, egli non do-

vea piu rispondere ai quesiti deirAccademia intorno all' accento

tonico degli antichi Romani, siccome del tutto estranei alia soluzion
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delproblema, posto che avea dimostrato non aver che fare i segni

delle lapidi cogli accent! tonici, le regole dei quali vengono asse-

gnate dagli antichi grammatici. Fa quindi stupore che siesi percio

detto incompiuto il lavoro del P. Garrucci nel pronunziarlo degno

di premio : di cheegli si discolpaalla pag. VI della prefazione.

Tratta poi dello svolgimento di questo novello sistemadi ortogra-

fia, e del suo termine In quanto allo svolgimento egli ne insegnaa

riconoscere due scuole contemporariee; delle quali la prima non usa

questo segno se non assai parcamente, e la seconda se ne mostra pii

vaga. Se non chetutte e due queste scuole non si tengono a segnar

solo le vocali scritte, o raddoppiate, o in dittongo nell'antica orto-

grafia; ma trascorrono ad una piu ampia applicazione, segnandone

le vocali di lor natura lunghe, e neppur tutte, ma in certo modo a

loro arbitrio.

Qual nome poi si avesse questo segno egli non vuol definire ; sol-

tanto osserva, che i grammatici antichi disser sicilico quel segno

che notava F assenza di una consonante
,
e che per analogia non

disconverrebbe gran fatto, almeno a quella forma dei due segni che

e del tutto somigliante alia nota del sicilico.

Ma quantunque talvolta non possa darsi una plausibile ragione

del vedersi omessi i sicilici, senza rigettarne la colpa sulla trascura-

tezza degli scarpellini, e forse un poco sulla incostanza degli scrit-

tori di epigrafi 5
F autore fa notare che vi furono nelle due scuole

delle modificazioni regolari, introdotte col tempo; alia qual cosa bi-

sognera attender bene prima di determinarsi ad un giudizio forse

troppo severo.

In fatti egli ci fa osservare come si ebbe da certuni costume di

omettere il sicilico in quelle linee della leggenda, che si solevano

scrivere con carattere maggiore -,
che taluno voile distinguere col

sicilico F ablativo dal dativo
;
che si contentarono talvolta di se-

gnare il solo sostantivo e Fomisero sopra F aggettivo $
che altri us6

di contrassegnare soltanto il cognome, ed omise il segno sul nome

delle persone memorate nella epigrafe; che vi fu chi vi segn6 i dit-

tonghi, e chi non li segn6 del sicilico: le quali osservazioni potran-
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no di poi, dic'egli, venirsi accrescendo da altri, tenendosi egli pago

ad averne posta pel primo la base.

Altro parere comune del dotti era, che I'impiego di questo, da

loro creduto accento, si venisse dismettendo poco dopo Traiano : e

per6 gli epigrafisti ancora sommi solevano di questo indiziogiovar-

si a viemeglio determinare 1'epoca di una epigrafe. 11 P. Garrucci fa

vedere, che il sicilico fu in uso fin verso la meta del secolo terzo

dell'era volgare, e che sulle lapidi cristiane altresi se ne trova qual-

che traccia. Di poi dimostra come debba giudicarsi dei luoghi dei

grammatici antichi, ove pare che insegnano essersi usato allora di

segnar gli apici sulle vocali. Trascorre infine a dire qual profitto

possano trarre da questa discussione gli epigrafisti latini moderni.

In tutto il corso di questa dissertazione occorrono scelte osser-

vazioni e numerose epigrafi o inedite del tutto, ovvero corrette, es-

sendosi viziosamente pubblicate finora nelle varie raccolte epigrafi-

che: noi ne andremo notando alcune. Si fa osservare dall'autore a

pag. VI della pref. che nella lapida di Vaison ( Orelli HI, n. 6943) i

trascrittori non seppero intendere il valore della nota
[ |

e si

tennero contenti a tradurla colla sola linea sovrapposta alle cifre

numeriche : lo che port6 1' enorme confusione delle migliaia coi

milioni
-,

inoltre che i lulienses nominati in quella epigrafe sono

quei di Apt ,
e non i cittadini di Freius, che e la spiegazione data

finora a quel vocabolo dagli altri
-,
laonde nel primo significato ve-

desi mancare ancora ai lessici. II Marco Severio della epigrafe edita

dal Grutero in due luoghi diversi leggesi cognominato Fabulator:

ma questo e un errore di chi ha letto FABYLATOR ove e invece

FAB VIATOR . L' ara di Avignone non e poi dedirata al dio Cai-

laro, siccome si e copiato finora, ma al dio CAIlARVS. II qual

esempio,e quello del nome VETIlENOdi una lapida chiusina, ag-

giugne nuove prove a ci6 che il P. Garrucci dimostra a pag. 16,

non essere cioe vero quanto scrive il prof. Ritschl, che gli esempii

del doppio II sono o dubbii o recentissimi o barbari.

Devesi tener presente prima di giudicare di una scorrezione

apparente , che molte di esse furono nel tempo medesimo corret-

te
-,
ma che tal correzione facendosi talvolta col mezzo di un ma-



BELLA STAMPA ITALIANA 7

stice che copriva 1' intaglio ,
il tempo ha tolto a noi di retiamente

apprezzarne la lezione. Cosi il M. Glodio creduto Miles Sabinus ,

perche realmente scritto MIL. SABlNVS
,
dimostra egli antica-

mente corretto e scolpitovi tra 1' M e 1' L un punto ,
cosicche si

legge M'L, liberto di Marco. La famosa iscrizione che, secondo gli

<wtori del Nuovo Trattato di Diplomatica, aveva molto esercitato

i piu dotti antiquarii del secolo decimo ottavo
,
e che tuttavia era

rimasta senza spiegazione ;
il nostro dotto autore dimostra essere

una base che sostenne gia unastatua di Tiberio, donata dai bar-

caiuoli negozianti di Parigi al tempio di Giove : il qual senso

egli ottiene leggendo Tiberium Caesarem ove e scolpito soltanto

TJB CAESARE
;

la soppressione delta M finale dovendosi rico-

noscere per altri esempii ,
ed il costume di dedicare nei tempii le

statue, ora di altre divinita, oradei Cesari, essendo messo fuor di

dubbio da numerosi confronti. A pag. 7 trova il modo di spiegare

il si controverso BONAllH
,
ed arreca un nuovo lume al passo di

Quintiliano/nsM. 1. V, 23, non ben interpretato sinora. Indi fa sva-

nire a pag. 31 1'interpretazione data alle prime linee della epigrafe

metrica maffeiana, ove credevansi ricordati i treFati, facendo vedere

che invece debbasi riferire il tribm non al fatis, ma ai tre che si

preparano la tomba : Telephus, lucanda , Pothus. Leggesi a pag.

38 un supplemento che da un senso assai giusto ad una parte di

altra epigrafe metrica, ove per testimonianza del Mommsen anche

1'Haupt si era arrestato: haesit Hauptius; indi qual fu la differenza

della positura dal sicilico a pag. 44. Nel corso poi della dissertazio-

ne si arrecano non meno di ottanta lapidi o inedite o corrette dal-

1' autore sopra gli originali da lui trascritti nei varii suoi viaggi in

Italia e in Francia.

III.

Biblioteca civile dell"Italiano
, compilata e pubblicata per cura del si-

gnori ecc. Dispensa l.
a Firenze 1858.

Quest' opuscolo, che ha forma di Periodico e, a quel che pro-

tnette, dovra essere seguitato da un altro per ciascun mese, in que-
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sta sua condizione non ha gran varieta di materia-, anzi non esce 6*al

giro di una sola. Delle 159 pagine, die lo costituiscono, trentadue

vanno in una specie di Ammonimenlo o Parencsi dalla parte degli

Editori; un oltre a quaranta riproducono \aPrefazionedel Propo-

sto Rtginaldo Tanzini alia Storia delVassembka dei Vescovi della To-

scana: il resto sono Documtnti rispcndevli allc Note della Prefa-

zione slessa. Quanto alia Parcnesi degli Editori, essa 6 una virulen-

ta aggressione contro la santa Sede e Tautorita ecclesiastica, sotto

il consueto pretesto di patrocinare i diritti del Governo civile e le

patrie istituzioni : aggressione clie, veduto la condizione inoppor-

tuna dei tempi e la qualita degli uomini che la muovono,ci fa pur

troppo ricordare de' botoli

Ringhiosijpiii che non chiede lor possa.

Per convincersene basta darvi una semplice occhiata; giaccM noa

e quasi pagina di quella sgraziata scrittura degli Editori, in cui

non si scagli^unn parola d'insulto contro la Chiesa di Cristo, ripe-

tendosf ad ogni tralto: la Curia Romano, i fautori di Roma, le pre-

tese di Roma, le invasioni della Chiesa, ed altrevuote insulsaggini,

tolte in prestanza dal vocabolario oggimai vieto della miscredenza.

Se volessimo riportarne tutti i luoghi, ci converrebbe copiarla per

intero; ma questo ne a noi non piacerebbe ne ai nostri lettori, e

per6 staremo contend a' citarne solamente qualcuno. Alia pag. iO

si dice : La Curia Romana non voleva ne lasciare il mal tolto
(
anche

in questo memo morta che prende e non rende 1), ne permeltcre che

altri bandisse principii, dei quali, comunque sanissimi, aveva sempre

voluto valersi o no, secondo i suoi fini, ma sempre averne I'esclusivo

monopolio. Ecco la Chiesa di Dio per giudizio di codesti signori

dichiarata ladra, e ladra impenitente che non vuol reslituire il mal

tolto; e di piu accusata di abusare, secondo i suoi fini, di principii

santissimi, di cui impedisce ad altri la promulgazione. Poco dopo

1 Apparterra poi alia filosofia degli Editori spiegarci la giustezza di quella

similitudine della mano, che per esser morta prende e non rende. Pare piutto-

sto che cio si adaiti meglio alia mano iva, la quale appunto perche viva af-

ferra facilmente le cose e resiste poi a chl vorrebbe ripigliarle.
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questo tratto oltraggioso ,
si estrae dallo Zobi una Memoria del

Bertolini, piena zeppa di villanie contro di Roma, e di esortazioni

a resistere alle sue rimostranze e a mettere le mani nelle rose sa-

cre, senza curarsi di altro. Soprattutto vi si da questo notevole

precetto : non conviene entrar mai in trattato colla Carte di Roma,

* non prestar mai Torecchin a farlo per via di Concordati, perche,

wme saviamente si rileva dal Giannone, e stato sempre questo il solito

cdpo di riserva, che quella scaltrissima Corte ha messo in uso e che

mai non le ha fallito, quando si e vedula in circostanze di dover pie-

garv, usando do per stratagcmma, onde acquistar tempo, senza frat-

tanto nulla recedere dalle sue pretese *. Finalmente vi s'inculca che

non si usi mai condiscendenza verso la Corte di Roma, quando si

tratta di giurisdizione o di autorita, inispecie nelle materie ecclesia-

stiche; che si tenga forte nell'abolizione della Nunziatura; che per

I'alienazione dei beni ecclesiastici non si abbia mai ricorso al bene-

placito di Roma; e dopo questi ed altri somiglianti consigli, gli Edi-

tori conchiudono
,
che queste istruzioni debbono essere \\Vade me-

cum di chiunque negli ufficii civili voglia portare una mente illti-

minata ed un cuore retto, non pervertito da falsi e sciocchi s^ru-

poli 2. Vedete preclari direttori di spirito che vogliono essere i

compilatori della Biblioleca civile!

Com' era naturale, Tastio che qui si mostra verso la Chiesa di Cri-

sto va a rovesciarsi in gran parte sopra gli Ordini religiosi, e massi-^

mamente sopra quelli che danno piii incomodo ai libertini. I valorosi

Editori lamentano colle parole dello Zobi (la cui Storia venne gia

condannata dalla Chiesa) la ripristinazione di cotesti Ordini nella

Toscana pel danno che ne proveniva al pubblico, senza curarsi della

contraddizione che incorrono nel riferire la somma gioia che n'eb-

bero i bizzocchi ed i semplici campagnuoli 3. Chi conosce che cosa

significhi nel gergo de' libertini la voce bizzocco e semplice ,
non

dura fatica a comprendere, che quella gioia dovett' essere di tutta

la parte onesta e sinceramente cattolica, la quale, per divina merce,

forma tuttavia la universalita della gentile Toscana. Ci6 che da cote-

sta parte onesta e cattolica e riputato altissimo bene, pei libertiai k>

1 Pag. 13. 2 Pag. IS. 3 Pag. 19.
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somma sventura del paese. Ma la bile degli Editor! si sfoga segna-

tamente contro la Compagnia di Gesu, chiamandola una setla ne-

mica delta Religione ( della quale, come ognun sa
,

i libertini sono

tenerissimi e zelantissimi ) ,
attribuendole il corrompimento della

morale civile dei popoli ( 1'epiteto di civile spiega abbastanza qual

sia la morale da loro intesa); dicliiarando aver per essa un'intensn

antipatia (quasi che ci6 o fosse nuovo, o non fosse un farle onore e

manifestare la radice delle loro invettive); fingendo di non sapere

che i figliuoli di lei abbiano mai dopo la ristorazione esercitato pub-

blicamente in Toscana i sacri ministeri ^ per sapere la qual cosa

sarebbe bastato frequentare le cbiese ed ascoltare con qualche assi-

duifa le predicbe: cosa cbe per altra parteavremmo mal garbo a pre-

tendere da quei valentuomini.

E mentre in tal guisa in quella sgraziata Prefazione si vilipende

1'autorita del Pontefice e si riversa 1'infamia sopra i suoi Ministri,

non si trovano rhe lodi pei Pombal, pei Kaunitz, pei Tanucci ed altra

simile schiuma di politicastri ribelli alia Chiesa 2. Venezia, e Vit-

torio Amedeo II sono esallati per la loro resistenza alia suprema

autorita ecclesiastica 3. Pietro Giannone e chiamato la slella piu

1 Pag. 23. A questo proposito non sara fuor di luogo il recare qui una mol-

to giudiziosa nola del Ciglio di Firenze, Csotlo il 10 Marzo), nella quale quef-

1'ottimo Giornale fa osservare alcuni degli scerpelloni colti dagli Editori intor-

no a questa materia.La nota dunque, continuandosi alleosservazioni del testa,

segue in quest! termini: Cosi dices! p. e. ove si parla dei Gesuiti, che la legge

proibiliva agli ecclesiastic! forestieri fosse appunlo emanata per impedire ai Ge-

suiti la predicazione in Toscana, mentre la legge e in data del 1784, e i Gesuiti

erauo soppressi fino dal 1773. Cosi dicesi che nel Belgio essi sopravvennero-

a turbar la pace e la prosperita del regno di Re Leopoldo, mentre che quest!

non vi giunse che nel 1830, ei Gesuiti eran la ben da molti anni innanzi. Co-

si in fine ch'e'si stettero ora in Toscana sempre il piu possibile celati ponendo

fuori tra il si e il no un capolinorawiato o dimesso; mentre chi usa alia chiesa

li vide sempre, dalla ristaurazione in poi, sui pulpiti di tutte le citta e di tutte

le campagnedel Granducato; e fu pure un d'essi che predicava al popolo nella

Metropolitana di Firenze, quando facevasi un triduo solennissimo in ringrazia-

mento a Dio pel ritorno da Gaeta dei nostri amati Sovran! .

2 Pag. 4. - 3 Pag. 5.
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fulgida degli scritlori di diritto pubblico ecclesiastico 1
;
e le dot-

trine di lui ed i principii del Tanucci sono magnificati come con-

quisle della civiltd 2. Per finirla, la filosofia atea del passato secolo

e 1'eresia giansenistica vengono rappresentate come una salutare

reazione contro riprovevoli abusi ed eccessi. Eccone le parole: la

filosofia del secolo scorso tanlo riprovalae makdella,la scuola degli

Enciclopedisti additata come via di perdizione, e quella Giansenisti-

ca riposta fra le Eresie, sembra a noi altro non essere senonche la

reazione contro gli eccessivi abusi in materia ecclesiaslica esistenti

alia prima meld di quel secolo 3
.

Esia laude al candore dei libertini che una volta si fanno inten-

dere! Essi ci rivelano con tutta schiettezza, quale sia la morale civi-

le e la Religione dei popoli ,
di cui dicono avversarii gli Ignaziani,

gli Ordini religiosi, la Chiesa romana. Cotesta morale e cotesta>

Religione e quella che vollero e predicarono i filosofi del secolo de-

cimottavo gli scrittori dell' Enciclopedia e i Giansenisti
; riputati

miscredenti ed eretici non per merito che ne avessero, ma perchfe

reagivano contro gli abusi. Ci pare che il latino sia abbastanza

chiaro, chi voglia intenderlo.

Queste cose insegnate nella loro prcfazione dagli Editori, sono

rincalzate con nuova forza nell' altra prefazione, che essi soggiun-

gono e che attribuiscono alProposto Reginaldo Tanzini. Essa non e-

che una filippica contro il Clero cattolico, un panegirico delle per-

sone e delle dottrine giansenistiche ,
una filatessa di piagnislei

sopra il supposto scadimento dell' uno e dell' altro clero
,
ua

semenzaio di scisme e di dissension! nella Chiesa di Dio. Vi si de-

plora al solito con fmto zelola moltitudine de'sacri ministri, mas-

simamente claustrali, la corruzione dell'insegnamento ne'seminarii^

la troppa dipendenza da Roma, il rispetto per le Bolle pontificie e pei

decreti delle Sacre Congregazioni. Si rimprovera ai Toscanil'avero

ac^ettata senza resistenza la Costituzione Unigenitus &, e 1'asteners?

\ Pag. 6. 2 Pag. 6. 3 Pag. 4.

4 La troppo famosa costituzione Uniysnitus che incontro nella Francia tan-

ta resistenza, fu ricevuta in Toscana senza la minima opp osizione . Pag. 37-

Serie III, vol. X. 6 24 Marso 1858.
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dal leggere i libri proibiti dal Papa 1. Si esaltano Mons . Ipj>oliti e lo

scismatico Ricci per aver raesse in mano agli Ecclesiastici e diffuse

leOpere dei Giansenisti di Porto Reale 2. Si procura di commuovere

la gelosiade'Vescovi, esagerando le pretese usurpazioni fatte loro

da Roma di non so che dintti 3. In sommasi porge come un lam-

biccato di tutte leempieta giansenistiche, diretto a sconvolgere la

Chiesa di Dio, la suaFede, lasua Gerarchia, la sua indipendenza dal

se^olo, attizzando le passiocii e seminando la discordia solto sem-

bianza d'utili riforme. E codesta prefazione e raccomandata dai po-

stri zelanti EJilori, come un lacoro che rispoiide pienamsnte al loro

intento e da cut i letlori non possono attingere, se non ottime mas-

sime *. Talmenteche, sia o non sia questa Prefazione di cui essi la

credettero, essi la fecero loro dandole cosi onorato luogo nel loro

quadenio, ed approvandola senza restrizione in ogni sua parte.

Ma chi sono costoro che bistrattano in tal guisa la Santa Chiesa

di Dio, e si fanno befle della pieta e dolla fede de' Gattolici toscaai

loro conciUadini? E qual molivo persuase loro di sedere a scranna

nel Cristianesimo e adergersi con tanta boria in giudici e maestri

di morale, di civilta, di religione, preteniendo d' insegnare il Van-

gelo al Papa e dettar leggi d' onesta alia Chiesa ? A sentire le loro

proteste ,
essi si muovono a far cio per difondere i diritti del Prin-

cipe e le Istituzioni civili della patria. Oh si davvero ! Qu esti signo-

1 "Basta che un libro sia inserito nell'liulicc, perchir immantinen te o vc

geltato alle fiainmc o condannato a star chiuso a piii chiavi ed a servire di pa-

scolo alle tarle, inacccssibile accanto all'Alcorano o alle opere degli A lei e de-

gl'increduli. Ivi.

2 Allora fu che cominciarono per opera loro a girare tra le mani degli Ec-

clesiastici i libri de' Porto-realisti. L'Arnaldo, il Nicole, il Duguet, il Gourlin,

il Quesnello non furono piu per la diocesi di Pistoia nomi incogniti, nc le lo-

ro opere straniere a quel clero. Le opere peraltro di quesli grandi uomini non

divenlarono il pascolo conmne di tulto il Clero e il modello di tutte le pubbli-

che istruzioni, se non sotto Mons. Scipione Ricci
,
immediate successore dell'lp-

politi >-. Pag. 41.

3 La potesta de'Vescovi aveva molto sofferto nell'esercizio de'suoi origi-

narii diritti .... devoluti insensibilmeute alia Dateria romana. Pag. 54.

4 Pag. 31.
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ri sono tutto tenerezza e tutto zelo per tener saldi i diritti del loro

Principe e caldeggiare la felicita della patria loro ! Chi ne dubitasse

non ha a fare altro che ricordare la parte che alcuni di essi sosten-

nero nei celebri moti del 47 e del 48. E se nulla non ne sapesse,

basti che prenda in mano le Memorie pubblicate dal Montanelli, il

quale, come intimo in tutti i maneggi d'allora, pote mettere a nu-

do ogni cosa 1. In siffatte Memorie si vedra come altri di codesti

spasimati del potere civile si rendeva socio e mezzano delle mene

che ordivansi 2-
altri, mentre aveva comunella cori ogni lordura di

cospiratori, abusava la confidenza del Principe per ingannarlo 3;

ed altri
,
educate da padre gians^nista e giacobino

* e tutto cosa

di esso Montanelli $, era inoltre socialists falasteriano
fi

. Ecco gli

uomini che oggi si struggono e misvengono per affezione ai diritti

del Principe, e che per difenderli non dubitano di soffiare la discor-

dia nella soeieta e nella Chiesa ed incontrare con insana baldanza

le censure di questa.

Ma se dieci anni fa costoro tradivano ed osteggiavano Y autorita

del proprio Sovrano, forse a quest' ora saranno rinsaviti, giacche

1'uomo finalmente e sempre capace di far senno. Cosi dev' esse-

re per fermo ! ed un cenno di codesto miglior senno lo ci porgono

essi medesimi con una frase che sfuggi loro dalla penna incauta-

mente. Eccola : Usciti di fresco da una lotta di principii politici, che

agilarono il paese, cogli animi compressi si ma non soddisfatti 7.Are-

te inleso? Hanno gli animi compressi i poveretti-, non possono fare

con liberta tutto quello che altrimenti vorrebbero
;
e pero pigliano

le volte un poco piu larghe, si fanno un passo indietro per ricomin-

ciarela quistione religiosa, che deve spianare la via alia politicae

1 Memorie sulV Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 18SO di GIU-

SEPPE MONTANELLI. Torino 1855.

2 Opera citata, vol. t. pag. 166 e seg.

3 Ivi, pag. 102, 103, 120 ecc.

4 Fu in gioventu Giansenista e Giacobino, doe a dire netnico al governo dei

preti e al governo dei Principi. Ivi pag. 82.

5 Ivi, pag. 16 1.

6 Ivi, pag. 138.

7 Biblioteca Civile, Gli Editori, pag. 26.
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forse ancora alia sociale. Bisognerebbe aver perdato ogni senso del

presente ed ogni memoria del passato per non si accorgere della

strategia cosi familiar*; ai libertini. Essi stessi laci hanno rivelataia

cento scritti, ed in buon punto 1'infelice Orsini ne rinfrescava la

ricordanza, secondo die fu veduto neU'antecedente quaderno. Quan-

do le circostanze impediscono gl'Italianissimi dall' operare larige-

nerazione politica del paese, essi debbono affaticarsi a procurarne

la rigenerazione morale, che di quella e predisposizione ed efficace

mezzo per asseguirla. Questa rigenerazione morale poi consiste

nello scattolicizzare a poco a poco le menti, e soltrarre i popoli dal-

T influenza di Roma; giacche quella grandezza nazionale e quella

liberta che essi vagheggiano (cose strettamente pagane) non trova

ostacolo piu gagliardo che in quel Cattolicismo che conquise e band!

dal mondo il Paganesimo. Ora il Cattolicismo non puo sussistere sen-

.za il Papato. Schiacciate pertanto f preli e quelli massimamente che

vi recano maggiore impaccio ; fate scomparire la Chiesa, atlerrale il

Papato: fino a che avremo Papa in casa noslra, noi saremo schiavi 1.

A questo fine fu impresanella meta del passato secolo quella guer-

ra accanita ed ostinala, che lo fece celebre, contro tutto quello che

$u6 concorrere a mantenere vivi nelle nazioni i principii cattolici,

e specialmente contro I'autorita del Vicario di Cristo, laquale a quei

.principii conferisce unitaefermezza. Quindiquel valersi della stana-

pa, soprattutto periodica, infeudata quasi interamente alia parte lo-

jo, affine di condurre e formare la pubblica opinione, che signifi-

ca. in altri termini abbindolare i passionati ed i gonzi : e sono tanti

gli uni e gli altri ! Quindi quel fare ogni opera per eccitare discordia

Ira il potere spirituale ed il temporale, acciocche, debilitatisi a vicen-

da, i teneri dell'autorita dei Principi e della santita del Papa potes-

sero con migliore agio dare addosso ad ambedue. Cosi fecero i pro-

testanti, i giansenisti, i filosofi del passato secolo, i riformisti uma-

nitarii della prima meta di questo; e cosi faranno i loro nipoti e

pronipoti, fino a non sappiamo quante altre generazioni. E pero

con e a prendere meraviglia che cosi s' ingegnino di fare eziandio

gli Editori della Biblioteca Civile.

.i Vedi Civilta Cattolic*, Terza Serie, vol. IX, pag. 657.
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Ma a far con giudizio (e ci perdonino se siamo ardili dar loro un

consiglio, giacche lo spropositar con giudizio non e cosa si facile)

essi debbono sapere scegliere il tempo opportune ;
e questa volta,

eel credano ,
mancheranno il colpo , appunto per la mancanza di

questa condizione capitale. Noi non sappiamo quanti lustri ci vor-

ranno perchfe le lezioni date dalla Provvidenza a' Principi e a' popoli

siano tulte obliterate, si che torni ad esser possibile cbe una mezza

dozzina di volteriani vengano adirci che essi sono la Toscana, 1'Ita-

lia, ogni cosa, senza che i bizzocchi ei sempliciani ci debbano con-

tare per nulla : salvo sempre, s' intende, ad essi il diritto di appic-

care quei sonagli a cui loro talenta-, e che essi sono Cattolici, apo-

stolici, romani, senza curarsi, anzi facendosi beffe del Pontefice cat-

tolico , apostolico, romano, al quale non ha guari la Toscana dava

quelle cosi solenni dimostrazioni di affettuosa e filiale riverenza. Noi

ripetiamo, non sapremmo dire se cio sia per tornare ad essere pos-

sibile e quando possa essere. II certo e che il presente tempo e me-

no disposto di qualunque dei passati, non foss'altro per gli esempii

delle grandi nazioni cattoliche e pel suffragio della scienza
,

la

quale per questo capo si e trovatain perfetta armonia colla politica.

Pertanto la Biblioteca Civile, rispondendo perfettamente all' indole

del sistema, ha sbagliato solo il millesimo
$
e chi sa che a far loro pi-

gliar questo granchio non siano contribuite quelle medesime affet-

tuose accoglienze che la cattolica Toscana fece non ha guari alia

santita del Sovrano Pontefice ! Che volete? il dispetto fa certe volte

uscir dei gangheri anche i piu misurati
-,
ed uno sbaglio nel calen-

dario sarebbe per avventura il piu scusabile. Ma quando gli editori

della Biblioteca Civile riuscissero a farla dietreggiare di un quarto

di secolo, noi entreremmo loro pagatori che gli associati correreb-

bero a centinaia, e che i compilatori, in luogo della severa ammo-

nizione avuta nel Monitore Toscano 1 dalla sapienza del Governo,

i Ecco cio che si legge in quel Giornale sotto la data del 12 Marzo: Mentre

I'Auloritd Giudiciaria esamina se la nuova pubblicazione uscita dai tipi del

Barbera e Bianchi, sotto il titolo di Biblioteca civile dell'ltaliano, abbia in alcu-

no, parte trasgredito alle discipline che regolano tra noi le pubblicazioni pe-

riodiche; I'Autorita Governativa ha ordinato ai Compilatori della medesima du
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ne porterebbero qualche croce o qualche altro ciondolo da deco-

rarseneil petto.

A conchiudere questa Rivista non ci resta die a comunicare ai

nostri lettori un Documento rilevantissimo, e che siamo sicuri sara

accolto con non piccola maraviglia ,
ma forse non con uguale sod-

disfazione dagli Editor! della Biblioleca. Essi fecero tanto assegna-

mento sopra 1'autorita del Proposto Reginaldo Tanzini, autore della

Sloria del? Assembled dei Vescovi della Toscana, cbe ne recarono

stesamente la Prefazione, degna invero dell' Opera principale. Ora

che direbbero se il Tanzini avesse dichiarata non sua quella Prefa-

zione? e piu ancora che direbbero se il Tanzini non avesse creduto

poter quietare nella coscienza , senza recare ai piedi del Pontefice

Pio YII il suo pentimento, la sua disdetta, la sua piena riprovazione

di quanto avea fatto e scritto in detrimento della Chiesa; e ci6 con

sensi di cosi sincera fede da onorarsene qualunque piu fervente Cat-

tolico? E pure il Tanzini non ne avea visti i frutti amari che ne ab-

biamo visti e deplorati noi in questi ultimi tempi! Bene dunque:

questo Documento noi rechiamo qui sotto per disteso, e faccia Dio

che chi imitollo nel traviamento abbia il coraggio d'imitarlo nella

resipiscenza! Certo gli Editori della Biblioleca Civile non avranno a

male se noi ci auguriamo che essi, prima di presen tarsi al tribunale

di Dio, trovino grazia di sottoscriverne un somigliante. Ma pur trop-

po temiamo che quel Proposto, il quale nemico della Chiesa era un

eroe, dichiaratosi figlio obbediente di lei diventera pei nostri va-

lentuomini un milenso, da noverarsi coi bizzocchi e coi sempliciani.

Buono pel mondo che a cosi pensare saranno sempre pochi^ e la

verace generosita e la sincera coscienza rifulgono di una luce, cui

la impostura puo bene offuscare un tratto agli occhi della moltitu-

dine^ ma spegnere non potra giammai. E di cio basti. Intanto ecco

la Bitrattazione del Tanzini inviata al S. Padre nell'agosto del 1800,

e qui trascritta fedelmente dall
1

autografo originale che si conserva

in Boma.

attencni dal far soggetto dei loro articoli la ditcutsione di qualunque Legge,

Ordine o Regolamento attualmente in vigore, eolla comminazione, mancando,

di piu sever* misure.
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BEATISS1MO PADRE

Si degni la pastorale e paterna clemenza di V. S. di volgere be-

nignamente lo sguardo sopra un Figlio dolente, che pienodi umil-

ta e di rispetto viene a depositare ai Suoi SSmi piedi lo stato del-

ft la sua coscienza agitata, ad esporne i motivi, ad implorarne il

rimedio.

Mi presento, B. P,, colla marca dolorosa di essere stato per im

tempo uno dei principali propugnatori di quelle novita
,

e di

quelle massime che eccitarono pochi anni addietro gravi distur-

bi nel Cattolicismo. Un errore d'intelletto , 1'impegno travestito

ai miei stessi occhi in sembianza di zelo
,
mi avevano talmente

affascinato e deluso, fino a farmi reputare ulil servigio alia Chie-

sa cio che di fatto la offendeva e la turbava. V impegnai in quel

tempo funesto i rniei pochi talenti
,
vi concorsi coll'opera, e co-

gli scritti
,
e quantunque disingannato da dieci anni e piu so-

ft pra i miei falli supposti ,
e pentito di aver presa una parte at-

tiva in quelle disgustose dissensioni
,
mi riducessi fin d' allora al

silenzio
,
e desiderassi

,
ed anche mi adoprassi per vederle sopite

ed estinte
,
e vano ci6 non ostante

,
che io speri tranquillizzar-

mi
,
senza umiliare alia S. V. colla serie delle mie azioni un' au-

tentica testimonianza della mia resipiscenza, e de'miei sentimen-

ti, la quale faccia cornpenso de'miei sbagli, e renda nota la mia

sommissione al Padre comunedei Fedeli, ela mia unione, e attac-

camento alia Chiesa Cattolica
, Apostolica ,

Romana.

Mi protesto prima di tutto figlio obbediente di questa Chiesa

santissima,sommesso alle leggi edai legittimiPastori della mede-

sima, secondo la Gerarchia in essa stabilita, Capo della quale con

Primato di onore e di giurisdizione eil SommoPontefice, Succes-

sore di S. Pietro
,
e Yicario di Gesu Cristo in terra. Riconosco e

confesso 1' autorita coriferitale dallo stesso Gesu Cristo di pronun-

ziare decisivamente e infallibilmente sulle materie di fede, e di

prescrivere ci6 che lia rapporto ed e piii conveniente alia salute
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delle anime. Quindi accetto, senza veruna eccezione, distinzione,

( o riserva tutte le sue Decision! Dogmatiche e Disciplinari $
vene-

ro i Riti e le Cerimonie da Lei stabilite
; rispetto le istituzioni e

le pratiche di pieta dalla medesima approvate. Confesso e sono

M. intimamente persuaso, die fuori di questa Chiesa non vi pu6 es-

M. sere salute
;
che chi non ascolta la sua voce

,
e quella dei suoi

Pastori
,
non ascolta la voce di Gesu Cristo

,
e che 1' ingiuria piu

grave ,
e il piu grave peccato e il seminarvi dissensioni, e scin-

derne 1'unita con avvertenza, e con pertinacia. Tali sono le mas-

sime
,
che ho succhiate col latte

;
1'educazione piu matura me le

4i ha confermate ,
e me ne ha pienamente persuaso. Come le tengo

-
scolpite nel cuore mi faccio un dovere di professarle aUamente ,

e di professarle nel senso
,
ed in tutta \ estensione

,
che pu6 in-

M tenderle , tenerle, e professarle il Cattolico piu religioso.

Conformemente a quesle massime
,
a questi principii ,

ed a

*<. questa mia ferma credenza condanno, riprovo, e ritratto general-

mente qualunque delle mie azioni o dei miei scritti, dove in qual-

-
sivoglia modo me ne sia allontanato. Riprovo specialmente e

condanno il foglio periodico ,
conosciuto col titolo di Annali Ec-

clesiastici di Firenze
,
in cui ho avuto mano per qualche tempo,

x< e che e stato giustamente proscritto. Senza far distinzione fra

<( i miei articoli, e quelli di altri, riconoscendo nel totale di quel fo-

-<( glio lo spirito delle novita
,
che hanno scandalizzati i Fedeli ,

ed

amareggiata la Chiesa ,
1' animosita ,

1' irriverenza , le massime

erronee
, che vi campeggiano ;

confesso ,
ed arrossisco del mio

fallo di avervi per un tern po prestata opera , riconosco la giu-

stizia della Condanna fattane, 1' accetto, e mi uniformo alia me-

-<( desima con umile e perfetta sommissione.

Similmente venero
,
ed accetto il giudizio ,

che
,
mediante la

-(( Rolla Auctorem Fidei e slato fatto del Sinodo Pistoiese , al quale

sono intervenuto
,
e reputatone fautore. Dopoche la Santa Sede

( ha pronunziato, mi sottometto pienamente alia di Lei Decisione;

condanno quanto Essa vi ha condannato ,
e nel senso da Lei

determinate e prescritto ,
senza ombra di restrizione o riserva.
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Mia opera e, B. P., la Storia dell'Assemblea del Vescovi dell*

Toscana dell' anno 1787 , eccettuatane la Prefazione. Fu questa?

da me compilata nel tempo della piu ardente effervescenza deglr

spirit! ,
e quando io era maggiormente prevenuto dall' impegno ,

e dall' amor delle novita in materie Ecclesiastiche. I miei error!

mi travisavano le cose, e le mie prevenzioni banno dovuto pene-

trarvi e macchiarla. Quanto queste mi abbiano traviato nell' e-

sporre i fotti , e nel dare a questi un colore analogo alle medesi-

me in pregiudizio delle verita, gli Atti e gli Scritti di quella sa-

gra Adunanza, che sono egualmente pubblicati, lo determinano.

Gravissimo ed amaro rammarico alia mia coscienza e 1' esser ca-

duto in questo fallo
,

e 1' avervi espresse e canoniz/ate le massi-

me e le dottrine, che offendono le prerogative della Santa Sede-

e le pratiche della Chiesa Romana. Riguardo al primo difetto io-

mi protesto di disdirmi
,
e di ritrattare tutto quello ,

che vi pud'

essere di alterato
,
e di contrario alia verita dei fatti

,
e di offen-

sivo ai venerabili personaggi ,
che componevano quella rispetta-

bile Adunanza, ai quali chiedo umilmeate perdono del torto, die

posso aver fatto al loro zelo
,
e alia purita della loro dottrina.

Rapporto al secondo, sottoponendo quella mia opera con perfet-

tissima ed illimitata sommissione al giudizio, ed alia censura della

Santa Sede, riprovo, ritratto, e condanno quanto vi s'incontra di

erroneo, di poco rispettoso, e di avverso in qualunque modo alia

Santa, Cattolica, Romana Chiesa
>
ai suoi iti, alle sue istituzioni

e costumanze, alia sua dottrina, ai suoi Decreti, al Sommo Pon-

tefice
,
ai Sacri Pastori

,
alia pieta dei Fedeli.

Non e inferiore, santissimo Padre, il mio rammarico, ed inter-

na inquietudine d' essermi impiegato nell' edizione di uno scritto-

K re condannato e proscritto, qual e il Macchiavelli. Pubblicai que-

st' Autorecon una prefazione, mediante la quale pretesi purgarlo

dalla taccia d' insegnare precettivamente le massime di atroce po-

litica, che gli sono imputate, e per mezzo di tal mio lavoro si so-

ft no diffuse le di lui opere, diminuitone T orrore, facilitatane la let-

tura, quasi in disprezzo dell' autorita della Chiesa, che le ha proibi-
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te, ed in commendazione, o almeno in iscusa e difesa dei perversi

precetti, che vi s'incontrano. Sa Iddio die io non ebbi quest' ul-

timo fine e malvagio intendimento, e che neppure fui si temera-

rio di metier mano all' illustrazione di quello scrittore, senzaes-

ser munito dell'opportuna licenza dei libri proibiti. Era peraltro

natural cosa I'attribuirmelo, ed ispirarlo negli altri mediante il

mio pernicioso esempio. Chiedo umilmente perdono dello scanda-

lo, o della seduzione da me cagionata. Protesto che e inerente

alia Chiesa 1'Autorita di condannare i cattivi e pericolosi libri, e

di vietarne ai Fedeli la lettura, come parte integrale dell'insegna-

mento confidatole da Gesu Cristo-, accetto particolarmente con

venerazione e obbedienza la proscrizione da liei fatta delle opere

del Macchiavelli : sono il primo a disapprovare, e abborrire tutti i

malvagi sentimenti, e quanto essa trova di reprensibile negli scrit-

ti di quell'Autors : sottopongo ad Essa e al di Lei infallibile giu-

dizio ogni lavoro da me fatto sopra i medesimi, condannando, ri-

provando, ritrattando qualunque cosa, che in questa mia azione

sia offensiva di Lei, e delle sue santisssime leggi, e meritevoledi

condanna e di censura.

Son quest!, B. P., principalmente,e singolarmente, i frutti ama-

ri di quel tempo, in cui io era immerso neH'errore, e nell'illu-

sione. Disingannato, e pentito da gran tempo, gli ho detestati e

gli detesto, come dctesto senza eccezione veruna ogni allra mia

azione, ed ogni altro mio scritto o di altrui, ove sia stata o sia

orma che devii dalla dottrina, e dalle pratiche della Chiesa Catto-

lica, Romana. A questa santissima Chiesa, in seno alia quale il

Signore per sua misericordia mi ha fatto nascere, protesto di es-

sere stato sempre attaccato di cuore, anche in quell
1

istesso dolo-

roso tempo del mio traviamento. Ho amato sempre ed amo, ho

sempre professata e professo laReligione di Gesu Cristo nella Co-

munionedi questa Chiesa Santissima^ e sono pienissimamente per-

suaso della verita, e santita della medesima, e della purita, colla

quale ivisi conserva. Nesono persuaso, e convintocompiutamen-

te, non solo in ossequio all' Autorita infallibile, che me lo insegna
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e prescrive, ma in forza ancora di una catena di fatti e di prove

ineluttabili, che lo riducono a dimostrazione. Ah! Non vi sia mai

alcuno tanto infelice, che abbia la deplorabile temerita di disprez-

zare questa augusta Religione, la quale nei suoi rapporti allo sta-

te to di corruzione del Genere Umano, inesplicabile senza il lume

di Lei, nelle sue testimonianze autentiche e sovrumane, nelle sue

auree e preziose massime dottrinali e moral!
, porta scoperta ed

<c evidence Timpronta della Divinita. Non vi sia alcuno, che non la

riconosca, non la veneri, non la professi nella Comunione della

Chiesa Romana, ove a differenza di tutte le Sette, delle quali si

u segna col dito lo stacco e la scissura, si conserva illibata, stabile,

e senza variazione fino dalla sua divina origine.

Nato, e nutrito in seno alia medesima, protesto di nuovo, B.

P.
,

il profondo mio rammarico di avere un tempo abusato dei

miei pochi talenti, impiegandoli per errore, ed anche per vanita,

e per impegno in azioni, ed in iscritti fomentatori dei disturbi del

Cattolicismo, e perniciosi al mio prossimo. Di nuovo protesto la

mia perfetta sommissione, obbedienza, e attaccamento alia Catto-

lica Chiesa, alia Santa Sede, al Supremo Pastore il Sommo Pon-

tefice. Di nuovo detesto, condanno, e ritratto i miei sbagli senza

veruna eccezione e riserva, e ne attesto altamente la mia disap-

provazione, ed il mio pentimento. Di nuovo finalmente ne implo-

ro dalla Santita Vostra il perdono, e lo attendo ansiosissimamen-

te, prostrato con umile e profonda venerazione al bacio dei san-

u tissimi Piedi.

'

* * -'Hf'fJ

Rispettoso e pentito Figlio

REGINALDO TANZINI
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ch. professori Nicola Cavalieri, San-Bertolo e del Coll. Filos. nell' Universitk Komana.

MEILINGER I. II Venerabile servo di Dio Bartolomeo dei Martiri Arcive-

scovo di Braga in Portogallo, descritto dietro un testo spagnuolo da I.

Meilinger. Traduzione dal tedesco sulla edizione di Ratisbona del 1856.

Trento dalla Tip. Monauni 1857. Un vol. in 8. di pag. 362.

II venerabilc servo di Dio Bartolomeo dei cilio di Trento, come lui promosse la rifor-

Martiri fu contemporaneo a S. Carlo Borro- mazione del Clero, come lui propugno la li-

meo, e stretto con lui di quel vincolo di ami- berta delta Chiesa, come lui tutto si dedico

cizia, che genera la somiglianza dello spirito al governo della sua Diocesi. Molti ne scris-

1' uguaglianza degl' intendimenti : dacchc sero la vita
,

e sono specialmente lodate le

come lui coopero alia continuazione del Con- biografie del P. Granata
,

del P. Cacegas e

Serie III, vol, X. 1 27 Marzo 1858
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<lel P. Cuza, tntti e tre dell' illustre Online tholomt de las Martirrt, eomposta Ja' Do-

Domenicano, al qualo il servo di Dio appar- mcnicani Frances!
(il

cui laToro non fu po-

tencra, c qoello dell' Areivescoro De Cunha e tuto rinvouirc) o poscia tradotta in lingua

del tenlogo Mngnoz. La presente vita e stata ri- spaijnunla.

caTata dalla Vida del vencrabilc Don Bar-

TURDI FRANCESCO Elementi di Dritto Ecclesiastico, aggiuntevi le nor-

me poliliche e civili in oggelti misti dell' Ab. Francesco Nardi, Dott. in

PH., Teol. e ambe le Leggi, e Prof, di Dritto ecclesiastico e Statistica

presso 1' Universita di Padova ecc. Seconda edizione aumentata e corret-

ta. Padova coi tipi del Seminario 1854. Tre voliimi in 8. di pag. 488,

400, 294.

Quando nel fasc. C.LXXXVI (HI. Serie, MI KCCLKMASTICUK, stabilito in generale che

Tol. VIII) dclla Civilla Cattulica, faremmo la Chicsa abbia mettirri d' un potere pu-
le meritate lodi d' un' altra opera del roede- nitico e coercitivo; e detto che, riutcite

imo sig. prof. JNardi, iutitolata Diritto ma- inutili le centure e pene ecclesiastiche , la

Irimoniale Cattolico; mauifestammo la dif- Chieta ricarrerebbe ad altri mczzi ma-

ficolta che ci faccra una frase, uella qualo teriali; annovera tra le molte pent afflit-

seml>rava ammeltersi nella Chiesa una coa- tive e corporali nell' antico e nel nuo-

xione inicrna, morale, e operatita al co- to diritto,.., la multa aprofitto di eaute

tpetto di Dio e dei fedeli , ma non gia pie, la relegazione, il digluno , la de-

nna coazione esterna e naturale. Ora qucl tenzione in una rasa di correzione o in

dotto e cortesc Aiitore
,
inviandoci il libro un ehiottro

,
e altre soiniglianti ,

le quali

annunziato qui supra, coufessava con mode- costituiscono al certo una COAZI03E ESTBB-

itia non ordinaria una qualche oscurita nel- >A E MATEHI.U.K. Fra le varie lodi
,
cha a-

la formula adoperala nel Diritto matrimo- Tremmo potato dare a questi Piemen ti,
ali-

niale ; ma tuttavia ci facea notare qhe, pa- hiamo fatta menxione Ji solo questo capo,

ragonandola alia dottrina insegnata in que- per ispiegare colle parole espressire cil cspli-

sti Elementi di Diritto Eccletiastico, do- cite, che qui si leggono ,
il seuso alquaoto

rr\;i ssa ricevere una spiegazione couforme dubbio che noi faccuimo V altra yolta aT-

a!la veritu da lui scnipre difesa.In effettonel rertire.

Cap. XIV^ dove parlasi delle CENSURE E PE-

OPUSCOLI Religiosi, LeUerarii e Morali. Modena, per gli Eredi SaUani

TipograQ Reali 1858. Tomo terzoin 8., fascicolo 1. di pag. 160,

Con questo settimo quaderno incominciasi tcmiauio d' asserirc c-he in Italia non v' e altra

il Tomo tcrzo. Gli argomenti trattativi appar- opera periodica che tanto raglia in ogni sorta

iengono o alia Archeologia o alia Letteratu- di stiulii filologici, quanto queata di Modena,

ra, ed il valoro degli scrittori di quel pregio, alia quale auguriamo numerosi gli associati per

ete fra gli altri sono un Cavedoni, un Surio, I'incremento Julio Letterc classiche che ban

un
Vcratti,li srolge con quella uiacstria e pro- tanto bisogno di somiglianU sussidio.

fondita clie puo dvsiderarsi maggioro. Noi non

PAGLIARI GIOVANXI Nuovo modo di riconoscere facilmente la purezza dei

preparativi di chinina. Roma 1858. Un opusc. in 8. e tavola colorata.

PAROLAR1 G1UL10 CESARE Del disprezzo del Mondo : Dialoghi tre di Fran-

cesco Petrarca; priraa versione italiana del Rev. Prof. Giulio CesarePa-

rolari. Milano, coi Tipi di Luigi di Giacomo Pirola, vendibile presso Bo-

niardi Pogliani 1857. Unvol.in8.di pag. 258, XXX.

Quesk' 6pera costituisce il numero ottaro Catlolica ; ed a uno di quei molti libri pre-

dcll' anno sesto delta benemerita Polianlea geroli, che Tengonsi per lei con molto zelo

'
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costanza pubblicando in Milano. II valore quale in proportion! minor! preludeta mol-

lettcrario del ch. Prof. Parolari e gia note to tempo innanzi alia Fabioja del Wiseman

per altri pregevoli scritti dati alle stampe, fra ed alia Callista del Newman. A lui pure appar-

i quali ricordiarao con onorc 1' EuLALIA
,

tiene il seguente libro, scritto con molto ze-

Racconto ttorico del secolo III
,

libro nel lo, e con pari gusto: cioe

- II Libro del contadino. Padova 1856. Tipografia Prospering. Unvol. in8.
di pag. IV, 290.

PARENTI MARCO ANTONIO Strenna pel nuovo Anno, Esercitazioni Filo-

logiche. Num. 14. Modena, pel Tipi della R. D. Camera 1857. Un opusc.
in 8. di pag. VII, 128.

Fra i piu insigni cultori e maestri della lin- contiene un gran numero di articoli qual piu

gua italiana e da noTerare certamente il ch. qual mono lungo, ma tntti egualmente pre-

Prof. Parent!, il quale da diciotto anni a que- geroli per giuste awertenze ora
etimologiche,

sta parte e solito di regalare ai giovani italia- ora grammatical! ed ora di lingua ;
e spesso vi

ni una STRENNA, la piu utile di quante ne s'incontra qualche commento e interpretazio-

rennero mai ideate. Poiche essa fu sempre ne d'alcun luogo oscuro di classici union, e

tliretta a ridonare, e mantencre con appro- piu spesso ancora alcuni emendamenti di te-

priati ammaestramenti alia nostra nobile fa- sti errati.

Telia la proprieta ed il decoro. La presents

POESIE in occasione delle bene augurate Nozze del sig. Duca Michele Ga-

racciolo dei Principi d'Atena e Marchesi di Brienza con la nobile Giovi-

netta Isabella Perez-Navarre te DuchessadiBernalda e Marchesina di La-

terza. Napoli, Stabil. Tipografico di Gaetano Nobili 1855. Uu opusc. in 8.

FRISCO GIUSEPPE S. Aaselmo e 1'Ontologismo; Articoli stampati nella

Raccolta Religiosa La Scienza e la Fede.]Napoli 1857. Un vol. in 8.

PUOTI BASILIO L'Arte di scrivere in Prosa per esempii e per teoricha

ovvero Istituzioni di Eloquenza di Basilio Puoti. Edizione assistita da Pie-

tro Thouar. Firenze, Barbera, Bianchi, e Comp. Tipografl-Editori 1857,

Due vol. in 12. di pag. VIII, 527, 564.

di molti insigni Icttcrati, 1'ha ristrctta in dus

volumi di carattere compatto, mentre prima
nell'edizione napoletana ne occupava ben quat-
tro e non di piccola mole. Con cio 1'edizione

non e scapitata dal lato letterario, essendo

riuscita piu corretta, e di lezione piu sicura

che 1'antica, merce le cure del sig. Pietro

Thouar.

LJ Artc di scriyere in prosa csposta in due

parti ben voluminose da quel chiarissimo let-

terato che fu il napoletano Marchese Basilio

Puoti, non ha bisogno di nostro commento
;

poiche essa e pregiata, come at>ilmente e co-

piosamente scritta da quanti F ebbero finora

alle mani. Per reiiderla appunto piu univer-

sale, la rinomata TipograGa iiorentina di Bar-

bera Bianchi e Comp., animata dal consiglio

'PURGOTTI SEBASTIANO - Sulla spontanea volatilita de' corpi iissi. Lettera

con Nota: dei sail neir acqua e dell'acqua
1 ne' sail. Perugia 1857. Opu-

scolo in 8.

Dal fluido biotlco. Discorso. Perugia 1857. Opusc. in 8

Discorso preliminare alia Chimica organica. Perugia 1857. Opusc. in 8.*

Questi scritti ci sembrano degni della dot- sull' opuscolo : GLI IMPONDEBABILI. . .. Per

trina e dell' ingegao dell' illustre Professore

di Perugia, il quale ha ultimamente pubbli-

cato qwalche quadcrno del terzo Volume della

nuova edizione chimica. Ad esso appartiene

Francesco Bonucci S. P. L'autore dell'opu-

scolo esaminato riconosce nello scritto del 1'ur-

gotti sagacia e dottrina congiunta a singolar

cortesia : e cio alia pag. \ 9 dell' opera.

ancora lo scritterello intitolato : Rlfetiioni
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RAFFAELLI FILIPPO- Su la Vita e sugli Scrilti del Canonico Giuseppe Atr-

tonio Vogel ,
Commentario dettato dal Marchese Filippo Raffaelli dei

Signori di Colmullaro, Socio corrispondente dell' I. e R. Istituto di'Cor-

rispondenza archeologica ecc. Recanati, Tip. Morici e Badaloni 1857.

Opusc. in 4. di pag. 35.

REND1CONTO per 1'anno 1858 della Commissione Promovitrice la Educa-

zione dei Sordo-Muti nella provincia di Milano. Milano, Tipografia eLi-

breria Arcivescovile
,

ditta Boniardi-l'ogliani &i Ermenegildo Bcsozzi

1857. UQ opusc. in 8.

I due convitti dei sordimuti c dclle sonic- di fanciulli c fanciulle, ingrandimento di edi-

innti 1

. mantenuti in Milano dalla caritii pri- iicio, ottimi risultati dell' istruzionc religiosa

Tata, prosperano per tutt' i versi, siceomc ap- e letteraria, e nuovi opificii introdottovisi. Ec-

parisce dal Rendiconto prccedente; poiche vi co quanto puo la caritii cristiana
, qnando e

si scorge aumento di legali ,
di donativi, di infervorata dall'eserapio e dallo zclo di per-

azioni, di limosinc fatte all' Istituto, aumento sons autorevoli !

ROSMINI-SERBATI ANTONIO Epistolario di Antonio Rosmini Serbati, prete

roveretano. Parte 1." Lettere religioso-famigliari. Volume II. (1837-18L4).

Torino Tip. Paravia e Comp. 1857. Un vol. in 8. di 452 pagine.

Qnando annunziamrao il primo volume di meno ediflcanti pel principii di soda perfe-

qucsta pregevolc raccolta dclle lettere, scritto zione cristiana e religiosa, che svariate per la

dal pio e dotto abbate Rosmini
,
facemrao un moltiplicita degli argomenti che tocca, doven-

cenno delta divisione disegnatane dal chiaris- do rispondere ai tanti qnesiti che
[*li

si rivol-

simo loro cditore. II primo volume eontene- gevano or come a superiors ,'
or come a di-

T8 lettere religioso-famigliari scritte daH813 rettorc dello spirito, or come a consijjliero,

al 1836; e questo sccondb conticne le lettere or come ad amico.

scritte dal -1857 al I8o4. Esse poi SODO non

RODINO' LEOPOLDO Grammatica novissima della Lingua italiana, ricom-

posta da Lcopoldo Rodin6, sopra quella compilata nello studio di Basilio

Puoti. Firenze 1858.Tipografi-Editori Barbera, BianchieComp. Cn vol.

in 8. di pag. XIV, 237.

ROSSI (de) G10VAN BATTISTA Memorie utilissime ai Vescovi, Parrochi e

Confessori di Monache, dettate eslemporaneamente dal Ven. Servo di Dio

D. Giovanni Battista de Rossi, Canonico dell'insigne Basilica di S. Maria

in Gosmedin. Seconda Edizione romana, nella quale e aggiunto il pro-

spetto degli anni e de'giorni piu memorabili nella vita del detto Servo

di Dio, gia pubbjicato per Telesforo Galli Canonico della soprannonainata

Basilica. Roma, Tipografia Ai Filippo Cairo, 1858. Un opusc. in 16.

ROSSI RAFFAELLO Lagrime e Fieri alia tomba di Bianca Baltistini; Rac-

colto di prose e poesie inedite, a Vantaggio del pio Istituto delle Scuole

notturne per gli Arlieri in Verucchio. Imola
, TipograGa d' Ignazio Ga-

leati e F. 1857. Un vol. in 4. di pag. XXII, 452.

Tre cose si debbono notarc in questo insi- fuguiderdonatodalMinistro deiLavori pubblici

;;in- volume. La prima si e la eleganza della con medaglia di oro. La seconda si e la copia

edizionc in ogni sua parte, la quale onorerebbe dei componiraenti in prosa ed in vcrsi che vi

qualsivoglia editore di citta capital! d'Europa. si contengono ;
e

"

molti di essi eleganti, af-

Laonde ben meritamente il tipografo Galeati nc fettuosi
, immaginosi. La terza cosa fiuahuen-
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te e il soggetto di tutta quesia raccolta : una Battistini, se tanti si poterono unirc insieme

fanciulla che non ancora tocco il terzo lu- -a piangere sulla tomba di
lei, rersandori fiori

stro. II che ci attesta che varii pregi di di lode e di affettuosa ricordanzu.

cuore e di mente dovessero ornare la Bianca

ROSSI STEFANO Prose di Monsignor Stefano Rossi Ligure, Prelato Dp-

mestico di S. S. Pio IX
,
Referendario dell' una e dell'altra Segnatura

ecc. Parte II. Roma , Stamperia PalloUa, 1857. Ua vol. in 8. di pag.

XV, 456.

Questa seconda parte delle prose di Mons. Quanto all' arte dello scrivere copioso ed

Stefano Rossi contiene un panegirico, un ordinato, doti proprie del ch. Ant-ore, cia-

discorso accademiro, una dissertazione
,
un scuna parte di questo libro no. fa ampia

elogio cd una Icttera. Degli argomenti non testimonianza.

e a dire
,
ossendo non solo utili ma sacri.

STATISTIGA numerativa delle popolazioni dello Stato Pontificio alia fine del

1853
,

col Ripartimenlo territoriale modificato secondo i cambiamenti
,

cui e andato soggetto dopo il 1833 fmo all' epoca presente. Roma, nella

Tipografia della Rev. Cam. Apostolica, 1857. Un volume in 8. di pag.

X, 137.

VIALE e LATINl Nuove modificazioni al metodo di Gualtier, per disvelare

lo iodio dalle sue combinazioni, dei Professori romani B. Viale e V. La-

tini. Roma, 1857. Opusc. in 8.

Del Ferro nelle urine normali e nel sudore. Memoria de'Prof. R. Viale e

V. Lalini. Roma 1857. Opusc. in 8.

ZAMBELLI PIETRO Orazione dej Sacerdote Pietro Zambelli nelle Esequie
solenni celebrate a Lodovico Pavoni Ganonico della Cattedrale, Cavalie-

re della Corona Ferrea, Fondatore e Superiore Generale della Congrega-
zione dei Figli di Maria

,
il d\ 30 Aprile trigesimo della sua morte. Bre-

scia, Tip. Vescovile del Pio Istituto, 1849. Un opusc. in 8.

Z1NELL1 MARIA FEDERIGO Sermone clall'Abate Federigo Maria Zinelli,le-

nuto al nipote F. Sebastiano di Sant' Antonio, al secolo Sebastiano Sol-

dati,in occasione della solenne di lui professione religiosa nell'Ordine

dei Garmelitani scalzi in Treviso il giorno VIII Dicembre 1857. Venezia,

Giuseppe Grimaldo Tip. e Gale. 1857. Un opusc. in 8.

ZUPPOLI ANTONIO. MARIA-De recenti Victoria S. Romani Pontificis Pii IX;
Oratio babila in solemni studiorum Instauratione apud Magnum Gymna-
sium Ferrariense ab Antonio Maria Znppoli S. Theol. Professore emeri-

to, luris publ. eccles. Text. can. Golleg. legal, actis addicto, Nonis No-

vemb. MDCCCLVII. Ferrariae apud Caietanum Bresciani Archiep. Typo-

graphum. Un opusc. in 8;
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COSE ITALIANS

STATI PONTIFICII. 1. Concision. 2. Nomine varic. 3. Visita del S. P. alia

Chiesa del rtlazzo Massimo. 4. Nuovo Ambasciatore di Spagna. S. Te-

legrafi.
6. Casse di risparmio. 7. Tribnnale criminale. 8. La festa

di S. Benedetto a S. Paolo fuori delle raura 9. Concorso Teologico.

10. L'Eccitamento, nuovo Periodico bolognese.

I La Santita di Nostro Signorc, il giorno 15 Marzo, tenne nel Palazzo Apo-

stolico Vaticano il Goncistoro Segreto, nel quale, dopo breve allocnzione, ha

create e pubblicato Cardinal! di Santa Romans Chiesa: dell'Ordme de'Preti,

Monsi^nor Cirillo de Alameda y Brea dell'Ordinc de' Minor! Osservanti, Ar-

ci?escovo di Toledo
; Monsignor Antonio Benedetto Antonucci, Arcivescovo

gia di Tarso, Vescovo di Ancona ed Umana; Monsignor Emmanuele Gioac-

ctiino Tarancon, Arcivescovo di Siviglia ; Monsignor Errico Orfei, Vescovo di

Cesena- Monsignor Giuseppe Milesi Pironi Ferretti, Ministro del Commercio,

Belle Arti, Industria e Lavori pubblici: dell' Ordine de' Diaconi, Monsignor

Pietro De Silvestri, Decano della Sagra Rota Romana ; Monsignor Teodolfo

Mertel, Ministro dell'Interao.

Quindi la stessa Santita Sua ha proposto la Chiesa Patnarcale di \enezia,

per Monsigaor Angelo Ramazzotti, promosso dal Vescovado di Pavia : la Chie-

sa Cattedrale di Versailles ia Francia , per Monsignor Gianpietro Mabile

traslato dal Vescovado di Saint Claude; di Cefalu in Sicilia, pel R. D. Rug-

gero Blundo deH'Ordine Benedettino Cassinese ;
di Caltagiroue 10 Sicilia, pel

R. D. Luigi Notoli; di Saint Claude in Francia, pel R. D. Carlo Giovanni

Fillion.

II giorno 18 poi la stessa Santita Sua tenne in Vaticano pubbhco Concis

per conferire il cappello cardinalizio agli Em. e Rev. Porporati Antonucci,

Orfei, Milesi, De Silvestri e Mertel. Radunatisi nella Cappella Sistina i nuovi

Cardinali, hanno primieramente prestato il giuramento, secondo le Apostoli-

che Costituzioni, alia presenza degli Em. e Rev. Signori Cardinali capi d'Ordi-

ne e degli altri personaggi ,
che sogliono assistere a questo atto. Introdotti poi

nella sala Concistoriale da' Cardinali diaconi, si sono presentati ai piedi del

trono di Sua Santita
,
alia quale hanno dapprima baciato il piede ,

indi la

mano, ricevendone poscia 1'amplesso. Dopo di che sono-passati a dare 1'am-

plesso agli altri Porporati, ed harino preso posto nel luogo loro determina-

to, secondo 1'ordine a cui appartengono. Finalmente ritornati al trono han-
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no dal Santo Padre ricevuto il cappello cardinalizio. Di poi lutto il Sacro
Collegio si e recato processionalmente coi nuovi Cardinali alia Cappella Si-

stina, cantando 1'inno Ambrogiano : terminate il quale il Cardinale sotto-
decano recit6 1'orazione Super Electos, ed i nuovi Porporati ricevettero un
nuovo amplesso dai Cardinali.

Terminate il Concistoro pubblico Sua Santila ha tenuto il Coricistoro Se-

greto, nel quale, giusta il costume, ha chiuso la bocca agli Em.-Signori Gar-
dinali Antonucci, Orfei, Milesi, De Silvestri e Mertel.

Quindi Sua Beatitudine ha proposto la Ghiesa Patriarcale di Lisbona, per
Monsig. Emmanuele Benedetto Rodrigues, promosso dal Vescovado di Coim-
.bra; la Ghiesa Metropolitan di Rouen in Francia, per Monsignor Errico
'Maria Gastone de Bonnechose, promosso dal Vescovado tii Evreux; la Chie-
sa Arcivescovile di Eraclea nelle parti degli infedeli, per Monsignor Antonio
deSimone, promosso dalta Chiesa Vescovile di Dori simihnente nelle parti
degli infedeli; di Patrasso nelle parti degli infedeli, per Monsignor Filippo
Gallo gia Vescovo di Bovino

;
la Chiesa Cattedrale di Guarda in Portogallo

per Monsignor Emmanuele Martins Manso, traslato dal Vescovado diFun-
chal; di Evreux in Francia, pel R. D. Giovanni Sebastiano Adolfo Devoncoux-
di Ratisbona in Baviera

, pel R. D. Ignazio Senestrey; di S. Paolo di Mine-
sola nell' America Settentrionale , pel R. D. Antonio PeJamourgues la Chie-
sa Vescovile di Ceramo nelle parti degli infedeli, pel R. D. GiacomoJeancard
deputato ausiliare a Monsignor Carlo Giuseppe Eugenio deMazenod, presente
Vescovo di Marsiglia; di Carran nelle parti degli infedeli, pel R. D. Alberta
de.Haller, deputato ausiliare a Monsignor Gaspare de Carl de Hohenbalchen
presente Vescovo di Coira.

Di poi Sua Santita ha aperto, secondo ii consueto, la bocca agli Em tf-
.gnori Cardinali Antonucci, Offei

, Milesi
,
De Silvestri e Mertel. In fine la

stessa Santita Sua ha posto I' anello cardinalizio ai nuovi Porporati' ed ha
assegnato all' Em. Antonucci il titolo dei SS. Silvestro e Martino ai Monti-
allEm. Orfei, di S. Balbina; all'Em. Milesi, di S. Maria in Aracoeli; aU'Em'
De Silvestri la diaconia de' SS. Cosrna e Damiano; all'Em. Mertel

, quella di
b. Jiustachio.

T ,

biglietti della SeSreteria di-Stato sono slatiteste nominati, a
Legato della Provincia di Bologna 1'Em. Cardinale Giuseppe Milesi- a Nun-
7,10 Apostolico presso la real corte di Napoli Monsignor Pietro Giannelli : a
Hinistro dell Interno Monsignor Andrea Pila : a Ministro del Commercio
e Lavon Pubblici Monsignor Camillo Amici,

3. II giorno 16 di Marzo, celebrandosi nella chiesa del Palazzo Massimo
:olonne 1' anniversario delmiracolo operatovi da S. Filippo Neri col ri-

suscitam Paolo de' Massimi; la Santita di N. S. vi si rec6 improvvisamente
pelle

ore pomeridiane. Dopo orato nella chiesa, che fu la stanza ove segui
il grande miracolo, Sua Santita scese alprimo piano del palazzo, dove le Ec-
cel enze del Prmeipe e della Principessa Massimo, con la lore famiglia, ebbe-
ro 1 onore di nceverla e baciarle il piede. Vi si trov6 pure la Regina Maria
Cristma di Spagna recatasi anch' essa a venerure quel Santuario che in tut-
to il corso del giorno fu visitato dalla prima nobilta romana e da o^ni ordi-
ne di persone.
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4. II giorno 20 di Marzo V Eccellenza del sig. D. Pietro Giuseppe Marche-

se di Pidal si e recala al Vaticano, ove fu ricevuta in particolare udienza

dalla Sautita di N. S. a cui ha presentato le lettere credenziali, colle quali

viene nominate Ambasciatore Straordiuario di S. M. Gattolica presso la S.

Sede.

fj. Dai conti pervenuti al Ministero sopra 1' azienda telegrafica del 1857

si raccol^onoanche quesl'anno risultati assai soddisfacenti. Giacchi le las-

se esatte dai varii uftici dello Stato montano a scudi 38,592, '31 con un au-

mento perci6 di scudi 7, 427, 20 sopra il ricavato nell' anno precedente.

La qual somma riunita a quella che e dovuta allo Stato Pontiflcio dagli

Stati forastieri, che viene calcolatain iscudi 11, 659, 14, forma un totale

di scudi 45,251,45 che dimostra essereil prodotto dei Telegrafi nel 1857

superiore di scudi 7, 451, 43 a quello dell' anno 1856. Confrontando poi

questa somma di scudi 45, 251, 45, con quella delle spese ricavata dal bi-

lancio preventive dei Telegrati approvato per 1'anno 1857, che e di scudi

26, 710; se ne deduce che 1' erario ottenne dai Telegrafi nel 1857 un utile

netto di scudi 18,541,45.

11 numero dei dispacci corsi sopra le linee telegrafiche pontificie monto

Bel detto anno 1857 a 29,911 fra dispacci giunti, spediti e passati; cioe

a 7528 dispacci di piii che non nell' anno precedente.

6. Da una relazione presentata al S. Padre dal Ministro dell' Interne appa-

risce, che nello Stato pontificio vanuo sempre piii prosperando le Gasse di

Risparmio. La prima di esse fu fondata in Roma nel 1836 : ma ora si trovano

istituite in tutte le principal! citta, si che, alia tine del passato Febbraio
,

esse montavano a 47, tutte in ottima condizione di considerevole avanzo,

siccome appare dal conto trasmesso al Ministero dell' Interne. Infatti 1'at-

tivo tolale di 34 di esse ascende a scudi 4, 728, 361 : 36; ed il passivoa

3, 525
,
973 : 21

,
con un avanzo perci6 di scudi 1, 202, 488: 15. Di undici

casse non si conosce finora il vero stato, e due sono stale islituite solo tesle.

Si dee inoltre osservare qhe i conti di alcune casse sono anteriori al 1857;

e siccome ogni conlo posteriore presentO un crescente aumento nell'attivo, si

suppone che 1'avanzo totale delle somme deve ora essere anche maggiore.
La Cassa di Risparmio di Roma poi, sopra un attivo di due milioni di scudi,

presenta un avanzo di scudi 37,000 e piii alFanno. E evidente che il prospe-
rare di tali casse dimostra la ricchezza del paese e la fiducia ed utilita che

in esse trova il popolo, a vantaggio del quale furono specialmente istituite.

Infatti i depositi per sole Ire casse possono ascendere firio a 20 scudi : per

parecchie non oltrepassano i died, e per la piii parte i sei ed i cinque.
7. Essendo stato presentato al S. Padre da Mons. Garletti, Presidente del

Tribunale Griminale di Roma, lo stato delle cause decise, quello delle pendeu-
ti e le note dei depositi pervenuti nello scorso anno 1857 nelle mani del Tri-

bunale (dei quali stati facemmo cenno nella cronaca del passato quaderno);
la Sanlita Sua, dopo manifestatane la sovrana sua soddisfazione, aderendo

alia domanda del sudde.tto Mousignor Presidente, si degn6 dare disposizioni
a favore degliaddetti al Ministero inquirente; i quali non possono non ri-

manere cosi sempre piii eccitali ad impiegare, con zelo ognora maggiore,
le loro cure a pubblico servigio.
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8. La Domenica di Passione I'Em. Card. D' Andrea recossi a S. Paolo fuori

-delle mura per consacrarvi Mons. Ruggero Blundo, dell'Ordine Benedettino

Cassinese, eletto Vescovo di Gefalu in Sicilia, e Mons. Luigi Notoli, Vescovo

eletto di Galtagirone nella stessa isola. La solenne consacrazione ebbe luogo a

mezzo la messa voliva di S. Benedetto, di cui i Gassioesi, per privilegio, cele-

bravano in tal giorno la festa. Intervennero alia sacra funzione yarii prelati

ed abbati raitrati, ed alcuni capi d'Ordine, tra i quali il Rev. Preposito Gene-

rale della Gompagnia di Gesu, il quale, da Pio VII in poi, suole in compagnia
de' Benedettiui ceiebrare la festa del grande fondatore dell'Ordine Monastic6

in Occidente.

9. L'AccademiaTeologica, stanziata nell'Universita Romana, aperse nel pas-

satoannoil solito concorso fondato dal defunto Giuseppe Righetti, sacerdote

romano; il quale, per promuovere sempre piu lo studio dei santi Padri, sta-

bili un premio dt cinquanta scudi a chi, a giudizio dell' Accademia, avesse

scritta una migliore dissertazione sopra un tema proposto. La lesi tratta a !

sorte tra le molte stabilite era, questa volta, la seguente: Disseratur de iis

quae commendaverint Palres ut christianus homo, eliam iuxta evangelica

consilia, ad perfectam vitam dirigatur. 11 premio e stato riportato ,
con

molta lode d'ingegno, di erudizione e di eleganza di lingua latina
,

dall' ac-

cademico sig. D. Giacinto 'Arcangeli, sacerdote della Diocesi di Bergamo,
dottore in Sacra Teologia, Convittore nel Pontificio Seminario Romano ed

alunno del collegio Cerasoli. Questo collegio, che conta ora sette studenti, fu

eretto nella cittii di Roma fin dal 1735 per disposizione testamentaria del

Canonico Don Flaminio Gerasoli a beneficio dei giovani bergamaschi aspi-

ranti allo stato ecclesiaslico. I suoi fondi sono amministrati dai Guardian!

pro tempore dell' Arciconfraternita dei SS. Bartolomeo ed Alessandro della

nazione bergamasca, nominali dal Cerasoli suoi esecutori testamenlarii; i

quali manlengono nel Seminario Romano i giovani componenti il detto

Collegio, perche possano giovarsi di tutti que' mezzi che a protittare nella

pieta e nello studio si trovano in si fiorente istitulo di ecclesiastica educazione.

. 10. E uscito novellamente in luce in Bologna il primo numero di un Perio-

dico intitolato: I'Eccitamento, giornale di filoloyia, di letteratura e di arne-

nita, di cui uscira un fascicolo al mese di quattro fogli in ottavo. 11 Discor-

so proemiale^Ael ch.Prof. Gaetano Gibelli, scritto con rara forbitezza di

stile, espone lo soopo del nuovo giornale e le materie che vi saranno trat-

tate. Esse sono, testi inediti di cose letterarie : ragionamenti sopra le bel-

lezze degli scritti classici e le vere leggi del bello scrivere: discorsi tilosofi-

cied archeologici : narrazioni, descrizioni, novelleed altrettali componimenti
atli a nobilmeflte ricreare i lettori : infine notizie bibliografiche ed articoli

di critica. Segue un dotto discorso del Gommendatore Antonio Bartoloni so-

pra le mura di Luni, cui viene dietro la Prefazione che il celebre letterato

Bartolommeo Sorio, Prete dell' Oratorio di Verona, prepone al primo ed al

secondolibro delTesoro diBrunettoLatini, cheegli intende pubblicare, reca-

ti alia vera loro lezione, inquesto giornale. Seguono, sotlo il titolo di Ameni-

Ia, varie cose di rilievo
,
come alcune iscrizioni latine del Ferrucci ed una

poesia inedita di Messer Dolcibene fiorentino, che visse poco oltre la mete

del secolo XIV. Se il giornale segue ,
e noi abbiamo ogni ragione di ere-
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derlo, come ha comincialo, non dubitiamo cho esso non debba riuscire uno

deimigliori giornali letterarii d'ltalia, quale ben ce Io,pu6 dare la citta di

Bologna.

STATI SARDI (Nostra Corriipondensa] \. Parlaraento 2; Condizione fmanzia-

rit di Genova 3. I titolt onorifici 4. Legg Deforesta 8. La Buoita

Settimana, giornale di Torino

1. II nostro Parlamento lace; del qual silenzio straordinario molte sono le

cagioni.L'una 6 la natura stessa della Camera, uscita dalle ultime elezioni ne

destra,nesinistra, ne ministeriale;un po'di tutto senzaesserenulla di chiaro,

e per6 priva di un principle vitale che le dia forza ad operare. Un'altra

consiste nelle condizioni politiche dell'Europa, e principalmente di Francia,

che consigliano molta prudenza, e perci6 anche silenzio, ottimo mezzo per non

errare. Una terzasta nella mancanzadi deputati, alcuni de'quali sono so-

spcsi dalla deputazione per ragione dell'inchiesta, ed altri attendono a fare

questa inchiesta. Una quarta ragione, puramente accidentale, consiste nella

lentezzadei relalori, incaricati di riferire sopra alcuni disegni di legge pre-

seatati dal Ministero. Del che alcuni giornali fanno ai deputati grandi rim-

proveri. Per eesere giusti per6 bisogna sapere che la. Camera dei Deputati,

non ostante le vacanze avute, ha gia esaminato doclici disegni di legge che

le vennero distribuiti fin dal principio della presente sessione. Quattordici

ancora ne restano da esaminare, i quali riguardano 1'ordinamento de'conso-

lati
,

il ministero pubblico, 1'istituzione di scnole normali per maestri e

maestro elementari , moditicazioni alia legge sopra la cassa dei prestiti e

depositi, 1'abolizione degli ademprivi in Sardegna, la riforma del giuri so-

pra i reati di stampa, 1'arginamento dell'Isera e dell'Arc, la cassa di rendi-

te vitalizie per la veechiaia, il prestito alia cassa ecclesiastica per pagamen-
to degli assegni al Clero di Sardegna , maggiorr spess per glranni 1856J

57, 58, cessione allo Stato della strada ferrata di S. Pier d^Arena, 1'avanza-

mento deirarmata di mare, la tariffa delle retribuzioni pergli alloggi mili-

tari in Sardegna. Inoltre la Camera dee pure discutere il bilancio attivo

e passive pel 1859 e approvare gli spogli finanziarii per gli anni 1854-55.

2. Nelle ultime tornate i deputati occuparonsi delle domande presentate
alia Camera, alcune delle quali diedero luogo ad important! discussioni. II

Municipio di Genova, dovendo formare il suo bilancio pel 1858, ha ricono-

sciuto un tale imbroglio finanziario che se non si diminuisce il canone

gabellario e non si ritorna al Municipio la facoltJt d'imporre le farioe, utf am-

ministrazionc regolare non e piii possibile . Di che il Municipio genovese deli-

bero di ricorrere al potere legislative con duepetizioni nelle quali si da un' i-

dea della condizione delle finanze municipal!. La legge del 2 Gennaio 1853 im-

pose sulla citta di Genova un canone di L. 806, 472; e la legge del 16 di Febbra-

10 1854 aboli il dazio sulle farine. A non tenerconto che di queste due leg-

gi, ecco dunque gia uno squilibrio di un milione e 200 mila lire portato
nel corso di un anno nel bilancio cittadino. Alle quali poi se si aggiunge,

pertacere di allri minori aggravii,la legge del 1 di Maggio 1855, che stabill

11 concorso della Citta nelle spese del porto, e la legge degli 8 di Luglio 1854;
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die pose a carico del Comuni capiluoghi di provincia la meta delte spese per le

guardiedi sicurezza pubblica; lo squilibrio montaa piu d' un milione e 300

milalire. La imposta locale poi, scrisse alia Camera il sindaco di Geneva, nel

decennio anteriore al 1850 era in media di L. 28,988 82. Da questa cifra a poco

a poco si e arrivati nel 1858 a L. 247,983 30. Ora 6 impossible andare piu in-

nanzi senza rovinare i proprietarii delle case. Due tornate spese la Camera

nel discutere queste domande. Quanto a quella che chiedeva una diminu-

zione del Canone gabellario, il Cdnte di Cavour neg& che il canone fosse

eccessivo, concedendo soltanlo ch'era mal ripartito, perchfe cattiva la legge

che lo x)verna. Venne per6 deliberato il rinvio della petizione al Ministero

delle Finanze, affineh& ne tenga conto quando presentera un disegno di

legge per una riforma generale di questa tassa. Riguardo poi al ristabili-

menlo del dazio sulle farinej i nostri economisti protestarono che ci6 era

contrario alle dottrine economiche ,
e in fine venne deciso di rimandare

la petizione agli archivii della Camera, per essere presa in considerazio-

ne quando sia presentato sopra ci6 un disegno di legge per iniziativa par-

lamentare. Cosl il Municipio di Genova se ne rimane instaZw quo, essen-

do una delle sue petizioni ita a dormire negli archivii del Ministero, 1'al-

tra negli archivii della Camera.

3. Ventisei avvocati e diciassette procuratori di Ciamberi pregarono la Ca-

mera di decidere che, dopo lo Statute, i President! delle Corti d'appello non

hanno piu diritto al titolo d'Excellence, e i Consiglieri delle medesime Corti

a quello di Nossei/jneurs. La ragione addotta fu che lo Statute, dichiarando

1'eguaglianza de'cittadini, ha implicitamente abolito i titoli che possono si-

gnificare qualche specie di vassallaggio e di suggezione personale ;
ed in-

fatti i Ministri medesimi, fin dal 1849, con una loro circolare, ne hanno

dato 1' esempio rinunziando appunto al titolo di Eccellenza. La doman-

da dei 26 avvocati e 17 procuratori di Ciamberi venne eombattuta con.

molto ingegno da due deputati savoiardi, il Marches^ Costa di Beauregard
e il dep. De Viry.LaMagistratura della Savoia, dicea il primo ,

non-cerca

n6 titoii ne onori
,
e solo desidera di meritare la stima delle popolazioni ,

stima che essa gode per la sua indipendenza. Ma essa ha diritto a questi

titoli, che le sono negati per uno spirito di contraddizione, si die noi non

dobbiamo tener conto di tale petizione. Lo Statuto ben lungi dall' abolire i

titoli, voile espr'essamente conservarli, e v'ha una gran differenza tra i.Mi-

nistri e i Magistrati. II Conte di Cavour sostenne le parti degli avvocati e

procuratori di Giamberi dicendo : siccome la Camera vede che questi titoli

souo qualche cosa di antico, che cozza evidentemente colle opinioni di una

parte della popolazione, trovo cosa ragionevole die la petizione si mandi al

Ministro di grazia e giustizia, onde veda se pu6 arrivare ad uno scioglimento
della questione . La Camera approv6 i desiderii del Gonte di Cavour.

4. Si aspetta con ansie-ta die venga posto in discussione il disegno di leg-

ge contro i cospiratori e gli apologisti deU'assassmio politico. L'uffizio cea-

trale, incaricato di esaminarlo defiaitivamente, si componedei deputati Va-

lerip, Gotta Ramusmo, Gastaldetti, Farina, Buffa e Miglietti. In una tornata,

che.tenne il.1.3 di Marzo, decise di rigettare il disegno ministeriale. Soli duQ,
Buffa e Miglietti, decisero di voler presentare un nuovo disegno. Intanto
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fu coramesso al dcp. Valerio di slendcre la relazione contro la legge pro-

posta, e se ne aspetta coii impazienza la pubblicazione.

5. Da piii di due anni si pubblica in Torino un giornaletto popolare religio-

so che, procedendo cheto e modesto, ottiene ogni di maggiore approvazione

daibuoni.Mancavamo qui nello Stato di un-giornale che si occupasse esclu-

sivamente di cose religiose e morali ad istruzionc del popolo, e fornisse un

contravveleno alle massime perverse che per tante vie si vanno spargeri-

do. Onde alcuni pii Ecclesiaslici s'intesero fra loro di pubblicare uno scrit-

to settimanale, che senza entrare in battaglia di cose politiche ed accapi-

cliarsi con altri giornali, operasse chetamente il bene. Gli si diede per tito-

lo: La Buona SeMimana, ed al titolo corrispondono lesose; le <mali sono

buone per tulti, e specialmente pel popolo che ne ha maggiore bisogno.

Ogni sabbato si pubblica una piccola vita de' Santi,di cni si celebra la fe-

sla nella settimana seguente, si fa un po' di catechismo al popolo, si nar-

ra quindi un qualche fatto edificante della storia ecclesiastica ; segue un

dialoghetto o scherzo inteso ad insinuare piacevolmeote or 1'uno or 1' altro

dovere cristiano; si racconla pure questo o quel fatto edificante de' tempi

nostri, e si termina colle notizie religiose della setlimana. Molte famiglie e

molta gioventii trovano nella Buona Setlimana un caro pascolo per la mente

e pel cuore, ed io credo che anche fuori dello Stato Sardo questo giornaleUo,

se fosse conosciuto, polrebbe trovare molti lettori
-

.

LOMBARDO VENETO \. (Nostra Corrispondenza) L' ultima nolle di carnevalc in

Bergamo e i giornalisli 2. Un'edizione dell' Ariosto ad uso delle scuole

3. Prosciugamenlo di valli 4- Beneftcenze dell'Arciduca e dell' Arcidu-

chessa 5. Malallia .dell' Arciv. di Milano.

1 . Credo bene (cosi ci si scrive di Lombardia) per amore di verila e di giu-

stizia, di ragguagliarvi di un fatto, avvenuto nella nostra citla I'ultima notte

di caroevale, per riparare eosi alle inesattezze che vi hanno posto intorno,

raccontandolo, parecchi nostri giornali poco informati.

Non gia quesl'anno,.come fuscrittomalamente, maneglianni scorsi sol-

tanto, Monsignor Vescovo di Bergamo, amareggiato giustamenjte dal vedere

protratte infino al sole del sacro di delle ceneri le licenze carnevalesche,

con gran dolore e disgusto di tutti i buoni, aveva porta preghiera all' auto-

rita politica, perche, a norma delle leggi canoniche e delle disposizioni ci-

vili, si adoperasse a far cessare alia mezza notte i pubblici divertimenti, co-

me erasi praticato generalmente anche negli anni anteriori, e comesipra-
tica pure lodevolmente in tutte le altre parti dell' Impero, e nella stessa

Austria, in forza di recenti decreti. Conformemente a lale istanza, la nostra

autorita provinciale aveva lodevolmente ordinato quest'anno la cessazione

dei pubblici spettacoli per la mezza notte. Ed avendo la direzione del teatro

interposto appello alia luogotenenza, questa riconferm6 il divieto dell'auto-

rita politica. Ma un centinaio di giovani non vollero cosi tosto obbedire; ed

I L' associazione alia Buona Setlimana s\ prende in Torino presso i tipografi Spcirani e

Tortone. Si pagano L. 5 all' anno per lo Stato Sardo, fr. 5 pel Lombardo Veneto, Toseana, e

Ducati di Modena e Parma, e fr. 7. 50 nello Stato Pontificio, franco a destinazione.
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idearono di condurre dopo la mezza nolle un pubblico ballo sotto le volte

del vecchio palazzo municipale, che sta di fronte alle due Basiliche di S.

Maria e del Duomo, ed e in prospelto dello slesso palazzo episcopale. E gia

si andavano radunanclo con grida e faci, accorrendovi, per mera curiosita

di redere, anclie altri del popolo. Ma erano stali opporlunamente disposti

in sul luogo alcuni drappelli di soldati e di guardie ,
i quali , .

con molta

precauzione e pazienza, riuscirono a sgomberare la piazza. Gli smaniosi di

divertirsi si recarono. altrove a saziare il loro mal umore, nelle bettole cioe

ed osterie, che rimasero aperle insino a giorno. Non si fecero che alcuni po-

chi arresti dei piu impazzati, i quali a quesl'ora si crede che siano liberi.

* La cosa, a quanto pare, sarebbe rimasla in tacere, se non era una cqr-

rispondenza inserita nella Gazzetta di Milano dei 19 di Febbraio, la quale

narr6 il fatto inesattamente. II Governo poi, interrogate sopra cio dal Ve-

scovo, rispose che egli non e risponsabile delle pubblicazioni non ufliziali.

La corrispondenza dunque ,
indireltamenle smenlita dallo stesso Governo,

tacciava di zelo imprudente rottimo Vescovo di Bergamo e lo accagionava

falsamente di avere coi suoi divieti data occasione ad un disordine, del quale

si aggravavano le circostanze. Inoltre quel pugno di gente si scambiava dal

corrispondente coll'iiitera popolazione di Bergamo, che nella sua inassima

maggioranza e si religiosa e bene educata.

Ne fu solo il cbrrispondente delia Gazzetta di Milano quegli chenarrasse

inesattamente il fatto : giacche YEco della Borsa di Milano asseri che tuttii

giornali austriaci riprovarono la condotta del Vescovo di Bergamo pel suo

zdo inconsiderate, pel quale pose apericolo lapubblica tranquillita. I quali

tutti souo caduti inerrore, insieme co\l' Independance Beige che li ricopi6,

perche e falso il fondamento sopra cui si appoggiano ,
cioe che, il divieto ,

occasione del piccolo tumulto, venisse dalla Curia. II divieto, ripetiamolo,
venne dal Governo, il quale fece molto bene. E se avessero cio saputo certi

giornalisti, adulatori del potere civile e .sempre pronti invece a persegui-
tare il potere ecclesiastico ,

si sarebbero ben guardali dal censurare questo
fatto. Ma cosi accade a coloro che haono per misura del loro giudizio non,

ia verita della cosa ma il pregiudizio. Sappiamo poi che in Brescia, per ordi-

Jie parimente del Governo, non si fece il pubblico ballo 1' ultima notte di

carnevale; n ci fu chi schiamazzasse o scrivesse inesatte corrispondenze.
Del resto non e a stupire che certi giornalisti non siano troppo favorevoli

al Vescovo di Bergamo, il quale mostr6 molto bene di sapere tenere a fre-

no la stampa, obbedendo al dovere che gli e imposto dalla Ghiesa e dalla

stessa legge naturale e servendosi del diritlo che glie ne da' la legge civi-

le
, secondo quel Goncordato che sara la gloria non peritura del veramente

grande e pio Imperatore Francesco, Giuseppe. Le cui intenzioni molto poco
conoscono coloro, che credono di poter essere insieme fedeli sostenitori del

potere civile e poco rispeitosi alia Ghiesa. Fin quiilnostro corrispondente.
2. Abbiamo sott' occhio un Orlando Furioso di LudovicoAriosto, edito ad

uso della gioventu, con note, ed un' Indice, dal dottore G. B. Bolza. Vienna

presso I' I. R. amministrazione per la vendita deilibri scolasiici 1853. Ri-

conosciamo di buon grado che 1'egregio dottor Bolza pens6 in quest' edi-

3Jone alia
gioventUj per cui uso 6 edito quell' Ariosto, e tplse pareqchie coe
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dellc peggiori, lequali non dovrebbero mai 'trovarsi in mano ne clei giova-

ni, ne defvecchi. Ma non saremmo.sinceri se dicessimo che il libro ci pare

corretto siccome convienea quella gioventti cui maxima debetur reveren-

fia, sccondo 1'antico detto. Che anzi vi abbiamo notate parecchie cose assa'i

sco'nvcnienti e del tutto indegne di andar per le mani di chi frequenta le

scuole nei licei imperial!. II che veramente dobbiamo pure dire di alcuni

altri libri scolastici ricevuti nelle scuole austriache con reltissima' inten-

zione, non ne dubitiamo, ma con mal successo, considerate che in essi tro-

vansi cose sconcissime e che si dovrebbero togliere dalle mani dei giovani

quando li avessero, e non porli loro nelle mani quando non li hanno. Quan-

to M'Ariosto, 1'edizione da potersi porre in mano ai giovani, e finora quella

dell'Avesani. Diciarao finora perche, a nostro parere, sarebbe allamente da

commendare chi purgasse ancor meglio quell' autore. Ne ci sia chi si me-

ravigli di questa nnstra severita: giacche qualche verso bnono di menonon
e gran male, ma e bensi gran male un solo verso men che buono in quan-
to a costume.

3. II nostro corrispondente del Regno Lombardo Veneto faceva, nello scorso

Febbraio, un cenno del disegno di prosciugamento delle Valli grandi vero-

nesi ed ostigliesi. Giacciono queste tra il Mincio, 1'Adige ed il Po, ed abbrac-

ciano parte del basso Veronese, porzione del Mantovano ed altra del Polesi-

ne, in tutto circa 660,000 pertiche censuarie. Ma non tutti i terreni com-

presijielle dette Yalli sono ugualmente sommersi, poiclie sole 150,000 per-
tiche sonoin istato di vera palude; altre 300,000 incirca, tuttoch6 piu ele-

vate, soffrono danci gravi dallo stagnamento delle acque ;
il rimanente va

esposto soltanto agli effetti delle piene maggiori. Unico scolo di queste Valli

e il fiiitne Tartaro, che ingrossato da molti confluenti, alia Cancla prende
il nome di Canal Bianco e d' ordinario si gitta nel Po per mezzo del!a Fosel-

la; ma quando il Po e gonfio, va invece pel sostegno Bosarb e per Adria e

Po di Levante a sboccare direttamente nel mare. Questo stato pahuloso del-

le Valli grandi fu cagionato da una piena dell'Adige, accaduta nel 1438 alia

villa di Castagnaro, per cui le acque di quel tiume travolte nel Tartaro, se-

co menando melma e ghiaia, ne alzarono grandemente 1'alveo, ene rendet-

tero piu lento il corso e difficile lo scolo. Nel 1838 gli argini dell'Adige a

Castagnaro furono rinchiusi
,

il che non bast6 ad altro che ad impedire il

crescere de'danni. Trattavasi ora di scavare i canali'pel corso del Tartaro,
rettificarne la direzione ed il letto. La spesa fu calcolata dover essere di

L. 4,070,000 di cui la massima parte spelta ad alcuni consorzii, che si cre-

deltero gravati nel riparto delle quote. Cosi, a cagione d' esempio, ad uno di

essi tocc6 la somma di L. 2,517,300. Onde levaronsi richiami per i quali fa

sospesa la riscossione deH'imposta a tal fine destinata,e 1' opera pocomeno
che differita finche si provvedesse alle 800,QOO lire che mancavano. La Gae-

xetta ufficiale di Milano del 27 Febbraio annunzi6 iinalmente, avere permes-
so 1'Imperatore che il tesoro dello Stato dia la sua guarentigia per la resti-

tuzione del capitale che il Consorzio delte Valli grandi Veronesi torrebbe ad

imprestito dalla Banca Nazionale di Vienna : ed inoltre che, fino allaconclu-

sionc di tale imprestito, siano dal tesoro dello Stato fornite le somme neces-
earie per continuare i lavori di prosciugamento, delle quali si fara restitu-
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^ione colle somme ricavate dal prestito stesso. Col che pare che sia assicu-

rato Fesito dell'impresa. Per moslrare poi quanta ne debba essere 1'utilita,

basti accennare ci6 che e gia avvefmto pel Comune di Legnago. Questo

possiede nelle Valli grand! circa 6000 campi che erano affittati pochi anni

addietro per sole 8000 lire. Qualche mese fa, messo di nuovo all'asta 1'ap-

palto, 1'offerta sali sino a circa 40,000 lire, coll'obbligo ancora di innalzare

parecchie fabbriche important!, e di fare ristauri assai costosi.

4. Le opere generose di carita cristiana in pro de'poverelli, edf pubblica

teneficenza ed utilita fatte dall'Arciduca Governatore e dall'augusta sua spo-

sa sono tante, che oggimai hanno loro guadagnato 1'affettb ed'il cuore di

tutti. I lurghi sussidii ai poveri di Chioggia e di Bhigara, la lotteria iniziata

dalla Serenissima Arciduchessa Carlotta per quelli delta V'altellina, la gran-

de somma per la quate 1'Afciduca Ferdmando'Massimiliano voile essere

ascritto, come socio perpetuo, al Pio Istituto di soccorso pei M6dici, Chirur-

ghi e per le loro vedove e figli minori
;

i doni con cui vollero entrambi con-

correre al ristauro delle chiese di Asiago e di'Lisiera, e molte altre simili

larghezze acquistano poi maggior pregio da quell' affabilita tutto speciale da

che vanno accompagnate. Ma cio che dee avere grandemente rallegrato i

commercianti ed operai del dislretto di Lecco si e certamente la sollecitu-

dirie, con cui 1'Arciduca s' interpose per ottenere alleviamentoaH'infortunio

di cui furono colpiti pel fallito ricolto dei bozzoli. Giacche a sua istanza ven-

ue permessa fino alia fine di Ottobre del 1858 la libera introduzione delle

gallette dei bachi da seta, affmche possano essere forniti di lavoroi filatoi del

distretto, e data ancora la facoM di esportarne i prodotti senza spesa di dazio.

5'. Sappiamo, con nostro grande rammarico, che la malattia'di Mbns. Romil-

li, Arcivescovo di Milano, che pareva quasi volgere a guarigione, di repente si

aggrav6 per modo, che ilvenerando prelato voile ricevere 1'Estrema Uazione,
senza che per6 sia del tutto cessata ogni speranza di vederlo coaservato

all' amore della sua Archidibcesi.

TOSCANA. (Pfostra Corrispondenza). i. Societa Colombaria. 2. Pubblicazione

'di un documento. 3. Archivii loscani. 4. Processo politico pei fatti

di Livorno. 5. 11 partito costituzionale. 6. La Biblioteca civile.

1. In Firenze, nellaVia de'Bardl, in unacasa che fu deirAudftor Privani,

dura anche oggidi 1'antica Societa Colombaria: la quale, verso la meta dello

scorso secolo
,
fondata da un genliluomo molto erudito della famiglia de'

Pazzi
, per istudiare e illustrare i mohumenti della storia antica

,
si radu-

nava in una torre del palagio dei Pazzi, in Borgo degli Albizzi, e perci6 fu

nominata 'dalla colombaia, o Colombaria, e colombi s'intitolarono, con ischer-

zevole moddstia
, gli eruditi accademici. Ora la Societa Colombaria fioren-

tma si ridesta
, rivolgendbsi agli studiosi delle antichita etrusche ,

e a

tutti coloro che, avendo a cuore 1' onore della Tbscana, mal soffrono di ve-

der negletto lo studio dei mOnumenti e della lingua dell'antica nostra Etru-

ria, per animarli ad associarsi a lei ad una lodevole e nobile intrapresa. E

qnesta sarebbe il promuovere scavi con un metodo regolare per la ricerca

dei mpnumenti, che in molti luoghi della Toscana giacciono luttora sepolti,



CRONACA

e fame quindi di ragion pubblica la illustrazione e la storia. I nomi di Gina

Capponi, Presldente della Colombaria, di Gian Carlo Coneslabile, di Clemen-

te Santi, di Arcangelo Migliarini, nomi giu illustri nella repubblica lettera-

ria per molti studii ed opere sopra le antichita etrusche
,
ci fanno sicurta

del buon riuscirnento di quesla impresa, alia quale vogliamo sperare favo-

revole il concorso di quanti in Toscana e fuori hanno a cuore 1'onore della

scicnza ,
ed il vero progresso delle profonde ed utili disquisizioni sopra la

nostra storia.

2. Nella fausta circostanza della visita del Santo Padre Pio IX aH'Archivio

di Stato in Firenze nel passato mese d'Agosto ,
venne pubblicato un lavoro

storico di molta importanza sopra il celebre Decreto di Unione della Ghiesa

Greca colla Latina, emanato nel Coacilio di Firenze 1'anno 1439. II Giornale

degli Archivii Toscani ha molto opportunamente credutq esser lodevole ed

utile il ripubblicare quella dissertazione storica
,
dotla fatica del sig. Carlo

Milanesi, ed aggiungervi eziandio il testo del decreto di uoione nel suo ori-

ginale latino e greco, quale conservasi in un esemplare della bibliotecaLau-

renziana, e in un altro che 6 una delle carte piii important! dello slesso ar-

chivio. Di questo famosissimo decrelo non meno di sette esemplari possie-

de Firenze. Tre ne custodisce 1' archivio di Stato
,
due dei quali vuojsi che

proveogano dal Convenlo di santa Maria Novella, ed il terzo dal Convento di

san Francesco di Fiesole. Gli altri sono ora nella Laurcnziana: giacche pri-

ma si custodivano, colle reliquie, nella Cappella della Signoria in Palazzo Vec-

chio. Dal confronto dei due piii compiuti ed autentici esemplari di questi

originali document! e ricavala la copia ora pubblicata da\\'Archivio con tut-

te le firme latine e greche del Sommo Pontefice Eugenio IV, dell'lmpera-
tore o Autocrate Paleologo, e di tutt'i Padri del Concilio, Cardinal!, Pa-

triarchi, Arcivescovi, Yescovi, Generali d'Ordine, Abbati di Monasteri, Am-
basciatori di Principi ecc. ecc. che intervennero a quel memorando conses-

so. La importanza diplomatica del documento ha chiamalo sopra di essa

I'attenzione di varii dotti non meno d' Italia che di Francia. E facesse Dio

che potesse essere giustamente apprezzato la ove ora sorgono tante genero-
se aspirazioni al rinnovellamento morale di quel grande Impero,che fu -

rede di gran parte della potenza dei Greci e dei Paleologhi.
3. Molti tesori di questo genere dormono ancora ignorati nei nostri archi-

rii e nelle nostre biblioteche si pubbliche.e si private; ma a lode del vero

debbesi notare che 1' amore degli studii storici si e oggi in Toscana poten-
temente ridestato

,
e che il Governo ha coadinvalo molto gli sforzi che da

alcuni benemeriti della scienza si sono fatti per tornarli in onore e sottrarre

alia dispersione e all'oblio migliaia di document! insigni della graudez.za e

della religione degli avi. Reca veramente stupore il vedere la quantita e la

vaslita delle magniOche sale che nell' editizio celebre del Vasari
,
delto la

Loggia degli Ufiizii
, sono state destinate all' archivio di Stato. E non meno

fa maraviglia 1' ordine stupendo che ha presieduto alia distribuzione di

tanta mole di antiche carle, pergamene e documenti gelosissimi, quali spet-
tanli alle remote eta feudal]

; quali al commercio ,
alle Arti maggiori e mi-

nori
, alia navigazione de'Fiorentini

; quali ai segreti consigli della potente

repubblica ; quali ai Consoli della lana
,
della seta

; quali alle magistraturer
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ed ai giudici e notari
; quali alia segreta cronaca delle famiglie , .de^gli

Ordini religiosi , degli Ordini cavallereschi
; quali ai Principi Medicei-, al

loro governo ,
ambasciatori

, guerre ecc.
; quali inline alie piu recenti

eta del principato Lorenese e Borbonico fino ai di nostri. Una bella sea-

la da adito a questo nobilissimo edificio : e nell' atrio stanno affisse due

lapidi ove, in purgato stile latino, sono dettate le leggi sotto cui e ammesso

lo studioso della storia, alle ricerche negli archivii
,
ed e serbata memoria

ai posteri dell' onorevole fatlo e dello scopo che ebbe in mira il Granduca

presente ,
fondatore di queste grandi collezioni.

4. Fino dai primi giorni di Marzo cominciossi in Lucca il pubblico dibat-

timento del processo politico sopra i fatti di Livorno del 30 Giugno 1857.

Venticinque sono gl'impulati present! alle udienze della Gorle regia giu-

dicante. Quasi tutti appartengono alle classi infime della societa, ne ve

ne ha pur uno che, o per educazione, o per ingegnOj o per circostanze del-,

la vita, si segnali sopra gli altri. II che prova che 1'attentato avvenuto in Li-

vorno contro 1' ordine pubblico (
che il processo ogni di piu chiarisce es-

sere stato opera dei comitati mazziniani), fu un puro sforzo, tutto artiticia-

le, comprato con oro e con inganno di fallaci e colpevoli promesse; e che

se a capo di esso vi furono uomini di mente o di piu alta condizione , co-

storo cacciarono al solito avanti la misera corrotta plebe sotto le baionette

dei soldali, e posero se stessi in salvo, nascondendosi chi sa dove. Attendia-

mo che il riassunto de' fatti del Procurator Generate ci metta in chiaro le

fila ordite di questa miseranda cospirazione, la quale aggiunta alle'altre di

Genova e di Sapri, sara una ben trista appendice agli altri fasti dell'isloria

lagrimevole delle sette in Italia, non mai sazie del sangue di vittime inno-

centi, non mai stanche di scellerati tentativi. Sembra ancora che i recenti

processi di Parigi abbiano anche in Toscana le loro corrispondenze, se de-

vesi giudicare da alcuni arresti stati fatti dopo domanda dell' ambasciata

francese a Firenze.

5. 11 partito costituzionale che.sempre piange la perduta liberta della tri-

buna e pretende che seco scadde pure la Toscana
, spera ora di diventare

anello tra il potere odiato dalla democrazia, e la democrazia frenatadal po-
tere. Ignorasi quanto fondamento tali speranze possano avere in Toscana ;

ma se I'attQitg osservazione del voto delle maggioranze, deibisogni del po-

polo , della volonta del Governo non inganna , pare che i risultati saranno

molto difformi dalle aspirazioni che in tanti opuscoli , giornaletti e scritti

emanatida quel partito andiamo tulto di leggendo.
6. Prova ne sia quanto 6 ora avvenuto alia prima pubblicazione della Di-

blioteca Civile dell' Italiano, la quale, offendendo il comune sentimento re-

ligioso ed in siugolar modo 1' autorita del Governo, non trov6 che un eco di

biasimo e di riprovazione, confermata poi dal Monitore Toscano con una
censura tan to piu acerba, quanto piu universalmente applaudita. Scopo di

questo libretto, che era il principio di una.serie di simili pubblicazioni,
fu di riprodurre le leggi e gli ordini di Leopoldo primo sopra la polizia ec-

clesiastica. Ma dal contesto dell' apologia sempre traspirava 1' aspirazione
al reggimento libero e ciarliero delle costituzioni moderne, e il sentimento.
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di un partito che si collega e si agita per comandare al Governo
, quasi co-

storo fossero vindici di tirannide e scuotitori d'insopportabile giogo. Ora que-

sto libello si sta esaminando dai magistral!. Intanto
,
chiamati i compila-

tori avanti all' autorita politica , fu loro intimato di astenersi da altre tali

pubblicazioni ,
sotto minaccia di piu severi provvedimcnti. Fra i compila-

tori sono alcuni personaggi di un certo nome, non disgiunto da titoli ari-

stocratici; ma essi trovansi in compagnia di altri che in altri tempi ebbero

fama non bella. Per ora ciascuno dovra intendere che se questo fu un ten-

tative politico, fu cosa meschina e tendente al ridicolo; se fu un entrare
'

in traltazioni filosofiche e di diritto pubblico e canonico, fu tale stolla e in-

vereconda maniera di discussione
,
da screditare al cospetto dei savii la

causa e gli avvocati.

II.

COSE STRANIEBE

FRANCIA. 1. Discorso del Dupin in condanna della lettera dell'Orsini e della di-

fesa di Jules Favre 2. Esecuzione della sentenza 3. Arresti e tumulti

4. Francia e Inghilterra 5. Opuscolo importante 6. Bell' articolo del

giornale dei Dibats sopra il Conte di Rayneval.

1. Dei qualtro rei dell'attentalo del 14 Gennaio tre, come ben sanno i no-

stri lettori, erano stati condannati aHa pena di morte, cioe 1'Orsini, il Fieri

ed il Rudio, ed uno, cioe il Gomez, alia galera in vita. Questi accetlo la sua

condanna: gli altri ne porsero ricorso in Cassazione, la quale die la sua sen-

tenza il giorno 11 di Marzo, rigettando il ricorso come non fondato sopra
rerun giusto richiamo. Fu per6 assai notevole il discorso che in tal congiun-
tura tenne il Dupin, Procurator Generale; del quale riferiremo qui i brani

phi rilevanti, che si possono ben riguardare coine una legittima ed ottima

spiegazione,-data a quei tanti che fecero giustamente le maraviglie dell' cs-

sersi lasciata si libera parola alPavvocato deH'Orsini, Jules Favre, e molto

piu dell'essersi lasciata leggere all'udienza la lettera dello stesso Orsini al-

rimperatoreNapoleonelll. Parecchi giornali aveano perfino annunciato che

Fambasciatore austriaco in Parigi si era officialmente lagnato della pubbli-
cazione di quella lettera : ma questa notizia fu dichiarata falsa dai gior-

nali semiufh'ciali austriaci. Pare per6 certo che il Dupin non avrebbe ere-

duto dovere parlare si chiaro, se non ve ne fosse stata qualche buona ragio-
ne. La difesa (disse il Dupin) fu pienamente libera

,
non solo in ci6 che

toccava 1' accusa , ma anche in ci6 che non la toccava per nulla. Essa si 6

anche stesa, per tolleranza, alia lettura di un documento preparato apposta,
che non aveva fatlo parte dell' Istruzione, e non era stato comunicato prima
no al pubblico Ministero, ne al magistrato incaricato della direzione dei di-

battimenti. Questa lettura fatta ex abrupto, grazie all' allegazione di una
dichiarazione estragiudiziale di non impedimento, conceduta solamente per
ngunrdo alia difesa, lasciava sempre ai magistral, quando 1'avessero co-

nosciuta, il diritto di considerarla come forestiera ai dibattimenti, nA essa
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implicava in verun caso (e questo 6 I'essenziale) nessuna approvazione

dal lato-di chicchessia di un atto esclusivamente personate dell'accusato,

e non dimostra, come dissi, che un rigiiardo assoluto pel diritto di difesa

tra noi sacro. Quando poi ci fossero stati del motivi di cassazione da svol-

gere, non si sarebbe fatta udire in questo luogo che la voce delle leggi.

L'eloquenza non avrebbe prestati i suoi voli ai sofismi'piii arditi: condan-

nando il delitlo, niuno avrebbe qui tentato di assolvere chi lo commise, e

quando la giustizia e la legge condannano il parricidio, niuno avrebbe o-

sato di ergere in faccia del patibolo, elevate dalla pubblica vendetta, una

statua alia memoria di chi lo dee salire. Le quali parole, come ognuno

vede, sono intese non solo a condannare il tenore della Inllera dell' Orsini,

ina ancora, come riferiscono giornali autorevoli, a dare una lezione al Pre-

sidente delTribunale ed al Procuralore jmperiale, che permisero la leltura

di un alto estragiudiziale, ed una difesa non tanto dell' assassino, quanta

dell' assassinio. II che poi e evidente aver essi permesso solo per un troppo

delicate riguardo alia difesa. E queste parole dovrebbero meditare que' gior-

nalisti sfacciati di Piemonte, i quail stanno ora promovendo una sottoscri-

zione per premiare appunto quel Jules Favre, che merita dal Procurator ge-

nerale della corte di cassazione un si pubblico e si severe rimprovero. Non e

poi inutile 1'aggiungere, essere assicurato da alcuni corrispondenli che !
il

discorso del Dupin fu combinato prima collo stesso Imperatore.

2. Rigettato il ricorso in Cassazione, non rimaneva ai condannali che il

pagare all' umana giustizia il loro debito. 11 che ebbe luogo la mattina del

13 di Marzo quanta all' Orsini ed al Pieri: giacche il de'Ruflio fu graziato

dalT Imperatore, e condannato invece ai lavori forzati in vita. Alcuni gior-

nali dicono ch'egli dee essere tra breve condotto a Londra per deporre con-

tro il francese Bernard nel processo, in cui questi e ora implicate di com-

plicita nell' attentato del 14 Gennaio. Secondo che riferiscono molti giornali,

1' Orsini ed il Pieri sono morti dopo ricevuti i soccorsi della religione;

3. Molte voci vaghe, e perci6 stesso esagerale, erana corse su pei giornali

di numerosissimi arresti operati in tutta la Francia. Ma ora il Moniteur ci ha

fatto sapere il loro numero e la loro cagione con un articoletto, in cui ci

annunzia che, dopo 1' attentato del 14 Gennaio, iribellidi professione prepa-

ravano net' Impero una sommossa. Di che il 24 Febbraio il Governo fece

nello slesso tempo arrestare i no'ti colpevoli in tutta 'la Francia; i quali fu-

rono cinquanta in Parigi, venti in Lione, dodici a Marsiglia, ed un numero
medio diquattro perquaranta Scompartimenti. Furonopurein questa con-

giuntura scopei'te armi, munizioni da guerra, e corrispondenze importanti.

Non ostanti queste precauzioni, due piccoli tumulti ebbero luogo: 1'uno

in Chalon sopra la Sa6ne, 1'altro in Parigi. In Ghalon una trentina di per-

sone sorprese e disarmb un corpo di guardia e percorse poi la citta gri-

dando, Viva la Repubblica; volendo anche far credere che la Repubblica
era stata fondata in Parigi. Poche ore dopo, per Tintervento degli stessi cit-

tadini
, ogni cosa era finita e i capi arrestati. Si crede che questi forsen-

uati volessero scarcerare alcuni dei loro capi democratici, arrestati pochi

giorni prima. In Parigi poi, nella nolle tra i 4 e 5 Marzo, ci fupure un
non sappiamo bene cbe, delta dal Moniteur un' assembraglia, finita con
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1'arresto di venti persone. Dicono i corrispondenti che i Parigini, anche

abitanti piu prcsso al luogo dove avvenne il fatto, non ne seppero nulla

prima clre il Moniteur 1' annunziasse loro. fi evidente che I' attentato del

14 Gennaio non era che il preambolo di una rivoluzione generate, che do-

Tea scoppiare in tutta la Francia. Fallito 1'attentato, qualcuno dei qualtro

arrestati dovette certamente rivelare quanto bast& al Governo perche po-

tesse prevenire lo scopo preparato. Donde gli arresti futti e le nuove leggi

di sicurezza generale. Ci6 non ostante non fu possibile di tutto impedire,

ne'e a stupire che gente pronta ad ogni misfatto e ad ogni pericolo riesca

di quando in quando a qualche cosa. Piuttosto e da maravigliare che ogni

cosa, da- molti anni, si riduca a piccole e spesso ridicole imprese.

4. Ogni cosa pareora, almeno ufficialmente, combinata tra la Francia e

il nuovo Ministero inglese : essendo quinci e quindi passati dispacci conve-

nienlissimi nelle forme e graditi nella sostanza, coi quali I'lnghilterra chiede

e k Francia da ottime spiegazioni sopra il dispaccio del Walewski che fu

cagione della caduta del Palmerston. DinuoVo il Governo francese dichiar6

die egli non chiede nulla, ed il Governo inglese dal canto suo promette che

moditicheri le leggi, se esse non sono provate bastevoli all' uopo. II che si

vedri toslo dall' esilo del processo che si fa in Londra contro il francese Ber-

nard capo, od almeno cpmplice dell' attentato del 14. Se 1'esule ne uscira ille-

so 6 probabile che il Ministero Derby proporra un nuovo bill, simile a quello

proposto gii dal Palmerston. -Al quale proposito e pure da sapere che, essen-

do stato carcerato in Geneva un tale Hodge, sospetto di complicita nello

stesso attentato del 14, il Governo inglese, secondo che riferiscono certi

giornali, neg6 di concedere al sardo la licenza di consegnarlo al francese:

la quale licenza 6 richiesta dal trattalo di estradizione che e in vigore Ira la

Sardegna e la Francia, ogni qual volta si tratti di un suddito di un terzo Stato.

Quale per& debba essereilvero scioglimento della questione tra i due go-
verni e cosa difficile a prevedere. Col che intendiamo dire non essere si

certa, come a taluno pare, la continuazioae della sincera alleanza anglo-

francese, non potendo queste vicendevoli spiegazioni, chieste con tanla insi-

stenza, non lasciare intendere che vi sta sotto mollo di oscuro. II certo poi
e che il Times fa di tutto per oscurare semprepiu le cose; giaccheda qual-
che tempo ha ricominciato ad assalire con insolentissima insistenza ilgo-
verno di Francia. Di che il Moniteur credette doverlo severamente rimpro-
verare con una sua noticina in cui smentisce certe false notizie di quel

troppo avventato giornale.

Lo stesso Moniteur, rispondendo a certi giornali (
tra i quali 6 principa-

Jissimo il Turns
) , che aveano rimproverala la Francia di aver chieslo agli

stati> vicini il confine degli esuli pericolosi, dice assai saviamente, che la

Francia nou fece se non che ci6 di cui le aveano dato altra volta 1' esempio
la Svizzera e la Spagna, che pure aveano chiesto ed ottenuto dalla Francia
il confino di esuli pericolosi per la loro interna quiele.

5. lutanto per6 si 6 pubblicato in Parigi un opuscolo intitolalo: Napoleo-
nelll e I' Inghilterra, il cui autore si dice essere il sig. De la Guerroniere,

Consigliere di Stato, o il signer Amedeo Hence, direttore del Constitutionncl;
ma si pensa da tutti essere una qualche altra persona molto piu importaate. .
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Questo scritto, dice il sig. Luigi Veuillot nel n. del 14-Marzo dell's/mum,
non e uscitoda una mano ordinaria: questo sisa, e, ci6 che val meglio, si

sentc. Giacche la semplicita robusta che vi regna mostra 1'altezza del grado

piu ancora che non il vigore dell'ingegno di chi lo scrisse. L'opuscolo

enumera in prima tutt' i segni di amore e di stiina dali all' Inghilterra dal-

1'Imperatore di Francia fin da quando era Presidente della Repubblica; e cio

malgrado dell'opinione pubblica di Francia contraria all' Inghilterra, e di

tutti gli sforzi fatti dalla stampa inglese per rompere ogni buon accordo.

Parla poi della guerra d' Oriente, dove la Francia pose il suo esercito a ser-

vigio piu degl'interessi inglesi che dei proprii. Espone quindi tutt' i tentati-

vi fatti dall'Jnghilterra per guastar.e la buona armonia delle due nazioni so-

pra lutte le questioni politiche sorte dal Trattato di Parigi. Ci6 nonostante,
essendo scoppiata la rivolta delle Indie

, Napoleone III non si servi di tale

occasione neanco per esigere dall' Inghilterra ci6, che avrebbe ragionevol-
mente potuto in altra congiuntura. Dope enumerate cosi tutte le prove di

buon volere. date all' Inghilterra dalla Francia, 1'opuscolo enumera tutti gli

attentati alia vita dell'Imperatore. Essi sono parecchi, come altra volta notam-

mo; tutti, salvo due, scoperti prima dell'esecuzione, e tutti preparati ed ese-

guiti da esuli rifuggiti in Londra. Dopo il piu funesto di tutti, 1'opinione

pubblica della Francia chiedeva due cose
;
che fossero cacciati d' Inghilterra

gli assassini condannati dai tribunali, e che fosse vietata 1' apologia pubblica
dell' assassinio nei giornali e nelle pubbliche radunanze. Queste richieste poi

dovettero naturalmente essere piu vigorosamente espresse negl' indirizzi del-

1'esercito. Pure la Francia non chiese nulla, e degli stessi indirizzi, di cui si

offese I'lnghilterra, porse umili scuse; ed ecco che 1' Inghilterra si serve di

questo pretesto per mormorare contro la Francia, ed eccitarle contro 1'opi-

nione pubblica, quasi ch' essa. chiedesse 1'abolizione nel mondo del diritto d'a-

silo. L'opuscolo narra qui parecchi fatti storici r
dai quali si ricava che I'ln-

ghilterra pu6, quando vuole, scacciare dal suo seno i rifuggiti che le dispiac-

ciono, e ne conchiude che ben pu6 dunque la Francia chiederle che faccia

questa volta per la giustizia e per 1'utile generale della societa civile, quello
che fece altre volte pei suoi privali interessi. Termina 1' opuscolo col nulla

chiedere e col rimettersi d' ogni cosa alia lealta del Governo inglese. Ma se

nulla chied,e espressamente, lascia per6 intendere assai chiaro, che la Fran-

cia non sara.contenta finche I'lnghilterra non avra vietata la libera apologia
dell' assassinio ne' giornali e nelle radunanze, e negalo 1'asilo politico ai con-

dannati per assassinio.

Questo scritto che tutti ammirarono assai, e che certamente e commen-
devolissimo sotto ogni riguardo, fu pubblicato da tutt'i giornali e ci6 nono-

stante venduto in un giorno solo a piu di diecimila esemplari. Esso poi fece

risovvenire lahino
, per associazione d'idee, della lettera che, prima della

guerra d' Oriente, scrisse Napoleone III all'Imperatore Njcol6. Anche in quel-

i'occasione la Francia non chiedeva nulla, e stava aspettando giustizia dalla

tealta del'Governo russo prima di chiederla in altra guisa.
In sulle prime perfino il Times Iod6 quell' opuscolo e disse che

,
ad ogni

modo, il popolo inglese dovea fare qualche cosa per con tentare i giusti desi-

derii della Francia e di tulte le societa civili. Ma il giorno dopo mutO al
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solito opinione e disse che V opuscolo da lui lodato era un insulto all' In-

ghiltcrra: e prese a gridare aU'armi contro la Francia, vantare le forze in-

glesi di terra edi mare, lodare il Derby perch6 provvede alledifese, insom-

ma predicare la guerraa qualunque costo, anzicheuna qualunque cessioae

a richieste forastiere. Dicono che il Times rappresenti 1'opiuione del po-

polo inglese. Se ci6 e vero
,
converra dire che il popolo ioglese mut6 opi-

nicne in ventiquattr'ore, e che il Times ne ebbe certa notizia in un istanle.

II Monileur parigino poi, riferendo il primo articolo del Times in lode del-

1* opuscolo, disse che questo fo&lio 6 1'organo piii potente dell'opinione

pubblica in Inghillerra . Dubitiamo assai che egli sia per dire lo stesso a

proposilo del secondo articolo.

6. 11 sig. De Sacy, direttore e capo del Giornaledei Debats, pubblicd, neln.

dei 10 Marzo del detto foglio, un suo molto savio articolo in lode del defunto

Conte di Rayneval. E specialmente ci pare commendevole il branoin cui il

De Sacy espone quanto il celebre diplomatico fece a bene dell'Italia negli an-

ni delle sue ultime rivolture politiche. Specialissimamente poi e degno di lo-

de quanto scrivesopra il fatto dal Gontedi Rayneval in difesa della S. Sede

e del suo dominio teuiporale. Queste nostre lodi per6 sono piuttosto relative

che assolute: in quanto cioe ci pare che il De Sacy disse in quell' articolo

molte verita che raramente abbiamo occasione di ammirare nel suo gior-

nale
;
ma non in quanto il suo articolo non contenga parecchie inesattezze

che inaltro giornale piii caltolico e piii saviamenle politico potrebbero con

giustizia censurarsi. Ma relativamente al solito modo di parlare di questo

giornale , quell' articolo ci pare, come dicemmo, molto lodevole. E la pro-

va piu evidente della verita di queste nostre lodi si e che nessuno dei gior-

nali cosi detti liberali del Piemonte ha osato di citare pure una virgola di

quell' articolo. Noi'li inviliamo a copiare almeiio questo piccolo brano: La

maggior parte delle riforme, che i liberali italiani chiedono nello Stato eccle-

siastico, sono giii compiute. Ma noi siamo certi che essi preferiranno copia-
re invece 1'epifonema assai curioso del signer Jules Janin nel n.* dei 15 Mar-

zo dello stesso giornale Le lettere provincial! del Pascal hanno salvato il

mondo ! Niente meno.

PRUSSIA (Nostra Corrispondenza) 1. Condizione polilica della Prussia 2. Sta-

*o del Cattolicismo 3. Logge massouiche 4. Movimento scientifico

5. Movimento estetico.

1. La nostra condizione politica e sempre la stessa. II Re, come ayrete

potuto ricavaredai giornali, ha prorogate per tre altri mesi i poteri dati a
suo fratello il Principe di Prussia, ed e molto probabile che/anche dopo
questo tempo, divenga necessaria una nuova prorogao una novella dispo-
sizione. Poiche, sebbene lamalattia del Re abbia volto al meglio, e secondo
notizie ufflciali, sia anche sperabile una compiuta guarigione; pure bisogna
confessare che quasi niuno crede che il Monarca riprendera piii le redini
del Governo; che anzi si parla di una formale e solenne abdicazione come
di coea gia slabilita. Intanto il Principe di Prussia continua a governare a
norma delle intenzioni del suo real fratello. La condizione dei pariiti non si
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e molto ehiarita e i'dnbbii sopra 1'avvenire non faDno che aumentare. Ve-

roe che il matrimbnio del, Principe Federico Guglielmo colla Principessa

Vittoria d'Inghilterra e le dimostrazioni straordinarie di gioia, con cui e

stato celebrate in tutte le Province e da tutti gli ordini della popolazione,

hanno per qualche momento interrotto il disagio morale in cui pare essere il

paese. II viaggiodei giovani sposi per la -Prussia, daAix la Chapelle fino a

Berlino, pot& rassomigliarsi ad un vero trionfo, e le pompose feste da per tut-

to per essi preparate, e specialmente nella capitate, sono state magnifiche ol-

tre a quanto finora si era veduto in simili contingenze. Sedall'una parte le

ragioni politiche che io vi accennai neMa mia precedente letteranon hanno

poco contribuito a suscitare questo entusiasmo
; bisogna pure riconoscere

dall'aUra che le eccellenli qualita del giovane Principe, per le quali e molto

amato da quanti ebbero 1'occasione di conoscerlo, e 1' affetlo cbe ognuno
nutre pe'suoi genitori/e specialmente per 1'augusta saa genitrice, vi hanno

ancora avuta non piccula parte. E poi anche vero che un attento osservatore

avrebbe potato notare in quelle dimostrazioni di gioia, per quanto sincere

e meritate esse fossero, un certo che di esagerato ed anche di rieercato

troppo somigliante all'effettodi segrete operazioni e che formava un certo

contrasto coltristo ed infelice stato delSovrano infermo.

2. Per ci6 che riguarda i Cattolici, sembra che, in ogni caso, essi debbano

sempre aspetlarsi di esser messi a novelle pruove. II sig. Bunsen, di cuivi

ho enumerati neH'altra mia lettera i poco fondati titoli di gloria a loro ri-

guardo, e stato creato Barone del Regno, e chiamato a sedere nella Camera

dei Signori come uomo degno di fiducia. Lascio a voi giudicare delt'effeito

che questanomina ha dovuto produrre; sebbene sembra indubitato cheessa

fosse gia preparata dal Re stesso prima ancora della sua malattia. looltre

siparla assai del garbo molto particolare con cui il Principe di Prussia tratta

coi capi della parte liberate
,
e della malinconia da CUT sono percio presi i

partigiani della destra; ma non si ode per6 parlare di verun ravvicinamento

coi capi della parte catlolica. Infine la stampa liberale del partito di Gotha

comincia gia a far la guerra ai Cattolici per toglier loro ogni credito e fi-

ducia, calunniandoli e cercando di renderli sospetti al Governo. In un foglio

periodico del detto partito, scritlo da un tale Haym, il quale si pubblica a

Berlino, sottp il titolo di Annali di Prussia (Preussische lahrbucher), si at-

tribuisce apertamente a' Cattolici 1'inclinazione alia ribellioue e 1'odio aila

Prussia, come tessera comune di tulti loro. Dal che vedete che non si girarda

troppo pel sottile nella sceltade'mezzi per isconfiggereun avversario lernuto.

3. Ma tutto ci6 e forse di minoreimportanza per la religione, che non un
altro fatto molto doloroso, cioe i progressi che la frammassoneria va'facen-

do in totte le province e citta del paese, non<escluse lecattoliche. Giaech6

dapipertuttto si aprono ora logge, alle quali si ascrivono molti, specialmente

giovani, i quali, per difetto in molte diocesi di pubblicita, o di sufficiente

notizia dei decreti della S. Sede contro la massoneria
,
non hanno neanco

dubbio sopra.il mancare che essi cosi fanno a'loro doveri verso la Ghiesa.

Vero e che essi s'e ne fanno ricevere membri per ragioni puramente mate-

rial! e di temporale interesse. Ma il danno che da ci6 deriva nelle anime
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non 6 per6 minore; si die molte personc di senno credono che non tarde-

ranno i Vescovi di prendere risoluti provvedimenti per iirfpedire il crescere

del male. Giacche, ancorche non si riuscisse a far si che tutti i Cattolici ab-

bandonino le logge, delle quali gii fanno parte, certamente sara questo il

solo mezzo con cui distogliere molti allri, specialmente giovani, dall'ag-

gregarsi loro e diventare frammassoni.

4. Vi ho promesso di darvi di qnando in quando notizie intorao al movi-

mento scientitico della Germania caltolica; e comincio ora a mantenere la

mia promessa, restringendomi per altro ad indicarvi sol tan to alcune opere

di rilievo sopra malerie filologiche, filosofiche ed arlistiche. Una delle opere

piO important e, senza dubbio, quella del signer Doellinger di Monaco, la

quale porta per tilolo: II Paganesimo e il Giudaismo: Propileo alia Storia

del Cristianesimo. In questa grand' opera il dotto e celebre autore ha len-

tato di dare una esposizione compiuta e particolareggiata del paganesimo dei

tempi antichi, cioe dei giudizii, delle pratiche, de' sentimenli, della lette-

ratura, della filosofia, della vita e dei costumi dei pagani, in quanto tutto

ci6 ha relazione colla religione presso i Greci, i Persiani, i Siri, i Babilonesi,

i Fenici, gli Egiziani, gli Etruschi, i Romani
,

i Galli ed i Germanici da.i tempi

piii remoti sino al secondo secolo dell' era cristiana, in cui il paganesimo

hacessatodisvolgersi, indipendentemente da ogni influenza straniera. Pari-

mente ha egli tracciato il quadro della storia delle varie sette del popolo giu-

daico,
v

della sua vita sotiale , morale e politica sotto 1' impero della legge ;

delle sue dottrine religiose e del caraltere ch' esse hanno acquistato solto

1' influenza della. filosofia greca in Alessandria, specialmente della filosofia

di Filone
;
finalmente degli ultimi rovesci che quel popolo soffri sotto gl'Im-

peratori Romani. Ora, benche solto il riguardo cristiano e cattolico, si possa

forse con ragione rimproverare all'Autore di non aver fatto troppo beu no-

tare, tra le qualiti caratteristiche del paganesimo, 1'elemento diabolico, e

tra quelle del giudaismo la parte soprannaturale e miracolosa; e bench6

una minuta critica possa porre in dubbio la verita e 1'esattezza di varii capi

del suo lavoro
; bisogna per6 concedere che il lavoro del sig. Doellinger fa

eseguito da una mano veramente maestra. Infatti egli ha risoluto molto

bene le seguenli quistioni : quali erano le condizioni dei tempi quando
venne il Cristianesimo; quali le dottrine e le idee colle quali egli potea
rannodarsi

; quali le circostanze che gli spianarono la via
,
favorendone e

facilitandone lo svolgimento; quali gli ostacoli, i pregiudizii, gli errori che

dovelte vincere, gli avversarii che dovette combattere, i mali che dovette

curare; finalmente come il paganesimo abbia reagito sopra il Cristianesimo.

Ma specialmente il sig. Doellinger ha col suo libro ben meritato della Re-

ligione a fronte di una certa classe
( troppo numerosa specialmente in Ger-

mania) di filologi e di (ilosofi, divenuti quasi pagani e certamente increduli,
i quali non cessano di spargere false idee intorno all'antichita pagana, met-

tendone in luce la bellezza, la verita, la bonla, e nascondendone, giustifi-

candone o velandone le superstizioni ,
i vizii e gli errori. Quesli pongono

coatinuamente a paragone le origini, le verita e le favole 'religiose della

mitologia e della filosofia pagana colle origini, colle tradizioni e colle veri-
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ta della Religione rivelata. Contrappongono Zoroastro, Socrate ed altri aMose

ed allo stesso Gesii Cristo; e presentano 1'aziooe del Cristianesimo sopra

1' urnanita come un fatto ne piu ne meno soprannaturale di quello che fosse

1'azione del paganesimo. A fronte di costoro e del loro error! molto propa-

gati, il sig. Doellinger ha col suo librd molto ben meritato della Religione.

poich^ egli fa conoscere il paganesimo e ne mette in mostra la vera natura

solto tutti i rispetti ;
nulla omettendo o nascondendo, e scoprendone in tutta

Testensione la perversitae la depravazione, come pure la immensa dislanza

chelo separadal Gristianesimo, anche nei punti in cui quello sembra piu

puro e piu vero. Questo ijbro dunque e una preziosa introduzione alia storia

ecclesiastica
,
avendo 1'autore in esso congiunto ad una vasta erudizione

un sano ed imparziale giudizio.

In opera di iilosofia la gran disgrazia che finora lia desolate le scuole cat-

toliche, e diede origine agli errori di Hermes, di Gunther, di Baader e di

tanli allri, e stata non solo la mancanza di unita nei principii e nelle dot-

trine
;
ma ancOr piu 1' aver abbandonate e disprezzate le anticjie tradizio-

ni cattoliche, trascurando di studiare i Padri della Chiesa e gli scolastici

per occuparsi quasi esclusivameute di autori moderni. Inoltre tutti vollero

diventare capiscuola, e ricostrurre la filosofia cristiana, come se S. Agosli-

no e S. Tommaso non fossero mai stati al mondo : e si tent6 ancora, ma in-

vano, di vale.rsi a tal effetto dei principii e dei metodi dei novatori in operaf

di religione e di scienza. Questo faceva udjre pochi anni sono in Germania

il Do ttor Clemens, professore di filosofia prima neirUniversita di Bonn, ed ora

in quelladi Munster, il quale da molti anni si affaticava a dissipare i pregiu-

dizii contro gli scolastici,' facendone apparire i meriti e il profondo sapere ,

dimostrando ai Gattolici la necessita di abbandonare risolutameiite i princi-

pii e i metodi di Una filosofia eterodossa, e ritornare invece ai principii e

al metodo dell'antica filosofia cattolica, valendosi all'uopo anche dei risul-

tati della scienza moderna. Ma la voce del dotto e cattolico professore valse

allOra in Germania come la voce di chi gridasse nei deserto; e non solo non
trov6 eco tra quei filosofi, i quali, preferendo comparir seguaci di Cartesio,

di Kant, di Hegel, di Giacomo Boehme ed altri
,
anziche degli scolastici, spe-

ravano di veder un giorno la filosotia uscire dal loro cervello bella e fatta,

come Minervp. dal capo di' Giove
;
ma venne accolta da molti con senso di

pieta e di disdegno, e anche apertamente coinbattuta. Ora per6 sembra che

sotto questo riguardo si siano un po'mutati gli animi, e si prepari un ri-

torno salutare, poiche dappertutto gia si comincia a ricorrere nelle dot-

trine filosofiche a S. Agostino e a S. Tommaso. Infatti
, per non parlare

della scuola Tomistica fondata recentemente a Vienna solto la direzione

dei RR. PP. Guidi e Schrader, fatti venire apposta da Roma; varii scritti

piu o meno importanti vengono difendendo ed esponendo le dottrine del Dot-

tor Angelico. Cosi il periodico il Cattolico, che si pubblica a Magonz'a e che

da molto tempo 6 benemerito della Chiesa, si e dichiarato apertamente

campione di questa causa, e 1'ha gia difesa con molto senno contra le cen-

sure del sig. Frohschammer di Monaco. Parimente il sig. Richter, profes-

sore a Monaco, ha pubblicato sopra la morale di S. Tommaso un' opera a
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uso di manuale pei corsi di morale; ail sig. Plassmann, professoro nel Se-

minario di Padcrborn, ha dato alia luce il primo volume di un' opera inti-

tolata: La scuola di san Tommaso aperta nuovamente in Germaniaccc.

Nun bisogna pero tacere chc queste dueopere lasciano rnolto a desiderare;

giacche la prima manca di ordine, di chiarezza e di esattezza nella esposi-

zione, e la seconda e scritta coa istile molto triviale e basso, e discende ad

una polemica molto esagerala e di inal garbo.

Ma se questi libri DOQ hanno altro merito che quello di mostrar le nuove

tenderize degli animi, non pu6 dirsi lo stesso ancora di un' ultra opera, il

eui primo volume fu teste pubblicato iu \Yilrzburg : la quale promette, a mio

parere ,
di arricchire veramente la scienza cattolica

,
e di empiere una la-

cuna tanto piii notevole , quanto che un gran numero di errori lilosofici e

teologici, sopralutto in Germania, si rannodano al soggetto che ivi vien trat-

tato dairautore. L' opera s'intitola: La dottrina speculativa intorno all'uo-

mo e la storia diquesta dottrina considerata nelle loro relazioni coi prin-

cipii delta tcologia e della fdoso/ia.pel dottor Stoeckl, profe'ssore nel Semi-

nario di EichslatL L' Autore, dopo diavere svolta nella prima parte delsuo

volume lavera teoria antropologica, realinente insegnata dalla lilosoGa cat-

tolica e approvata dalla Ghiesa, e dopo aver moslrato a quali errori intorno

all' uomp hanno condotto i falsi sistemi dell' idealismo, del dualismo, del rea-

lismo e del materialismo, e come dagli errori antropologici derivino neces-

sariamente altri errori si in filosoQa si in teologia; tesse la storia dell'an-

tropologia presso gli antichi, esponendo particolarmente le dottrine dei Pit-

tagorici, di Platone e dei neoplatoaici, di Aristotile-e della sua scuola, degli

Stoici, degli Epicurei e di Filoue ebreo. Ma ci6 che sopra ogni altra cosa e

da notarsi.in questo bel lavoro, si e lo svolgimento chiaro, preciso e pro-

fondo della dottrina vera ed ortodossa, la ben diretta confutazione degli' er-

rori opposti, la bella e felice idea di fare che la stessa storia serva di critica

ai diversi sislemi, e di prora per la verita della dottrina cattolica; tinal-

mente lo studio profondo delle opere degli antichi e la giustezza dei giudi-

zii circa le loro opere. Sarebbe a desiderarsi che 1'autore, a compimento
della storia delle dottrine pagane intorno all' uomo, avesse estesa la sua e-

sposizione anche alle dottrine dei filosofi orientali, specialmente degl'India-

ni. Giacche, sebbene noi non conosciamo ancora a fondo tutt' i sistemi in-

diani, conosciamo per6 molto bene le idee autropologiche delle principal!

scuole, come del Yedanta e del Sankhya; le quali dottrine sono curiosissi-

me per la storia dell' idealismo e del dualismo, ed ofTrono punti diparagone
molto importauti coi sistemi greci e moderni. Nel secondo volume 1' autore

trattera della dottrina dei Padri della Ghiesa e degli scolastici, e nel terzo

di quella dei filosofi moderni.

4. Yi dir6 finalmente qualclie cosa intorno al movimento estetico in Prus-

sia. In questo, piuche in qualsivoglia altro ramo della lelteratura, i Cattolici

hanno mostrata grandissima attivita, cui risposero ottimi risultati. Yero6 che

la maggior parte delle cattedre di estetica e di storia delle belle arti, colta cor-

rispondente letteratura, e la maggior parte pariraents delle aecademie e

ecuole di belle arli si trovano nelle mani e sotto la direzione di protestanti;
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mainpratica poi, quando si tratta di ristorare antichi o di costrurre nuovi edi-

fizii, chiese, ospedali, ecc., le idee cattoliche sempre esercitano una influenza

decisiva ;
si che si pu6 con sicurezza predireloro un compiuto trionfo nell' av-

venire. Ora peri Cattolici in Germania, inFranciaein Inghilterra,!'arte cri-

stiana, ed anche nazionaleper eccellema, si e Farle del medio evo, qiieU'arte

che dicesi romanza, e specialmente quell'arte gotica, la quale nata e portata

alia piu alta perfezione prima che nascesseil prolestantesimo, decadde poi e

manc6, essendosi ne'paesi protestanti perduta colla fede ancora 1'arte, che riu-

scigrettae meschina senza nomee senza carattere. Intorno a quest' arte del

medio evo, e specialmente intorno all'architettura gotica, si concentra dun-

que tra noi il movimento estetico ed artistico dei Cattolici. Ed essa in verita e

quella che ha fabbricate le meravigliose nostre cattedrali, le quali ora tutti gli

animi scelti si sforzano tra noi di far ammirare, amare, rivivere, continuare,

perfezionare. Giacche essi sono persuasi che nel ritorno ai principii ed ai me-

todi di quest' arte sia riposto 1'unico mezzo di salvare le arti dalla decadenza

e rendere loro vita novella. Vero e che quell' ammirazione per 1'arle gotica 6

talvolta un po' esagarata ed esclusiva; del che si valgono poi gli avversarii

per promuovere idee e sentimenti opposti, anch'essi ugualmente esclusivi ed

esagerati. Cosi dicesi che un celebre architetto, entrato non ha molto nel

senodella Ghiesa Cattolica, stalavorando intorno ad un'opera sopra 1'archi-

tettura religiosa delle basiliche dei primi secoli cristiani; nella quale vuolsi

che egli si mostri talmente invaghito di quest'arte antica.da non voler rico-

noscere il carattere cristiano che in essa sola, rigettando la stessa arte gotica

come quella che ha troppo 1' impronta straniera. Ma e difficile dievitaregli

eccessi, allorche una idea, per giusta e buona ch'ella sia, ci domina e signo-

reggia. Del resto, questa predilezione eccessiva per 1'arte gotica non si oppo-
ne in Germania a verun' altra tradlzione o sentimento storico e nazionale,

cpme accadrebbe p. e. in Italia ove le tradizioni dell'arte antica non sono

state mai del tutto interrotte o messe da banda.

Tra i campioni piu zelanti ed attivi dell' arte gotica bisogna annoverare

1'infatigabile Augusto Reichensperger, uno dei capi della parte cattolica nella

Camera dei Deputati di Berlino, sopra 1'uno dei cui ultimi scritti vorrei per
poco chiamare la vostra attenzione, Questo scritto ha per titolo : Parere so-

pra I' arte ecclqsiastica. (Fingerzeige aufdem Gebietc der Kirchlichen Kunst)
ededestinato ad un uso tutto pratico. In esso egli da molli consigli sopra la

costruzione di nuove chiese o cappelle, la ristaurazione delle antiche, 1' or-

nalo loro interno, la loro forma, 1' area, i chiostri, i cimiteri ecc.
,
e spiega

con molta sagacia i suoi principii e le regole dell' arte cristiana. Per darvi

un'idea dello spirito con cui escritta quest'opera, io vi citer6 le parole stesse

con cui I'A. termina la sua introduzione, ove ha tracciatO il quadro della suc-

cessiva degenerazione delle arli. Ricavasi, egli dice, dalle nostre ricerche

che. tanto nell'arte quanto nel resto, non si potra uscire dal caos ne alia lunga

evitarlo, senza una ristorazione fondamentale. Ma la Chiesa e quella che dee

iniziare questa ristorazione, perche per poler essere solida e duratura, essa

dee cominciarsi dai principii e dalle idee, e per potere resistere alle impetuose

contraddizioni, dee fondarsi sopra la maggiore delle potenze morali. E benche



CRONACX

sia desiderabilc che lo State e la Chiesa combattano insieme in quesla battaglia

spiritual, ciascuno colle armi sue proprie; la Chiesa per6 non dovrebbe per

ora appoggiarsi che sopra se stessa, giacche troppo tempo passera priraa che

divenga tra noi una realtaci6 che si e chiamato Lo Stato Cristiano. Intanto la

Chiesa lavori di pari passo collo Stato a favore di lutto ci6 ch'e bello e buono:

si Tedra allora chi si debba attribuire la snprema vocazione e chi fara mag-

giore progresso; se, per esempio, le commissioni di beneficenza al soldo del-

lo Stato e organizzate dalla burocrazia, o le pie aggregazioni cheimllachie-

dono allo Stato fuorche di sacrificarsi tranquillamente al bene pubblico; se

i fratelli delle scuole cristiane o i maestri di scuola, se i religiosi b i profes-

sor! delle universita; se i filosod teologi formati alia scuola di S. Tommaso

o i filosofi poco teologi seguaci di Kant o di Hegel. Sia solamente permesso
alia Ghiesa di.operare: dividendo ai combattenti, a parti uguali, 1'aria e il

sole. Spetla quindi al mondo ildecidere, per quanto tempo egli. vorra ancora

seguire, i'i quanto al bello, la via che finora ha tenuta: enoi aspelteremo

per .vede i dove andra finalmente.a riuseire colle sue accademie, coi

suoi museY, gallerie, esposizioni, lotterie, ordini e titoli. La Chiesa al certo

dal canto suo nulla potra far di meglio che di non immischiarsi in siffatte

cose e riprendere invece lefila interrotte, riannodarle e fondar di nuovo

scuole d'arte edi architettura come quelle del medio evo, rialzare cosi il

mestiere caduto ormai si basso, e senza disprezzar le cose anche menome,
imprimere a tutte il segno della sua nobilta. L' arte veramente cristiana e

sempre giovane come la Chiesa
; giacche le idee che quest' arte riflette in

mille e milleraggi, sono superiori adogni mutazione di tempo fc di luogo.
Non sono state perdute le prove fatte sopra false vie, e noi sappiarao ora

ove si trovano gli ostacoli e le opposizioni, e quando le chiese e le cappelle

gotiche si eleveranno di nuovo; i conventi, gli ospedali e le scuole forse le se-

guiranno, e forse anche le case di citta e dei particolari si accomoderanno
a questo stile. La cosa invero non 6 si facile, e coloro che vogliono portarla
a compimento non devono illudersi. I venti e le correnti che dominano, pos-
sono impedir loro di pervenire alia meta, ed anche tra coloro che hanno
le migliori intenzioni e che sono devotissimi alia Chiesa, i pregiudizii si

mostreranno piii d'una volta superiori alle ragioni ed agli argomenti; heppu-
re mancheranno forse disinganni ;

ma quanto piii aspro 6 il combaltimento,
tanto piii bellasara la vittoria, e siccome grande6 la potenza della verita,
cosiessa allaperfine sara vittoriosa . Cos! il dettoautore.

NOTIZIE VARIE 1 . Testamenlo dell'Em. Cardinale Lewicki 2.
( Notfra corri-

ipondenza ) Erzegovina 3. L'lsola di Perim.

1. Gia abbiamo annunciata ai nostri lettori la morte poco fa avvenuta
dell'Em. Cardinale Michele Lewicki, Arcivescovo di Leopoli, Halicia, Kame-
nik uniti di rilo greco ruteno in Polonia. Egli era stato innalzato a si subli-
me dignita, nel Concistoro , dei. 16 Giugno del 1856, dal Sommo Pontefice
Pio IX , il quale aveva inteso con quell' elezione di onorare le virtu dell'Ar-

civescovo, e di mostrare insieme come i PonteOci Romani amino ed apprez-
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zino i varii riti uniti,- che nella loro diversity abbelliscono la Chiesa cattolica.

II che .ben intendendo 1'Em. Porporato defunto, voile anche inserire questo,

insieme con altri bellissimi sentimenti, nel suo testamenlo, di cui una parte

fu pubblicata nel N. dei 24 Febbraio della Gazzetta di Vienna. Ne sara dis-

caro a' rioetri lettori di leggere alcuni periodi di esso testamento che tra-

duciamo dal detto giornale, Anzi tutto (dice 1'Em. AciveFCOVo) ringrazia

con pia venerazione ed affelto h'liale la Santita di N. S. Papa Pio IX, il quale,

degnandosi nell'alta Sua grazia di elevarmi alia dignita del Caidinalato,

coron6 le tante grazie e benevolenze accumulate sopra di me dai suoi Pre-

decessori di buona memoria, e con questo non solo illustr6 il noslro rito, ma
confer! anche alia gerarchia rutena il sommo onore. II mio ultimo sospiro

e un sincero ringraziamento e la preghiera che Iddio si compiaccia di con-

cedere a Sua .Santita molti anni ancora di felice'regno sopra il mondo cat-

tolico, e di far si che vegga il trionfo della verita e dell'unita cattolica nel-

1' intiero globo terrestre.

Quindi porto i miei umili ringraziamenli ancora a S. M. il Serenissimo

Mqnarca, . 1' Imperatore d'Austria e di Galizia, per aver preso nella sua be-

nigna prolezione me, il mio clero e tutto il popolo del mio rito. La bonta

del Suo cuore mi fa sperare, che Sua Maesta vorra sempre benignamente

proteggere i miei successor!, e lutto il clero unito alia Santa Sede, 'come an-

che il popolo del mio rito.

< Al venerabile clero ed ai fedeli della mia diocesi lascio la mia>benedi-

zione, e raccomando 1'anima mia alle loro pie preghiere. II Glero resti sem-

pre unito alia Santa Sede, econfermi studiosamente il popolo alia sua cura

affidato in questa unione. Memore della prescrizione del Nostro Salvatore

Gesii: Date a Cesare quello ch' e di Cesare ed a Dio quello ch' e di Dio, esso

clero 'perseveri nell'obbedienza e nella fedelta all'Imperatore d'Austria, ed

inculchi sempre le stesse virtu al popolo fedele.

Sappiamo poi che le disposizioni testamentarie (non per anco pubblicate)
sono molto edificanti, avendo 1'egregio Porporato divisi-i suoi beni, arredi

ed ornamentitra la chiesa e i poveri, onorando cosi-, anche oltre la tomba,
1'eminente dignita a cui il S. Padre 1'aveva sollevato.

2. Sopra i tumulti dell'Erzegovina e le loro cagioni cosici scriveva, qualche-

tempo fa, un nostrp corrispondente. Nel quaderno 189 del vostro periodina,

sono state ben tbccate le cause principalissime della spllevazione degli scisma-

tici dell'Erzegovina contro i Turchi. Per lo che altro non posso fare, per secon-

dare il vostro desiderio, che aggiungere qui alcune congetture ; giacche la

scarsezza di notizie certe e la difficolta di comunicazioni non permettono di

andare piu oltre. II campo della sollevazione e 1'Erzegovina, e, propriamente,
il territorio di Trebigne confmante col Montenero. In vigore del decreto ema-
nato dalla sublime Porta, e riconfermato nel solenne tratlato di Parigi, anche
i Raia dell'Erzegovina (cioe i Cattolici e.gli scismatici, che si comprendono-
sotto questo nortie comunejsono slali postiinugualeondizione coi Turchi

quanto ai tributi ed alle tasse. Ma i Turchi, che sono e saranno sempre Tur-

chi, i quali, per principii-politici e religiosi, tengono per servo e schiavo

ogni altro che non sia Musulmano di religione, nell' Erzegovina non' voltero
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mettere in effetto la legge sovrana (bench6 non saprei dire in qtial parte sia

slala inessa realmente in pratica), e continnarono le loro estorsioni, angherie

ed ingiustizie sopra i Gristiani. Pare che i Greet scismatici abbiano di cid

fatto qualche rimostranza a chi tiene 1' autorita, ma senza nessun esito fa-

vorevole; per il che essi sdegnati (cioe i soli scismatici, giacch6 i Cattolici

non hanno nella sommossa parte alcuna), perottenere colla forzaquello che

non potevano per dritlo, presero le armi, dichiarando contemporaneamen-
te che non intendevano di ribellare contro la Sublime Porta e di sottrarsi

alia sua obbedienza
,
ma solamente che si facessero valere le leggi pro-

mulgate in loro favore. Questa sembra essere la causa immediata ed il

pretesto apparente della sollevazione. Ma per trovare la prima cagione mo-

trice, converra sollevarci piii alto e tendere lo sguardo non solo fuori del-

1'Erzegovina, ma anche della Turchia. I Montenegrini poi, tutti scismatici e

devotissimi della Russia, scesero in buon numero dalle loro montagne in.

aiuto dei loro confratelli. Ma forse che furono mossi dalla carita a prendere
le armi in favore dei loro correligionarii oppress!? None da suppor tanto;

Jiltre e ben diverse debbpno essere le cagioni che li trassero a dar mano ai

sollevati e a combattere, senza essere chiamati, in terra altrui, passando a

tal uopo anche pel limilrofo territorio austriaco. Pu6 essere che i particolari

individui siano tratti dall' avidita di predare e derubare ,
e che il Principe

Danilo sia mosso dal desiderio ambizioso di estendere il suo dominio, come

pochi anni addietro avea tentato di fare, ma inutilmente
,
dalla parte del*

1'Albania. Ma forse non andrebbe lontano dal vero chi in questi movimenli

volesse rawisare lo svolgimento dell'idea del panslavismo, la qnale in questi

popoli corrisponde a qnella d' indipendenza e di unila degli Ilaliani. Si sa

che il Monlenero, bench6 piccolo, 6 un fuoco, che al menomo eccitamento

&' accende
,

si anima e si ravviva sempre piu , per riscaldare colle sue

fiamme anche i popoli Slavi scismatici dell' Erzegovina ,
della Servia, della

Bosnia e dei Principati Danubiani. Questi popoli si lagnano di essere schiavi

della Turchia, e i loro occhi sono rivolti alia Russia per essi ortodossa, da cui

altendono la liberazione. II certo si e che ultimamente in questi paesi si fe-

cero spargere a migliaia copie dell'Ukase sopra 1'emancipazione degli schia-

.Yi promulgata in Russia : dal che qualche effetto si produrra ia favore di

questa. Qual sia per esser 1'esito di questa ribellione non si pu6 prevedere ;

ma temesiche lacosa abbia a prendere piu vasta estensione, e sia per di-

ventar piu grave di qiiello che ora sul principio non appare. Dal Natale fi-

no ad ora continuano le zuffe con esito quasi sempre favorevole ai rivol-

tosi, bench6 ultimamente dicesi che questi in uno scontro abbiano avuta

la peggio. Sembra che la Sublime Porta comprenda la gravita della cosa, e

voglia prendere provvedimenti forli per estinguere o almeno sopire il fuo-

co acceso. Da qualche tempo dicevasi che qualtro battaglioni "di truppe

regolari ottomane fossero giunte ai conQni del Montcnero, e die altre siejno

in marcia da Gostantinopoli. E forse non e improbabile che se ne inaudino

alcuue anche per la via di mare, le quali sbareando a Cattaro o a Ragusa,
in breve tempo potrebbero, passando pel territorio austriaco, portarsi sul

campo della rivolta. Anche 1'Austria manda conlinuamente nuove truppe di
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rinforzo in suiconfini. Ecloltre alia guarnigione accresciula nolle due citla

di Ragusa e Cattaro, essa tiene piccoli cojpi di soldati in arm! in tutti i punti

liuiitroli che coraimicano coll'Erzegovina, cio6 a Metkovic, a Stagnq ,
a Sla-

DO, a Canosa, a Omhla, a Breno, a Canali e a Gastelnuovo. Oltre di che'stan-1

no a guardia dei conh'ni anche i contadini
, specialmente a Ganali

, luogo

piii prossimo al centrodellasollevazione. In tutti quest! imbrogli, quelli che

avranno la peggio saranno, senza dubbio, i poveri Cattolici dell'Erzegovina,

i quali o verranno derubati dagli scismatici Montenegrini ,
o dovranno dare

ogni loro sostanzain aiutoai Turchi, senza speranza di risarcimento. 'Niuno

poi puo assicurare che i cattolici debbano star meglio sotto gli scismatici

che sotto i Turchi. E gravissimo danno ne sentiranno, per ora, anche le .vi-

cine province auslriache
,
se.non altro per la somma carezza in eui ver-

ranno i viveri, abbandonandosi la cultura dei campi, e mancandole carni,

degli animali di macello che provengono in esse unicamente dall' Erze-

govina.
"Fin qui il nostro corrispondente ;

alle cui notizie, pervenuteci gia da qaal-

che tempo, aggiungiamo che la sollevazione non mostra per nulla di clover

finire si presto, e che i Montenegrin! sono ogai giorao piii insolenti. L' Au-

stria per6 sembra essere disposta a porre un termine ai loro saccheggi, poi-

che ne fece gia ri'chiami al Principe Danilo e respinse come insufficient! a

scusarlo le sue prime risposte. Si annunzia poi che un ufficiale austriaco

deve tra breve recarsi al Montenero per recare al Principe ci6 che chiama-

no un ultimatum. Inlanto 1'Austria prende buoni provvedimenti militariin

sui conflni; ed in Cattaro fu vietato di vendere polvere ed armi ai Monte-

negrin!, soliti scendervi dai loro monti per fare le provvigioni coi denari ri-

cavati dai loro furti. Non sappiamo poi se non sia forse esagerato ci6 che

scrivesi da Vienna alia Gazzetta di Augsburg, cio6 che il Principe Danilo

ha ora ventimila uomini di truppe, colle quali pu6 far fronte aSOmila Tur-

chi che osassero assalirlo uei suoi monti ben forlificati.;Tulti pero si accor-

dano nel dire che il Montenero c nelle niani' deli'Austria, che pu^>, quando

Yoglia, domarlo. Lo stesso corrispondente della G.azzetta d' Augsburg an-

^nunzia che la Porta sta pure preparando una spedizione contro il Monte-

nero, e che Tarmata turca, che i venti aveano sforzata di ritornare a Costao-

tinopoli, sferr6 di nuovo verso Suttorina per isbarcare sqldati a Klek.

La Porta intanto
,
con una lettera circolare ai suoi rappresentanti presso

le varie corti, fece sapere ci6 ch' essa pensa dello stato delle cose nell' Er-

zegovina e nella Bosnia. Essa assicura che i Gristiani non vi sono punto

oppress! come si dice
,
e che T Haiti humaium e pienamente in vigore in

quelle province. Secondo la Porta, Tunica cagione de' tumult! e il panslavi-
smo

, fomentato da numerosi briganti forastieri
,

dei quali non dice la pa-
tria

,
benche lasci assai chiaramente intendere ch' essi sono da lei creduti

russi. Ma si sa da tutti che, se pu6 essere vera la seconda cagione ammessa
dalla Turchia, e per6 certissima ancora la prima da lei negata.

3. Sopra 1'isola di Perim il Moniteur de la flotte, gibrnale francese
,
da i

seguenti ragguagli, che non so.no senza irnportanza. Ed in prima egli nega la

verita delTasserito teste nel Parlamento inglese dai sig. Vernon Smith, mem-
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bro del caduto Ministero, cioe che 1'isola di Perim sia dell' Inghillerra fin

dal 1795. Giacch6 quests, credendosi allora minacciata dalla spedizione fran-

cese in Egitio, non fece altro che occuparla a tempo colla licenza avutane

dalla Porla sua alleata, innalzandovi anche qualche fortificazione. Ma quando

cess6 il pericolo a'c'ui si voleva ovviare, doe nel 1802, gli Inglesi sgpmbra-

rono 1'isola', ne piii vi ricomparvero se non che presenteniente : colla sola

dilTerenza tra qnesta e la prima occupazionef die allora se ne chiese licen-

za alia padrona di casa, ed ora si fece senza di questa formalita. Lo stesso

giornale aggiunge che, dei due passaggi lasciati quinci e quindi da quel-

1'isolotto, quello di ponente, che e il piu largo, e irapraticabile perche se-

minato di scogli, quello di oriente non si stende in largo che per due mila

metri ;
donde si ricava che una fortezza posta in quesf isola pu6 lanciar

cannonate a suo bell' agio sopra quanti legni entrano od escono dal Mar

Uosso. Non e dunque a stupire che ne -la Porta ne le altre Potenze siano

disposte linora a cedere, ne anco per daqari, all' Inghilterra quella posizio-

ne formidabile. Intanto i giornali recano che gli Inglesi, non badando alle

parole, continuano a forlificare 1'isola di cui si sono impadroniti.

A pagina 739 del quaderno passato, parlando della classe d' iscrizioni clie

1'Orelli intito!6: superstitio iudaica et Christiana, censuraramo quest' in-

titolazione come di spirito poeo religiose- Del che essendosi il ch. signor ca-

valiere Guglielmo Henzen credulo gravato, si rivolse, con una sua lettera,

ad un comune amico, richia.mandosi dell'averlo noi accusato di razionalismo,

e chiedendo una rettilicazione. Per la qual cosa noi dichiariamo qui, con

ogni schiettezza, che mai non ci e venuto in mente di muovergli tale imme-
rilata accusa, non avendo noi inteso di dire se non ci6 che suonano le pa-
role

;
cioe che il ehiamare che fece F Orelli superstizione la religione giu-

daica e la crisliana e frase tale che sembra porre tra i miti la rivelazione.

E poi verissimo che 1'Orelli aggiunge, in parentesi, all'intestazione di quel

capitolo; sic scilicet loqwbanlur veteres Romani
(
il che il sig. Cav. Henzen

desidera che sia da noi fatto notare), ma e vero pure che queste parole non
furono d,al ch. Henzen riprodotte, e perci6 non poterono dar lume a chi

pubblic6 1' articolo, per ispiegare benignamente 1' inlestazione.
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SOMMARIO

1 . Preterizione di materie adiafore. 2. Nostra investigazione e la funzione

della moneta. 3. Sua definizione. 4. La moneta agevola le permuta-

y.iom, 5. con permutazione intermedia. 6. Non e veicolo propriamen-

te, 7. ma metaforicamente. 8. Ragioni di tal metafora. 9. stro-

mento per metonimia. 40. Non e lavoro accumulato ma cumulo di mer-

cedi. 11. Epilogo. 12. Ne siegue clie la moneta e materia pel ban-

cbiere. 13. Sua necessita sociale. 14. Competenza dell'autorita nel re-

golarla. Ib. Si tocca per preterizione di succedanei della Moneta. 16.

Applicazione della teoria all'usura.

1. Reduce da un'escursione archeologica per la Sabina e per gli

Ernici piu non abbisogno del ronzinelto che cavalcai per quelle con-

trade: e meglio che la povera bestia, la quale mangia senza servir-

mi, mi gioverebbe 1'avere pe' miei lavori il Bulletlino archeologico

con altri libri di scienza che voi tenete nella vostra libreria. Vor-

reste voi far meco questa permutazione, questo cambio ?

Oil appunto ! La primavera m' invita ad intraprendere con

aure piu tiepide e per puro diletto quel viaggetto, che voi faceste

per amore del ruderi etruschi o pelasgici.

Orsu dunque quanti libri vale un cavallo ? E quante riviste

ar^heologiche possono ragguagliarsi con una sella ed una briglia?

Scrie III, vol. X. 9. 31 Marzo 1858,-
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Oh povera archeologia ! Paragonarla con un ronzino e coa

una sella ! Se il metro me lo permettesse sarei tentato di esclamare

col Petrarca

. Povera e nudavai

Eh ! via lasciamo gli scrupoli. Se abbiamo a fare il barattoy

e necessario il determinare 1'equivalenza. Facciamo dunque prima

una bella riverenza ai 50 o 60 secoli, le cui voci echeggiano in co-

teste carte
;
ma poi veniamo a stabilire quanti lulkltini vale il mia

cavalluccio.

Che ve ne pare, lettore? Non sarebbe un bell'imbroglio valutare

i cavalli in libri, gli abiti in scarpe o stivali, la sella in penna ed

inchiostro ? Buon per noi che da lungo tempo il bisogno fu senti-

to e soddisfatto nplla societa umana ! E se volessimo qui sfoggiare

in erudizione a buon mercato, compendieremmo o copieremmo un

qualche squarcio di economist! o di vocabolisti, dissertando sulla

pecora delta pecunia, sull'ofs grave dei Romani antichissimi, sulle

monete di ferro, di cuoio, di conchiglie, presso Lacedemoni, India-

ni ed altri popoli, ed empiremmo con poca spesa parecchie pagine.

Ma poiche queste trivialila numismatiche sono scritte su i bocca-

li di Montelupo, lasciamo che vada cola a rileggerle chi ne avesse

talento.

Pidi gravi e in gran partepiu nuove sonole teorie monetarie, con

le quali gli economisti sogliono esaminare qualc sia il metallo piu

proprio all'uso della moneta ( nel che si preferisce oggi 1' argento

all' oro per il continuo variare di questo), quale nedebba essere la

lega, quali le division! e suddivisioni, quali le proporzioni della

moneta erosa coll'argento, a carico di chi debbano andare lespese

di coniatura, quanta sia 1'ingiustizia e il pericolo dei Governi nel

volerle alterare, e simili altre quistioni che non mancano d'impor-

tanza edi curiositu, specialmente quaudo vengono esaminate al lume

dei fatti con la storia alia mano.

Ma queste notizie, utili e curiose per gli uomini del mestiere, po-
co forse diletterebbero il comune dei lettori, e meno ancora gio-

verebbero all'intento del nostro periodico.
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2. La sola utilita che a noi pu6 derivare dall' investigazione di

questa materia, sta nel ben comprendere la funzione economica

della moneta, e in generate del numerario; dal che dipende in gran

parte la retta inferenza delle leggi morali che dipendono dalla na-

tura e debbono governarne Tuso.

Fu detto da molti essere la moneta un segno dei valori. Ma da

lungo tempo fn osservato che 1'antichissimo economista, maestro

di color che sanno, aveva acutamente scritto richiedersi nella mo-

neta non solo il segno, ma anche il valore intrinseco
,
onde il Che-

valier la definisce: Stromento che serve di misura mile permutazio-

ni ed e per se stesso un equivalente
*

: definizione, a parer nostro (sia

detto con riverenza al valente economista) un po' sistematica per

quella prima voce che adopera, e che non e, per quanto ne sembra,

propria a significare il genere prossimo, com' 6 richiesto dalle buo-

ne leggi della definizione. Una bilancia estromento per misurare,

e pu6 essere equivalente alia cosa misurata, senza che perci6 possa

dirsi moneta. Ma 1'Autore sembra avere adoperato quella voce slro-

mento in forza di quel sistema da noi altrove mentovato, che at-

tribuendo al danaro il titolo di stromento, mira a giustificare in ogni

caso Tinteresse del mutuo. Or questo appunto e cio che a noi sem-

bra falsissimo, e a dimostrare tale falsita giovera principalmente

1'analisi che verremo proponendo intorno alia natura ed alia fun-

zione della moneta.

3. Rigettando dunque la voce equivoca diremo la moneta una

mercanzia di valore alia per se a sostituirsi equivalentemente a tutti

i valori venali e a tal uopo aulenticata dalla Societa. Dicendola

mercanzia di valore, si stabilisceil genere prossimo, senza il quale

la moneta potrebbe confondersi con un altro genere ancor piu va-

sto, detto dagli economist il numerario, nel quale si comprendono,
oltre la moneta metallica, gli altri segni privi di valore intrinseco,

come carta moneta
,
banco note ecc. Dicendola atla per se a sosti-

tuirsi ecc. si accennano le qualita intrinseche della materia che

1 Nel Diet. d'Econ. pol. v.
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possono determinarne la scelta, come divisibility, durezza ecc. Ag-

giungendo autenlicata daUa societa, si accenna alia autorita del co-

nio e all'essere accettata generalmente in ogni permutazione.

Se questa definizione volesse ridursi a forma anche
piii concreta

e meno filosofica, verremmo fmalmente alia definizione del Monta-

nari : Melallo autenticato dalla pubblica auloritd per prezzo e mi-

sura delle cose conlraltabili : alia quale definizione s'accosta quella

del Genovesi *.

-4. Da questa definizione
,
la quale esprime un puro fatto e pre-

scinde da ogni sistema, non sara difficile il dedurre un giusto con-

cetto del come opera la moneta nel commercio. L'osservano tutti

gli economisli. Se ogni permutazione dovesse farsi immediata-

mente fra quelle merci che all'uso dei permutanti sono richieste;

riuscirebbe assai difficile (Tabbiamo veduto nel dialoghetto al prin-

cipio di questoarticolo), essendo svariatissimi e mal commensura-

bili i prezzi delle cose necessarie. Un sarto, un calzolaio che ven-

dono abiti e scarpe per provvedersi in tre o quattro botteghe il

vitto quotidiano ;
come farebbero a pagare con un abito o con un

paio di scarpe qui mezza libra di pane, la sei once di carne, una

lattuga alferbaiuolo, mezza foglietta di vino al cantiniere ecc.?

Come dividere fra tanti un abito, un paio di scarpe? Ecco a qual uo-

po soccorre la moneta : venduti 1' abito o le scarpe, il prezzo in mo-

neta si suddivide indefinitamenle. E la sicurezza che ha ciascuno

di ottenere con essa ogni altra mercanzia, fa che per essa sia pronto

a cedere la propria.

5. dunque la moneta un intermedio di permutazione o quasi

un veicolo divalori-, e la sua funzione si compie, quando dalla

mano di colui che permutd con essa la propria produzioue passan-

do ad altra mano lascia a chi la spende quella merce che ne soddisfa

'i bisogni. Or questi che la spende, come ognuno vede
,
non avea

preso la moneta come appagamento immediato del bisogno di so-

stentamento, ma solo come un mezzo per arrivare a quest'ultimo

1 Yedi BIANCHI.M : Principii delta Sciensa e del ben vivere tociah lib. Ill,

cp. I.
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intento di ogni produttore. Quindi apparisce che la differenza ca-

ratteristica fra la moneta e le altre merci e che queste sono ricer-

cate per se, in quanto soddisfanno un qualche bisogno particolare;

quella, in quanto moneta, per se nori sarebbe ricercata *,ma viene

ricercata unicamente qual mezzo di cambiare le proprie con le pro-

duzioni altrui.

6. Questo cambio poi essa lo rende agevole, non gia modifi-

cando 1'azione di chi la maneggia, ma passando di mano in mano

come il surrogato di altra mercanzia. Fu delta, e la dicemmo teste

ancor noi veicolo di valori. L'accorto lettore peraltro avra avver-

tito quel quasi da noi aggiunto, per indicare essere cotesta unalo-

cuzione figurata-, ne doversi prendere questa parola veicolo in quel

senso proprio, in cui si applica ad una carretta o ad una nave. Que-

ste si, che nella materia
,

di cui vanno cariche, trasportano ve-

ramente de.i valori con la materia, a cui vanno connessij scaricatala

quale, esse hanno perduto il valore trasportato e ritengono solo il

loro proprio ( che il padrone non trasmette a nessuno ), pronte a

rinnovare il carico e ricominciare il trasporto. La carretta dunque,

la nave sono veri e propriamente detti veicoli, i quali usati agevola-

no 1'opera dell'uomo, merce di quella forma, di chel'arteflce ha do-

tata la loro materia
-,

ed adoperati che sono una volta, continuano

successivamente a servigio del padrone medesimo.

7. Non cosi la moneta, la quale non trasporta realmente altro

valore che il suo proprio. Siccome peraltro il negoziante trova phi

i.

1. Questa v'erita immaginosamente rappresentata dai mitologi, nella favokt

di Mida, venne severamente ricordala dai Tartar! invasori al Galifo di Bagdad

secondo il racconto di Aitono : Posciache Haolono ebbe fatto della presa citta

ogni suo piacere, comando che fosse menato alia sua presenza il Califo, e che

egli davanti a se ponesse tutto il suo tesoro E fece comandamento che il

Califo fosse rinchiuso in una camera, e davanti a lui fosser gettate le perle e

Z'oro, perche ne mangiasse quanto volesse : e fece divieto che non gli si desse al-

cun altro cibo, ne altra bevanda, e cosi quell' infelice avaro termino con una

pessima morte la miserabil vita. (Oooiuco RAINALDI Continuazione degli Annali

Ecclesiastici torn. 2. Roma prcsso Zcnobi Masotti e Nicole Chellini 1683)^
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commodo maneggiare moneta di poco volume, che enormi balle

di cotone o di seta, alia moneta ricorre nelle sue permutazioni:

e il valore che potrebbe possedere in cotone o in seta, preferisce

molte volte di possederlo
in metallo

,
coll' inteazione di permutare

poi nuovamente cotesto metallo con altra derrata. Questa inten-

zione del negoziante, contemplata dalla astrazione d'un economi-

sta un po' immaginoso e mezzo poeta, gli fa vedere il valore come

un'enlita sussistente, die cammina dalla prima derrata nella merce

moneta, e da questa nell' altra derrata, come un viaggiatore passa

dal vagone nella diligenza, e dalla diligenzanel piroscafo. Ma tutto

questo viaggio, come vedete, e una poesia dell' immaginoso econo-

mista, il quale personifica 1'intenzione del negoziante: poesia che

non cambia punto la natura di quelle due permutazioni successive,

similissirne nella loro entita a tutte le altre. Laonde siccome sareb-

be strano chi volesse appellare veicolo di valori un'altra merce
,

perche venne ricevuta in cambio di una prima e ceduta in cambio

di una terza; cosi & strano di volere usare un tale vocabolo in senso

proprio con la moneta ,
e pretendere di trarne poscia conseguenze

giuridiche o morali diverse da quelle che regolano ogni altra per-

mutazione.

8. Se e usitato un tale linguaggio figurato rispetto alia moneta,

mentre non si usa rispetto ad altre mercanzie, ci6 e solo perche

1'intenzione di valersene, come intermedio di permutazione ,
e ge-

nerale fra chi negozia essendo a tale ufficio destinata la merce mo-

neta dalla societa. E quando una tale funzione venisse attribuita da

un negoziante privato ad una derrata qualunque siesi, nulla viete-

rebbe che usasse egli pure il vocabolo stesso. Uncapitano p. e. che

da Napoli ha portato grano a Marsiglia e da Marsiglia riporta co-

tone a Napoli coll'intenzione di ricomprarvi altro grano, ben potra

dire cbe egli ha Irasportato il suo valore in cotone o che il cotone

gli ha trasportato il suo valore a Napoli. Ma cotesti trasporti sono

pure immaginazioni della facolta astrattiva: la realta e che il primo

grano ha ritenuto seco il suo valore; il cotone porta seco a Napoli

quel valore che gia aveva in Marsiglia e lo conservera quando pas-



MONETA 135

sera in altra mano, permutato dal capitano con un secondo carico

di frumento. E laprova che ciascuna di coteste derrate ha ritenu-

to il valore suo proprio, ve la daranno i fornai dlMarsiglia e ites~

sitori di Napoli; de quali i primi non compreranno cotone per fare

del pane, i secondi non riusciranno col frumento a tessere delle

mussoline. Ogni merce trasporta dunque seco il proprio valore,

come trasporta la propria utilita, in cui esso si fonda. M& siccome

tutti cotesti valori, aritmeticamente parlando, sono uguali ^ poiche

vi si riguarda solo la quantita astratta; una testa unpo' me tafisica.

li da per una cosa sola anche in econoraia, facendo viaggiare que-

st' unico valore di derrata in derrata: e per6 chiama.veicolo la der-

rata intermedia,

9. Siccome poi abbiamo escluso in senso proprio U titolo.di vei-

colo dato alia moneta, cosi dobbiamo escludere nel medesimo senso

quello di stromento. Pu6 questa voce in senso traslato acconciarsi

alia moneta, prendendo la specie pel genere. Lo stromento e una

specie di mezzo, ma tult'i mezzi non sono strumenti. La strada.

p. e. eun mezzo per passare daun paese all'altro : ma se un voca-

bolista o un tecnologo 1'annoverasse tra gli stromenli da viaggio con.

la carrozza,.con le briglie, con la sella ecc. farebbe increscere buo-

namente di se. Mezzo di misurare i terreni e la trigonometria : ma
se tra gli stromenti di un ingegnere ,

col compasso, con la squadra,

col livello, con la, catena, voi annoveraste anche la trigonometria,

fareste ridereancora le galline. Ein che.sta propriamente la natura

di stromento ? Lo spiegheremo altrove di proposito ; per ora accen-

neremo soltarito dirsi strumento cio che posto in mano deH'artefice

ne modifica utilmente 1' azione
,
mediante la propria forma, senza

perdere questa e senza abbandonare la mano che lo muove.

Or potete voi dire che tale sia la moneta o la sua funzione?Tut-

t'altro. Se la moneta deve operare e necessario che passi di mano in

mano, ella obbedisce materialmente alia .volonta dei contraenti, co-

me le altri merci in ogni permutazione. Tanto e dunque improprio

I'appellare stromento la moneta pagata al famiglio per unarnesa-

tar quanto se si chiamasse strumento il vitto, con cui se ne paga-

rono i servigi.
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Ma perche dunque venne delta stromento di cambio ? Per la stessa

ragione accennata poc'anzi. LMmmaginazione
dell'economista invece

di riguardare Fentita reale di due permutazioni successive (prima

di una derrata con la moneta, poi della moneta con la seconda der-

rata) -, riguard61a connessione di cotesti due fatti nell'intenzione del

ne^oziante, il quale mirava la moneta come mezzo per giungere al-

ia seconda derrata
;
ed equivocando il genere mezzo con la specie

stromento disse tropicamente che in mano di quel negoziante quella

moneta fu stromento per ottenere la seconda derrata. Ma che razza

di stromento e cotesto che non puo usarsi senza, che smucci di ma-

no ! Guai al Falegname se di tal fatta strumenti fossero la sega o

la pialla !

10. Anche piu poetica e una terza locuzione, usitatissima da certi

economist! ,
che sopra vi fabbricano castelli in aria che crollano ad

ogni soffio. II capitale in moneta, dicono essi, e lavoro accumulate.

E poiche ogni lavoro merita una mercede
, pensate m6 che merce-

de pu6 meritare un cumulo di lavori. Quindi il diritto agli interessi

quando s' impresta un lal cumulo di lavoro. Oh bella ! Se ad un brac-

ciante che mi da il lavoro <T una giornata io pago un mezzo scu-

do
,
che cosa avro dritto a pretendere, se cedo altrui un mezzo mi-

gliaio di scudi, che sarebbe il cumulo del lavoro di mille giornate?...

Cosi la vanno discorrendo cotesti poeti economisti, senza badare

che tutta 1' incastellatura e appoggiata su quel tropo, che dai retori

fu detto metonimia, e che prende la causa per 1'effetto. II lavoro di

mille giornate e passato interamente
;
e voi, che lavoraste, gia siete

pienamente ristorato del vostro lavoro col cibo e col sonno. Quel

gruzzoletto di 500 scudi che forma oggi il vostro capitale e
,
non

gi&Zavoro, ma rimunerazione accumulata delle mille giornate di fa-

tica. L'avere ricevuta una rimunerazione e egli un titolo per chie-

derne una seconda ?

- Ma se io 1'impresto, io mi privo di cotesta rimunerazione.

Verissimo : ed appunto per questo avete il dritto e a non prestare

cotesti denari
,
e imprestandoli a chiederne la restituzione. Ma dar

loro il nome poelico di lavoro accumulate, per farlo pagare una se-
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conda volta, questo & un reridere troppo lucrosa la poesia, che or-

dinariamente manda alle Stinche gli altri poeti.

H . Or vedete, lettore, quanta poesia in una scienza che suole cre-

dersi arida come la pomice e malinconica come il deserto della fame

Ovidiana ! Ma tant'e : la fantasia ha sull uomo, anche scienziato, un

terribile predominio: e se al canto di cotestasirena ei nonsi incera

gli orecchi con la cautela, prende lucciole per lanterne con la miglior

fede di questo mondo. E il peggio e che al lume di coteste lucciole

entra poscia nel mondo pratico e nei sentieri anche piu tenebrosi.

Qual meraviglia che vi scappucci come un orbo?

Guardiamocene noi, lettor mio cortese, quanto possiamo, e sia

posto in sodo fra noi: 1 . altro non essere la moneta se non una mer-

canzia marchiata al conio pubblico, affinch^ sia da tutti ricoriosciuta

come legittima, ne venga alterata, come si marchiano nelle fabbri-

che piu cospicue altremerci falsificabili. 2. L'uso di cotesta merce

altro non essere in quanto moneta che quello di passare di mano in

mano per agevolare permute di valori difficilmente pareggiabili.

3. Questo passaggio della merce moneta
,
benche nell' intenzione

del negoziante miri ad un fine suo proprio, non differireperaltro in

se medesimo dal passaggio di qualunque altra merce, ne produrre al-

tro frutto che quello che dipende dal valore della materia metallica

e dall' abilita
, con cui viene maneggiata nella sua qualita di mer-

canzia intermedia.

12. Se queste tre conseguenze vi sembrano evident! , compren-

derete facilmente anche la' 4.' non essere la moneta per se produt-

liva *
;
ma fare in mano del negoziante la funzione che spieghere-

mo trattando della materia passiva. Essa e in mano di chi compra

1 Egregiamente il Scialoia ( Principii dell'Economia Sociale : estratto ra-

gionato, sezione 2. nota 1.) GIOIA tra gli agenti produttori novera la moneta,

ed il credito ecc., ma questi sono mtzzi agevolatori e non efficienti della produ-

zione, ami la iuppongono. Egregiamente abbiamo dctto per la verita dell'as-

scrzione
,
ma contraddittoriamente dopo che egli ha annoveralo il capitale , e

in esso la moneta, come terzo agente di produzione (Ivi p. -44 ). Com'e possi-

bile che sia agente di produzione e non sia agente produltore ?
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(per professione o per bisogno, ci6 poco monta) quel medesimo che

il lino in mano al tessitore, il ferroin mano alfabbro. Se chi la pos-

siede saspenderla opportunamente, riesce aguadagno, come il lino

e il ferro in mano a chi conosceil mestiere : se no, sfumera la mo-

neta, come si perde ogni altra materia lavorabile.

Di che sgorga per inferenza che tutto il valore acquistato dalla

moneta, oltre il suo valor nominate, in mano di chi sa sptnderla, e

effetto, non gia di una propria sua virtu produttrva, il cui frutto

abbia valore distinto da quello della moneta
,
come si distingue il

frutto della terra dalla terra, il commodo del cavalcare dal cavallo
,

ma e frutto solo della fatica e dell' industria del trafficante
,
come il

soprappiii del valore nel lino trasformato in tela, del rame trasforma-

toin utensili, risultadairindustriosa'fatica del tessitore e del fabbro.

13. Da tutto ci6 che abbiamo detto ragionando della moneta
,
il

lettore comprendera quale ne sia la necessita sociale, e come questa

cresca a misura che nella societa vanno moltiplicandosi produzioni

e permutazioni. Finche ciascuna famiglia produce da se quanto le

occorre, come nello stato selvaggio, o nei primi stadii del progres-

so economico
;
la divisione del lavoro si riduce a poca yarieta di der-

rate : laonde o non occorrono permutazioni, o e facile lo stabilire

fra coteste derrate medesime una qualche proporzione di valori. Ma

quando 1' industria umana, rispondendo ai desiderii della natura,

dell'agiatezza, del lusso, ha moltiplicato immensamente con la di-

visione del lavoro la varieta delle produzioni 5
allora senza T aiuto

della moneta 1' equita dei ricambii diverrebbe impossibile. In questi

casi dunque ci vuole una quantita di moneta che corrisponde al-

I'ordinaria quantita delle giornaliere permutazioni. E lo stabilire

le giuste proporzioni di cotesta merce intermedia e le varie frazio-

ni, in cui dee dividersi per commodo dei varii valori permotabili,

esige una cognizione profonda e di tuttoT'ordine della societa in

cui si yive, e delle varie specie di commercio esercitate nella societa.

14. Di che vede il lettore risultare due gravi conseguenze; cioe

1 ." la necessita di perizia economica negli ordinatori della cosa pub-
blica: 2. la necessita di autorita ordinatrice in colui che regola tut-
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to 1'andamento del numerario sociale. II che venne saviamente os-

servato sul fmire dell'anno scorso nel Messaggio del Presidente Bu-

chanano al Congresso degli Stati Uniti intorno al disastro commer-

ciale che travaglio gli ultimi mesi di quell' anno si fortunoso. Se

viene determinata, dice egli, troppo alta o troppo bassa la propor-

ziorie del numerario, si altera per conseguenza con ingiustizia e

con pericolo il valore delle varie proprieta che ogni cittadino pos-

siede. Calcolare dunque accortamente la rispondenza della moneta

girante co' bisogni del commercio interno e del cambio straniero ,

e uno dei piu sacri doveri del Governo : dovere, al cui adempimen-

to egli si trova ormai (negli Stati Uniti ) incapace ,
dacche 1400

banchi privati e fra loro indipendenti profondono le loro polizze sen-

za mirare ad altro che al personale interesse dei loro consocii (action-

naires) . Dalle quali osservazioni inferisce il Presidente medesimo

la necessita, che la pubblica autorita invigili ,
non meno all'anda-

mento delle cedole bancarie, che alle gradual! proporzioni del me-

tallo e della quantita di moneta corrente.

Indarno oppongono gli economist!
,
essere la moneta una merce

come le altre
,
delle quali si lascia libero ai contraenti discutere e

fissareil prezzo. Le ragioni addotte dal Buchanano mostrano ad evi-

denza essere diversa la necessita di questa merce e le relative sue

condizioni da quelledi molte altre : potersi dunque apporre un'ec-

cezione rispetto a questa ,
come per ragioni politiche o igieniche

si appone al negozio di polvere, di veleni ecc. : e tutto ci6 suppo-

nendo quellb che ancora e controvertibile, che libero cioe debba

essere il commercio delle altre mercanzie *.

1 Egregiamente in tal proposito il Corrispondente di Vienna dell' Univers

(20 Marzo 18S8J. II n'est pas permis de surfairela valeur de cet argument use

des economistes, pretendant quo V argent n' est qu' une marchandise et doit

consequemment etre I'objetd'un commerce parfaitement libre. L'argent est es^

sentiellement lemoyen de la circulation, puisqu' il est le regulateur pour tous

les achats, toutes les ventes, et si les economises voulaient etudier plus soi-

gneusement la nature de la circulation, ils trouveraient sans doute que de

sages lois d'usure contribuent: a la regulariser, enecartant les mouvements

febriles de. la speculation .
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Quindi capircte che, se abbiamo detto poc'anzi necessario il co-

nio pubblico alia merce moneta, come il marcbio di fabbrica ad al-

tre mcrci di illustri officine; abbiamo inteso solo accennare un pa-

ragone, non determinare una parita. Quando il Denz o il Vaucber

segnano il loro nome sugli orologi ,
badano solo ad assicurare la

merce per 1'onore o 1'interessc della loro fabbrica-, ne sono obbli-

gati a ponderare quali o quanti orologi sieno necessarii al pubblico.

Ma quando si tratta di moneta, dovendosi, oltre 1'alterazione, evi-

tare le sproporzioni e nella quantita e nel carato e nelle suddivisio-

ni delle varie frazioni, e necessario conoscere 1'andamento presente

e talora ancbe prevedere il future, per evitare que'danni social! a

che una zecca improvvida pu6 esporre il paese.

La propensione dunque di certi economisti a menomare sover-

chiamente 1'ingerenza dell'autorita sulla moneta sembraci putire

alquanto di quell' improvida mania di liberta, per la quale certuni

vorrebbono evitare gl' inconvententi dell' oppressione esponendosi

al disordine dell'anarcbia.

15. Abbiamo detto cbe la moneta dee bastare all' uso giornaliero

delle permutazioni : e la ragione di tale epiteto e facile a vedersi. Nel

commercio piu vasto che abbraccia grande quantita di merci, esten-

sione di paesi e diulurnita di tempo, e molto piu facile trovare ed

osservare 1'equivalenza nelle merci permutate, e per6 non e cosi

necessaria la mercanzia intermedia: e quando pure fosse necessa-

ria, il trasporto potrebbe riuscire ancbe piu pericoloso e difficile in

danaro di quello cbe egli sia ordinariamente in generi. Cionondi-

meno potendo tornare incommodo e 1' uno e I' altro ,
1' urgenza del

bisogno congiunta con la fiducia cbe ispira fra gli
uomini e molto

piu fra i cristiani la natural probita, inducono.i commercianti a fi-

darsi scambievolmente della parola, ossia promessa di pagamento.
Or questa parola, che pu6 in una cifra abbracciare somme immen-

se, scritta sopra leggerissimo foglio pu6 trasportarne i valori da una

estremita all'altra della terra con un soffio di vento, con un impeto
di vapore, con una scintilla elettrica. II quale ultimo mezzo non sap-

piamo se gia corra in commercio col valore medesimo delle altre



cambiali
5
ma che possa correre, e registrato nei pubblici uffici ,

acquistare un valore legale, non e chi nol veda. Questa fiducia scam-

bievole ha preso oggidi grandissima parte nelle permutazioni com-

mercial! sotto il nome di credito *, e merita perci6che anchesopra

di lei volgiamo gli studii in conformila del nostro assunto. Tanto

piu che la e cotesta una specie di moneta morale, diversissima, co-

me ognuno vede, dalla materiale e metallica. In questa il valore ap-

partiene, come abbiamo detto, alia materia : in quella e quasi inte-

ramente ideale, dipendente dalla probita e dalla fiducia dei contraen-

ti, ai quali la carta somministra nulla piu che un attestato, un ri-

cordo delle scambievoli obbligazioni. Cotesta indole morale del cre-

dito commerciale dee dunque naturalmente chiamarci a trattarne in

questi articoli destinati in ispezialita a filosofare moralmente sulla so-

ciale economia.

16. Prima peraltro ci si permetta un' osservazione a costo anche

di cadere in qualche ripetizione, allorche toccheremo della moneta

come capitale. In un giornale la ripetizione (che Napoleonel diceva

la piu bella delle figure rettoriche) e non solo perdonabile , ma

necessaria, supposto che un lettore di un periodico scorra coteste

pagine superficialmente a modo di cacciapensieri e non le mediti

come libro di studio. Al cospetto di tal lettore e iraportantissimo

Tannodare da vicino i pensieri connessi, e non ritardare la conse-

guenza dopo tre o quattro settimane, quando mille successive cu-

riosita gia cancellarono dalla mente e le proposizioni preliminari e

1'evidenza della loro dimostrazione.

Per non cadere in tale inconveniente, accenniamo un' applicazio-

ne del fin qui detto alia vecchissima, eppure sempre viva,quistione

dell' Usura.

Ammettete voi il dimostrato fin qui ,
che la ricchezza sta negli

averi permutabili ? Che la permutabilita e fondata nella varieta del

vantaggio enell'uguaglianza de'valori? Che la varieta del vantag-

1 Laplupart det grandes transactions du commerct se reglent... avec des let"

tret de change. (SAY. Traite d'Economic politique; livre i, ch. XIX).
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gio dipende dalla varieta delle materie, nclle quali i valori uguali

sono incorporati
? Che per conseguenza i permutanti mirano diret-

tamente ,
non ad ottenere il valore uguale ,

ma ad ottenere quella

materia utile al loro bisogno ? Che ciononostante 1' uguaglianza de'

valori e richiesta nelle permutazioni ,
affinchfc ciascuno del contra-

enti viva della propria fatica? Che 1'usurpar la fatica altrui e ingiu-

sto e contro natura ? Che non si pu6 contraccambiarla con ogni

specie di servigio ,
ma solo con servigi ad essa equivalenti e per la

natura loro materiale e per la loro quantita e qualita? Che la moneta

non e stromento ma materia di permutazione ? Che 1' aumentare

ricchezza trafficandola, dipende dalla capacita di chi la negozia e non

da naturale fecondila della moneta stessa ?

Se di tutte queste verita siete persuaso, risponderete facilmente

a molli dei raziocinii, benche talora appariscenti e sottili, coi qua-

li vien sostenuta Tusura.

Al capitalista che vi dice: Ogni moneta e fruttifera voi gia

rispondete che ella e fruttifera per la fatica altrui, la quale nonpud

giustamente usurparsi dal mutuante.

Capitalista. Maquel danaro e mio, perche n'ho solo ceduto 1'uso.

Mutuatario. Chi chiede moneta la chiede per ispenderla a suo

rischio, promettendo 1'altrettanto : per conseguenza quel danaro dal

punto che viene nelle mie mani e mio, e se lo perdo o mi e rubato,

mio danno. Voi dunque ne cedeste non il solo uso
,
ma ancora la

proprieta.

Cap. La moneta e uno strumento di guadagno, di cui posso far-

mi pagare Vuso.

Mut. Non e stromento ci6 che nell'usarlo sfugge di mano.

Cap. L' industria senza moneta non frutterebbe: dunque la mo-

neta e per s& produttiva.

Mut. Produttiva come materia, lasciandosi passivamente lavo-

rare dal negoziante, come il ferro si lascia lavorare dal fabbro.

Cap. Dunque questa virtu produttrice posso farmela pagare.

Mut. Certamente, ma non piu di quello ch' essa tale. Or la vir-

tu produttrice propria della moneta vale tanto, quanto il suo va-

lore nominale. 11 di piu e frutto della mia industria.
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Cap. Voi dunque avete un commodo nel mio prestito. Or ogni

commodo si pu6 valutare in danaro.

Mut. Ogni commodo materiale che voi perdete, si-, giacche & ro-

ba vostra-, ma ogni commodo ch'io acquisto con la mia fatica, no
5

perche e roba mia.

Cap. 'Se non ci si luera, niuno vorra imprestare.

Mut. Credete dunque che niuno voglia bene al prossimo, se non

ne e ripagato in contanti ? L'equivalenza non pu6 darsi 'fra amor

del prossimo e danaro.

Cap. Troppo amore voi pretendete ! Farmi pericolare il mio da-

naro per amore del prossimo !

Mut. Far6 di assicurarvelo in modo che non corra pericolo.

Cap. Sono ciance; le carte sono carte e mai non equivalgono al

danaro.

Mut. E se vi dessi una cartella del debito pubblico o una cam-

bialediRotschild?

Cap. Oh allora la faccenda andrebbe tutfaltrimenti : e se fosse

una carteHa di Napoli potrebbe valere anche piii
del danaro.

Mut. Eppure non e che una promessa: ond'^ falso che promessa

non possa equivalere a contante.

Tali sono per la massima-partele obbiezioni consuete di chi di-

fende 1'usura e le risposte che dal fin qui detto vi si possono oppor-
re. Ci6 the piu oltre andremo spiegando intorno al Credito, ag-

giungera speriamo, nuora luce, specialmente aH'ultimo argomento.
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La vita considerata nel suo concetto astrattissimo e posta, come-

dicemmo 1, nell' immanenza dell'azione, ossia nell'operare per sif-

fatta guisa, che il subbietto, intorno a cui versa 1'operazione ,
sia

in qualche modo lo stesso operante. Opera vilae dicuntur, quarum

principia stint in operantibus ,
ut seipsos inducant in tales opera-

Hones 2
. Questa e la vita in atto secondo

; per la quale non alto-

s' intende se non 1'operazione propria del vivente: Vila in actu se-

cundo esl operatio viventis 3. Che se poi la vita si toglie in atto pri-

mo, essa e 1'essere stesso d' un tale operante-, e per6 nel suo genera-

lissimo concetto non altro esprime, fuorche una sostanza che opera

o e capace di operare con azione immanente: Vitae nomen est im-

positum ... ad significandam substanliam ,
cui convenit secundum

suam naluram movere seipsam , vel agere se quocumque modo ad

operationem *. Onde 1'esser vivente non altro importa, se non 1'es-

1 Vedi CIVILTA' CATTOLICA III, serie vol. IX, pag. 289. Del Concetto di vita

in generale.

2 S. TOMMASO Summa Th. 1. p., q. 18, a. 2.

3 S. TOMMASO Sumtna Th. 1. II., q. 3, a. 2 ad 1.

4 S. TOMMASO Summa Th. I. p., q. 18, a. 2.
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ser costituito in tale natura, ciofe avere una essenza capace di pro-

cedere all'anzidetta operazione : El secundum hoc, vivere nihil est

aliud quam esse in tali natura *
.

Come ognuno vede da sfe medesimo
,
la vita presa in questo senso

amplissimo non e propria solamente degli esseri vegetali ,
ma si

trova ancora negli esseri intellettivi
,
e in grado perfettissimo nan

appartiene che al solo Dio. Anzi negli esseri vegetal! non riluce

che in menomo grado , per essere in loro imperfettissima 1'imma-

nenza dell'azione
;
la quale, benche in qualche modo si fermi nello

stesso operante ,
nondimeno o nel suo esordire o nel suo termi-

narsi cade sempre sopra un subbietto da lui diverso.

Queste cose furono da noi gia spiegate nell' articolo intorno al

concetto di vita in generale ,
e qui le abbiamo voluto ricordare

soltanto per rinfrescarne la memoria de'nostri lettori. Ora ci con-

viene toccare alcun poco della vita in un senso piu limitato
,

in

quanto cioe essa si ristringe ai soli esseri vegetativi ,
al cbeci apri-

remo il cammino coll' esaminare quante sieno le operazioni preci-

pue, in cui la vegetazione, come in supremi capi, si assomma.

I.

Tre sono le operazioni capilali della vita vegetativa.

Intendiamo per operazione capitale, quella che propriamente non

puo ridursi .ad un'altra; non essendo semplice e puro mezzo della

medesima, ma operazione sui generis, la quale, benche in qualche-

modo si ordini ad altre operazioni, o richieda il loro esercizio, tut-

tavia ha fine proprio e.termine contraddistinto. Secondo un tale

concetto, giustissima ci sembra la sentenza di S. Tommaso, ridu-

cente a tre cosiflatte operazioni : cioe a dire alia generazione ,
alia

nutrizione, all'aumentazione. Codeste funzioni corrispondono a tre

scopidiversi, di cui s' integra e si compone lo scopo totale dell'es-

1 S. TOMMASO ivi.

Seritlll.vol.X. 10 31 Marso 1858.
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sere vegetative. Ecco il modo, onde precede il S. Dottore nel suo

ragionamento. II vegetale, egli dice, ha per oggetto il corpo vivo;

al che sono necessarie tre operazioni vitali. Una
,
acciocche un tal

corpo veoga prodotto. Un' altra, acciocche un tal corpo , gia pro-

dotto, acquisti
la convenevole quantita e robustezza. Un'altra, ac-

ciocche un tal corpo, gia prodotto e cresciuto, si conservi riell' cs-

sere e nelle dimension! acquretate.Dunque tre sono gli ufficii della

vita vegetativa: il nutrirsi, il crescere, il generare; ed a quesli tre

ufficii corrispondono trepotenzeo virtu del vivente. Tres sunt pe-

tenliae vegetalivae partis. Veyelativum em'm, ut dictum est, habet pro

obiecto ipsum corpus vivens per animam ; ad quod quidem corpus

triplex animae operatio est necessaria. Una quidem, per quam esse

acquirat ; et ad hoc ordinalur potentia generativa. Alia vero
, per

quam corpus vivum acquirat debitam quantitatem; et ad hoc ordina-

lur potenlia augmentativa. Alia vero
, per quam corpus viventis

saketur el in esse et inquantitate debita; et ad hoc ordinatur vis

nulritiva l.

Non pare che la cosa potesse spiegarsi con maggiore semplicita

e precisione. E di vero, lo scopo del vivente organico in quanto

tale non e altro, se non 1'organismo stesso avvivato. Ora in esso

tre cose si possono considerare : 1' essere
,
la mole debita , il restau-

ro delle perdite che si vanno facendo. II vivente organico adunque

convien che sia dotato di tre corrispondenti potenze ,
da cui emer-

gano tre operazioni capaci di conseguire i tre accennati Gni
,
e que-

ste potenze sono la generativa, 1' aumentativa, la nutritiva.

Che poi gli atti di siffatte potenze sieno diversi tra loro e non re-

ducibili Tuno all'altro in sensa rigoroso e formale, apparisce daU'uf-

fizio proprio di ciascheduno. Imperocche niuno d' essi consiste ,

come accade di altre operazioni vitali, in una mera predisposizione

e quasi incoamento dell'altro, ma tutti e tre hanno termine diffeoren-

te, che si compie ed assolve in se stesso. Gosi laddove 1'imbevimen-

to, la concozione degli alimenti, la circolazione de liquidi, la respi-

1 Summa Th. I. p., q. 78, a. 2.
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razione e simili, sono atti che non si fermano in loro stessi, rna to-

talmente dirigonsi come mezzi alia nutrizione, all' aumento, alia

generazione ,
niuna di queste tre funzioni puo dirsi mero mezzo

delle due altre.

E cominciando dalla nutrizione, chi non vede non esser essa per

cio solo richiesta acciocche la pianta possa crescere e gerierare ? II

suo atto si compie per Tassimilazione, ossla pel trasmutamento degli

alimenti nella sostanza deH'organismo avvivato. Ci6, assolutamente

parlando, non ha che fare colla virtu generativa e accrescitiva
,

le

quali hanno tutt'altro ufficioj 1'una di produrre in se dei germi e dei

semi dotati di virtu formativa di altri organismi, la seconda di es-

plicare le dimension! dovute al vivente a norma della specie, a cui

esso appartiene.

II medesimo con proporzione vuol dirsi della virtu generativa.

Quel piccolo seme che voi commettete alia terra per averne, a cagion

d' esempio, un salcio, un pino, un larice
,
da prima non avea altra

struttura organica che la piu semplice e comune, val quanto dire

la cellulare. Tuttavia non appena esso ebbe cominciato a germina-

re, che mise fuori e svolse, non si sa come, organi che innanzi non

conteneva, stendendosi aU'ingiu colla sua radichetta, e all'insu col

suo piumicino. Ne in qualunque modo egli si organizza, ma in guisa

del tutto uniforme al tipo della rnadre, da cui distaccossi. Dunque
convien riconoscere in lui unayirtu plastica ossia formativa di quel

dato organismo-, e conseguentemente convien riconoscere nella pian-

ta genitrice la facolta di produrre in se un tal seme , comunican-

do a una parte di materia alimentare gia trasformata la virtu an-

zidetta. Generatio viventis est . . . per aliquid ipsius viventis, quod

est semen; in quo est dliquod prindpium corporis formativum ; et

ideo oportet esse aliquam potenliam rei viventis per quam semen

huiusmodi praeparetur, et haec est vis generativa 1. Or chi non ve-

de che una tale virtu e tutt' altra cosa ed ha tutt' altro scopo da

quello della semplice assimilazione o del semplice accrescimento ?

1 S. TOMMASO Summa th. 1. p., q. 78, a. 2.
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Non cosi chiara apparisce la diversita della virtu nudritiva dall'au-

mentativa, perche sembra a prima giunta che questa nonsia se non

un effetto di quella.
Contuttocio non e difficile persuadersi della loro

differenza, ponendo mente all'ufficio diverso di amendue. Conver-

tito il seme in embrione e ricevuto cosi il suo rudimentale organi-

smo, la giovine pianta non rimane in quello stato imperfetto , ma

va passo passo crescendo ed assodando i suoi varii tessuti , fino a

giungere alia grandezza e vigoria, propria della sua specie. Quia

generalio viventis est ex aliquo seminc, oportet quod in principio ani-

mal (lo stesso vale della pianta) generelur parvae quantilatis. Et pro-

pter hoc necesse est quod habeat potentiam animae per quam ad de-

bitam quantitatem perducalur *
. Codesto accrescimento di mole e di

consistenza si eseguisce per via di assimilazione, trasmutandosi nella

sostanza del vivente una copia di materie alimentari maggiore di

quella, che sarebbe necessaria alia semplice riparazione delle par-

ticelle perdute per F esercizio stesso degli atti vegetativi. Onde

da questo lato Taumentazione sembra confondersi colla nutrizione.

Nondimeno guardando la cosa piu sottilmente, il divario tra 1' una

e 1'altra si fa cospicuo; giacchfc la virtu aumentativa non si riferisce

al risarcimento delle parti esalate o reiette, ma spiega la sua ener-

gia in una estensione nuova, che aggiunge al vivente nuovi parti e

ne consolida le preesistenti. Anzi essa bene spesso riproduce in-

tegralmente quasi tutto 1' organismo ;
come avviene nel produci-

mento de' rami, i quali ricopiano in se la struttura del tronco
,
dif-

ferendone in questo solo che
,
dove il tronco s' impianta nel suolo e

sussiste separatamente da ogni altro vivente, essi s' impiantano nel

tronco e quinci traggono alimento e vita. Dunque la virtu aumen-

tativa ha tutt'altro ufficio che la virtu nulriliva; la quale di per se

non tende che a rifare il vivente delle sole perdite, a cui soggiace.

A ci6 si aggiunge 1' essere la virtu aumentativa separabile dalla virtu

nutritiva, la quale pu6 restare nel vivente senza la prima; come

accade nelle piante e negli animali che piu non crescono almeno in

1 S. TOMMASO Summo th. 1. p , q. 87, a. 2.
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altezza, per essere giunti alia statura loro propria. La qual cosa non

potrebbe avverarsi, se 1'una virtu fosse identicaall'altra^ non po-

tendosi assegnare ragione perches non continui a sorgere lo stesso

effetto quando perdura la stessa operazione.

E questo argomento, preso dalla dissociabilita dell' una potenza

dall'altra, vale ancora per la virtu generativa ;
la quale nei viventi

gia invecchiati cessa di essere
;
e in quelli ,

che sono troppo giovani

e per natura o altro incidente infecondi, si disgiunge altresi dall'au-

mentativa, giacche i germogli e gli arboscelli si nutriscono e cresco-

no, ma nondimeno non fruttano.

II.

In quali formole potrebbe esprimersi una giusla definizione

della vita vegetativa.

Per due capi principalmente noi ripudiammo le definizioni della

vita vegetale, date da altri scrittori. L'uno era la totale omissione di

cio che riguarda il concetto generico di vita, 1'altro era la monca ed

incompiuta connotazione degli atti vegetativi, giacche non facevano

cenno se non della sola nutrizione
,
la quale di per se non presup-

pone ne inferisce necessariamente le altre due capitali funzioni del

generare e del crescere. Dal primo di questi vizii avveniva che la

vita non si distinguesse sostanzialmente dalle altre operazioni pro-

prie dei non viventi; dal secondo che non si chiarisse abbastanza

la virtu vitale per rispetto a tutta 1' estensione della sua efficacia.

Quest' ultima pecca fu da noi notata segnatamente nella definizione

del Cuvier
5
laddove in quella dello Stahl e del Bichat riprendem-

mo principalmente la prima. Amendue poi gli accennati difetti si ri-

trovano bene spesso in molte altre definizioni moderne, cui noi per

amore di brevita non togliamo a discutere.

Acciocche dunque si formi una definizione della vita vegetativa

non meritevole di censura
, uopo e schivare entrambi gl' inconve-

nient!, adoperando tali formole, che accennino aU'immanenza deli'a-
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zione ,
concetto comune di ogni grado di vita

,
e come diflerenza

specifica inchiudano esplicitamente o almeno implicitamentetutte e

tre le funzioni da noi menzionate piii sopra. In questa sola guisa

potra aversi una definizione ,
la quale porga un chiaro e distinto

concetto del definito, e cansi ogni errore od equivoco che possa in-

corrersi.

Stando dunque in tale intendimento potrebbe la vita vegetativa in

quanlo all'esercizio, ossia all'attosecondo, definirsi cosi : Un com-

plesso di operazioni, per cui una sostanza nutrisce, aumenta e pro-

paga se stessa. Qui, come ognun vede, sono espressi distintamente

tutti e tre gli atti precipui e capitali della vegetazione, e per la frase

se slessa viene indicate il concetto generico dell' immanenza, pro-

prio di ogni azione vitale.

Che se alcuno non amasse esprimere tutti e tre quest! atti vege-

tativi, ma si contentasse di un solo, egli potra fare il suo piacimen-

to
, purch^s tra essi prescelga quello che in qualche modo involge e

richiama alia mente gli altri due. II che non compete alia nutrizio-

ne
, trascelta dal Cuvier ,

e neppure alia aumentazione
$
ma bensi

compete alia sola generazione. Imperocche sebbene essa, come di-

cemmo, non si verifica sempre nel vivente, nondimeno nell'ordine

naturale appartiene in qualche tempo almeno ad ogni essere vegeta-

tive
,
e sotto certo aspetto e fine a cui tendono le altre due del nu-

trirsi e del crescere. E cosi noi veggiamo che S. Tommaso giudica

non disconvenevole la definizione del principio vegetativo delle

piante ,
con la quale si dicesse che esso sia generativo di un altro

essere a se somigliante nella specie ;
adducendorie appunto questa

ragione,. che noi denominiamo e definiamo le cose dal fine
,
a cui

esse sono ordinate, ed il fine delle operazioni vegetative si e la

generazione di altri individui. Quia onmia definiuntur et denomi-

nantur a fine, finis aulem operum animae vegetabilis est generare al-

terum simile sibi ; sequilur quod conveniens sit definilio animae ve-

getabilis, ut sit generativa alterius similis secundum speciem '. Men-

i In 2. De anima lecU 6,
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zionando la virtu generativa si accennaimplicitamente la virtu nu-

dritiva
; giacchfe non cresce la pianta n& genera ,

se non per via di

aliment! cheva di continue assimilando a se stessa-, e si accenna al-

tresi la virtu aumentativa
, giacche scopo del crescere nel vegetale

e appunto il divenire abile a fruttificare. II perche si osserva gene-

ralmente negli alberi che i fiori, nei quali la generazione si effettua,

sono 1' estremita, in cui si termina ogni loro asse, sia originario sia

'derivato. Tra tutte dunque le funzioni vegetative la generazione e

la piu finale e principale, siccome quella che presuppone le altre e

richiede lo stato perfetto del vivente organico. Inter ipsas trespoten-

tias finalior et principdlior et perfectior est gvnerativa. Est enim rei

iam perfectae facere alterant, qualis ipsa est. Generativae autem de~

serviunt et augmentativa et nutritiva, augmentativae vero nutritiva i.

Intal guisa potrebbe defmirsi la vitavegetativa in atto secondo: Un

complesso di operazioni, per cui una sostanza si rende abile a pro-

pagare se stessa con la generazione di altri individura se specifica-

mente consimili.

Da coteste definizioni della vita vegetale in atto secondo e agevole

il derivare la definizione della medesima in atto primo. Imperocche,

come dicemmo piu volte, la vita in atto primo non e altro che Tes-

sere stesso del vivente
,
in quanto & capace di esercitare le funzioni

vitali. Acconciamente ilSuarez: Negli esseri semplici, come sono

le intelligenze ,
la vita sostanziale non sembra essere altro che la

loro stessa semplice sostanza, in quanto e atta a muovere s& me-

desima, ossia ad operare in se per propria virtu interna. I corpi vi-

venti poi non vivono per loro stessi, ma bensi per 1'anima, ossia per

un principio vitale
,
da cui sono informati. Laonde in essi il vivere

sostanziale non e altro che T essere informati da un tal principio ,

che costituisce il composto sostanzialmente abile a muovere se me-

desimo per forza intrinseca. In simplicibus ,
ut in intelligentiis ,

substantialis vita non videtur esse aliud
, quam ipsamet substan-

Ha simplex, quatenus seipsam agere et movere ab intrinseco po~

i S. ToMMASOSumma th. 1. p., q. 78, a 2.
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test. Corpora autem viventta non per se, sed per animam infor-

mantem vivunt. Unde vivere substantiate in eis nihil est aliud, quam

informari tali forma, quae constituit compositum aptum subslan-

tialiter ad se movendum ab intrinseco 1
.

III.

La generazione in senso improprio si verifica in qualche modo ezian->

dio nelle creature intelligent per rispello ai loro atli conoscitivi.

La generazione, come puo argomentarsi dalle cose fin qui ragio-

nate, e 1'atto piu nobile del vegetale. E S. Tommaso col consueto

suo acume ne trova 1'intima ragione in ci6, che la generazione si

eleva al disopra delle altre due funzioni del nutrirsi e del crescere,

per la maggiore ampiezza dell'oggetto, intorno a cui essa si aggira-,

non limitandosi al proprio organismo, ma estendendosi ad altri in-

dividui a cui comunica Tesistenza, con azione in qualche modo im-

manente. Onde sotto questo rispetto 1' operar delle piante si acco-

sta alia perfezione degli esseri sensitivi
;
la cui vita per questo ap-

punto appellasi di relazione
, perche entra di continuo in commer-

cio con gli altri corpi, merce della conoscenza. Cosi si avvera che

Tazione piu alta di una natura inferiore imita in qualche modo quella

che e propria degli esseri superior! . Nutritiva et augmenlativa ha-

bent suum effectum in eo in quo sunt, quia ipsum corpus unitum

animae augetur et .conservator per vim augmentativam et nutrilivam

ineadem animaexsistentem. Sed vis generativa habet effectum suum

non in eodem corpore, sedin alio , quia nihil estgenerativum suiipsius.

Et ideo vis generativa quodammodo appropinquat ad dignitatem ani-

mae sensitivae, quae habet operationem in res esteriores , licet excel-

lenliori modo et universaliori. Supremum enim inferioris naturae at-

tingit id, quod est infimum superioris 2.

1 Tractatu de antma 1. \ , c. J, 28.

2 Summa th. I p., q. 78, a. 2.
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Per altro la virtu generativapropria delle creature inchiude un'es-

senziale imperfezione, per cui non pu6 competere in proprio senso

agli esseri intelligent!. Quest'imperfezione consiste nell'esigenza di

estensione e composizione di parti nella sostanza generante ;
la quale

non puo propagare altrimenti se stessa, se non mediante un germe

che in lei si produce e che fecondato e distaccato ha virtu di svol-

gersi in altro individuo di per se sussistente. II perche la generazione

nelle cose create non puo propriarnente competere se non alle so-

stanze che inchiudono materia, e che sono capaci di divisione e di

mutamento. In crealuris non potest esse generatio sine divisione essen-

tiae velnaturae secundum esse, cum natura non sit suum esse ; et ideo

in crealuris est generatio cum aliqua indignitate. Et propler hoc

creaturis nobilioribus noncompetit generatio I.

Quantunque questo sia vero, nondimeno in un senso meno pro-

prio pu6 attribuirsi alle creature intelligent! la generazione ,
in

quanto essa dall'ordine reale si trasferisce aH'ideale. II che come av-

venga ci studieremo di spiegar brevemente.

La conosoenza, quale die siasi
;
e sempre una riproduzione del-

1'oggetto, che il conoscente fa in se stesso. Imperocche il conoscente

per la cognizione non esce da se medesimo, e tuttavia involge nel-

Fatto conoscitivo 1'oggetto, che apprende. Senonche la conoscenza

sensibile e da questo lato imperfettissima , perche e quasi del tutto

passiva enon versa se rion intorno alle sole esterne qualita dell'ob-

bietto con intrinseca dipendenza dagli organi corporali. I sensi ap-

prendono vei'bigrazia la resistenza, il suono, i colori
;
e con ci6 dan-

110 vita in certa guisa a quelle sensibili qualita, facendole novamente

esistere nell'ordine conoscitivo, senza distruggere la loro esistenza

reale. Ma in tale azione essi sono misurati e determinati interamente

dalle condizioni concrete dellarealita individuale dell'oggetto, senza

penetrarne rintima essenza, siccome quelli che s'aggirano intorno

al semplice fatto d' una materiale esistenza. E quantunque la fanta-

sia, suprema tra le facolta sensitive e centro comune in cui tutte

i St TOMMASO, Quaestio II de potentia Dei art > I ad septimum.
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vanno come a depositare
le loro percezioni, forma una rappresentan-

za dell' oggetto, laquale prescinde dall' attuale presenza del mede-

simo; contuttocio essa non si estende ad attingerne 1'intima quiddi-

ta, ma si ferma alle sole esteriori apparenze, ne spoglia 1' oggetto delle

sue materiali condizioni, ma si tiene dentro icanceUideterminatie

circoscritti dell' individuo corporeo.

Non cosi della conoscenza propria delle creature intelligent! $
le

quali allorche apprendono un obbietta, verbigrazia un albero, un

uccello, un uomo, ne producono dentro di loro una rappresentanza

ideale, espressiva dell' obbietto, quanto alia sua intima essenza.l.

Questa rappresentanzione conoscitiva e vera similitudine della cosa

contemplata, la quale sussiste cosi nelia mente per opera della in-

tellezione stessa che e atto vitale. LT oggetto in tale stato non si di-

stingue dallasua realita fisica se non pel diverso modo di esistere, in

quanto cioe nella realita fisica sussiste in sestesso, nello stato ideale

sussiste in un atto conoscitivo. In tutto il resto s' identifica, perche

cio che si trova nell'uno, si ripete nell' altro. A cagion d' esempio

1' uccello nello stato reale dice un essere, una sostanzialita, una vita,

un sentimento
,
variato in questo o quel modo

,
secondo la data

specie di volatili a cui esso uccello app.artiene. Lo stesso precisa-

mente si rappresenta di lui nello stato ideale, sotto il quale noi lo

contempliamo. Anzi 1' uccello ,
in quanto a noi riluce: nello stato

ideale
, benche sia meno perfetto dal lato della carenza della sua

sussistenza fisica nella propria individualita-, e nondimeno in certa

guisa piii perfetto dal lato della universalita e della immutabilita che

riveste. Imperocche ridotto esso cosi a mero intelligibile, non si

riferisce piu solamente a questo o a quel determinate individuo in

particolare, ma e riferibile ad una sterminata moltitudine d' indi-

vidui possibili , di cui esprime la comune essenza
;
ne invecchia e

1 Nomen intellectut quondam intimam cognitionem importat. Dicitur enim

intelligere, quasi inlus legerc: et hoc manifeste patet contiderantibus differen-

tiam intclleetus et tensus. Nam cognitio sensitiva occupatur circa qualitates

sensibiles exteriores ;~cognilio autem intellectiva penetrat usque ad etientiam

ret. S. TOMMJLSO. Summa ih. 2. 2, q. 8, a. 1.* * Ft
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muore coll'invecchiare o morire degli uccelli reali, ma resta sempre

10 stesso a fronte della continua mutazione di quelli *.

Non e qui certamente il luogo di spiegare sotto quale influenza

1'intelletto nostro e capace di produrre in se simili forme, e come

esse non sieno ne innate, ne provegnenti da sognate intuizioni del-

1'essere divino, secondo i placiti dell'Ontologismo; ma bensi si de-

rivino dalle forme stesse reali delle cose esistenti, le quali, essendo

come altrettante copie concrete degli archetipi divini, sono capaci

di riprodurne in noi la simiglianza sotto la luce della virtu astrat-

tiva infusaci da Dio nell'animo. Ci6 fu da noi chiarito bastevolmente,

laddove parlammo dell' origine delle idee
;
ne ha mestieri d' essere

qui di bel nuovo trattato. Ma quello che vogliamo notare si e, che

siffatta riproduzione ideale e una specie di parto mentale, per cui

1'oggetto partecipa nel modo che pu6 della vita stessa dell'intelli-

gente. E sotto questo aspetto dicemmo che la generazione in senso

improprio pu6 attribuirsi ancora alle creature intellettuali per ris-

petto ai loro atti conoscitivi. Questa generazione e impropria, per-

che per essa 1'intelletto non produce un essere fisico a se somi-

gliante nella natura, ma soltanto una rappresentazione ideale espres-

siva dell'oggetto ,
ma non sussistente in se medesima. II che si av-

vera non solo della conoscenza intorno alle cose da noi distinte,

ma ancora della conoscenza che abbiamo di noi medesimi. In que-

sta altresi il verbo mentale, che formiamo, esprime solo idealmente

11 principio da cui esso precede, ma non partecipa della sua natura

sostanzialmente ne fisicamente. Quia intelleclus noster non est se-

cundum suam etsenliam in actu perfecto intellcctualitatis, nee idem

est intellectus hominis quod humana natura ; scquitur quod verbum

pravdictum etsi sit in intellects et ei quodammodo conforme ,
non

tamen
fit idem quod ipsa essentia intellectus, sed eius expressa simi-

iitudo. Nee iterum in conceptione huiusmodi formae inlelligibilis,

natura humana communicator, ut generatio proprie did possil, quae

communicationem naturae importat 2.

1 Praestantior est imago corporis in spiritu, quam ipsum corpus in substan-

tia sua. S. AGOSTINO De Genesi ad lift. 1. 12, c. 16, n. 38.

2 S. TOMMASO Quaestio II De potentia Dei art. I.
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Contuttoci6 quella riproduzione ideale, fatta dall' intelletto no-

stro, pu6 dirsi in qualche modo generazione, perche per essa con

un atto vitale, qual e 1'intendere, si produce I'immagine intellet-

tuale dell'oggetto.
E cosi noi sogliamo chiamarla concepimento, e

scambiamo il vocabolo di intendere con quello di concepire. Sara

bene ricordare qui uno almeno de' molti luoghi, in cui S. Agostino

insegna questa medesima dottrina, da noi leggermente adombra-

ta. Volendo egli mostrare nell' intelletto nostro un' ombra ed un

vestigio della generazione del divin Verbo, dice appunto cosi : Per-

spicuamente e da tenere die ogni cosa cbe noi conosciamo, gene-

ra in noi la notizia di se medesima. Imperoccbe da ambidue e par-

torita la notizia: dal conoscente cioe e dal conosciuto. Onde allor-

che la mente conosce se stessa, essa sola e parente della sua cogni-

zione
, giacche in tal caso il cognito si identifica col conoscente :

Liquido lenendum est
, quod omnis res, quamcumque cognosdmus,

congenerat in nobis notiliam sui. Ab utroque enim notitia paritur, a

cognoscente el cognilo. Itaque mens, cum se ipsam cognoscit, sola

parens est notiliae suae ; el cognitumenim el cognilor ipsaest 1. E

piu sotto : L' inquisizione di una cosa e tendenza a rinvenirla, vale

a dire, a reperirla. Ora il reperire e quasi un parlorire ; epper6 le

cose, in quanto reperte, sono quasi una prole dell' intelletto. In che

modo ? Per 1' atto stesso della cognizione ,
conciossiache per esso

elle vengono quasi formate in quanto espresse idealmente. Impe-

rocche quantunque gia esistevano le cose die noi cercando trovia-

mo, nondimeno la loro notizia in noi non era-, epper6 la riputiamo

quasi una prole cbe nasce in noi. Inquisilio est appelitus inveniendi,

quod idem valet si dicas, reperiendi. Quae autem reperiunlur, quasi

pariunlur: unde proli similia sunl. Ubi, nisi in ipsa notitia? Ibi

enim quasi expressa formanlur. Nam etsi iam erant res, quas quae-

rendo invenimus; notilia lamen ipsa non erat, quam sicut prolem

nascentem deputamus 2.

1 De Trinitate lib. IX, c. 18.

2 Ibid.
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IV.

La generazione in senso propriissimo e rimosse iulle le imperfezioni

si verified in Dio.

La generazione di altri individui a se simiglianti nell' essenza r

benche sia 1' atto piu perfetto ,
a cui possa sollevarsi il vivente

;

nondimeno nellecose create importa una grandissimaimperfezione,

attesa la materialita e la corruzione, che essainvolge. Imperocche

un essere create non puo altrimenti produrre dalla propria sostanza

un altro essere, come teste mostrammo nei vegetali, se non per

divisione di parti , separando da se dei germi ,
abili a svolgersi in

altri individui, che vivano di vita propria. II perche nelle sostanze

semplici , quali sono le creature intellettuali
,
codesta produzione e

del tutto impossibile; nonavendo elle estensione ne parti, ne essen-

do perci6 capaci di divisione e trasmutamento di sostanza. In esse

si avvera una specie di generazione meramente ideale, in virtu,

del verbo della mente che proferiscono dentro se stesse per 1' atto

della conoscenza, e che secondo S. Agostino non e altro, se non il

pensiero formato e compiuto che la mente produce in se stessa, al-

lorche conosce un oggetto : Formala quippe cogitatio ab ea re quam

scimus., verbum est quod in corde dicimus *
. Ma questa produzione

ideale nelle creature non ha, come dicemmo, ragione di vera ge-

nerazione
,. perche per essa non si comunica al prodotto la stessa

natura specifica e reale del producente, secondoche e richiesto alia

vera generazione.

Soltanto in Dio la fede ci manifesta che Fintellezione eterna che

Egli ha di se medesimo ha ragione di vera generazione, perche il

Verbo che termina un tale atto ha vera sussistenza reale con piena

conformita, anzi identita di natura col principio da cui vien pro-

ferito. La qual cosa come possa in qualche modo illustrarsi con

quello che accade in noi, e da S. Tommaso spiegato colle seguenti

1 De Trinitate Lib. XV, c. 19.
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parole : In quella guisa che nell' intelletto nostro, quando 1' animo

intende se stesso, si verifica il procedimento di un verbo mentale,

che porta la simiglianza dello spirito che lo esprime ;
cosi ancora

nella divinita si trova il Verbo, avente piena simiglianza col Princi-

pio da cui Esso procede. II qual procedimento del divin Verbo per

due capi supcra il procedimento del verbo nostro. II primo e che il

verbo nostro ha fisicamente un' essenza diversa dall' intelletto che lo

proferisce;
dove percontrario 1'inteltetto divino, essendo nella sua

essenza in grado perfettissimo d'intellettualita
,
non pu6 ricevere

alcuna forma intellettuale che noil s' identifichi colla sua essenza

reale. Onde il Verbo dell' intelletto divino & identico nell' essenza ad

esso intelletto; e la intellettualita di questo e costituita dalla mede-

sima divina natura. E cosi la comunicazione dell' essere che da Dio

vien fatta al suo Verbo nell' ordine intellettuale & comunicazione che

si fa altrcsi nell' ordine reale. Onde essa pu6 e dee dirsi vera gene-

razione
;
e questo 6 il secondo lato, da cui il Verbo divino eccede la

produzione del nostro verbo mentale. Sicut in noslro intelleclu se

ipsum inteUigente invenitur quoddam verbum progrediens, eius a quo

progredilur simililudinem gerens ;
ita et in divinis invenitur Verbum

similitudinem eius, a quo progreditur, habens. Cuius processio in

duobus verbi nostri processionem superat. Primo in hoc, quod ver-

bum nostrum cstdiversum ab essentia intellectus, ut dictum est; in-

tellectus vero diuimis, qui in perfecto actu intelleclualitatis est secun-

dum suam esseniiam, non potest aliquam formam intdligibilem neci-

pere, quae non sit sua essentia. Unde Verbum eius unius essentiae

cum ipso est, et iterum ipsa divina natura eius intellectualitas est. Et

sic communicatio, quae fit per modum intelligibilern, est eliam per

modum naturae, ut generatio did possil; in quo secundo processio-

nem verbi nostri Dei Verbum excedil *. Niente potea dirsi piu bre-

vemente e piu divinamente.

Cosi il Verbo divino appellasi giustamente figliuolo: Filius est

Verbum, quo Pater dicit seipsum 2. Imperocche Dio Padre, da cui

1 Quaest . II, de potentia Dei art. I.

2 Qq. Disp. Quaestio 2. a De potentia Dei a. 1 ad 2.
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quel Verbo precede per via intellettuale, gli comunica la propria

forma, non solo idealmente, come fa ogni intelligente create che

intende se stesso, ma gliela comunica altresi realmente-, giacche.in

Dio I'intelligibilita s'identifica coll'essere, e 1'intellezione e lo sl-esso

che 1'esistenza. Di qui nasce che il Verbo divino non sia una sem-

plice immagine mentale, qual eil verbonostro, ma sia una verasus--

sislenza reale, coeterna e consustanziale in tutto e per tutto al suo

principio ,
e per6 Sapienza da Sapienza , Lume da Lume

,
Dio da

Dio i. Egli possiede tutta la natura.del Padre, la quale non e divisi-

bile ne soggetta a vicissitudine di durata-, e per6 non pu6comuni-

carai se non integralmente e eternalmente 2. Nondimeno Egli da

Lui si distingue nella sua personal sussis.tenza in virtu della relazio-

ne di procedente, la quale fa in esso ci6 che 1' individuazione fa nelle

cose create, distinguendo ciasoun prodotto dalla causa prodtittrice.

Onde quella relazione in divinis si appella proprieta personale, per-

che e constitutivadelT una persona distinta dall' altra.

Ed ecco in che modo la considerazione delle cose piu basse se-

condo i principii di una verace filosofia
,
ci solleva in vir.tfc di ris-

contri analogic! e di purificazione di concetti al rischiarimento, per

quanto e possibile, eziandio dei misteri piu sublimi ed incompren-

sihili della fede. Ed ecco altresi come tutto si unifica in una sem-

plice idea, e 1' or.dine creato ci si manifesta come simiglianza piu o

meno imperfetta del Creatore. Se 1' essere ed il bene e diffusive di

se medesimo, il vivente, di cui e proprio 1'operare con azione imma-

1 lit sic sit Filius Sapientia de Sapientia, quemadmodum Lumen de Lumi-

n, Deus de Deo. S. AGOSTINO de Trinitale lib. XV, c. 9.

2 Pat et etiam quod Verbum in divinis est similitudo eius a quo procedit : et

quod est coaeternum et, a quo procedit ; cum non fuerit prius formabile quam

formatum, sed semper in actu : et quod sit aequale Patri, cum sit perfectum et

totius esse Patris expressivum; et quod sit coessentiale et consubstantiale Pa-

tri, cum sit subsislens in natura eius. Patet etiam quod, cum in qualibet na-

tura id quod procedit habens similitudinem et naturam eius a quo procedit, vo-

cetur filius : et hoc fit in Verbo, quod in Deo dicatur Filius et productio eius

dicatur generatio. S. TOMMASO Opusc. 13 De differentia divini Yerbi et humani.
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nente, convien che si diflbnda e si comunichi dentro da se con azio-

ne che non esca da lui. Ci6 si verifica in arcana maniera in Dio,

secondo la cristiana credenza, merce della generazione eterna del

Verbo 5
la quale e ideale insieme e reale, e talmente distingue il

termine dal suo principio, che la natura sia individualmente iden-

tica in entrambi. Fuori di Dio, qucsti due ordini si disgiungono;

giacche ci6 che e unito in Dio, nelle creature e diviso. Che per6

nel sublime grado degli esseri intelligent! creati la produzione in-

terna e per sola via intellettuale, verificandosi in essi, secondo che

spiegammo piu sopra, una specie di generazione ideale, di cui una

ombra imperfettissima si trova altresi nella conoscenza sensitiva.

Nel grado infimo della vita, qual e Torganica, ha luogo la genera-

zione reale, ma mescolata d'imperfezione e grossolanita ,
attesa la

divisibilita materiale che si richiede, acciocchfe un essere vegetativo

tragga origine da un altro. Finalmente nei minerali riluce un'om-

bra di generazione reale, mediante 1' attivita propria di ciascuna

sostanza produttiva di altre cose
,
benche per azione non imma-

nente, ma transeunte. Cosi la generazione, atto perfettissimo del

vivente
, spogliata d' ogni difetto e materialita si trova in rigor di

termini in Dio
,
secondo 1' atto piu nobile che e I' intendere

;
nelle

creature poi da prima si discioglie nei due ordini, ideale e reale, e

quindi nell' uno e nell'altro va passo passo dechinando e digradando

fino a non diventare nelle infime sussistenze, se non un imperfettis-

simo e fioco vesligio della divina fecondita.



IL FRATE

11 cercare gli effetti di quell' awersione irreconciliabile che il H-

bertino ha verso del Frate, e della quale nel precedente articolo 1 ci

studiammo di recare le cagioni, come nell' altro avevamo stabilita

la realta 2
;

il cercare, diciamo, quegli effetti pu6 togliersi in due

sensi, come due sono le maniere di effetti che se ne derivano. Altri

sono effetti immediati e quasi necessarii dell' awersione stessa per se

medesima, eziandio quando essa resti fallita del suo intendimento
5

altri riguardano 1' intendimento medesimo raggiunto e compiuto ,

da non lasciarle poi nulla a desiderare piu innanzi. E quanto ai pri-

mi, non ci e a fame lungo discorso-, essendo da una parte naturale

che chi ha un odio in corpo lo disfoghi in tutte le maniere, le quali

hanno una varieta ed ampiezza portentosa, ogni qual volta chi se

ne vale non suole guardare per le sottili nello scegliere tra mezzo

e mezzo. Ball' altra parte chi si conosce un poco del mondo non pu6

ignorare questi effetti, i quali appunto dallo starci continue innanzi

agli occhi hanno oggimai perduta ogni sembianza di singolare, per

quanto sieno singolarissimi ed al tutto sui generis. Per chi non ha il

braccio uguale al potere tutto di necessita dee finire in chiacchiere
;

ma chiacchiere che hanno le loro conseguenze d' immeritata infamia

1 "Vedi vol. IX, pag. 665 e segg.

2 Ib. pag. 513 e segg.

Serec III, vol. X. 11 3 AprHe 1858.
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e di scherno, come quasi sempre 1' hanno le arti scellerate della mal-

dicenza, delle beffe, delle calunriie, cominciando dai libelli famosi

e dalle declamazioni magniloquenti fino alle caricature della matita

ed alle pasquinate plebee. Per quelli poi, in cui al mal volere si ag-

giunge il potere ed il prepotere, la cosa va bene piu innanzi
;
e le

vessazioni e le spoliazioni e gli scaccFamenti piu o meno legali son

cose da non recare nessuno stupore, senon fosse la prosopopea, on-

de i prepotenti, scimmiando il beflardo sogghigno dell' apostata Giu-

liano, ricordano alle loro vittime il debito che esse hanno di soffrire

e tacere: e per essi e sempre presto all'uopo il mantello ipocrita

della legalita. Questi poi e quelli, com' 6 ovvio a pensare, si tiran

dietro una turba di pappagalli multicolori, che parlano colla lingua

altrui per la buona ragione che, incapaci o non curanti di pensare

colla propria testa, credono piu comodo e piu spiccio il pensare col-

la prima, in cui per casp si abbatterono. Ma, come dicernino, questa

roaniera di effetti immediati dell' avversione non entrano che indi-

rettamente nel nostro discorso, il quale dee rivolgersi ai secondi e

fermarvisi con posatezza.

Questi poi si debbono considerare come 1'intenlo ultimo di sif-

fatta avversione, siccome quella che mira ultimamente a sterminarli.

dalla terra
,
si che il frate non possa essere in tempi civili che una

rimembranza storica, o al piu come un rudero, un' anticaglia dei

tempi di mezzo , buona, ad esercitare 1' ingegno degli antiquarii ,

ma impossibile a cavarne alcun costrutto pei tempi moderni. Ed ia-

torno a codesto vagheggiato sterminio egli ci si offre un primo dub--

bio, il quale ci duole di vedere risoluto con troppa leggerezza da al-

cuni, che pure si pregiano di essere Cattolici; e quello versa inter-

no alia possibilita che le famiglie religiose scompaiano definitiva-

mente dal mondo, senza speranza di ricomparirci mai piu. Oh ! che?

ci vengono essi dicendo : ha egli bisogno la Cliiesa di frati e di suo-

re, si che non possa mantenersi e durare senza di essi? e se e stata

per lo meno un tre o quattro secoli senza saperne, perche non potra

stare altri trenta o quaranta? Ora noi non ricorderemo come sia

prepostera e strana maniera di argomentare codesta, che dal non es-



IL FRATE 163

sersi trovato nella Chiesa il tale o tale altro istituto vorrebbe con-

cludere, che dunque potrebbe non trovarcisi mai
;
e la quale non

e meglio concludente di quella che volesse inferire le societa mo-

derne non aver uopo di eserciti stanziali, per la sola ragione che

le antiche non ne conobbero neppure il nome: quando eziandio

i ciechi debbono vedere chepuo essere in un tempo necessaria, non

che utile e conveniente, una istituzione, la quale in altro tempo non

era. Per ora lasciamo stare codesto, e contentiamoci di osservare

che a quella domanda: fiil Frate necessario alia Chiesa? si suol dare

una risposta falsa od incompiuta, perche vuol darsi unica ed univer-

sale, quando 1' ampiezza medesima della domanda fa indispensabile

phi di una distinzione.

E se s' intenda di questa o quella famiglia religiosa in particolare,

-e manifesto di nessuna potersi asserire lei essere di cosi assoluta ne-

cessita alia Chiesa, che questa non possa maritenersi senza di lei.

Sappiamo che codesta esorbitanza fu gratuitamente attribuita ad

uno speciale sodalizio per dipingerlo di smisurato orgoglio e crear-

gli sempre di nuove invidie
;
ma quello veramente di alcuno non lo

pens6 mai e di se meno forse di qualunque altro. E come dei par-

ticolari istituti cosi di Stati jiarticolari o Province, e manifesto non

essere in alcun luogo cosi legata la Chiesa a quali che siansi Ordini

claustrali, che il cessare di questi debba recar seco la cessazione di

quella. Nell' uno e nell' altro caso la storia parla abbastanza chiaro

col mostrarci lunghi secoli, in cui quelli non furono, e Stati e Pro-

vince che o Kebbero tardi o avutili, se ne disfecero, senza che per

questo finissero di essere cristiani e cattolici. Qui la cosa non pu5
Avere il menomo dubbio in contrario.

Ma se il quesito si universaleggia alia Chiesa ed alia professione

della vita religiosa in generate, la cosa va tutto altrimenti
;
e noi vi

diciamo, senza piu, che essa e necessaria alia Chiesa quanto e ne-

cessaria la santita, la quale appena e altro in sustanza che la perfe-

zione cristiana, ossia la professione dei consigli evangelici , il si vis

perfectus esse recato alia pratica colla rinunzia dei beni terrestri e

coll' esemplare in se stesso, il piu che sia dato alia umana fragilita,
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il modello divino. Ora questo tanto e lungi che mancasse nei primi

tempi della Chiesa, che anzi in quei primi tempi era cosa poco me-

no che di tutli ;
e quando ad accostarsi a! Cristianesimo comincia-

rono essere non piu/gli uomini individui alia spicciolata, ma i po-

poli
e le nazioni, allora si fece speciale condizione di alcuni quella

che era stata professione di tutti. Vera cosa e che solo coll' acqui-

stare la Chiesa la liberta quei professori di vita perfetta poterono

assembrarsi, stringersi, disciplinarsi e distinguersi in famiglie con

-proprii capi e con proprie leggi. Ma ci6 significa solo che questo

era un effetto, il quale per esplicarsi e venire all
1

atto avea uopo di

libera azione nel principio generatore, come ce neha tanti altri nel-

la Chiesa-, nella quale quei principii possono essere per estrinseca

violenza oppressi a tempo ed impediti dall' operare ;
ma come pri-

ma quegli ostacoli sono rimossi
,
e tosto voi la vedete ripigliare la

sua azione, che per questo appunto si chiarisce naturale e proceden-

te abintrinseco. Guardate la Chiesa in Francia ! dopo quattro lustri

di tempestoso sterminio, parea che dovess' essere inaridito perfinoil

germe di frati e di suore, trucidati in cento guise, braccheggiati co-

me helve feroci da far parere fortuna miracolosa chi avesse potuto

salvar la vita in terra straniera. Ma cj^e perci6PBastarono alquanti

anni non diremo di liberta, ma di tolleranza, e questa neppure pie-

na. perch& le case religiose vi si moltiplicassero e riempissero per

forma, che oggimai dicono contarsi in quei vastoReame di sole suore

presso ad un cento mila, e certo piu che non erano al primo rompere

della persecuzione. Ne avverra altrimenti nell'Impero di Austria,

dove una legislazione, abolita certo nel dritto, avea tronchi i nervi

alle famiglie religiose, a cui s' insidiava la vita quando si faceva

opera di partirle dal loro centro di unita, per sommetterle alle in-

frammettenze illegittime del potere laicale. Uno dei piu salutari ef-

fetti del Concordato austriaco, quando sia attuato secondo le leali

intenzioni del Principe magnanimo che ne fu 1' autore, sara appun-

to il rifiorirvi delle istituzioni religiose, alia cui prosperita la Chiesa

non ha altro uopo che di liberta di azione. Avuta quella, e impos-

sibile che un tale effetto non ne segua. Perciocche, supposto che nel-
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la Chiesa vi saran sempre quei che rispondano coll' opera all' invito

di Cristo: Si vis perfectus esse; supposto che nel convivere insieme

i vogliosi di quella perfezione vi acquistino abilita di attuarla in

maniera assai piu compiuta, che dai singoli vivendo separatamente

non si potrebbe-, e immancahile che per farlo non ahbiano bisogno

che di poterlo, o, in altri termini, che non vi siano ostacoli esteriori

e prepotenti. In questa maniera 1'avere Religiosi ed anche famiglie

da essi costituite crediamo sia essenziale alia Chiesa, come le e es-

senziale ogni maniera di santita, e questa che tra le altre ne attua

la forma piu schietta.

Che se si consideri quell' attuosita apostolica accoppiata in Occi-

dente al vivere claustrale, la quale noi altrove recammo a speciale

sussidio, onde la Provvidenza sopperiva ai nuovi bisogni della Chie-

sa; questo potrebbefar credere che, cessato quello straordinario bi-

sogno, dovesse per conseguente cessare eziandio lo straordinario aiu-

to. Tuttavolta ci sarebbe da considerare che, quando irrompono

nuovi nemici ad investire la Chiesa, raro e che pel coatrasto tro-

vato si cessino al tutto, ed il piu delle volte appena fanno altrodo-

po le sconfitte, che vestir nuove forme e camuffarsi sotto altri in-

vogli per continuare 1'antica
lo^tta.

Di qui quel che da prima fu stra-

ordinario entra nell'andamento consueto delle pugne terrene, in che

si esercita la Chiesa militante-, e pero i sussidii fornitile dalla Prov-

videnza debbono anch'essi modificarsi,secondole variate circostan-

ze, ma restano sempre. Che se pure se ne attenuasse il bisogno

siccome operose, non per questo cesserebbero di essere lodevolissima

cosa siccome speciale maniera di professare i consigli evangelici ;
e

ad ogni modo quando di alcuna cessasse la convenienza, non toc-

oherebbe ai riformisti volteriani o ai Cattolici regalisti a decretarne

1'arinientamento o ad impedirne il ristauro
j

in quanto essi per av-

ventura vorrebbero tolte di mezzo e tenute lontano le piu incomode

ad essi, che per questo appunto si chiarirebbero le piu opportune

alia Chiesa
;
ma ne apparterrebbe il giudizio alia Chiesa medesima,

la quale siccome da loro 1'esserc colla sua legale sanzione, cosi puo

loro sottrarlo, quando in casi estremi e rarissimi lo stimasse op-

portuno.



IL PRATE

Pertanto il Religioso,
come espressione viva dei consigli evange-

lic!, e cosa inseparable
dalla Chiesa-, ed ai nemici di lei puo ben

vehir fatto di sterminarne questa o quella generazione, od anche

tutte in qualche particolare contrada, caduta per sua sventura in

loro balia-, masradicarli tutti e persempre, possono certo sognarlo

nelle loro sacrileghe aspirazioni del Cristianesimo civile, non mai

riuscirvi net fatto pm di quello che possa loro riuscire il distrugge-

re qualunque altra appartenenza essenziale alia piena professione del

Cristianesimo. Ecco dunque tutto quello che pu6 concludersi dalle

loro ire antifratesche ! asopprimere, come dicono, temporaneamen-

te alquanti convent! di frati o di suore, invadendone le case, in-

camerandone i beni, se ne hanno, e sperperandone le persone, scio-

gliendoli, se volete ancora, dai voti religiosi: del qual servigio, ca-

pite bene che quelli solo trarran profitto, i quali, a mettersi i loro

voti sotto dei piedi non aveano bisogno di quella soluzione ufticiale

o governativa. Questo e tutto e non piii di questo, come si e potu-

to vedere lungo i presso a sessant' anni del nostro secolo, in Ispa-

gna non sappiam quante volte, nella Svizzera, nelle repubblichette

americane, e novellamente in Piemonte.

Ed eccoci al cardine precipuo della.quistione. Quando il voto dei

libertini fosse in un dato paese recato ad effetto, quali vantaggi ne

verrebbero al paese medesimo nel giro amplissimo dei beni religio-

si, morali e soprattutto materiali? A sentire quei signori, sarebbe-

ro moltiplici, smisurati
-,
ne essi per altro motivo s' ingaggiarono

nella fiera lotta, che per assicurare ai loro concittadini quei grandi

beni. I cortesi lettori nondimeno ci dispenseranno dal noverarli per

singolo ,
stante che i vantaggi dallo scomparire dei frati debbono

rispondere ai danni che essi producono colla loro presenza ,
ed es-

sendo questi manifesti e conti, quanto qualunque altra cosa manife-

stissima
, non vi pu6 essere nessuna necessita di far rassegna di

quelli. Ma quanto allo esaminarli che dovremo farenoi, domandiamo

venia di lasciare da parte i vantaggi che essi ne promettono per ris-

petto alia religione ed alia Chiesa. Se e vero quello che discorrem-

mo altrove, intorno al presidio straordinario che la Provvidenzaha
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costituito negli Ordini religiosi in servigio e vantaggio di essa Chie-

sa, voi capite bene che lo stremarla di quel presidio potra parere un

acquisto desiderabile solo a chi, avendo giurata nimicizia alia Chiesa

stessa, fa ogni opera per vederla sgagliardita delle migliori sue for-

ze. Che quanto alle commedie del volersi la Chiesa senza frati per

averla piu pura e meno inframmettente, non son cose neppure da

ricordarsi qui, veduto la qualita dei cortesi che ci leggono, i quali,

ne siamo certi, avranno un concetto abbastanza giusto della divina

istituzione di Cristo, per non essere colti al laccio insidioso di que-

ste scede. La sustanzae che il lupo non puo avere nessuna simpa-

tia coi cani che guardano la greggia-, ed il pastore s\ metterebbe a

ridere, se messer lo lupo gli venisse a proporre di disfarsi anche di

una parte di quei fedeli guardiani, e piu riderebbe ancorase 1'ono-

revole proponente si profferisse a fare esso le coloro veci. Si che,

per questa parte, anche per non andar troppo per le lunghe, fia

meglio non aggiungere nulla
,
essendo chiaro che il danno della

Chiesa dallo spogliarla per forza dei sacri sodalizii dev'essere ugua-

le agli emolumenti spiritual! che essa ne traeva
;
e se non temessi-

mo di offendere alcune speciali contrade, il piu spesso incolpevoli

del sacrilege sperpero, confermeremmo con qualche essmpio la no-

stra parola. Ad ogni modo non preteriremo di osservare, siccome

il manco assoluto ed anche la notevole scarsezza di famiglie reli-

giose contribuisce poderosamente allo scadimento morale e scienti-

fico dell'altro clero, con quelle conseguenze che nessuno pu6 igno-

rare-, e cio per ragioni che sarebbero forse troppo ascetiche a dis-

correre
,
e che ci porterebbero lungi dal precipuo intendimento

,
a

cui miriamo.

11 quale riguardando direttamente il bene del popolo , deve ri-

spondere anzi tutto a quella capitale ragione ,
onde i libertini yor-

rebbero dare ad intendere di meritare ottimamente della societa ,

sequestrandone i frati e le suore, in quanto dicono ehe eon ci6 si to-

glierebbe di mezzo una turba di oziosi e che campano la vita a spe-

se altrui. La quale ragione abbiamo trovata ripetuta nella Bibliote-

ca civile di Firenze, senza che noi ne prendessimo maraviglia, n& la
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prenderanno
i nostri lettori, i quali gia sanno di chesacco sia quel-

la farina *
. Or bene : noi qui vogliamo supporre per un poco che

quanti sono claustrali dell' uno e dell' altro sesso siano veramente

oziosi
-,
e eel perdonino quei venerandi cultori della perfezione re-

li*nosa ,
che piu innanzi mostreremo quanto sia ingiusta una cosif-

fatta accusa : per ora e una mera ipotesi, affine di argomentare ad

hominem ,
cioe coi principii medesimi concessi daH'avversario. Si-

gnori si! siano tutti oziosi quanto dite e piu che non dite. E che ne

vorreste concludere per vita vostra ? Se ne volete concludere che

essi non fanno bene ,
forse con certe restrizioni e spiegazioni ve

la manderemmo buona
;
ma allora vi rammenteremmo che la e

una mera ipotesi. Che se da questa nostra ipotetica e parziale con-

cessione vi saltasse in capo di concludere o che la societa abbia il

diritto di spogliarli del loro, o che sia un servizio che si fa al popolo

lo spogliarli; voi direste cosa ripugnante ai primi concetti di giusti-

zia pel primo capo ,
e falsa manifestamente nel fat to pel secondo.

Ed in qual codice, se il ciel vi salvi, trovaste scritto che la societa

abbia il diritto di spogliare del suo un cittadino per questa sola ra-

gione che egli, vivendo o di antichi retaggi o di nuori acquisti, gli

uni e gli altri legittimi ,
non lavora in servigio del pubblico come

voi vorreste ? Certo nei codici fin qui stampati non lo troverete
;

ma forse vi avverra di trovarlo in quello che apparecchia il Pru-

dhon e la sua scuola-, i quali in conclusione non hanno altro torto,

che volere applicata a molti Conti, Marches!, banchieri e mercatan-

ti emeriti il principio che avea fatto cosi bella pruova nei frati e

nelle suore. Vera cosa e che quei signori ricchi e titolati pare che

non ne siano persuasi, e giurano e sacramentano che la cosa va tut-

t'altrimenti per loro che pei Claustrali. Tuttavolta neppure sera-

bra che iComunisti restino convinti di quelladistinzione; es' inca-

poniscono a dire che la faccenda degli oziosi nei Marches!, nei Con-

ti ecc. sia proprio la stessissima che nei frati. Anzi si avvisano che

negli scrigni dei primi si pu6 pescare con molto miglior costrutto,

i Vedi questo vol. pag. 77 e segg.
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che non nelle saccocce mezzo sdrucite dei secondi, soprattutto che

in queste si sta pescando da tanto tempo -,

e poi se ne debbono

scontentar tanti per un nonnulla, laddove da un solo Banco si puo

trarre piu che non da cento conventi. Ma queste ,
come dicemmo,

sono opinionideiComunisti,le quali certo noi riproviamo altamente,

quantunque non crediamo che questo sia il luogo opportune di con-

futarle, dovendoci noi occupare solamente dei vantaggi che vengo-

no al popolo dal bandire i frati.

Iqualiessendo, nellaipotesi dei libertini,uominiche senzafarnul-

la vivono direndite, o daessi poste in comune olasciateloro legittima-

mante in retaggio da chi ne aveva il diritto,e n'ebbe !a voglia, come

vivono tanti piccoli e grandi possidenti; voi ci dovreste far capire co-

me riuscirebbe ad insigne vantaggio del popolo il togliergli la pos-

sibilita che molti tra esso vivano a quella maniera. Considerate un

istante la cosa attentamente, e voi troverete che la va proprio co-

si. I Frati sono gente che si sustentano con mezzi gia apparecchiati

e non con proprie fatiche, come vuol supporsi-, e voi ci volete dare

ad intendere che sia un insigne servigio fatto al popolo il chiuder-

gli quella via e lo inaridirgli quella fontana. Se volete dire che ci6

sia sconveniente
,
immorale

,
scandaloso

-,

noi potremmo dechinare

ima tal quistione, o piuttosto pregarvi di osservare che prima di.pi-

gliarla colla immoralita del frate, a cui bastano cento scudi in un

anno, bisognerebbe pigliarla con certi altri oziosi
,
ai quali cento

scudi non bastano in un giorno. Ma, morale o immorale che sia ,

qui non trattiamo di codesto : qui trattiamo della utilita che ver-

rebbe al popolo, quando colla possibilita di abbracciare la vita clau-

strale gli fosse tolta quella eziandio di fruirsi un patrimonio che esso

non raccolse colle sue fatiche, e del quale nondimeno pu6, quando

ne abbia talento
, qualunque individuo del popolo stessp venire a

godere i frutti.

Esapeteonde muove quella pretesa utilita del popolo da ci6che .

in verita e suo verissimo detrimento? Muove dal supporre che i

frati non appartengano alia societa
,
siano qualche cosa a lei stra-

niera nell'origine, come le sono estranei nella professione, si che a
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dirittura ci vengano al mondo piovendo dalle nuvole come la gran-

dine, o nascendo a' pie degli alberi siccome i funghi. E cosi si con-

sidererebbe sempre come acquistato al Comune tutto che si riesce

sottrarre a quelli , un sottosopra come si parlerebbe delle locuste

che disertarono il passato anno le campagne cinesi. Ma questo che

pu6 essere pensiero acconcissimo per la testa dei libertini
,
non e e

non pu6 essere il pensiero del popolo propriamentedetto-, il quale,

quando non siagli stato pervertito il'giudizio, capisce ottimamente

che i Religiosi appartengono allasocieta quanto qualunque altro dei

suoi membri, siccome quelli che, usciti dalle famiglie, ritengono

col di fuori tutte quelle attinenze di amicizia, di parentela, di affe-

zioni, le qualidalla loro professione sono benedette, santificate, ma

non- sono soffocate o spente. Se in una grande citta si contano ot-

tocento, novecento, mille tra frati e suore, ci6 vale altrettanto che

il dire esservi ottocento
, novecento, mille famiglie che ci hanno

quale il figliuolo o la figliuola, quale il fratello o la sorella
, quale lo

zio o la zia, i quali pel loro mantenimento si giovano di quella su-

stanza, che comunque appartiene ai rispettivi loro conventi o mo-

nisteri-, e ci pare la pift strana idea del mondo il venirci a dire, che

sarebbe una grande utilita economica di quella citta e di quelle fa-

miglie il rapire a quel migliaioci6 che essi hanno, ed a tutto il Co-

mune la possibilita di rifornirne i vuoti con nuovi chiamati a quella

maniera di vita. Certo ad un padre di numerosa figliuolanza che si

lambicca il cervello come trovar marito a una mezza dozzina di fi-

gliuole, e gia ne dispera e si rammarica di alcune quod sint supcr-

adultae
,
e in tanto non sa dove dar della testa per collocare un'al-

tra mezza dozzina di maschi che tutti vogliono essere impiegati, e

beato tra essi
quell' uno che, con un cinque o sei anni di servizio ir-

remunerato,si compera la speranza di assorgereal ricco onorario di

cento scudi annui (circa trenta baiocchi al giorno, quanti ne guada-

gna un ciabattino); a questo padre, diciamo, deve riuscire di sin-

golare alleggerimento che un paio di suoi figli si dichiarino chiamati

daDio alia vita claustrale. Essi vi guadagneranno nello spirito, ela

famiglia, mentre a quel nobilissimo intendimento offrd alia Chiesa
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quei suoi cari, ne sente quasi senza addarsene un sollievo nella cosa

domestica , il quale benche traseurato nelle ragioni di quel passo ,

non per questo riesce meno giovevole, eziandio nei computi piu vul-

gari delle pagnotte. E noi torniamo a chiedere : a cui pu6 entrare

in capo che sia servigio di un popolo 1'assassinare i conventi e i mo-

nisteri, chiudendo cos! a tante famiglie quella porta, si che, quan-

do pure la nazione si degnasse di permetterlo, un padre che per ap-

pagare il santo desiderio di un figlio o di una figlia dovesse allogare

quello o questa in un chiostro spogliato, yidovrebbe spendere altret-

tanto e forse piu, che per comperargli un uffizio od assicurarle un

marito.E cosiin ultima conclusione voi capireteche le case,le ren-

dite, le suppellettili, le limosine e tutto, che costituisce il patrimo-

nio claustrale, e roba strettamente del popolo, in quanto esso in date

condizioni ne fruisce
;
e forse e la sola, di cui sia dato a tutti di va-

lersi, chi sappia e voglia farlo a tempo utile e colie disposizioni ne-

cessarie.

Che se vi paresse strano, non che i libertini facendo sembiariza di

aiutare il popolo lo spoglino ed immiseriscano semprepeggio (que-

sta e cosa consueta); ma che il popolo medesimo sel sia creduto in

certi casi, ed abbia, benche rarissime volte e non mai universalmen-

te, applaudito a quello sperpero ,
non si accorgendo che esso me-

desimo ne pagava le spese ;
ci6 si spiega abbastanza collo scaduto

senso religiose e colla storditaggine abituale delle moltitudini.Veroe

che a codesto eccesso un popolo non viene mai, senza esservi o carru-

colato destr^mente da una scaltraseduzione, o sospinto quasi di forza

dal bollore di passioni selvaggea quest' uopo rinfocolate. Ma quando

1'uno ol'altro non rnanchi, e piu quando si facciano giuocare di con-

sertoambeduele leve,la faccendadi un popolo che strepiti per aver

salvo unBarabba e cerchi a morte un Cristo, si e riprodottapiu di una

volta dopo la storia evangelica, anche colla giunta del chiamarsi sul

capoil sangue della innocenza assassinata: e questo sangue e venuto.

Chi poi non avesse molta pratica col Vangelo pu6 trovarlo nei Ma-

chiavelli , il quale certo non dal Vangelo avea imparato, che il po-

polo talora grida viva alia sua morte e morte alia sua vita. Nei re-
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sto prescindendo
da questo e guardando le cose pel loro verso, voi

appena troverete nel mondo beni che appartengano tanto stretta-

mente al popolo, quantoi beni ecclesiastici, e tra questiin peculiar

modogli appartiene il patrimonio claustrale: ne solo perche tutto e in

suo servigioed alleviamento,come mostreremo pid innanzi; ma per-

ch& il patrimonio claustrale, di cui solo parliamo, pu6 essere di chiun-

que lo voglia, per6 appunto che in proprio non appartiene a veruno

individuo. Tant'e! di questo patrimonio ogni uomo o donna, giunto

appena ad avere sufficiente coscienza e pa dronanza di se. pu6 entrare

a fruire, non con altra condizione che di abbracciare la maniera di

vita di coloro che gia ne fruiscono. Diteci: quale altra casa, rendita

o suppellettile
e al popolo di cosi facile accesso, siccome questa? Voi

forse non ci avete mai riflettuto abbastanza-, ma fia pregio dell'o-

pera fermarvi un poco il pensiero, perche si faccia vera stima di una

istituzione che in popoli eterodossi desterebbe meraviglia ed invi-

dia, mentre tra noi, per colpa della menzogna e della calunnia, ha

quasi vista di un ingombro inutile e forse ancora pregiudizievole.

Facciamo pruova di mettere la cosa in maggiore evidenza.

Qui nella pubblica strada torreggiano maestosamente due grandi

edifizii : 1' uno e il palagio di un ricco sfondolato , appartenente

all'aristocrazia del blasone o a quella meno splendida ma piu su-

stanziosa della pecunia-, ed il padrone, circondato di squisite agia-

tezze e di servi ossequiosi ,
vi passa la vita a godersi i frutti di

una opulenza invidiata, ma non disonesta, in quanto noi non la

supponiamo acquisto di male arti. Rimpetto a questo palagio

s' innalza un Convento edificato con quella severita grandiosa che

1 nostri antichi recavano nelle cose che si attenevano a Chiesa, e

che i nostri moderni credono di mostrarsi generosissimi, quarido,

per servire il colto pubblico di baionette e di segrete, non lo can-

giano in caserma o prigione. Ivi convivono alquanti Religiosi e sup-

poneteli ancora di quelli che il mondo ha messo in voce di piu ric-

chi e di piu gaudenti. Passando per questa contrada, se non fosse

un Comunista arrabbiato, nessuno sarebbe ardito scagliare una ma-

ledizione al sontuoso palagio, ed al padrone che vi abita ed alle de-
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lizie chevisi sfoggiano; laddove piu d'uno, levando il viso al Con-

vento, lira pel gherone il compagno o gli da del gomito per dirgli :

guarda ! come se la godono questi frati beccandosi i pingui red-

<diti e le pia pingui offerte dei devoti ! E non si accorgono i valen-

tuomini che quanto a diritto di godersi quelben di Dio il frate non

1' ha meno legittimo del ricco vicino
;
e qaanto a poterne essi pas-

santi partecipare, sarebbe un sogno riguardo a questo secondo e po-

trebbe essere una verissima realta riguardo al primo , quando pia-

cesse loro di abbracciarne la vita.

E volete vederlo? venite qua: supponete che uno di essi od

un loro figliuolo o parente , giunto a stento nelle sale piu intime

del nobile ostello e venuto inuanzi al padrone di casa
, gli faces-

se ad un dipresso la seguente proposta : Lui esser parato a fare in.

tutto e per tutto la vita della sua eccellenza : levarsi a sole bene

alto e, dopo le cure moltiplici e confortanti della persona, assidersi

ad una colezione che equivale ad un pranzo, per passare dopo al-

quante ore ad un pranzo che scusi un banchetto : avvicendare le

ore tra qualche amena conversazione ed un giornale prediletto,

senza che vi manchi una corsa in isplendido cocchio fin che giunga

la sera da passarsi alia veglia o al teatro ,
e a molta notte , stance

di cosi gravi cure
, andare a dormire per ricominciare da capo il

giorno appresso. In sommalui voler fare ne piu ne meno di quel-

lo che fa 1' eccellenza sua
,
ed a questo titolo intendere di entrare

nel pieno godimento dello smisurato asse ereditario. Voi capite

bene che ci vorrebbe troppa eccellenza di flemma per ascoltare

senza uscire dai gangheri una tale proposta, ed il meno che potesse

incogliere al proponente saria essere rotolato per le scale dagli staf-

fieri. Or bene: vada egli a fare la stessa proposta al priore, al guar-
diano o comunque altro vogliate chiamare chi presiede al convento

che dicemmo sopra : dica che vuol fare egli quello che vi si suol

fare dagli altri, e quando ne abbia le condizioni come promette di

averne la volonta, noi vi entriamo pagatori che esso vi sara il bene

arrivato ed il meglio accolto colle braccia aperte ,
comincera a go-

dere dei redditi e di tutto il resto, come chi vi prese stanza mezzo
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secolo prima di lui, e dopo alquanti anni pu6 diventare cellerario r

procuratore, definitore e non so che altro. Ora andate e negate, se

yi da T animo, che la roba dei frati non e roba strettamente del

popolo ! e come negarlo , quando a goderlasi appena si richiede

altro che appartenere
al populo sanclo Dei ?

Ma se i Frati con quello che hanno sono un sollievo alle neces-

sita del popolo ,
essi con quello che non hanno ne sono il piu effi-

cace e soave conforto
;
e conforto cosi strettamente necessario, che,

aquel che mostra, i riformisti umanitarii si dovranno presto pen-

tire in alcuni paesi di averglielo improvvidamente sottratto. Hanno

un bel cinguettare e berteggiare sugli ozii deliziosi dei frati gau-

denti ! Certo si dovria vedere come coloro che hanno in animo di

goderlasi pigliano tutt'altra via che quella del chiostro-, il quale, ben-

che spalancato a tutti
, appena e cerco da chi vuole abbracciare le

privazioni e le sofferenze della croce, senza che vi manchi piu d'uno,

il quale, trovatala allo sperimento piu dura che non si credeva, ne

ritrae il piede come prima ve lo avea posto ,
ed al vedere e conside-

rare codesto si dovrebbe intendere che quella e vita tutt' altro che

gaudente. Non diremo di quei Religiosi, il cui aspro vivere potra bene

essere dagli scredenti qualfOcato per fanatismo
,
ma non e possibile

che non si mostri cosa al tutto ripugnante alle propensioni piu le-

gittime della natura. Rinunziata ogni dolcezza domestica, e lontani

ancor dall'ombra delle piu vulgari agiatezze, scalzi il piede, sco-

perto il capo, con addosso un ruvido sacco che non e schermo

sufficiente ai rigori del verno, ed e fardello insopportabile nelle

Tampe estive, senza che sia dato svestirlo nell' angusto bugigattolo

che si chiama cella, neppure nelle ardenti notti canicolari ! Che se

pure tra quegli ardori smaniosi viene qualche ora invocata di son-

no a serrar loro le pupille. ecco a destarli di forza 1' importuna

squilla che chiamali a mezza notte ad un prolisso salmeggiare che,.

intrecciato lungo il giorno con diverse fatiche di mano e di mente,

gli conduce al lenedicite del refettorio, per regalarli di una mi-

nestra, cui voi non avreste il coraggio di affrontare dopo due giorni

di rigoroso digiuno. Non diciamo solo di questi ;
ma quei medesimt
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che, approvando ed ammirando queste austerita, non le praticano at-

tenendosi ad una maniera di vita ordinaria e comune, appena levansi

sopra le piu meschine condizioni social!; ne pu6 avvenire altrimen-

ti
, quando non sogliono essere computati, tutto che sono e che

valgono anima e corpo, piu di una trentina di soldi al giorno, quanti

appunto se ne darebbero ad un guattero o ad un fattorino d'infima

nazione. E nell'assassinio legale che di una famiglia di essi fu consum-

mato in Ispagna nel 1 771
,
i regii commissarii che si figuravano dover

pescare tesori in quelle case, ove credevano colati e nascosi da tan-

ti anni gli argenti del Messico e gli ori del Peru, ebbero a mar-

care le ciglia e a spalancare la bocca
, quando avverarono che in

parecchi collegi si pativa la fame al rigore della parola, sino a stem-

perarsene lasanita di parecchi giovani studenti
$

il che tuttavia non

toglieva che i poveri vi fossero largamente sovvenuti, le bibliote-

che suffieientemente fornite e le chiese piu che sufficientemente

adorne. Ad ogni modo il vedere che
,
essendo pure i claustri dis-

chiusi a tutti
,
non vi e tuttavolta gran folia alle porte, vi do-

vrebbe bastare ad intendere che non vi si deve stare gran fatto bene

al di dentro, e che certo indarno vi si cercherebbero gli orti di Al-

cinoo od il castello di Armida.

E vi e di piu : quella strettezza domestica e quella maggiore o

minore austerita di vita, abbracciata dal Religioso per propria ele-

zione
,
e un bel nulla rirnpetto al rinunziare che esso fa ad ogni

speranza di meglio ed alia morale impossibilita, in che si pone di

uscir mai da quella misuratissima temperanza che somiglia piu di

un poco colla indigenza. Ora quanto gran cosa sia codesta solo pu6

ignorare chi non sappia quanto conforto nella penuria presente pren-

da T uomo dalla speranza di un migliore avvenire
;

la quale po-
tendosi ognuno foggiare a suo modo, e incredibile quanto sia pro-
clive la gente a trovarne gl' indizii

, le probabilita e i puntelli fino

nelle tenuissime apparenze; e sembra sapientissimo provvedimento
di natura che, nella scarsezza dei beni reali dati all'uomo, ve ne sia

una copia smisuratamente maggiore d'immaginarii a conforto e le-

nimento della vita. Direte che sopra cento che vivono di siffatte spe-
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ranze, novantanove per lo meno restano colle mosche in mano : c

noi siamo precisamente
di questo avviso; ma ci6 non toglie che

quelle probabilita, apprese con piu o meno di fondamento, siano sta-

te pei novantanove un grande appoggio a traversare meno misera-

mente la vita. Or questo appoggio appunto si toglie ad occhi veg-

genti il frate, il quale quello che e oggi sara domani, e 1'anno ven-

turo, e poscia il seguente, quand'anche fosse per campare gli anni

di Matusalemme. Egli per fantasticare colmo lo scrigno che ancora

non ha, e trasformata la sua cella in palagio e la sua povera men-

sa in isplendido convito
,
dovrebbe farci entrare come condizione

sine qua non niente meno che un'apostasia, che lo coprirebbe di ma-

ledizione dalla parte di Dio e d'infamia da quella degli uomini. Ma

fuori di quella ,
che per ogni mediocre claustrale non pu6 entrare

in nessuna maniera nei computi , per esso il future, quanto a beni

esteriori ed a tutti quegli agi che sogliono confortare la vita, il fu-

turo, diciamo
,
non pii6 avere niente di meglio del presente -,

e la

speranza di augurarlosi men disagiato non pu6 avere nessuna parte

a lenire una vita circondata di privazioni e ricca di sofferenze.

Anzi dicemmo male che 1' avvenire sara come il presente : code-

sto si poteva moralmente presumere, quando la societa quietava, o,

se pure avea a quando a quando qualche scossa, i claustri confida-

vano di non sentime gli effetti, come erano restati stranieri alle ca-

gioni. Ma a'di nostri che appena passano un paio di lustri senza un

tafferuglio politico ,
e che primo passo d?i tafferugli politici e dare

addosso a' Claustrali e alle loro case, questi sonoben lungi dal potersi

promettere il future somigliante al presente. Nella nostra eta di

progresso e di legalita, un be! giorno che e che non e ? vi vien detto

che comandala nazione; e senza piu, eccovi unadozzina di avvo-

catucci falliti e mediconzoli scredenti
,

codiati da una frotta di

compra ribaldaglia , entrare nei chiostri ed intimare ai reverend!

padri e alle reverende madri che essi ed esse se ne vadano con Dio.

Le loro case, i loro redditi, le loro suppelletlili ,
i frutti dei loro ri-

sparmi, le retribuzioni delle loro fatiche, tutto essere della nazione,

fmo
gli scritti dei primi, fino le doti che le seconde recarono in co-
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mune monacandosi : abbiano a gran merce il poterne portare salva

la vita e intere le persone : sappiano grado alia nazione che, poten-

doli strozzare
,
non vuole per ora pigliarsi quel fastidio ed e gene-

rosa fino a lasciarli sulla pubblicastrada. Ed eccovi lospettacolo di

vergini sacre a Dio che, ignare del mondo ed ignorate dal mondo,

trassero gli anni ed i lustri in quegli ostelli di pace , obbligate ora

ad esporre agli sguardi procaci delle invereconde moltitudini una

bellezza, cui vollero furare alia terra per fame olocausto al cielo
}
e

negato loro perfino il riposare il casto velo terrene accanto all' al-

tare gia consapevole di tante loro lagrime e di tante preghiere. Ec-

covi lo spettacolo di uomini che logorarono la vita in servigio della

societa e della Chiesa
,
e che nulla non pensarono mai a riporre pei

bisogni delle infermita e della vecchiezza
,
ed ora, resi inabili ad

ogni ministero, condotti a scenderee salire per le altrui scale a ve-

dervi come sa di sale il pane altrui, e finire poscia in un ricovero di

mendichi od in un pubblico spedale. Questa e la prospettiva (mo-

derna parola), di che puo il frate o la suora del nostro tempo raccon-

solarsi e pigliare sicurezza per 1'avvenire
;
la quale, congiunta alle

ristrettezze presenti, per dire di questa sola parte delle difficolta che

circondano il chiostro, puo spiegarvi come in quegli alberghi, che

si dicono di delizioso vivere, non sia poi gran pressa di gente per

entrarvi, benche a tutti siano, non che aperti ,
ma spalancati. Ye

ne vanno nondimeno e la benedetta sementa non fia che ne venga

meno giammai, senza che vi manchi buon numero di tali che, oltre

al rinunziare alia speranza che di lontano e larga a tutti dei suoi

sorrisi, valedicono eziandio a splendid! patrimonii, ad onoranze illu-

stri, a ricchi parentadi per abbracciare quella maniera di vita, in-

torno alia quale vi accennammo una piccola parte delle delizie sen-

sibili ond' e rallegrata.

E vi era uopo di farlo per mostrare come per questo capo il clau-

strale con quello che non ha, cioe con tutte le sue privazioni presenti

e colle incertezze avvenire, si fa efficace e soave conforto alle turbe

innumerevoli di coloro che soffrono, e non sanno capire come e per-

che in questo mondo, dove tanti altri godono e sguazzano e abbon-
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perpetue fatiche, privazioni
e soflerenze. I quali tutti al vedere i fra-

ti, che avrebbono potuto altrimcnti godere e grandeggiare quanto

qualunque altro ,
e nondimeno hanno volontariamente abbracciata

quella
vita povera, disagiata e vilipesa-, al vedere, diciamo, quello

spettacolo,
fanno ragione che dunque la poverta, il disagio ed il vili-

pendio pu6 essere peril
no desiderate da persone che sono in voce di

savie
,
e per6 quelle non debbono poi essere le cosi brutte cose che

altri dice. II perche, senza cercare cio che questi poveretti in mi-

gliore comdizione avrebbon fatto
,
certo e che

,
nella loro miserissi-

ma, possono pigliare molto conforto a portare con rassegnazione e

pazienza quello, che altri da tanto piu che essi non sono abbracci6

ad occhi veggenti con piena e Hberissima elezione.

Saprebbe dirmi, padre molto reverendo, quale utilita sociale

venga al mondo dall'andare che ella fa scalza a codesta maniera?

Chiedeva cosi un certo signor Conte, che avea quanto pesante la

borsa altrettanto leggiero il cervello, a un povero frate che mode-

stamente se ne andava per la sua via, avvisandosi che 1'interrogato

avrebbe nella sua risposta pronunziata la propria condanna
,
in

quanto per esso Conte dovea esulare dalla societa tutto cio che non

le fosse praticamente e materialmente utile. Ora come vedete la

interrogazione e stringente e gravissima, sicche al lettore non parra

soverchio se noi vogliam dare al Frate due settimane per pensare

alia risposta. Chi sa che dopo tanta riflessione non sia per uscirne

qualche cosa di buono !



LA CONTESSA MATILDA DI CANOSSA
E

IOLANDA DI GRONINGA
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GREGORIO VII.

Fra il lago di Yico e Viterbo, al pie dei monti cimini, vedeasi un

agitarsi e tramestarsi di guerrieri, di bandiere, di cavalli, e un in-

viare suidossi eminenti giovanimontanari, che s'inerpicavano sulle

punte piii aguzze degli scogli per iscorgere coll'occhio piu di lon-

tano verso i valloni che da Roma salgono sino aRoncilione. Intan-

to vedeansi giugnere in capo a' loro drappelli di gente d' arme e di

cortigiani i piu aid Baroni di Spoleto, d' Amelia, di Perugia, di

Camerino e degli altri baronaggi ch'erano al fio dellaGran Contes-

sa d Italia, tutti in ricchs emagnifiche assise e sopranobili destrieri

e palafreni superbamente addobbati di pennoncelli, e di cover-

tine a scaglie d'acciaio, a piastre d'argento, a ricami d'oro sui drap-

pelloni di sciamito ricascanti sino al garretto. Ciascuno aveva un.

alfiere che portava in asta 1' insegna del suo feudo, e paggi in va-

gbissime tonichette di tocca d'oro e di scarlatto, con in mano guan-

tiere e vassoi d'argento pieni d'offerte, sia di moneta, sia di vivan-

de, di confetti e di finissimi vini. Le vedette ch' erano sulle alture-

diedero i segnali agitando candide banderuole, e alle falde del monte

tulte quelle bande gridarono : Eccolo ! Eccolo I Allora ciascheduno

scbierossi lungo la via maestra in bell'ordine, e stavano attendendo.
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Questi erano i guerrieri toscani, che la contessa Matilda avea

spediti da Lucca, da Pisa e dalle altre citta di Toscana per accom-

pagnare con sicurezza e maesta il Sommo Pontefice Gregorio VII ,

che moveva da Roma alia volta d' Augusta con molti Cardinal! e

Prelati, per assistere di presenza alia Dieta de'Principi alemanni che

ve 1'avevano a grande istanza invitato. Gome i guerrieri il videro

giugner dalle rive del laghetto di Vico
,
diedero un grido d' esul-

tanza incioccando le spade sopra gli scudi: i Baronisi trassero in-

nanzi, e smontati di cavallo piegarono il ginocchio, baciarongli il

piede alia staffa, e offersongli in omaggio i loro present! . II Papa

gli accarezz6 grandemente e li benedisse ,
chiamando i due di

Spoleto e di Gamerino al suo lato, i quali non volendo risalire a ca-

vallo addestrarono la sua mulaal freno infino a sommo la monta-

gna, ove cedettero quell'onore ai Viterbesi, che con belle gualdane

di cavalieri vennero in vetta ad incontrarlo.

San Gregorio era in un gran camauro foderato di vaio e orlato

d'ermellino al di fuori, e avea indosso perguarentirela persona dai

rigori della stagione una gran cappa di drappo peloso soppannata

di pelle d'agnello, e le mani avea chiuse in pelli di lepre, e le gambe
similmente in borzacchini di carfagno foderatidi fiocchi di monto-

ne: tuttavia essendo gia vecchio patia gran disagio, massime fra le

Devi delle montagne e all'imperversare dei turbini e degli aquiloni,

che tempestavano quelle ardue cime. Ma quell' animo invitto non

sapea cedere n& alia malignita degli uomini, ne agli ostacoli della

natura. Egli era uomo di bella e severa presenza, d'occhi vivi e se-

reni, piccioletto della persona e complesso, la barba rasa a mezzo

palmo dal mento e tondeggiante davagli un'aria maestosa e robu-

sta, la fronte avea rispianata ed alta, e il capo grange e calvo al-

quanto dinanzi: al primo vederlo mettea neH'animo fiducia e rive-

renza, e il suo parlare dolce in uno e sonoro avea grazia e attrai-

mento de' cuori, colla persuasiva che infondea nella mente. Nulla

di rustico ed aspro avea ne'suoi modi, ma bensi quella nobile mae-

sta mista di soave contegno, che risulta dalla grandezza temperata

dall' umilta, e dal vigore dell' animo addolcito dalla carita di Dio, di

che tutto ardeva.
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Chi legge la sua storia e scerne con occhio tranquillo ad uno ad

uno gli atti della travagliata sua vita, trova in Gregorio un petto di

bronzo, un ruggito dileone, un'attivitainesplicabile, una mentesi-

cura,eadun tempo la mitezza dell'agnello, la semplicita della co-

lomba,la tenerezzadi madre; e quell' occhio chesi fissavaimperioso

nel volto dei tiranni, calavasi pietoso sopra i poverelli, e lacrimava

di soavita e d'amore nell'orazione. La liberta della Chiesa era 1'u-

nico de'suoi desiderii, e a quello volgeva tutti i suoi pensieri, mi-

ravajio I'opere sue e le parole-, per esso ofleriva il petto alle spade

e tutta 1'anima ad infiniti travagli. I Re cristiani aveano in lui so-

stegno contra il tumultuar delle plebi, e le plebi il difensore con-

tra le oppressioni dei Re: e avvegnache amareggiato dalle enormi-

tadi continue d'Arrigo, il quale arrogavasi in Germania il somrao

Pontificato sopra le sedi episcopali e le proprieta delle chiese; nulla

di meno egli operavaattivissimamente inviando Legati e scrivendo

lettere ai Redi Norvegia, di Danimarca, di Svezia, d'lnghilterra, di

Francia, d'Ungheria, diBoemia, delle Spagne, come se ciascun re-

gno fosse il solo e precipuo obbietto delle sue paterne sollecitudini.

E perocche i tempi correan forti e rubelli, ossia dal lato di molti Prin-

cipi ossia da quello di molti Vescovi che disconosceano 1' autorita

del Vicario di Cristo e 1'obbedienza e 1'osservanza a lui dovuta co-

me a capo e maestro della Chiesa
-,
cosi Gregorio con saldo petto

resisteva ai riottosi, e domava i superbi.

Se non che chi perfidiava a cozzar colla pietra del Vaticano non

potea far venir meno la parola di Cristo che avea detto : La pietra

son io , e chiunque vi dara di capo lo si romperd e stritolerallo in

essa ; e per6 Dio serbava a Gregorio di vedersi umiliato ai piedi co-

lui che da si lunghi anni lo conculcava
,
e in lui conculcava Cristo

medesimo. Gregorio non attendeasi a tanto
,
e aveva intrapreso si

lungo e disagevol cammino per la sola speranza di veder rinsavire

quel traviato Monarca e restituire la pace alia Chiesa, e la tranquil-

lita e la quiete alia Germania agitata e sconvolta. Questo sublime

pensiero gli avea fatto avere in non cale il passaggio degli Apenni-
ni per giungere in Lombardia, e il piu terribile delle Alpi per arri-

vare in Lamagna.



182 LA CONTESSA MATILDA

Sceso che fu a Viterbo ,
ivi ebbe 1' omaggio dei baroni d'Orte f

di Beva^na e di Corneto ,
con maravigliose folte di popoli ,

che da

ogni parte accorreano fra i ghiacci e le nevi per la consolazione di

vederlo e riceverne 1' apostolica benedizione. II cbe gli avvenne a

inestimabile suo contento per tutte le vie, ond
1

egli passava ;
e la

fede e I'amore di que'semplici alpigiani lo ristorava dell'orgoglio e

della burbanza di molti Grandi che dispettavano nel Yicario di Dio

il censore e il giudice de'loro raisfatti. A Bolsena voile visitare il se-

polcro di santa Cristina, cbe fu martirizzata nell'antica citta di Tiro

in sulle opposte rive del lago ,
indi avviatosi alia chiesa collegiale,

erettavi con isplendore dalla Contessa Matilda
,
ivi accolse il clero

cittadino e quello eziandio di Soana sua patria, la quale pu6 andar

gloriosa d'aver dato al trono di san Pietro un gran Santo, un gran

Papa, e il piu grand'uomo del suo secolo.

Sul fiume della Paglia erano accorsi dalla citta di Acquapenden-

te, e da tutte le castella, che torreggiano sui balzi del selvoso apen-

nino, dal lato di Radicofani e di santa Fiora, molte brigate d'uomini

a pi& e a cavallo per assicurare H guado della riviera, levandone di

mezzo al passaggio gli scogli ciechi rotolativi dalle piene, assodan-

do le rive, e dibroncando tutto all'intorno. Gome il Papa fu perve-

nuto cola presso, ventiquattro cavalieri si misero pel fiume, dodici

per ciascun lato, e vi formarono due ale, piantando nelle acque ar-

piconi in asta
, sopra i quali posare il braccio : il Papa entrovvi

;
e

i montanari di piu alta statura vollero soguitarlo a piedi per tenere

i freni della mula , per sollevargli le staffe, che I'acqua non le ag-

giugnesse^ e intanto baciavangli affettuosamente il piede-, egridan-

do: Coraggio, Padre Santo, non temele di nulla, furono all' altra

sponda. Ivi fecero alto
}
e il Papa dal suo limosiniere fece dare a

ciascuno qualche marco d'argento, e dai provigionieri dispensar pa-

ne e vino, che bevettero alia sua salute, alzando il bicchiere e scla-

mando : Dio v' accompagni !

A que' tempi la via piu battuta per venire in Toscana non era

quella di Radicofani
,
ma de'monti di santa Fiora , ov'ha serragli

<Talpi streUissime e repenti, sul ciglio delle quali rizzaransi gagliar-
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de rocche a guardarne i passi ;
e il castello di santa Flora tenea

guarnigione grossa e forte, che fronteggiava gli sbocchi. Le vie eran

sempre erte, tortuose, ronchiose, strette, e a certi trabocchi pendea-

nosugli abissi, ch'era uno sbigottimento a passarle. Tnquella rigo-

rosa stagione poi le nevi, che dall'alto de'balzi sfaldavansi, le rico-

priano a grand! altezze, o i venti le vi rinsaccavano nelle gole pii

profonde: i ghiacci vivi non sosteneano i ferri de'cavalli edoveansi

^inchiavellare
di ramponi aguzzi: ma il maggior pericolo erano gli

slasci delle ripe ,
le frane che divallavano i fianchi del raonte

,
i bur-

roni formati dai torrent! che trarupavan dagli altissirai gioghi ,
tra-

scinando seco alberi e scogli interi con un fragore orribile che rin-

tonava i valloni.

Per rendere il passaggio del Papa meno disagevole erano per or-

dine della Contessa Matilda iti innanzi di molti stormi di zappatori,

di guastatori e di picconieri a rispianar 1'erte, acolmare gli sfondi,

a radere lebugne, a rompere i faldoni di ghiaccio, a sterpare bron-

chi, a spaccar ceppi e gittar pedali d' alberi cavalcioni le frane per

far ponte, a buttar gabbioni ne'catrafossi
,
e fascinate ne'guazzi e

ne'pantani. Sugli scoscendimenti piantavano palancati e stecconate,

e nelle ripide chine colle zappe e colle piccozze facean bitorzoli e

cordonate , e prodicelle e pianetti da agevolare le scese
,
e fermar

bene il passo de'cavalli ede'muli. Ancheoggidi quegli uomini mon-

tanari sono gente rustica, zotica e dura
;
net secolo XI poi doveano

essere orsacchioni foresti vestiti di pelli di lupi e di pelliccioni di ca-

pra, co'capelli chiusi sotto berretti di volpe e di martore a tempiali

col barbazzale : ma sotto quei ceffi avevi uomirii di fede , e pronti

ad ogni rischio, i quali all' appressarsi del Papa cadeano inginoc-

chiati sulla neve, sui ghiacci e nel fango colle mani giunte, coi capi

scoperti sotto le pioggie per averne la benedizione : e ne recavano

poi le novelle nei loro poveri casolari e nelle capanne degli alti gio-

ghi apennini alle famigliuole ,
che udianli riverenti, e ne serbavano

la memoria ai nipoti.

II santo Padre sentiasi commosso altamente a quei segni di rive-

renza e pensava , come Iddio piaceasi di quelle anime semplici ,
e
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abborriva dalla protervia de'superbi, i quali convolti nelle loro la-

scivie non vedean lume
,
e parea loro d' esser grand! perche non

degnavano chinare il capo al Vicario di Cristo. Un pugno di scia-

gurati nel conciliabolo di Vormazia aveanlo casso dal novero de'Pon-

tefici, gridatolo
caduto d'ogni dignita, poteree giurisdizione; co-

pertolo d'ogni maledizione, come uomo schifoso, perverse, scomu-

nicato e infernale : per contrario i popoli, che giudicano secondo il

diritto sentimento delle cose, senza dar retta a quel livore, a quel-

1'astio, a quelle forsennatezze de'nemici di lui, accorreano da tutte

le parti per vederlo, riverirlo e venerarlo come supremo pastore,

e tenente il luogo di Dio in terra,

Ottocent' anni dopo fummo testimonii delle stesse ire furibonde

contro 1' augusto capo di Pio IX Pontefice Massimo, sopra il quale

una torma di rubelli d' ogni razza scagliarono imprecazioni esecran-

de, e dall' alto del Campidoglio il predicarono spodestato d'ogni au-

torita e tolto per sempre al dominio di Roma. Pio IX fu rimesso dal-

le armi cattoliche sul trono del Vaticano, e lo vedemmo trascorrere

in trionfo non solamente le citta e le terre de' suoi Stati, ma dal

Sebeto sino al Panaro, sempre fra i plausi de' popoli, che traevano

avidamente per vederlo, per contemplarlo, per esserne benedetti.

Gregorio VII avea nimici i rapitori de'beni della Chiesa, i concubi-

narii, gli osteggiatori delle divine leggi -,

Pio IX e nimicato e com-

battuto come Papa e come Monarca da uomini, i quali dispettano

ogni legittimo potere ;
i quali, rimosso Dio dalla terra, vogliono

porre in seggio in suo luogo I'umanita, cbe indiano superbi, come

1' angelo di Satana, il quale volea porre il suo trono sopra le stelle

e sedere a una sedia con Dio. Costoro per6, se non piu maligni, piii

stolidi di Satanasso, non degnano sedere pe anco a tin pari con Dio,

ma distrutta la sua deita, agognano d' essere iddii sol essi
;
ben in-

tesi colla deessa moglie ;
e questa deessa e la patria ;

ma per incie-

larla deono prima rubarla delle sue ricchezze, ardere le sue chiese

ed i suoi palazzi, discacciare i suoi Prinoipi *, rovesciare leantiche

1 E bastasse loro il discacciarli ! Ma tendono a ucciderli, e in pochi anni egli

non v'ha Monarca in Europa che non abbia gustato o la puuta de'trafieri, o lo
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leggi, calpestar le sue glorie, e trucidar nel suo seno quanti de' suoi

figliuoli
riconoscond eadorano Dio creatore e redentore del mondo,

tengono a Madre la Ghiesa, onorano e obbadiscono nel Sommo Pon-

tefice il Vicario di Cristo.

Coteste dottrine ci escono ogni giorno dai torchi italiani piu o

meno aperte, scritte con eleganza e con magniloquenza : si beono

ne' libri, si tracannano ne'giornali, si discorrono in pubblico, si

rappresentano nei teatri, serpeggiano fra gli eserciti, navigano sui

legni, echeggiano nelle grandi officine
,

si spandono pe' fondachi e

per le botteghe : sovrattutto si prova in mille guise : che il Papa e

un grande impaccio per la liberta e 1'indipendenza d'ltalia-, che, tol-

ta la sovranita del gran Prete, 1' Italia sarebbe incontanente una e

indivisibile: che beati i Protestanti, i quali fan senza Papa i fatti

loro-, e piu beata 1* Italia, se si decidesse una volta a disdire la fi-

gliuolanza di san Pietro e darsi anima e corpo a Calvino. Intanto si

va spargendo di soppiatto catechismi ginevrini e anglicani, e se ne

provano le verita in mano degli uomini pih viziosi coll'oro e col-

1'argento, cogli assegnamenti a vita sopra il banco evangelico, col-

le gozzoviglie, colle ubbriachezze, colle lascivie, a cui si gettano in

braccio i giovani piu sviati delle Universita, delle milizie, della mer-

catura, o le giovani dal capo pieno di romanzi e dal cuore traboc-

cante di vituperevoli amori.

Se cotesti maestri di rivoluzioni, di congiure e di calvinismo ab-

biano tratto al disamore del Papa quella gran parte d' Italia, ch' essi

vanno accarezzandosi in capo, n' ebbero il piu folgorante disingan-

no la state passata, allorche videro irraggiare nei petti italiani tanto

lume di fede, e ardere tanta fiamma d' amore verso il Vicario di Cri-

sto, che visitava le loro contrade. Era un accorrere da tuttele par-

sparo delle pistole, o 1'impeto e lo sprazzo delle bombe scoppiate loro dap-

presso. E tuttavia badasi a gridare, che le congiure non sono delitti, i sicarii

de'Principi, i minatori delle citta, gli sconvolgitori de'popoli son uomini pro-

di, eroi della liberta; e gli scolari di qualche Universita pel regicida sentono

Messa e cantano il De profundis. 11 mondo va a soqquadro perche vuole.

E cosl sia.
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ti, un serrarsi, unosliparsi attorno a Pio IX, un prostrarsi dinanzi

a lui, un tendergli le mani, un piangere di consolazione
;
unaleti-

zia, una gioia,
una santa follia universale; e piu in quelle regioni,

ove da malign! scrittori si cerca ogni via di combatterne 1' autorita, di

celarne le divine prerogative, di negargli i piu santi diritti di padre,

di maestro e di supremo pastore. Ma i popoli che non hanno altro

codice che il catechismo , altre Universila che le loro pievi, altri

maestri che i loro pievani ,
mostrarono ai Dottori in utroque il

quid est Papa,

Sui gioghi dell' Apennino S. Gregorio VII trovo in si forte sta-

gione queiduri montanari, che sfidavano le nevi, i ghiacci, le volu-

te e le bufere pel desio di vederlo un istante: Pio IX invece ebbe lo

spettacolo d' altissime folle d' agiati cittadini e donne gentili, e di-

licate donzelle attenderlo sulle piazze le lunghe ore sotto i raggi

cocenti del sollione, e non sentirne le sferze, e non curarnei bol-

lori, e star li immobili a capo scoperto come se fossero a un rezzo

rinfrescato da' zeffiri
;
e vedutolo sopra una piazza, accorrere per

rivederlo e riverirlo a un monastero, a uno spedale, a una chiesa.

Sanselo le grandi basiliche di Bologna, di Ferrara, di Modena, di

Firenze, di Pisa, di Siena e di Lucca, le quali stipatissime ribocca-

vano, e piu eran quelli che altendeanlo di fuori al sole e alia pioggia

dirotta, che quelli che s' accalcavano in que' vasti edifizii. Le vie per

tutto ove il Sommo Pontefice Pio IX passava, erano si folte di po-

polo, che i cavalli poteano appena alternare i passi senza il rischio

di calpestare qualcuno }
e sovente per non poter isfollare dovean

soffermarsi, perche il popolo si gittava ginocchioni a masse per aver-

ne la benedizione. Non valeano steccati ne parapetti a frenare Tavi-

dita di quelle turbe infinite, che rompeano ogni ostacolo e traripa-

vano come torrente a circondare il padre loro, il quale con sereno

sembiante le benediva : per tale che, cosa innaudita ! fracassati i

cancelli delle vie ferrate, e senza por mentre alle rotaiee al perico-

lo di rimanere schiacciati, saltavano sulle montatoie del carrozzone

del Papa per mirarlo da presso, baciargli la mano, la stola, la moz-

zetta, ed esserne benedetti.



GREGOHIO Vn. 187

Oh vedi questi popoli che non voglion piu Papa per avere 1* in-

dipendenza d' Italia! Se non sono sogni cotesti, davvero ch' egli si

convien chiudere gli occhi all' evidenza. Non e pero meno a com-

piangere, che gli agitatori de' popoli si lascino scapestrare a voglia

senza por loro il freno, che le sante leggi della religione,. della na-

tura e del diritto delle genti richieggono da chi n' ha le hriglie in

mano : perocche, sebbene colla voce e colle stampe non giugneran

forse mai (se Iddio ci aiuti) a corrompere la fede cattolica in Italia,

egli e certo nulladimeno che fan di gran male, e traviano moltaca-

ra ed eletta gioventu dai retti seritieri della pieta verso Dio e del-

1'obbedienza verso i Principi.

Gregorio VII nelle scabrose gole di monte Amiata trov6 di molti

aspri passi a vincere, massime alia fmmara dell'Orcia, ch'era gon-

fia
,

di che quegli arditi boscaiuoli accappiato un gran selce a capo

d' un lunghissimo cavo, con quelle braccia nerborute scagliaronlo

adaltri alpigiani ch'eran di la, i quali lo ingropparono a un grosso

pedale d' albero
; que' di qua il tesero forte, e 1' ebbero anch' essi

intorniato a n gran ceppo di quercia. Allora i cavalleggieri d' an-

tiguardo tentarono il guado ,
e dietro a quelli pass6 il Papa, atte-

nendosi forte alia fune
;

il che fecero tutti gli altri del suo seguito.

Ne ci volea meno di quel saldo appoggio, poiche la torbida riviera

spumeggiava ne'petti de'cavalli, e Fimpeto della corrente, o il letto

petroso potea travolgerli e sossoprarli con sommo pericolo a' cava-

lieri d' affogare.

Di certo in que' tempi incolti, in cui 1' Europa era tutta selvag-

gia, e non v' erano vie maestre, e li pochi e stretti passaggi erano

spesso sfondati, pieni di male fitte, erti e sdrucciolenti
;
ne le rivie-

re, ne i fiumi avean ponti, e gran tratti di paese eran foreste e pa-
ludi ed era gioco forza stare a cavallo esposti ai venti e alia piog-

gia , non si pu6 immaginare da noi come i pellegrini venissero si

frequenti a Roma, come i sommi Pontefici mandassero di continuo

Cardinal! Legati in Francia, in Inghilterra, in Alemagna e sino in

Isvezia e Norvegia, e pii come scendessero tanti eserciti in Italia.

A noi pesa bene spesso il viaggiare per commode vie, piane, larghe,
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rallegrate da bei fllari d' alberi, e ci pesa perocche il sole e troppo

cocente, o il freddo soverchio rigoroso: e tuttavia corriamo sdraia-

tisopra morbidi cuscini, sopra guancialettr elastic! odanco a vento:

chiusi fra cristalli , riparati da cortinaggi : e avvegnache in luogo

di correre sovente si voli sulle vie ferrate, tuttavolta ci par millan-

ni di giugnere al termine del nostro viaggio, checi valse poche ore,

quando in qtielli tempi antichi si richiedea molte giornate. La dif-

ferenza e in ci6
,
che quegli uomini erano di spiriti piu generosi e

gagliardi, d' un vigore di volonta piu ardente
,

d' una risoluzione

piu ferma, d'un' indolepiu audace, che non guardava disagio, non

temea pericolo, non vinceva stanchezza : piu noi cerchiamo delica-

ture e piu snerviamo le forze dell' anima e del corpo.

Allorche la Contessa Matilda seppe che il Papa era mosso da Ro-

ma alia volta di Lombardia, per quella riverenza e per quell' amo-

re ch' essa dalla prima sua giovinezza nutriva in petto verso la

santa Sede Apostolica e 1'augusta persona del Papa, lasciate le de-

lizie della sua Corte, e salita a cavallo col fiore de'cavalieri italiani,

in quel freddo verno usci di Canossa, e tenne su per gli alti gioghi

degli apennini, vincendo le asperita di monte Bordone per calare

a Pontremoli, e di la condursi a Lucca e poi a Pisa ad incontrare il

Sommo Pontefice Gregorio 1.

Alia prima novella del suo arrivo ,
i Pisani

,
i quali quantun-

que non si reggessero ancora pienamente a Comune
,
ma ricono-

scessero la signoria di Matilda
,
erano tuttavia franchi navigatori ,

e pieni delle ricchezze del traffico del mare e degli ubertosi cam-

pi che li circondano, levaronsi in gran fervore d' accoglierlo col-

la maggiore onoranza che a quei di far si potesse. Laonde tutte

le navi, ch' erano in porto pararono a festa, e le piu leggeri fecero

salire per la foce dell' Arno su insino a Pisa adorne di fastosi drap-

pi oriental!, e con zendadi a mille vaghi colori che sventolavano su

per gli alberi e da poppa e da prora : da tutte le finestre pendeano

1 Cosi dice apertamente il Fiorentini, nelle memorie di Matilda, e Lamber-

to prima di lui dice : Romani Fontificis lateri pcne come* individua adhere-

bat (comitiua Mathildes).
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sul passaggio del Papa nobilissimi conopei damasceni e broccati e

sciamiti ed ermesini con ricascate di frange d' oro : le vie erano

strate di tappeti e sparse di fiori spicciolati e d' erbe odorose. La

Contessa Matilda sopra una bianca ginnetta venne incontro con tut-

ti li suoi baroni a Gregorio , e scavalcata, gittossi ginocchioni di-

nanzi a lui, che benignamente rilevandola le die la mano a bacia-

re. Yentiquattro de' piu ricchi gentiluomini della citta, vestiti in lar-

ghe cappe di teletta d'oro, portavano a muta Taste del baldacchino,

sotto il quale accolsero il Papa tutto a cavallo
,
avente alia sua

sinistra la gran Donna d' Italia, che piena d'umilta e riverenza te-

neasi col capo chino e gli occhi sommessi alquanto indietro sic-

come figliuola al padre.

L' Arcivescovo con tutto il clero uscito dalla Cattedrale accolselo

devotamente, eilPapa smontato a pie degli scaglioni, entro ad ado-

rare in quella sovrana e portentosa basilica
,
la quale era a quei di

ed e ancora il piu splendido monumento della religione e della mu-

nificenza di quel popolo pisano ,
che aperse fra i primi all' Italia

1'aurea porta delle arti, delle doviziee della civilta orientale; e fin-

che fu ossequente al Vicario di Dio crebbe in gloria e potenza ,
e

venne meno soltanto allora, che voltosi alle parti dei nemici di lui e

della Chiesa, sfidatamente osteggiolla. Gregorio dopo aver supplica-

to all'altare e benedetto ai cittadini, voile da Matilda esser condot-

to innanzi al sepolcro della duchessa Beatrice
,
ed ivi preg6 pace a

quell' iriclita che si nobilmente e strenuamente difese coll'armi,

colle ricchezze e col consiglio il Pontefice Alessandro II dalle per-

secuzioni d'Arrigo, dalle congiure di Guiberto, dalle perfidie de'Sr-

moniaci, dall' impeto de' Normanni e daU'empieta di Cadolao an-

tipapa. Ma agli occhi di Gregorio il piu alto pregio di quella eccelsa

donna fu 1'aver educate a tanta pieta e religione il viril petto di Ma-

tilda, guidandola essa medesima a combattere in campo ancor gio-

vinetta le guerre del Signore.

Da Pisa il santo Padre si trasferi a Lucca, sede allora del mar-

chesato di Toscana, e Camera degli amplissimi Stati di Matilda, in

cui la sontuosita dei palazzi era vinta dalla magnificenza e dalla
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splendore dei terapli.
Alia sua entrata tutte le campane della citta

suonavano a gloria,
tutti i popoli del contado erano accorsi, e affol-

laronsi nella basilica di S. Frediano , ove fu solennemente accolto

dai canonici e dal clero, alcuni de' quali, pria simoniaci e inconti-

nenti, aveano scacciato a furore sant' Anselmo loro Vescovo, e al-

lora consigliere e padre dell' anima di Matilda. Se non che le ven-

dette dei Sariti sono sempre le stesse, e sant'Anselmo da que'mise-

ri befleggiato, calunniato, scacciato dalla pastoral sede e persegui-

tato a morte, gittossi ai pie di san Gregorio e domand6 suppliche-

volmente per essi perdono e benedizione.

lolanda, la quale gia da gran tempo era nella corte di Matilda, che

1' amava come figliuola e non dipartiala mai dal suo fianco, essen-

do venuta colla Contessa in Toscana pote con infmita consolazione

dell' animo suo baciar molte volte il piede al santo Padre, ed esser-

ne benedetta, e saziare il lungo suo desiderio di vederlo e devota-

menteinchinarlo. Ora il secondo giorno dacch'erano a Lucca, men-

tre il Papa era tomato da visitare la nuova cattedrale di san Marti-

no, che la contessa Matilda edificava con somma opulenza ,
avvenne

che la lolanda essendo colla Contessa, prima d' uscire dalla camera

del Papa, chinossi riverentemente per baciargli il piede, e nel riz-

zarsi disse : Padre santo, deh benedite anche mio padre, che da

tanti anni geme sbandeggiato per 1' ardente amore che port6 al ve-

race Papa Alessandro, e a Voi, che siete il successor suo legittimo

e santo.

II Papa guardolla benignamente, evisto chelacrimava, domand6

Matilda, chi fosse quella damigella Padre Santo, rispose, ell'e

figliuola del Conte di Groninga Allora soggiunse Gregorio, rivol-

gendo a lolanda un dolce sorriso : Voi siete figliaola d' un valoroso

campione di Santa Ghiesa, il quale ha patito assai per la giustizia 5

ma noi speriamo che il suo lungo e durissimo esilio sia
,
merce a

Dio, omai terminato.

Egli vive celato a tutti presso il Santuario di Breslavia in

sembiante di pellegrino, disse lolanda.

-No, Damigella, riprese il Papa. lo ebbi sue lettere non ha

molto
, e seppi da quelle, come la maggior parte de' Principi ale-
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manni, essendosi dilungata dalle parti d'Arrigo per le sue tirannie

ai vassalli e infedelta alia Chiesa, invitarono alia dieta di Triburia

tutti i baroni ch'eran liberati di carcere o ancora sbandeggiati

dall' Impero. II conte di Groninga vostro padre usci finalmente dal

suo nascondiglio e presentossi alia Dieta, accoltovi a somma festa

da tutti i Principi, i quali obbligarono il Brandeburgese a restituir-

gli lo Stato
,

e con esso tutti i dirjtti comitali, ristorandolo sopra

cid dei darini avuti nel lungo tempo di cosi ingiusta e crudele usur-

pazione. II conte Pandolfo significommelo di presente con indici-

bile mio contento
,
ed egli era eziandio uno dei Principi sottoscritti

all' invito che mi fecero di condurmi alia Dieta d'Augusta per la

festa della Candelaia.

lolanda a quell' annunzio Iev6 gli occhi verso il cielo, e piena

d' un giubilo di cuoreche le traluceva nel viso, disse umilmente : a

Dio ne sieno grazie, e a voi
,
dolce e misericordioso Signore, che

avete esaudito la vostra ancella ! e non potendo piu patire 1'im-

provviso tumulto dell'ammo, preso con bella grazia commiato, usci

frettolosa per chiudersi nelle sue stanze. Allora la contessa Matilda

narro al Santo Padre il forsennato amore del giovine marchese di

Brunn e le crudeli avventure di quella virtuosa Principessa ,
e co-

me Vamore ch'ella portava a suo padre, e il pensiero de' patimenti

ch'egli sostenea da si lunghi anni la travagliava senza posa il di e

la notte, e il Signore Iddio con quelle mortali ambasce purificava

e affinava quell'anima nobile e pura come Toro al fuoco.

Mentre il Sommo Pontefice e la Contessa ragionavano insieme,

venne sant'Anselmo dicendo , com' era giunto in* corte un gentil

cavaliero di Lamagna, il quale dicea d'aver cose di gran momento

da significare alia SantitaYostrae alia Serenissima signora Contessa.

Yenir egli dal cuore di Germania in gran diligenza, ed esser salito

alia rocca di Canossa sperando di trovarvi la Contessa
,
ma avendo

inteso a corte, la Contessa aver valicato gli apennini per venire in-

contro a Yostra Santita, si spinse difilato a questa volta, e desidera-

va, prima ancor di posare, aver un breve colloquio con esso loro.

Rispose san Gregorio, ch'egli fosse il ben venuto.



192 LA CONTESSA MATILDA

S'alzaronole portiere,
e videsi entrare un guerriero di gran per-

sona con un alto morione in capo a camaglio ,
in una corazza d'ac-

ciaio con un soprammaglia di giaco, il quale scendeagli sino quasi

al ginocchio, e in luogo di cosciali e di gambiere di piastra, vestiva

una braca parimente di giaco minutissimo a guisa di calza. Appena

posto il pie sulla soglia piegd il ginocchio ;
a mezzo la stanza ripie-

gollo ;
e giunto alia sedia del Papa misesi tutto in terra e baci6 il

piede al Vicario di Cristo con un impeto di cuore, gridando : Ora

mono conlenlo. S. Gregorio il levo su amorevolmente, e gli disse:

Cavaliere, esponi la tua imbasciata: noi e la Contessa Matilde ti

ascoltiamo volentieri.

Beatissimo Padre, disse il cavaliere, i guai cbe Arrigo tirossi

in capo co' suoi portamenti giunsero al colmo, perocche alia vo-

stra voce, alzata nel Concilio romano, la Germania tutta si scosse,

e coloro che nutrivano ancora in petto una scintilla di Fede 1' eb-

bero, qual e
, per voce di Dio : ma al ritorno da Roma di Udone

Vescovo diTreveri, il quale non voile comunicare cogli Arcivesco-

vi di Colonia e di Magonza, siccome contumaci agli ammonimenti

della Santila Vostra, tutti i Principi ecclesiastic! e secolari caddero

in tanto timore del giudizio di Dio
,
che abbandonarono la corte

d'Arrigo *. Cesare contorceasi fieraniente, e per gratificarsi i Sas-

soni e iTuringi, trasse di carcere (in che aveali guardati a tradi-

mento) gli altri Principi che non erano ancor fuggiti ,
fra i quali

i Vescovi di Magdeburgo, di Merseburgo e di Misnia, il Duca Ottone

di Nordheim
,

il Duca Magno ,
e Federigo Palatino del Reno 2. Ma

vedendoche con tutto cio i Sassoni non piegavano Tanimo alle sue

parole, che diceano non esser che veleno e menzogna 3
,
raunato in

fretta un esercito, e chiesto 1'aiuto del Re diBoemia, gittossi furio-

samente sopra la Misnia, mettendo ogni cosa a ferro e a fuoco. I Sas-

soni con tutti i loro Principi gli si fecero incontro grossi e terribili :

di che Arrigo , giunto gia alia riviera di iMulda, ritrassesi precjpi-

1 Annal. Trevir. lib. XII.

"2 LAMBERT.

3 Aunal. Sai. an. 1076.
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tosamente, e attraversata la Boemia e la Baviera, si ridusse a Wor-

mazia pien di rammarieo e di spavento *.

Yoi sapete, Padre Santo, che i Principi di Lamagna, scorgendo

Arrigo si bstiaato nella sua disobbedienza alia Chiesa, e .mislealta

verso i grandi vassalli dell' Impero ,
s' adunarono a Triburia per

deporlo dal trono ed eleggere un altro.Re fedele a Dio e giusto e

mitenel reggimento. Voi, per 1'amore paterno che sempre aveste

grandissimo verso Arrigo, inviastealla Dietai vostri Legati alatere

Siccardo Patriarca di Aquileia e Altmanno Vescovo di Padova, in-

giugnendoci per lettera di tentare
, prima di deporlo, ogni via per

far ritornare Arrigo al cuore suo
,
e pentito sinceramente riconci-

liarlo colla Chiesa 2
. Tutta la Germania, riunita a Triburia, ammi-

r6 1'altissima carita vostra, e stupi a tanto eccesso di pazienza e di

longanimita verso colui, che tante volte 1' avea ingannata, insulta-

ta e perseguitata a morte 3
.

Arrigo veduto che la Dieta di Triburia s'adunava per eleggere

un nuovo Re, si raccolse nel castello di Oppenhein tra Magonza e

Triburia, e indi mandava continue suoi ambasciatori alia Dieta per

rendersi benevola quell' augusta adunanza-, ma i Principi, le tante

volte ingannati da lui, eran fermi nel loro proposito. Finalmente

per non condurlo a qualche disperato partito, inviarongli una le-

gazione di Sassoni edi Svevi, facendogli assapere, che rimetteano

la sentenza della condanna o dell'assoluzione alia Santita Vostra che

inviterebbero ad un parlamento in Augusta : ma che, se entro il ter-

mine d' un anno egli non fosse sciolto dalla scomunica, egli tengasi

1 LAMB. an. 1676.

2 S. GREGOR. Epist. IV, 3.

3 Invece,molti autori modern!, si tedeschi come ilaliani, che si millantan cat-

tolici, volendo giudtcare del'secolo XI coll' indifferenza de' loro cuori in fatlo

di Religions, e cogli errori e coll' ignoranza de' loro intelletti circa il Diritto

comune di quei tempi, biasimano la citata lettera di S. Gregorio siccome fiera,

ingiusta e superba; dov' essa e un modello di sapienza e d' eqtiita celeste. A
loro confusione Dio pose incontro a cotesti Cattolici un autor Protestante, il

quale assunse di porre in chiaro la verita.

Serie IIf, vol. X. 13 7 Aprile 1858
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per iscaduto dalle prerogative reali: intanto debba restituire la

chiesa di Vormazia al Vescovo Adalberto di Rheiofeldt, cui 1' avea

tolLa eon violenza *
: debba confessarsi in iscritto reo d'ingiustizia

e di crudelta contro i Sassani, i Turingi e gli Svevi, e ne mandi co-

pie sino in Italia : si reclri a Roma ad implorare il perdono da Vostra

Beatitudine, ubbidendo ai s,uoi santi volei i : isbratti la Gorte dalle

sozze feramine e dagli scomunicati : disciolga 1' esercito : smetta le

insegne reali : si riduca a menar vita privata, e gli sara dato il Ve-

scovo di Verdun con altri pii sacerdoti per averne i conforti spiri-

tual!: intanto non visit! chiese ne luogbi santi. Arrigo fremette

in cuor suo a queste imposizioni : ma pure sperando a quelle con-

dizioni di mantenersi la corona di Germania in capo, giuro di os-

servarle tutte-, e posto ad effetto ogni comandamento delta Dieta,

ripar6 colla moglie e col figliuolo in un castello di Spira -.

Nel castello di Spira regnava alto silenzio e solitudine erma e

cupa, e Cesare viveva romito non volendo usare con niuno del mon-

do : la persona sua teneva incolta, ne si tagliava 1'ugne, ne ravviava

i capegli, e la barba era tutta irta e arruflata come d' uomo salva-

tico: stavasi sempre pensoso, taciturno e mesto, ne nulla valeva a

torgli deH'animo la profonda malinconia che rodealo il di e la notte.

Soltanto la moglie ,
cbe seguito 1' avea nel di dell' amarezza , era-

gli tornata cara, e la sua dolcezza e 1' aflabilita sua temperava al-

quanto il cociore di quel fuoco interno che gli divorava le viscere;

perocche ella quando il vedea piu chiuso ed atro conducevagli in-

uanzi il Ogliiw>letto Corrado, il quale saltatogli sulle ginocchia bam-

boleggiando 1' accarezzava.

Ma intanto i giorni passavano e Arrigo vedea gia vicino il fine

dell' anno, che i Principi dell' Impero aveangli assegnato qual ter-

mine perentorio, valico il quale senza la ribenedizione della Santita

Vostra
,
le leggi palatine cassavanlo d'ogni diritto alia corona di

Lamagna. Arrigo vedeasi abbandonato da tutti, senza corte, senza

1 Ckron. Augutt. an. 1078.

2 Auct; vit. S. Anselmi. Card. ARAC. VoiCT, pag. 476 e seg.

8"?f 5\iittj r r.j. -; .< v
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soldati ,
senza danaro

,
caduto dalla maggior altezza del mohdo

nella massima miseria: ruggi come tin leone ferito-, si batte le

anani in capo, e come il figliuol prodigo disse Surgant el ibo ad

falrem Detto
,
fatto. Prese la moglie e il figliuoletto con pochi

servitori, e avviossi verso 1'Italia. Appena si seppe la sua dipartita,

Rodolfo di Svevia, Guelfo di Baviera e Bertoldo di Carintia spedi-

rono in fretta a guardar le chiuse del Tirolo, cosi dalla parte del-

1'Aizak come daquelle dell'Adige, del Tagliamento 'e della Piave *.

Senonche Arrigo ,
il quale sospettava di quegli agiiati ,

torse per

la Borgogna, e mira a scendere in Italia per le alpi Cozie. Ap-

pena il seppi, io son salitb a cavallo, risolutd di non arrestarmi sin-

ch'io non fpssi ai pie della Saritita Vostra a rendervene avvisato.

Lungo il cammino trovai molti Arcivescovi, Vescovi e Abati d'Ale-

magna, che vengono pentiti degli eccessi di Vormazia, e vogliono

gittarsi dina'nzi a Voi bramosi del perdono. Ma nello stesso tempo

m'accorsi che molti Vescovi e Baroni lombardi, appena seppero

la venuta di Cesare in Italia, si misero in gran bollimento, e appa-

recchiano armi e solennita per accoglierlo a gran triorifb, e porlo

alia testa d'uri esercito numeroso e agguerrito : laondeio penso che

la Santita Vostra non proceda altrimenti per Augusta, ma sostenga

aCanossa, munitissima rocsca, sinch^ 1.' animo d' Arrigo eTinten-

dimento de' Lombardi sia manifesto.

S. Gregorio e. Matilda a quel ragionamento uon batteroh palpebra,
'

e come il.guerriero forni di
parlare,

11 Papa, con fermo viso gli disT

se: Cavaliere, clii sei?

II cavaliere pieg6 il'^inocchio sino a terra e rispose : Son Pan-

dolfo di-.Oroninga. .';.-'

1 LAMBEJRT. 1077.
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Dionysii Petavii Aurelianensis e Societate lesu Opus De theologicis

Dogmatibus, expolitum et auctum eollatis studiis CAR. PASSACLJA

et CLKM. SCKRADER ex eqdein Societate. Tom: I. Romae typis Con-

gregationis de Propaganda Fide MDCCCLVII.

.Chi sia/jl Petavio e quanta gloria lo cifco.ndi nelle lettere e nelle

scienze i nqstri lettori non hano uopo d'impararlo da noi. Nondi-

meno 1' opera piii celebrata di questo insigne teologo , quale e ap-

. punto la pre^ente, mancava di utra edizione che la ponesse'in gra-

do di co.rrefe ai giorni nostri per le mani dei dotti. ImperocchS

.1'arrtica, contenente'il semplice testo, era divenuta. rarissima
;
e le

due, posteriormente falte dal Le Clerc e dal Zaccaria
,
non rispon-

'devano al bisdgno", ia prima, peressere-grandementeyiziata dall'e-

terodossia deirAnnotatpre, e la.?econda per essere piuttosto oppres-

sa chfe ahhellita di:giunte. Oltrela che 1'universale desiderio di ripr-

dinamento in questa suprema tra le scienze -sacrej .cfimandava.con

:

grande 'istahza, che T opera piu conopita, che fosse stata scritta

finora'intorno alia dottrina de' Padri in materia di dommi, rivedesse

la luce con- quella perfezione, che il progresso e gli studii di quasi

due.secpli a giusto titolo le inipromettevano.

questo. il pensiero che ha mosso V animo e regolata la penna

dei due illustri teologi Carlo Passaglia e Clemente Schrader nell' im-

prendere la grave e difficil fatica di questa edizione, di cui con gran

piacere gia vediamo puhblicato il primo volume.
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Noi accenner.emo, acciocche i nostri lettori ne abbiano contezza,

i miglioramenti che gli Editor! hanno recato a qaest'opera del Pe-

tavio-, ma non crediamo poter pih vivamente fame comprendere il

merito ed il valore, che esponendo ci6 che essi con lunga e dottis-

sima prefazione hanno ragionato intorno all' idea
,
ai presidii ,

allo

svolgimento della scienza teologica. Quinci apparira 1' ampiezza del

disegno, a cui essi diressero le mire, e la moltiplicita de' mezzi che

adoperarono per attuarlo.

La scienza teologica, essi dicono, pu6 considerarsi come 1'espres-

sione subbiettiva del Verbo di vita, che Dio in molte guise espresse

gia per bpeca de' profeti e da ultimo ci manifesto con pienezza ,

medrante il suo Figliuolo incarnato. Ella e quasi un Verbo umano

che a noi ripete la parola divina; la quale, ascosa da'secoli nel scno

del Padre , apparve finalmente e converse tra noi
,
fatto uomo in

Cristo per virtu dello Spirito Santo. II perche la teologia e merita-

mente da appellare una copia umana e temporale del divino e sem-

piterno archetipo ,
in cui rilucono le vie e i termini da Dio scelti

per -togliere dalle tenebre dell'errore e dalla fedita della col pa il ge-

nere umano, e ridonargli. la luce della verita, I'ornamento della giu-

stizia, la misericordia del perdono, la felicita della vita, avviandolo

pei lucidi-sentieri della grazia e della gloria. A questa scienza dun-

, que appartiene il somministrarci una fedel conoscenza delle mani-

festazioni, che a Dio si riferiscono, come ad Autore e Riparatore

dell' ordine soprannaturale, e che incoate neireconomia originale,

accresciute nella patriarcale, ampliate nella mosaica, da ultimo ri-

cevettero neir Evangelio compimento e corona

Da questa sublime idea di ci6
-che e la teologia, di leggieri s'in-

tende la sua nobilta, la sua amplitudine-, e come essa conviene che

stia in cima a tutte le umane scienze
j
le quali a lei debbono servire

di ministre e di ancelle. Di qui si comprende altresi, quanta sia la

difficolta di trattarla debitamente-, e di quanti presidii abbisogna

chi aspiri al -vanto di perfetto teologo. Non sara per fermo esage-

razione il dire che tutta quanta 1'enciclopedia si converte, a rispet-

to di lei, in un apparecchio d'istromenti, in parte necessarii ed in

parte utili al suo esplicamento. La qual cosa non e solo persuasa da
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intrinseche ragioni,
ma e confermata eziandio daH'autorita e dall'e-

sempio de' piu celebri Padri e DoLtori della Chiesa, di cui gli Edi-

tor! con copiosa e scelta erudizione riportano le sentenze.

Quest! stromenti, di cui abbisogna o fa uso la teologia, possono

dividers! in divini ed umani. A capo di tutti e da porre 1'interpre-

tazione della sacra Bibbia e la perizia delle divine tradizioni-, per es-

ser quivi
i fonti delle verita rivelate, che sono basi e principii di

tutta la scienza teologica. Colui certamente sara pih alto teologo ,

il quale sara piu profondo esegeta, e che avra piu vasta ed accurata

notizia delle divine testificazioni
,
secondoche si contengono nella

divina parola, sia scritta sia oralmente trasmessa. 31a non per que-

sto debbono trascurarsi gl' istromenti umani
,

i quali consistono

nelle arti e nelle scienze, e in quella massimamente che e suprema

tra tutte, val quanto dire la filosofica. II perche imprudentemente

adoperano coloro che senza un previo ed accurato studio di tali

discipline ,
si accostano alle fonti teologiche $

nelle quali e chiaro

che ess! non potranno giammai pervenire a quell' altezz,a, che me-

riti loro il nome di maestri.

Qui avremmoamato, giacche ottimo se neporgeva il destro, che

i due dotti Editori avessero colla loro eloquente parola inculcato

per questa parte la necessita
,
che vi e oggigiorno ,

di una verace

ristorazione filosofica
,
acciocche la teologia possa assorgere a quel

decoro, a cui 1' avevano avviata i suoi piu solemn Dottori e sospin-

gersi a nuovi increment!. Per fermo ogni scienza umana, e quindi

anche la teologia, e capace di progresso ,
e progredisee di fatto,

quando viene dabitamente coltivata. Ss il domma stesso cattolico

nella Chiesa di Dio pu6 ricevere col succedere de' secoli di mano in

mano maggiore dilucidazione e piu ampio svolgimentOj giusta. le

sapienti osservazioni di Vincenzo lirinese *
-,
vorremmo noi ne-

1 Quodcumque in hac Eecletiae Dei agricultura fide Patrum satum e*t, hoe

idem filiorum industria decet txcolatur et observetur, hoc idtm floreat et matu-

rtscat
, hoc idem proficiat et perficiatur. Fas ett etenim ut prisca ilia caelestit

philotophiae dogmata procestu temporis excurentur, limentur , poliantur; sed

ntfat ett ut commutentur , nefat ut detruntentur ,
ut mutilentur. Accipiant li-

cet evidentiam, lucem , distinctionem, ted retineant necetse est plenitudincm ,

integritatem, proprietatem. Common, c. 30.
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gare ci6 della teologia, la quale benehe fondata nel domma, nondi-

meno ha sede nella mente umana e ne segue il procedimento ? Cessi

Iddio tanta stranezza. Ma vano sarebbe 1'inferire tal progresso dal

semplice perfezionamento avvenuto in mold rami dello scibile uma-

no; quando la filosofia, cheeil mezzo prossimo per cui siffatti stru-

menti si applicano a quella parte della teologia, che e .propriaraente

scientifica, in cambio di progredire sia indietreggiata. Ora e que-

rela comune di tutti i buoni che i tempi moderni quanto si yan-

taggiarono nelle scienze naturali ed empiriche ,
altrettanto nelle

discipline metafisiche e razioriali scadettero. I due nostri Editor!

giustamente lamentano che da piu di un secolo a questa .parte la

teologia presso molti si e ridotta ad essere quasi niente altro piu

che un catechismo ampliato
1

;
ma sarebbe stato pregio dell' ope-

ra indicare la radice di questo scadimento
;

la quale .si trova nel

guasto appunto della moderna filosofia
,
divenuta incapace di ser-

vire, come per 1' innanzi faceva, alia teologia. E ben lo dimostra

il fatto stesso, attesa 1' infelice prova fatta da alcuni ,
i quali aven-

do voluto applicare alia scienza teologica i loro filosofemi , ven-

nero ,a perniciosissime illazioni. Sopra questo .punto noi crediamo

in tutto conformi al vero le osservazioni del Dottor Clemens , da

noi gia lodate altra volta 2. Questo illustre alemanno , professore

di ftlosofia in una delle principali universita di Germania
,
riconosce

con noi I'impossibilita di far veramente fiorire la scienza teologica ,

senza il ritorno alia filosofia scolastica. Quest' apparente regresso

e condizione indispensabile del vero progresso $
rion essendo possi-

bile avanzar nel cammino, quando si e disviato, se non rifacendosi

al punto dove prima si smarri il sentiero. Ma di questo argomento,

che e di tanta rilevanza, discorrereoio piu posatamente in un se-

parato articolo
j
torniamo per ora alia nostra rivista.

1 Antequam saeculis XVIII et X7T, iheologi prodirent, qui neglecto partium

vinculo omnibusque perturbatis, integrum sibi ducerent scientiae corpus di-

siieire, disciplinamque theologicam ad pleniorem quendam cattchismum rew*

cart etc. Praefotio n. CXV111.

2 Cicilta Cattolica terza serie, vol. V, pag. 198.
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Giustamente i due Editor! si fanno ad esaminare con sottile in-

dagine in che modo 1'umana enciclopedia debba servire alia scienza

teolo^ica. E perciocche i principii di questa scienza sono le verita

rivelate; e chiaro che il primo luogo in essa e dovuto alia parola

divina, a noi pienamente manifestata pel Verbo incarnato e fedel-

mente custodita attraverso la successione dei secoli nella Chiesacat-

tolica. Onde conseguita che all' enciclopedia umana non pu6 com-

petere,
fuorche un posto secondario e subordinate in tale bisogna.

E per chiarir la cosa piu partitamente, la ragione umana pu6 con-

siderarsi nella conoscenza come fonte e come strumenlo. Come sem-

plice strumento essa e inseparabile dalla teologia; la quale, sia che

apprenda o giudichi o deduca, sia che divida o componga o coor-

dini, non pu6 certamente eseguire simili atti, se non mediante la

facolta che in noi si appella ragione. Ma lo strumento non e causa

principale ne fine-, e tutto il suo operare si riduce a servire ed

aiutare T artefice, che lo maneggia. Se poi la ragione si consider!

come fonte di conoscenza, essa sotto tale aspetto non e necessaria-

mente connessa colla teologia. Imperocche, le notizie che essa porge,

benche non possano contrastare alle verita teologiche, nondimeno

non fanno parte delle medesime, ma sono loro del tutto estrinse-

che ed avventizie. II che vuole intendersi di quelle cognizioni, che

sono di pertinenza meramente filosoGca
,
non gia di quelle, che o

sono sottintese dalla rivelazione
,
o sono comuni alle verita di ra-

gione e di fede. In queste la filosofia e presupposto e concorso ne-

cessario della teologia ,
come la natura e della grazia. Tali sono

le verita che diconsi preambole alia fede, come T esistenza di Dio

e la sua provvidenza ;
e quei concetti trascendentali ed univer-

salissimi che in senso proprio o analogico s' inchiudono altresi

ne' misteri-, come sarebbero le idee di causa, di principio, di na-

tura, di sussistenza, di azione, di sostanzialita ,
di liberta f.d al-

tre infinite. In quella guisa che il semplice fedele convien che ab-

bia qualche concepimento ,
comeche rozzo ed imperfetto di tali

cose, altrimenti non potrebbe apprendere che voglia dire il domma
che se gli propone da credere

,
cosi il teologo convien che abbia

una profonda ed estesa cognizione delle medesime, altrimenti non
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potrebbbe trattare il domma in maniera scientifica e dottrinale. Di

fatti che spiegazione potrebbe darci delle procession! divine, della

Incarnazione del Verbo, del Sacramento eucaristico, della visione

beatifica, delle operazioni della grazia; chi non possedesse pro-

fonde cognizioni intorno alia personalita ,
all' essenza

,
all' unita

sostanziale
,
alia natura degli atti conoscitivi e volitivi

,
e a cento

altre cose offerte da una sana filosofia? Egli basta leggere, se non

fosse altro
,

i quindici libri De Trinitate di S. Agostino per capire

quanto svolgimento rationale credette applicabile al sublimissimo

de' misteri, questo modello de' Dottori cattolici
$ per nulla dire di

quelle due sottilissime menti, che furono, Basilio il Magno e Grego-

rio di Nissa. Quanto piu poi ci6
,
che diciamo

,
ha luogo, allorche=

trattasi di verita intorno a Dio, le quali benche non sieno misteri,

nondimeno ci sono rivelate nelle divine Scritture? A cagion d'esem-

pio, S. Giovanni ci dice nel suo Yangelo che le cose create, prima

che fossero in loro stesse, erano vita in Dio : Quod factum est, in

Ipso vita erat. Ora potra il teologo avere di tal verita cognizione

scientifica , se egli non sappia che cosa sia vita
, come essa in

quanto mtellettiva appartiene a Dio nel suo grado piu alto
,
come

nella conoscenza si contiene 1'obbietto conosciuto, come 1'obbietto,

in quanto conosciuto, partecipa della vita stessa del conoscente, e.

come in Dio il vivere e la vita sono una medesima cosa?

Gli Editori distinguono tre sorti di conoscenze, intorno a cui puo

versare la divina rivelazione : altre che sieno iuxta, altre praeter, ed

altre che sieno supra rationem. Tra esse corre questo divario
;
che

le prime possono scoprirsi e dimostrarsi mediante 1' indagine natura-

le
j
le seconde convien che sieno rivelate , ma una volta conosciu-

te per fede , possono poscia chiarirsi intrinsecamente con concetti

filosofici
;
le terze non solo debbono venir rivelate, siccomeimpossi-

bili a scoprirsi colla ragione, ma anche dopo un tal fatto non pos-

sono ricevere vera spiegaziou razionale
,
bensi se rte pu6 aiutare

1'intelligenza per via di analogic e similitudini tolte dall'ordin crea-

to. Esempio dell
1

un genere sarebbero T onnipotenza e liberta divi-

na
\
del secondo la gerarchia ecclesiastica e il primato di Pietro, sta-

bilito da Cristo nella sua Chiesa^ del terzo il misterp dell' augustis-
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sima Trinita e la presenza reale del corpo di Cristo sotto le specie

del pane nel Sacramento dell'altare.

Ma il servigio piu appropriato che la filosofta presta alia teologia

si e inordine alle conseguenze che si deducono dai principii rivela-

ti, a rispetto dellequali essa alcune volte la fa da semplice strumen-

to, ed altre da fontedi cognizione. Imperocche son da distinguere

due generi di conseguenze: 1'uno di quelle che diremmo pure, 1'al-

tro di quelle che diremmo miste. Le prime scendono da due pre-

messe, entrambe di fede
;
le seconde da una premessa di fede e da

un' altra di ragione. fi chiaro che riguardo a queste ultime'la filo-

sofia ha un grandissimo uso somministrando verita natural!, ora at-

tinte dalla metafisica, ora dalla fisica, ed ora da altre scienze a lei

subalterne.

Senonche la filosofia in cio fare dee andar riguardosa e modesta,

come si addice ad aneella, i cui occhi son sempre rivolttai cenni

dellasua padrona-, altrimenti udra scagliarlesi contra quella voce di

Sara ad Abramo : Eiice ancillam et filium eius. E questo appunto

scorgiamo essere avvenuto ne' tempi moderni
-,
ne' quali i teologi si

deliberarono di sequestrare la teologia dalla filosofia, e tenersi nella

sola sfera dei dommi, quando videro che la pretesa ristorazion filo-

sofica, emancipatasi da ogni soggezione alia fede, partori quel suo

mostruoso figliuolo che vien segnalato- col nome di razionalismo.

Di che novamente si fa chiaro quanto importi ridonare alia filosofia

la sua verace natura e tergerla dal fango, onde venne insozzata.

Dichiarata la forma ideale della vera teologia e-mostrate le parti

che si richieggono nel perfetto teologo 5 gli Editori vengono colla

storia alia mano a provare come questa fu. sempre la sentenza de'

Padri e dei Dottori della Chiesa. Ci sarebbe impossibilein una bre-

ve rivista fare un epilogo di quanto con vastissima erudizione essi

discorrono da questo lato, ponendo in vaghissima mostra, secondoil

processo de' tempi, tutti gli scrittori di scienza sacra, con sugoso ed

acconcio compendio di ci6 che da loro fu pensato ed insegnato in-

torno alia teologia ed ai limiti, in cui dobb' essere contenuto a ri-

guardo di lei il ministero della filosofia. I lettori avranno piu diletto

a vederlo da loro stessi nel proprio fonte. Soprattutto e da notare
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1'apologia che vi si fa della teologia scolastica contro le calunnie e i

vituperii degli eretici del secolo decimosesto e del loro seguaci. Gli

Editori rettamente distinguono la teologia scolastica considerata in

se stessa, da quella che falsaraente si attribuirebbe un taj nome. La

prima si ritrova nei suoi grandi Dottori, Pietro Lombardo, Alessan-

dro d' Ales, S. Tommaso, S. Bonaventura, ed altri innumerevoli ;

la seconda e quella che venne malamente trattata da uomini , I

quali, al dir del Cano, non meritavano d'esser chiamati ne scolastici

ne teologi. I vizii di costoro sono da riprendere-, ma fuor di ragione

se ne riverserebbe la colpa sopra la scienza, di cui essi abusavano.

II disprezzar la Scolastica in se stessa e pessimo segno e produce

pessimi effetti. Intorno a che gli Editori ricordano quel grave testi-

monio di Melchior Cano nell' ottavo libro de' suoi luoghi teologici

e che non sara inutile riportar qui colle sue precise parole. u.Lute-

rani omnes ad unum scholae nostrae auctoritatem et mirifice con-

temnunt et inimice insectantur. Atque hinc fortasse
, tamquam

ex primo fonte, reliquae istorum haereses derivatae sunt. Prin-

cipio namque, quod erat facile, Scholae auctoribus contemptis,

. scholae quoque iudicia contempserunt. His neglectis, mox neces-

se erat Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Ambrosius, Basilius

negligerentur, quos theologi recentes dogmatum suorum aucto-

res habebant. At antiquis sanctis posthabitis, desjpectui quoque
habita sunt eorum Concilia. Unde consequutum est, ut et libros

quosdam canonicos et ecclesiasticam auctoritatem lutherani con-

ic ciderent. Adeo verum illud est, qui minima negligit, paulatim

defluit. Absit invidia verbo. Nee enim minima Scholae auctoritas

esse potest, quam parvi facere nemo sineFidei discrimine potest.

K Connexae quippe sunt ac fuere semper post natam Seholam,,

Scholae contemptio et haeresum pestes.

Ma tra le glorie della Scolastica non tiene F ultimo luogo 1' odia

stesso di siffatti nemici. Dimmi chi ti odia, e ti diro chi tu sei : e que-

sta una norma acconcissima anche qui per giudicar rettamente. Gli

Editori sopra 1' autorita di solenni maestri farmo vedere quali difetti

debbono schivarsi dal teologo, e come essi furono alieni dai veri

scolastici. L' inganno di molti in questo punto consiste nel voler ri-
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durre la teologta a non essere altro che un esame grammaticale di

vocaboli, ovvero nel credere che i Dottori scolastici mancassero di

cognizioni riguardanti 1'istoria, P ermeneutica e le altre discipline

che diconsi positive Gli Editor! smentiscono 1' uno e T altro errore,

e conchiudono con queste sapienti parole, che il lettore avra a grado

di udir per disteso. Non caret theologia scholae insignioribus or-

namentis, neque ingenuis caret grammaticae, philologiae, criti-

cae, hermeneuticae atque historiae disci plinis; sed amediis finem

secernit, opus cum eiusdem instrumentisnonconfundlt, oculisque in

praestitutam sibi metam intentis, quae interiecta sunt, parcius at-

tingit, leviterque delibat. Hoc qui non intelligunt> quique toti

proinde sunt in historicis, philologicis, criticisque nodis implican-

dis explicandisque, hi, quod stuporis est, caelo miscent terram,

suoque e solio Iheologiam deiicere connituntur. Non permittemus

sane thologo nostro ut in grammaticam peccet, ut in graecis atque

hebraicis sit caecus, atque ut in re critica, historica et hermeneu-

tica peregrinetur j
sed neque eum putabimus theologum qui non

sit nisi grammaticus, quique in hisce dumtaxat artibus profectus

aliquot habuerit. Multo sunt nobiliora quae theologus profitetur,

quaeque nisi perficiat atque expleat, sao defuisse muneri omnium

suffragatione existimabitur l.

Queste cose premesse e molte altre che la brevita non ci permet-

te di riferire, gli Editor! vengono da ultimo nella loro prefazione

ad esporre T intendimento che hanno avuto in animo nell'impren-

dere questa edizione del Petavio, e le parti che si propongono di

adempire. Essi si sbrigano di ci6 brevemente, amando meglio che

il lettore le raccolga dal fatto piuttosto che dalle semplici promesse.

Del resto la loro mente si pu6 compendiare in quelle parole colle

<|uali manifestano aver intesodi far servireaH'illustrazionedella cri-

stiana verita le parti svariate delPenciclopedia del secolo hostro: Ce-

terum non tacebimus in id nos pro virili incubuisse, ut earn theolo-

giae rationem unice sequeremur, quae christianam veritatem cum

encyclopedia saeculi XIX intime copularet 2. E perd crediamo

sapientissimo il loro divisamento d' avere scelto ad oggetto di queste

1 Editorum praefatio. n. CXVI. 2 Edit. Praef. n. CXXI.
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prime loro cure la teologia del Petavio. Imperocche essendo due le

teologie, secondo che essi dirittamente spiegano; 1'una scolastica,

1'altra positiva o dommatica; 1'una che, praeiactis fidei articulis, ope-

ram omnem in Us illustrandis consequentiisque ex Us deducendis po-

nit, 1'altra che ipsos fidei arliculos asserendos vindicandosque susci-

pit
1

: il Petavio, secondo che egli stesso dichiara nei prolegomeni,

non ha inteso di trattare la prima, ma bensi la seconda. Ora 1' enci-

clopedia del secolo decimonono, attesi i molti progressi. fatti nel-

1'esegesi biblica, nella linguistica, nella storia e va dicendo, sommi-

nistra grandi presidii per questa parte , laddove, atteso lo scadimen-

to e la confusione filosofica a che si divenne dopo Cartesio, non pu6

essere di molto aiuto per 1' altra, finche non si esca da tal pecorec-

cio. Oltreche se i fonti e i principii delle conseguenze teologiche

sono le verita rivelate
; ognun vede che la teologia non puo non ri-

cevere immenso vantaggio dal venire perfezionata da quel lato

ond' essa riguarda i dommi'. Per doppio capo adunque fu savissimo*

il disegno degli Editori : e perche si volsero a quella parte della teo-

logia che veramente potea trar partito dall' enciclopedia modernaj

e perche volgendosi ad essa ne procuravano il riGorimento da ci6

appunto che costituisce i fondamenti e i principii della scienza teo-

togica.

Ad eseguire pertanto un compito di si gran rilevanza, gli Editori

non hanno risparmiato diligenza ne fatica, ed il successo ne ha ben

coronata 1' opera, secondo che ognu.no pu6 assicurarsi dall'attenta

lettura del libro. Noi non possiamo che indicar soltanto di passata

i capi diversi
,
a cui puo ridursi il lavoro fatto da loro, e questi

capi sono i seguenti.

I*. I/aver aggiunto abbondevolmente cio che apparteneva all'e-

rudizione ecclesiastica
, ed era stato pubblicato dai tempi del Pe-

.
tavio a questa parte.

II. L'ayer corretto ci6 che i progressi della crkica hanno mo-

strato allontanarsi dal vero o dai verosimile neH'intelligenza dei

monumenti.

CXV1.
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III. L'aver aggiunto le prove bibliche o del lutto omesse o sol

toccate dal Petavio.

IV. L'aver discussi separatamente i punti piu important! delle

diverse materie teologiche ,
con piu o meno ampiezza , secondo

1'esigenza dell'argomento.

V. L' aver sodamente confutate le note del Le Clerc, cui gli Edi-

tor! riputarono miglior consiglio ritenere che espungere, accioc-

che la confutazione delle medesime aprisse in qualche modo la via

alia confutazione del razionalismo protestantico.

Yl. L'aver aggiunta, dove il luogo lo richiedeva, la dottrinaspe-

colativa della scuola, secondo i suoi piu celebrati maestri con alia

testa S. Tommaso d'Aquino : procurando cosi di formare come un

addentellato per connettere la dommatica con la scolastica teologia.

Da tutto questo i lettori possono comprendere il gran vantaggio

di che quest' opera e per riuscire allo studio delle scienze sacre, e

quanta lode se ne debba ai due dottissimi ed infaticabili Editori. E
certamente essa e tale che non potea compiersr se non da chi oltre

a una gran perizia nelle tre lingue, latina, greca ed ebraica, posse-

desse una estesa oonoscenza della dottrina dei Padri e della tradi-

zione ecclesiastica, secondo i diversi aspettL che inchiude e i mol-

tiplici presidii di cui abbisogna. Le quali doti ben si trovarono nei

due Editori, la cui rinomanza, segnatamente del Passaglia per altre

opere date alia luce, ci & schermo contra chi credesse esagerate que~

ste nostre lodi. Ma per dare una prova di fatto che lodiamo per cvi-

denza di verita e non perchfc 1'affetto ci faccia velo alia mente
;
no-

teremo francamente una cosa che non ci k piaciuta nel libro
,
ed e

c]6 che in esso si dice a pag. 67 intorno alia cognizione dell'esi-

stenza di Dio. Stando al crudo senso d' alcune parole i lettori po-

trebbero essere tratti a credere che gli
Editori stimassero avere al-

cuni Padri ammessa 1' idea innata di Dio esistente. II the noi ripu-

tiamo alieno dalla genuina intelligenza di detti Padri
,
e saremmo

presti, ove ne occorresse il bisogno, a dimostrare con esame accu-

rato delle loro opere che a niuno di essi puo ragionevolmente sif-

fatta opinione attribuirsi. Ma. ci conforta il sapere che tale non e la

mente dei due dotti Editori
,
e che essi non intesero dire altro se



BELLA STAMPA ITALIANA 207

non che
, giusta la dottrina dei Padri

,
la cognizione di Dio e tal-

mente insit'a e naturale alia mente dell' uomo
,
che niuno , il quale

giunge all'uso della ragione, possa averne invincibile ignoranza.

Intorno a che essi parlando da teologi fecero entrare nella loro teo-

rica i fattori non solo natural!
,
ma anche sop ran natural i

,
avendo

per iscopo di stabilire che la cognizione dell' esistenza di Dio non si

<lee voler nata nell'uomo da raziocinii lunghi e difficili
,
ma che to-

sto rampolla nella mente, fin dal primo aprirsi di questa, merc& del-

la luce del divin Verbo, qualunque sia il mezzo di tal manifestazio-

ne, cui non era del loro assunto il cercare. Comunque sia, poiche

essi dovranrio tornare sopra questa materia nel secondo volume del

Petavio, a proposito dell' influenza della divina grazia; sara meglio

rimetterne a quel tempo la disquisizione.

II.

Vita di Suor ROSALIA Figlia della Carita, scritla dal Visconte di Me-

lun Versione Italiana. Milano Fratelli Centenari 1857.

La Rivista della vita d'una Figlia della Carita dee subito destare

ncll'animo dei lettori desiderio, premura ed affezion singolare ; pe-

rocche oggimai nominare coteste religiose, ed associare ai nomi lo-

ro le piu belle memorie d' atti generosi e magnanimi e una cosa

stessa. I nemici medesimi degli Ordini reh'giosi, pare che a questo

solo facciano grazia, e lo privilegino e franchino dalle loro detra-

zioni, dalle loro beffe amare, e da'loro ghig.ni befTardi. La Figlia del-

la carita e anco per essi \'Angela di pace, I'Angela salvatore, 1'Angela

della Provvidenza, che cosi sogliono chiamarla, e ben a ragione.

Perche quando 1' uomo mondano, o icreligioso si trova in un fondo

di letto, o nella miseria, frutto dei vizii o delle sventure, o solitario

e in catene in una dolorosa secreta, all' apparire d' una Figlia della

Carita piena di dolceziza, di sollecitudine e d' amore celeste, 1' animo

suo s' allarga a confidenza, il coraggio gli torna, la pace e persino

anche la letizia gli mostrano I'amabile loro sorriso. La Figlia della

arita ha balsamo per ogni ferita, lenitivo per ogni dolore, sostegno

per ogni debolezza, conforto per ogni affanno, sicurezza per ogni

ietaj schiarimento per ogni dubbio, lum.3 per ogni oscurita.
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Questa Figlia ha la sua stanza per tutto ov' e pericolo, dolore e

morte; la trovi negli spedali, nelle carceri, negli ergastoli^ negli

orfanotrofii, nelle case degli esposti, nelle scuole dell' infanzia
;

la

trovi ne' piu vasti oceani sui navigli a confortare nelle burrasche i

timori, nelle calme le ambasce, nelle infermita i dolori e il cocior

delle febbri, che affliggono nella sua branda il povero marinaro: nel-

le citta la trovi ai tribunali per afirettare i process! a chi languisce

nelle secrete, le sentenze nelle liti delle vedove e de' pupilli, la tro-

vi nelle case de' ricchi a domandar pane, vesti e soccorso d' ogni

ragione a' suoi poverelli. Essa accorre a consolare nel suo giaciglio

la madre inferma, che si vede attorno i figliuoletti chiederle il pane

piangenti; accorre al letto di paglia del cieco e dell' assiderato che

non ha chi lo imbocchi
;
va dolce e mansueta nelle fastose camere del

ricco ammalato, e ne calma le smanie, e ne mitiga gli spasimi, e ne

rallegra le noie, e spessp ne ammaestra la mente intorno alle verita

eterne e ne conduce il cuore ad amar la virtu, a sperare nelle divine

misericordie, a distaccare 1'affetto dai beni caduchi, a gustare le.

dolcezze di Dio. Queste cose si veggono e si celebrano del comune

delle Figlie della Carita
,
ma quanto non e egli a bramare avidamen-

te di conoscer le imprese d' una di quelle Figlie che sovra tutte le

altre segnalossi mirabilmente alcospetto della Metropoli della Fran-

cia, per non dire al cospetto di tutta Europa? .

Essa e Suor Rosalia
;
e questo nome echeggi6 dolcemente per ol-

tre a un mezzo secolo nelle orecchie e piu nei cuori di tutti i Fran-

cesi: questo nome correva soavissimo su tutte le labbra dei soldati

dell'Algeria quando esausti dalla sete, bruciati dal sole, estenuati

dalle fatiche, mezzo sepolti sotto le arene infocate che spingeano a

gran vortici loro addosso i venti del deserto, feriti dalle avvelenate

saette degli Arabi, e caduti fra gli ermi sabbioni ad esser divorati

dai leoni e dalle
tigri, vedeansi tutto a un tratto sopravvenire a re-

fiziarli di frutte, di medicine e delle piu assidue cure una Figlia del-

la Carita, ch'era stata allevata da Suor Rosalia ai piu magnanimi

sensi d
1

amore celeste verso i suoi confratelli. II nome di Suor Ro-

salia pronunziato sui campi della Crimea dalle eroiche sorelle di lei

che si nutrirono da giovinette a Parigi dei sublimi sensi della loro
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madre e maestra, era di sommo conforto ai soldati francesi nei lurv-

ghi patimenti della vernata, sotto le piogge dirotte, al soffiare dei

venti gelati della Tauride, senza schermo di case, nei laboriosi la-

vori delle trincee, nei furore degli assalti riemici, sotto i nembi del-

le bombe e delle granate dei forti di Costantino e di Mailacoff. Ma

sovratutto qua.ndo il colera infieri nell'esercito, e i soldati si vede-

vano intorno quegli angeli di carita, il nominar loro Suor Rosalia

era un ricordare le amorose cure che avevano ricevuto da lei negli

spedali di Parigi; nei quartieri ov'essa veniva a beneficarli, a rac--

comandarli ai Generali eai Colonnelli, a recar loro le nuove della

madre e delle sorelle che dalle Province scrivevano a lei per met-

tere sotto la sua protezione i lor cari. Allora i soldati languendo e

morendo in regioni si lontane dallaFrancia,pregavan le suore che

raccomandassero alia carita di Suor Rosalia le madri e le famiglie,

acciocche almeno con qualche lettera n'asciugasse le lagrime, e

procurasse loro quei sussidii, ond' era si larga, non solo ai bisognosi

di Parigi, ma eziandio a quelli delle parti piu lontane della Francia.

Suor Rosalia era nata a Comfort nei paese di Gex 1' otto Settem-

bre del 1787 ed entr6 giovinetta nell' Istituto delle Figlie della Ca-

rita 1'anno 1802; dove sebbene la delicatezza della sua comples-

sione, e 1' estrema sensibilita del suo cuore in sul primo muovere

della camera, le avessero infranta la sanita
;
tuttavia si fece ben

presto ammirare pel senno, per la pieta, per la fortezza d' animo,

e per quella santa audacia che non le faceva conoscere ne pericoli,

ne ostacoli, ne malagevolezze nelle imprese che aveano per oggek-

to 1' ardente sua carita.

Fu mandata ancora novizia dalla Casa madre a quella di Frarce

Rourgeois per ristorare le forze, e il Visconte di Melun dice, che

Suor Rosalia non avrebbe potuto scegliere una scuola migliore..

Contava allora sedici anni e mezzo; 1' interiore bellezza le traspar

riva dal volto
;
la fisonomia spirava benevolenza, grazia e vivacita

;

I'ingegno semplice e insieme profondo, rapiva per 1' ingenua igno-

ranza del male, per la maravigliosa intelligenza del bene. Dio vi

avea messo il pungolo e il freno. Ciascuna parola, diascuna azione

Serie HI, vol. X, 14 7 Aprile
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era fin <T allora un indizio in lei di quella natura ferma esensibile,

energica e delieata, che dovea soggiogare alia carita la passione

pia ardente attemperata dalla piu tenera ragione . (pag. 17.)

Dopo la sua professione Suor Rosalia fu mandata a beneficare il

sobborgo san Marcello, e in quella casa, da cui non si mosse piu ia

tutta la vita sua, santific6 se stessa, e sparse i raggi delle sue eroi-

cbe virtu per tutto Parigi, anzi per tutto la Francia, e in gran par-

ted'Europa. II sobborgo san Marcello e il piu misero, il piu lurido,

ii piu plebeo di quella nobile e sontuosa Metropoli :

egli e proprio la

senlina di Parigi. Cola ii povero e piu povero chealtrore, piu infesta

1'insalubrita, piu micidiali lemalattie: nel 1802, all
1

uscire della

Rivoluzione e dopo tanti anni di turbolenze, di carestia, dl ozio

sanguinoso, il sobborgo san Marcello era piu tristo ancora. Fra

le orgie della Rivoluzione avea guadagnato una celebrila spaven-

tosa; ma della effimera sovranita, esercitata in nome suo, altro

non gli rimanevafuorche aspre ferite e profondi dolori. In quelle

contrade strette e tortuose, in quelle case cadenti, in quelle stan-

ze troppo basse, troppo umide per fame stalle e scuderie, iritere

famiglie vegetavano alia rinfusa sulla terra, sulla paglia, senz'aria,

* senza luce, senza fuoco, senza pane. (pag. 19.) proprio il de-

gno teatro dove Eugenio Sue rappresenta i suoi sozzi e vituperosi

protagonisti dei Misteri di Parigi.

La vita morale e la intellettuale procedevan al paro dell' esi-

stenza fisica : dopo tanti anni ne quali il culto era stato abolito
,

1'islruzione negletta, non si sarebbe facilmente trovato un fandul-

lo che sapesse leggere ,
una donna che riserbasse in memoria le

sue preghiere. Le anime tenute digiune di ogni verita eransi fatte

povere come i corpi, e ben si dovea riprendere la strada del tempio

e della scuola al par di quella dell'officina. Tutto insomma vi avea

d'uopo di ricostruzione o di ristauro.

Difficile impresa era quella di lottare contra un tale stato di co-

se. Ma suor Rosalia non ne fu spaventata. Fissando lo sguardo sul-

la societa ch' ella avrebbe dovuto conquistare e rigenerare , provd
un' indicibil gioia e ringrazid Dio d' averle concesso sin dai primi

passi della sua camera
,

1' oggetto delle sue piu ardenti preghiere.
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Da principle semplice suora nella contrada Franc- Bourgeois, do-

po qualche anno superiora nella casa in contrada Y Epee-de-Bois ,

pur sempre Tanima delle sue compagne, intraprese vigorosa guer-

ra contro la miseria e i vizii del suo quartiere ;
senza posa conti-

nuolla per oltre cinquant'anni ,
ne mai retrocedette un passo ,

non

scoraggiata, non vinta, cessando una fatica per addossarsene un'al-

tra
, intraprendendo un' opera novella appena compiuta una pri-

ma, ne mai abbandonando il posto e le armi, se non nel giorno in

cui il Signore, pago de'combattimenti e delle vittorie di lei, richia-

m6 a s& la sua serva e la fece entrare nel riposo eterno.

Ma come a tanta lotta basto Rosalia? Come mai debole, povera

e da principio ignorata si sollev6 a poco a poco a potenza e fama, e

fece si che all'opera sua oscura e sconosciuta concorressero le for-

ze di tutta la societa piu ricca e brillante ? Lo sa Dio solo.

Essa
,
che avea Dio nel cuore, conobbe chiaramente che un po-

polo senza Dio e peggior delle bestie feroci: per mansuefarlo
,
ad-

dolcirlo
,
renderlo umano non v'ha altro mezzo che quello di far-

gli conoscere Iddio
, riverirlo ,

temerlo e amarlo come padre. Per

giugnere a questo non v'e altra via che la carita di Cristo
,
e que-

sta dtffusa sopra tutto il popolo ,
ma specialmente sopra le anime

tenerelle della puerizia ,
le quali non resistono , per la forza delle

inveterate passioni, alia coltura della mente e del cuore.

Suor Rosalia adunque cominci6 dalla cura delle fanciulle, intor-

no alle quali non v' era sollecitudine materna che non mettesse in

opera con uno zelo e una perseveranza, che condita dalla carita do-

veva dare il suo frutto. Queste figliuolette hanno madri
,
hanno

padri, hanno parenti; se questi son miseri, e' trovano chi li soccor-

re
;
se questi sono infermi

,
e' trovano chi li visita . li consola e li

governa con amore
^
essi per zotici

,
duri e villani che sieno si sen-

tono trascinati a baciar quella mano benefica che li soccorre
,
e si

lasciano guidare docilmente da quella. La mano di Suor Rosalia a

poco a poco fu quella che prese nel sobborgo di San Marcello le

briglie di quel popolo mezzo selvaggio ,
e lo condusse con infmita

pazienza al conoscimento e in gran parte anco alia pratica delle vir-

tu cristiane
, specialmente della rassegnazione nella loro poverta ,
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della confidenza in Dio creatore e padre ne'loro bisogni, del rispet-

to senza invidia verso i signori, della sommissione alle leggi divine

ed umane ,
delfamore alia fatica, del convincimento fermo

, che i

patimenti di questa vita sostenuti in unione dei patimenti del Re-

dentore meritano al Cristiano la vita eterna.

Suor Rosalia vedeasi crescere sotto gli occhi le sue giovinette, e

penso che uscite dalla scuola nel fiore dell' eta e nel bollore delle

passioni, aveano maggior bisogno dell' occhio vigilante per mante-

nerle nella virtu e armarle contro le lusinghe del mondo e li stimo-

li della poverta, Quindi istitui il Patronato delle giovani per racco-

glierle nei giorni festivi
;
e dopo le preghiere trattenersi con esse

allettandole in mille modi, acciocche vi si accostassero volentieri e

si rimovessero dai pericoli ,
che in una grande citta come Parigi ,

sogliono essere di grave inciampo alle giovani popolane.

Suor Rosalia per6 non voile mai educare quelle poverette m Con-

vitto
, perche diceva che le case di educazione popolare non sono

utili ai quartieri poveri della citta. I convitti, diceva, con un' edu-

cazione si accurata, si pia, si colta , svegliano bisogni nuovi senza

fbrnire i mezzi di soddisfarli :

piii d'una giovane, uscita da que'san-

ti ritiri per ritornare al suo povero quartiere, non avea potuto as-

suefarsi alle privazioni, ai contrast!, alle umiliazioni che succede-

vano a tanto benessere materiale e morale: a casa il letto duro, il

pranzo comunque ei riesca ,
la stanza nuda

,
i faticosi e grossolani

doveri domestici, le cure al fratellino ,
alia nonna

,
la non euranza

e li sgarbi, tutto la infastidisce, e sovente per levarsi da quelle noie

inciampa in mille reti tese alia sua inesperienza e al fiore della sua

eta. Col Patronato delle fanciulle Suor Rosalia, senza torle dalle

privazioni della domestica poverta, alle quali sono avvezze dall' in-

fanzia, sapea guardarle dagli inciampi e avvalorarle nella virtu.

Ma quelle sue care ragazze, gia ite a marito e divenute madri,

non poteano per guadagnarsi la vita lasciare i loro opificii, senza ab-

bandonare i loro bambini o in casa o in mani straniere. Che fece

Suor Rosalia? Nella sua casa di soccorso aperse I'asilo.dei bambini

lattanti sotto la cura sua e delle sue Sucre. Le madri deponeano
oeUe sue mani i frutti delle viscere loro, e a' tempi liberi correano
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a nutrirli : intanto Suor Rosalia li teneva fasciati ,
acconci e puliti

nelle culle, e spendeva intorno a quelle sue creaturelle tutti i mo-

menti che potea rubare alle molteplici sue faccende.

Dai pargoli Suor Rosalia si volseai vecchi, e aperse altri asili per

loro : poiche il povero popolo dopo aver consumato la vita nelle piu

aspre fatiche invecchia innanzi tempo ,
e se non puo piu lavorare,

non ha piu pane, quando appunto gli crescoqo i bisogni. Questi po-

veri vecchi del quartiere san Marcello aveano ricovero sotto le ali

della carita di Suor Rosalia, ed essa con tanti Istituti sulle suebrac-

cia aveva pensieri per tutti, carita per tutti, tesori da spendere per

tutti. Dove trovava tanti capitali da consolidare le varie sue fonda-

zioni? Dove trovava il tempo per animarle
, dirigerle ,

accrescerle

e rinvigorirlePLa Carita non trova ostacoli, la Carita partecipa del-

1' onnipotenza di Dio, dal cui seno deriva.

Quanto abbiamo accennato sin qui della vita operosa e zelante di

Suor Rosalia ci fa stupire: ma egli e ancora molto piu cio ch' ella

fece e da se e col mezzo altrui fuori della cerchia delle sante e ma-

ravigliose sue Istituzioni. Essa aveva una legione di coadiutori d'o-

gni grado ,
d' ogni sesso

,
d' ogni eta ,

i quali erano istrumenti di

beneficenza nelle sue mani, e coi quali abbracciava lutto Parigi, la

Francia, le missioni lontane, gli eserciti dell' Algeria e della Cri-

mea, e tanti bisognosi de' suoi soccorsi o de' suoi consigli per tutta

1' Europa.

Niuno ricorreva a Suor Rosalia senza consolazione
,
e senza mi-

gliorare nello spirito. La liducia che s
1

era acquistata la carita di

quella gran donna era tale e tanta, che ogni giorno essa doveva as-

segnare molte ore al parlatorio ov'era visitata promrscuamente dal-

1' alta nobilta del sobborgo di San Germano e dalla piu povera e

misera plebe dei quartieri piu desolati. I poveri aveano sempre la

precedenza , e i principi ,
i duchi

,
i marchesi e i visconti 1' atten-

deano con pazienza ch' ella avesse confortato o soccorso il povero

facchino delle rive della Senna
;
e le sontuose nobildonne aspetta-

vano
,
ch'ella avesse dato ricapito alia pezzente vecchierella o alia

cieca derelitta.
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Non tocchiamo quant' ella s adoperasse pel colera che due volte

afflisse Parigi ,
e di quanti.atti eroici di carita si rendesse famosa :

che penna nol potrebbe descrivere in si poche linee : come non si

potrebbe dire quanto sangue ella risparmiasse , quanti eccidii
, e

quanti furori nelle terribili giornate delle barricate: a leggerlo nel-

la sua vita ,
anche tocco in. iscorcio , e cosa da coramovere alta-

mente a mille affetti di meraviglia, d'ossequio e di venerazione pro-

fonda alia carita coraggiosa e sublime di quella umile sposa di Ge-

sii Cristo.

Insomma la vita di Suor Rosalia ci pare una testimonianza so-

lenne contro il cristianesimo civile, la filantropia filosofica
,
1'uma-

nita del progresso , e contra tutti gli altri nomi superbi , e vuoti di

senso ,
che la civilta presente ha voluto e saputo inventare per

surrogar 1' uomo a Dio, la filantropia alia carita.

Questa vita e stampata a Milano nel Florilegio cattolico popola-

re, il quale in quella vasta citta vien pubblicandosi per cura di al-

cuni zelanti sacerdoti milanesi. II disegno di procacciare al popolo

un pascolo assidua di salutari letture fu sempre lodevole opera di

zelo sacerdotale: molto piu divien tale in questi nostri tempi cosi

rotti e disfrenati alia stampa e lezione di pessimi libri : e con tulta

spezialta poi in Milano, cilta fra le lombarde popolosissima, fornita

di molte piu tipografie essa sola the molte altre insieme di altri

Stati, eperci6 appunto soggetta piu dtlle altre alia pessima infezio-

ne di libri frivoli, disonesti, e per nulla religiosi. Egli e vero che

altre associazioni trovansi in Milano di buoni libri, come la Parola

Catlolica, e la Polianlela Caltolica: maessenon prendono di mira

in modo particolare la parte men colta del popolo. Santo pensiero

fu dunque stabilirvi un Florilegio cattolico e popolare, e dovra es-

sere pregiato, favorito
,
e promosso da quei molti generosi signori

che in Milano danno opera alia coltura religiosa e morale dei loro

concitladini. La scelta poi fattasi per quel Florilegio della vita di

suor Rosalia non pu6 non essere applaudita da chi conosca 1'effica-

cia d'un grande esempio, non lonlano da noi, non istranio dai no-

stri costumi, e dai nostri bisogni. Per le quali cose noi la consiglia-

mo specialmente alle fanciulle ed anco ai giovani per formarsi un
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euor grande e pieno di sentiment! generosi e cristiani a vantaggio

de'Ioro cittadini e dr tutta ITtalia.

life

L'Immacolata Concezione della B. Vergine Maria, consider'ata come

Domma di Fede, per Mons. G. B. MALOU Vescovo di Bruges,

versions dal Francese di Gio. AGOSTINO Pizio Teol. Coll. Prof,

emer. di Teologia Torino per Giacinto Marietti Tipografo

Libraio 18o7. Volume in ottavo grande a due colonne di

pag. 376 *.

.

L' opera di Mons. di Bruges, come gia facemmo intendere nel

precedente fascicolo, sara sempre tenuta universalmente in grande

stima
,
tanti sono i pregi, di cui essa va adorna, e pei quali sara sem-

pre di vital nutrimento alia pieta de' fedeli
,
non meno cheallo stu-

dio de' dotti. Nel percorrerla, che noi facemmo, ne provammo un

vivo compiacimeiito, scorgendo che per essa verrebbe aumentata la

fama di quel si benemerito Prelato, gia tanto rinomata per altre sue

lucubrazioni in servigio della Religione. Alcune difficolta soltanto ci

si presentarono, le quali restringiamo a due sole di quelle testimo-

nianze che in tanta copia e di si gran peso vengono da lui arrecate

in dimostrazione del' suo tema. Nell'esporle che noi qui facciamo,

le sottomettiamo al giudizio dell' esimio Prelato, dal quale piu che

da qualunque altro speriamo che verranno accettate come segno del

comune proposito di non fondarci in questo argomento sopra al-

tre basi che le piu ferme e le piu sicure.

La prima osservazione e tratta da un aneddoto particolare, che

non potea giungere all'orecchio dell' esimio Prelato, e quindi nep-

pur potea porlo in sull'avviso,e fargli scorgere Tihesattezzadi un

testo, citato sopra la fede di quell' eruditissimo e severo scrutatore

dei Codici antichi, che fu 1'Emin. Cardinal Mai. It testo, del quale

parliamo, e attribuito all'illustre scrittore armeno Gregorio di Na-

regh
2 dall'Emin. Mai, che il riferisce in una nota al sermone CXCIV

1 V. il fascicolo precedente pag. 61.

2 Cap. X, art. 2, pag, 173, not. 6.
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del primo tomo della sua Patrum Nova Bibliotheca (pag. 4-52, not. 3).

Esso e citato cosi : MARIAJI MALEDICTIONE HUMAM GENERIS LIBERAM.

Nondimeno questa non e sentenza del nareghense, ma tutta si deve a

un equivoco, incorso dal Mai. Ebbe 1' illustre Mai nelle mani un breve

scritto, che anche noi abbiamo veduto, contenente alcune sentenze di

scrittori armeni volte in italiano, e tra esse leggevansi anche queste

parole sotto il nome di Gregorio di Naregh : Maria libera dalla mafe-

dizione del genere umano. Egli le prese nel senso piu ovvio, e stim6,

che la voce libera ivi significasse lo stesso che immune: ma non era

cosi, poiche quella voce ivi non e nome, ma verbo, e il senso e, che

Maria scioglie dalla maledizione ecc. Conosciamo un tesiimonio ocu-

lare del rammarico che sent! il dotto Porporato, quando riseppe che,

avendo taluno cercato indarno quella sentenza nella versione latina

dell'Innario armeno, e interrogatine i dotti PP. Mechitaristi
,
ven-

ne a conoscere la vera origine di quell' equivoco.

Lo stesso a un dipresso diremo di quel luogo di Giovanni Geome-

tra, il quale nel terzo fra gl'inni stampati nell' Appendice della vec-

chia greco-latinaBibliotecade'Padri dell'EdizioneParigina deli 624,

ha un distico * che quivi e tradotto cosi :

Gaude concretum sublimi corpus Olympo,

Et vitii nostri crimine virgo carens.

v-
La forza di questa testimonianza si fa consistere principalmente

nel pentametro ,
che 1' Autore rende in questo modo : Foi che

nulla della nostra iniquitd ereditasle. Ora confrontando il testo ori-

ginale si scopre subito
,
che le parole vitii noslri non sono che

una mutazione del traduttore latino
,
avendone avuto bisogno per

la misura del verso-, ma il testo greco non ha gia nostri (^s.-

Tspas), ma
f/jAepirj;, che significa giornaliero. Cosi il poeta gre-

co 2
:

'Hpeptujs Kox(r)<; ciiBev a<peXxo^vY). Ora nel linguaggio comune

dei Padri per quotidiana malizia o peccati giornalieri non.s'inten-

de gia il peccato originate ,
ma bensi la moltitudine di quei difetti

,

1 I'ag. 187. 2 Pag. 441.
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dai quali 1' umana fragilita non va immune, se non per una grazia

o privilegio speciale. Dunque questo verso del Geometra pu6 bensi

addursi in pruova dell'immunita della Vergine anche dalle colpe

veniali piu leggere, come appunto di Lei afferm6 il S. Cpncilio di

Trento *
;
ma non pu6 recarsi per 1'immunita dal peccato d'origine.

Queste osservazioni potranno forse non riuscire inutili per chi

brama ridurre a forza dimostrativa quella copia di erudizione di cui

va si ricca Fopera che stiamo esaminando

Ci sarebbe ora permesso di proporre all' Autore alcune ragioni

che potrebbero difendere S. Bernardo dalla taccia d' aver nega-

ta 1' Immacolata Concezione, e confortar cosi la dimostrazione del

domma con im nuovo appoggio, al quale 1' Autore non avra certa-

mente rinunciato senza rammarico? 2 Confessiamo . . .
,
die' egli,

che S. Bernardo ha negato TImmacolata Concezione, quale la Chie-

sa I'ha definila dnoslri giorni ; ma facdamo vedere che da quel fatto

cerlo non si pud conchiuder nulla contra il dogma definite. La som-

ma della soluzione risiede, com' e chiaro, nel secondo membro; ed

e tutta acconcia allo scopo del dotto Autore, di suggerire cioe al

cormine dei fedeli una risposta spedita e sicura. Infatti ella e una

risposta tratta dalla gran massima
,'
che niente deroga alle defini-

zioni della Chiesa, se alcun dottore in tal materia non colse nel se-

gno ; risposta perci6 solida altrettanto che vera, fondata sopra i sal-

di principii deli' economia di nostra fede
,
e gia felicemente usata a

svigorire di un solo colpo gli assalti nemici.

Se non che a noi pare, se il veder nostro non erra, che possa

sopra questo punto difendersi il santo Abate di Chiaravalle come non

avverso all'augusto privilegio concesso a Maria.

La questione sta, se quando nella lettera diS. Bernardo si nega,

che la Concezione della B. V. fosse santa, ci6 ivi sia detto (come

volevano gl' impugnatori del privilegio) della santita dell' anima

nell'atto della sua creazione ed infusione nel corpo, avvenuta se-

condo la fisiologia di quei tempi assai dopo la materiale concezio-

1 Sess. VI, Can, 23. 2 Cap. XIII, art. 2, pag. 33J5.
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ne-, ovvero se (come hanno comunemente tenuto i Dottori) ci6 sia

detto dello stadio precedeate. Ora egli e certo in prima che
,
trat-

tandosi di dovere imputare ad una delle due parti una stiracchiatu-

ra, male a proposito si penserebbe, che la presunzione debba stare

in favore di quei che impugnarono, e a danno di quei che difesero

il privilegio.
OHre poi alia presunzione ,

a noi pare che ad esi-

mere questi
ultimi dal sospetto di avere stiracchiato i testi

, comu-

nemente bastera riflettere al fatto dei piu antichi Dottori. Impe-

rocche ,
si badi di grazia a questa semplice si

,
ma validissima ra-

gione. Se fosse vero, che i Dottori solo per togliere agli avversarii

T autorita di S. Bernardo
, e quindi solo stiracchiando e facendo

violenza ai testi, e ttnlando I' impossibil*, abbiano detorte le parole

al senso di una concezione materiale
;
e afiatto incredibile, che in

cosi fatta stiracchiatura cadessero eziandio quei Dottori , i quali

non ebbero verun bisogno ne di togliere ad alcun avversario 1' au-

torita di S. Bernardo, ne di torcerne per qualsiasi altra ragione

il senso. Ora noi siamo per 1'appunto nel caso. Alberto Magno,
Alessandro d'Ales, S. Bonaventura, S. Tommaso, il Cartusiano ecc.

niuna ragione ebbero di stiracchiare le parole di S. Bernardo
;
e

nondimeno tutti in quei testi medesimi
,
che ora si dicono stirac-

chiati ,
niente trovarono piu di quello ,

che vi abbiano veduto i

modern!, e quindi applicaronli a quella tola concezione, che pre-

cede I'animazione
\

e all' incontro S. Bonaventura, movendo la

questione circa 1' istante dell' animazione, non us6 della lettera di

S.Bernardo, appunto perche nulla vi rinvenne, che gh* paresse

fare al proposito. A giudizio dunque d' uomini e per senno emi-

nenti, e di animo imparzialissimi, la taccia di stiracchiare si darebbe

a torto ai moderni difensori del Privilegio. Noi ci asteniamo dal

recare le testimonianze degli allegati Dottori
, perche rinvengonsi

in opere che stanno in mano di tutti *
;
e solo ricorderemo, che il

llabillon per quanto propendesse a credere Bernardo opjposto alia

1 Vedi il XXIV della dissert, del P. BALLERINI De S. BernarcK svriptit

circa Deip. Virg. Conceptionem, che si trova nel secondo volume della sua SH-]

loge, ed anche stampata eparatamente coi tipi romani di Propaganda.
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dottrina del privilegio di Maria i
, tuttavia fu costretto a confes-

sare, che i Dottori antichi 2 quamvis in ea fuerint sententia, B. Vir-

ginem in instanli infusionis animae fuisse peccato originali obno-

xiam 3
, nunquam tamen 5. Bernardum in hac parte adduxerunt in

suae sententiae patrocinium, ut MULTI HALLUCINANTUR
;
sed tantum

eo usi sunt ad pracsidium et argumentum illius partis , qua eidem

2?. Virgini mnctificationem negant ante animae infusionem.

Che que'Tecchi dottori poi econ essi i non vecchi interpretassero

moltobene la lettera di Bernardo della mera concezioae materiale,

una pruova luminosa, a! parer nostro, ne porge lo stesso Mons. di

Bruges. Imperocche il passo piu efficace a provare,che nella lettera

s'impugna la santita della Concezione,quale fu definita dal'la Chiesa,

trovasi in queste parole, poste
4 in bocca a S> Bernardo : Si dird

the Maria e stata concetta e santificata nel medesimo islante. Mala

ragione non ammetle neppur questo. . . . lo leggo che lo Spirito San-

to e venuto in lei ma non leggo che e venuto con lei . . . Dunque se non

hapotuto essere santificata prima della sua Concezione , pviche non

esisteva, ne al momento stesso della sua Concezione a causa del pec-

cato, che era IN LEI, bisogna credere che haricevuto dopo la sua Con-

cezione, quando gia esisteva nel grembo di sua madre, una santiftca-

zixme, che ha reso sanla la sua nascita, ma non la sua Concezione.

Or bene, tutto questo passo vedesi allegato da S. Bonaventura $ e

affatto ris^retto alia mera Concezione. materiale, come mostrala con-

clusione che il S. Dottore cosl ne trae : Ideo simpliciter concedeitr-

dum , quod caro eius ante animationem non fuit sanctificala*

Difatti tutto dipendedalsenso, che in quet eontesto ab&ia la, voce

Concezione. Ora nel contesto si scorge che quando al princtpib si

nega, che Maria e stata concetta e sanlificata nel medesimo islante,

cio e detto della Concezione materiale ; poiche la lettera ivi ha co-

1 Vedi la nota 142 sopra Ja,leltera 174.

2 Ivi nota 141.

3 Di questa recisa sentenza deVMABiLLON noi non ci facciamo mallevadorl,

4 Cap. XIII, art. 2, pag. 334.

5 In 3 Dist. 3, art. i, q. i.
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si: i An forte inter amplexus carnales sanctilas se ipsi conception*

immiscuit, ut simul sanctificata fuerit et concepla? Nee hoc quidem

admittit ratio. Quomodo namque sanctitas absque Spirilu sanctifi-

cante, aut Sancto Spirilui socielas cum peccato fuit? Aut certe pec-

catum quomodo non fuit , u6t libido non defuit? Dunque la spiega-

zione di S. Bonaventura, e in generale del Dottori, che ci6 dicasi

della Concezione materiale
, apparisce del tntto ragionevole. Rite-

nendo poi sotto gli occhi inte'ro questo testo
,
facilmente si scorge

in qual senso si dica poscia che lo Spirito Santo non venne con lei ;

e del pari in qual senso si aggiunga, che nee in ipso quidem con-

ceptu (sanctificari potuit)- propter peccatum quod inerat. L' egregio

Autore <Jui traduce-, a causa del peccato che era IN LEI, (nell'ori-

ginale francese EN ELLE). Ma queste voci IN LEI non sono nel testo

di S. Bernardo, ne possono ammettersi come glossa-, giacche cote-

sto peccatum e appunto quello, col quale poco prima S. Bernardo

aveva detto non potersi associare lo Spirito Santo-, e conseguen-

temente la santita : e questo non e altro che il disordine inter ma-

ritales amplexus, di cui si dice: peccatum quomodo non fuit, ubi

libido non defuit? Quindi e
,
che .S. Bonaventura commentando

quelle parole, propter peccatum quod inerat, non . imprende gia a

rirhuovere il sospetto (c]ie a niuno passava in pensiero) che forse

si parlasse di peccato neH'anima di Maria 5
ma piuttosto esclude il

sospetto, che si parlasse di peccato dei genitori: Constat, dice 2.

quo&ittud non tsl dictum propter peccatum , quod essel in paren-

tibus ... . ergo dicit propter causam peccdti, quae erat in carne: onde

conchiude, che sanctificatio non fuit ante infusionem animae. (^

Del resto quest'udire da S. Bonaventura-, che quel peccato, quod

inerat, debbe intendersi della causa del peccato, quae erat in carne,

ci conduce ad altra gravissima riflessiorie, vale.a dire, non potersi

subito tenere quasi opposte al privilegio di Maria altre frasi anche

piu calzanti o generali , per es. che la B. V. fit concepila in pecca-

to, o che tl 5o?o Cristo non fu in peccato concepito. E la ragione evi-

1 Epist. 174. n. 7. 2 L. c.
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dentissima di cio & questa, che avendo i Dottori ritenuto
,
che pec-

caium originate est in semine sicut in causa 1
;
costumavano poi di

applicare.Ia frase di essere concepito in peccato al feto umano anche

avanti 1' animazione. E qui ci basti accennare
, che perci6 S. An-

selmo propone la questione ,
se la dannazione eterna s' incorra

,.

quando venga a perire il feto prima d' essere animato , poiche an-

che per esso e scritto quello del Salmo : Ecce enim in iniquitatibtts

conceptus sum. Possono queste materie vedersi ampiamente trat-

tate nella Trutina Teologica del P. Fassari 2
?

e un cenno breve

ma sufficiente si trovera ancora nella citata dissertazione del P;

Ballerini 3.

Qui ci resta solo di toccar brevemente di due ragioni , con cui

Mons. di Bruges intende provare, che S. Bernardo impugn6 il pri-

vilegio di Maria, quale fu definite dalla Ghiesa. La prima & *, che 5.

Bernardo rigelta lasantitd della Concezione^ che i canonici _di Lione

intendevano onorare ; era che questi onorar volessero la concezione

materials, e troppo inverisimile ed assurdo. Ma (se non c' ingannia-

mo) tale argomento.suppone. quello che niuno ha finora provatov.

cioe che-Ie ragioni, addotte dall'autore della lettera per fare dismet*

tere la festa della Cpn.cezione, tocchino in verita il culto , quale si

praticava in Lione. Altri invece, e a noi pare che con miglior fon~

damento ,
attenendosi ai fatti

,
dei quali consta, cioe qual fosse rl

culto della Concezione presso i Lionesi
,
-e qual ne sia la confuta-

'

zione nella lettera; dalla dissonanza con-chiudera^ che I'autore della

lettera- o si finse di proprio cervello 1' idea del' culto che impugn6", .

ovvero che pur conoscendolo , nell' impugnarlp tuttavia non seppe

cogliere nel segno ,
e dimenticando ci6 che piu importava ,

cioe la

santita dell'anima nella. sua creazione, cant6
,
com'e il proverhio-,

affatto extra chorum. E se ripugna P animo ad ascrivere a S. Ber-

nardo tal niodo di procedere all' impazzata siccome e disonerevole

1 S. THOM, in II, Dist. XVIII, q. 2, art. i ad 3.

,2 Opusc. I, Disp. IV.

3 N. XXIII.

4 Cap. 13, art. 2, pag. 334.
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per lo scrittore della lettera e ingiurioso alia Chresa diLione; que-

sta sara una ragione di piu per chi non sa persuaders! , che questo

sconcio di lettera sia lavoro della mano di S. Bernardo.

La seconda opposizione si e il non parere in nessun modo

probabile
che S. Bernardo stimasse possibile un' approvazione

della Sede Romana pel culto della Concezione materiale
;
e che per6

avendo egli rimesso la questione a Roma, e chiaro non essere la con-

cezione materiale 1' oggetto della controversia. Al che tuttavia ci

sembra che contrasti la storia. Imperocche Cesario il Cisterciese

Iasci6 scritto *
: Quia in re non animata , iditt maleria concepla ,

nihil potest esse sanctitatis, virtutis et graliae, consilio virorum pru-

dentium. ... feslivitas Conceptions B.M. Virginis abolita est. Gu-

glielmo <T Auxerre all' incontro scrisse 2
: Sed nobis videlur, quod

sicut celebratur de morte Sanctorum, non propter mortem, sed quia

recepti sunt in nupliis aeternis : similiter potest celebrari feslum de

Conceptione, non quia sit conceplio in peccato, sed quia concepta est

mater Domini: della quale sentenzafece menzione anche Gugliemo

Durando 3. >;. Bonaventura poi non tenne ne 1'una ne 1'altra parte,

edi questa festa, cioe della Goncezione ante animae in/usionem, cosi

sentenzi6: Sunt tamen aliqui, quiex speciali devolione celebrant Con-

ceptionemB. Virginis, quofnec omnino laudare, nee simpliciter au-

deo reprehendere. Dalle quali teslimonianze si fa manifesto, che an-

che per la festa della Coneezione cosi intesa vi furono diversi pare-

ri : e se S. Bonaventura pote dare la sentenza, che abbiamo veduta,

non deve parere stfano
,
che altri stimasse poterne appellare al

giudizio della Sede Apostolica.

Quindi non ammettiamo, che a cotesta lettera di Bernardo sia-

mo debitor! del benefizio, che la conlroversia non abbia deviate

dal vero stato di questione. Imperocche le testimonianze test^ re-

cate per I'opposto fanno fede
,
aver quella lettera cagionata in

\ Presso lo STROZII. Controversia delta Concezione ccc. Lib. Ill, cap. 17.

2 Presso lo STROZZI!. c.

3 Rational. Lib. 7, Cap. 7.
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Francia tale confusione d'idee, che molti ebbero a perdere di vista

qual fosse il vero oggetto di quel culto, mentre questo sincerissimo

esisteva e si conservava nelle Chiese, che ne celebravano la festa,

come luminosa pruova ne porge eziandio il Trattato sopra la Con-

cezione, che corse sotto il nome di S. Anselmo. E queste cose ba-

stino al presente proposito. ,,>: :

Non dobbiamo peraltro tralasciare, che molto avemmo a ralle-

grarci come prima scorgemmo, che 1' illustreAu tore toccava circa

S. Bernardo un' altra quistione, certo importante pei dotti, che si

occupano delle cose piu gravi ed ardue-, vale a dire, se quella lettera

direUa alia Chiesa di Lione, che diede origine e fomento a tante e si

lunghe discordie sopra la controversia della Goncezione, in realtasia

di S. Bernardo, e non piuttosto debba dirsi di altra mano. Di tale

argomento noi avevamo gia fatto altra volta un cenno 1 in una ri-

vista della Silloge Monumentorum ecc.
;
e dietro eziandio all' aUrui

giudizio fummo di parere, che comunque il Ballerini nella sua dis-

sertazione (nella quale, dicemmo, non sai se piu debbasi lodare o la

vasiita delf erudizione o la sagacita della criticd) si restringesse a

trarrela modesta conclusione, che chi voglia ancora obbiettare Ber-

nardo come contrario air Immacolato Concepimento , prima deve

provare la genuitd degli scrif/t, da cut toglie materia alle sue obbie-

zioni, e sciogliere i dubbii, che intorno alia loro autenticita si pos-

sono muovere; tullavia con argomenti si soldi e moltiplici e con tanta

evidenza aveva dimostrato, che quella lettera non pud chiamarsi ope-

ra del Dottore di Chiaravalle, che la conlroversia dovea dirsi finita

per sempre. Nondimeno il tornare sopra la discussione, qualora vi

abbiano messo mano uomini del merito di Mons. di Bruges, grato

sempre riesce e vantaggioso 5
non mancando giammai in cosi fatta

esame il profitto di maggiori lumi atti a vie meglio definir le que-

stion!.

L' illustre Prelato qui si dichiara per 1' opposta sentenza
;
e in

prima arreca le ragioni 2, proposte gia dal Mabillon, alle quali 1' au-

1 Serie terza, Vol. Ill, pag, 675.

2 Cap. XIII, art. 2, pag. 332-333.
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tore della Silloge avea innanzi satisfatto. E rispetto a ci6 aggiun-

giamo non parerci troppo opportune il fondarsi sopra I' autorita di

Alberto, dell' Alense ,
dell' Aquinate e di S. Bonaventura, intorno

all' autenticita di quella lettera di S. Bernardo, ove per avventura

non siesi poi dato tutto il peso al suflragio dei medesimi circa il

determinare il senso della lettera stessa. Imperocche, quanto piu si

dee in fatto d' interpretazione deferire a quei sommi
,

acutissimi

com' erano di mente, profondissimi nelle speculazioni e di piu ver-

satissimi nelle non molte Opere che avevano alia mano; tanto meno

& da fidare nel loro giudizio rispetto allo scernere tra opere genuine

o supposte ,
nfe e davvero pregio dell' opera lo spendere parole per

provare, che la maggior lode di quei secoli non e da cercarsi nell'ar-

te critica-, principalmente che, per confessione ancora del Mabillon l,

a quei tempo tra le opere genuine di S. Bernardo gia ne correvano

delle apocrife ,
le quali appunto anche da quei sommi si trovano,

quasi fossero di Bernardo, allegate.

Alle rifmtate ragioni del Mabillon una sola ne aggiunge il dottoPre-

4ato. La dollrina, dice egli
2

, della lettera e stata combatlula, vivente

S. Bernardo, dalV Autore del libra sull' Immacolala Concezione al-

tribuito a 5. Anselmo, e da Pietro Comeslore. 11 Chiaravalleseadun-

que avrebbe poluto egli medesimo rifiulare di conoscerla per sua. A

questo argomento altri potrebbe rispondere, che non attribuendosi

dai due oppugnatori la lettera a Bernardo, anzi non nominando essi

mai ne lettera, n& Bernardo, non pu6 dirsi, che il S. Dottore avesse

da disconoscere come sua la lettera
,
senza supporre cio che e in

questione. Ma noi domanderemo piuttosto se sia certo, che quel-

la lettera fosse combattuta avanti la morte di S. Bernardo? Ed in

'prima si pu6 negare che 1'autore del Trattato combatta la lettera ai

Lionesi; poichfe le obbiezioni, che si fa, sono diverse al tutto da

quelle della medesima. Inoltre quei Trattato fu scritto in occasione

vli un divieto di far la festa. Ora non yi ha memoria alcuna, che ci6

1 Praef. ad Opp. S. BERNARD), Tom. I, n. XI.

2 Pag. 333.
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sia avvenuto, vivente luttora S. Bernardo. Infine constando dai mo-

numenti, che tal divieto secondo i diversi paesi avvenne in diversi

tempi ,
e d

1

altra parte ignorandosi il luogo dove fu. scritto quel

mirabile Trattato ,
ne conseguita ,

che circa la precisa sua eta noi

siamo interamente al buio. Quanto poi al Comestore, oltrech^ quest!

fiori dopo S. Bernardo e mori nel 1198, 1'opinione, che fa suo quel

sermone, e incertissima ;
nfe solamente perche questo viene attribui-

to ad altri *, e trovasi averein altri Codici diverse esordio
-,

ma per-

che il Gomestore, come si raccoglie da un altro sermone 2, sostenne

all'incontro, che la festa della Concezione non dovea celebrarsi
-,

on-

de anzichfe antagonista della lettera, dovrebbe annoverarsi tra quelli

che ne furono sedotti. E noi qui aggiungeremo, non essere neppure

verisimile, che quel sermone sia, come altri voile, di Riccardo da

S. Yittore. Giacehe vi si parla contro 1' avversario con tale astio e

veleno
, quale non puo supporsi in Riccardo inverso Bernardo

,
cui

fu amico famigliare. Or tanto ci sembra piu che bastevole a chiarire

il dubbio che nel detto libro di Monsignor Malou tuttavia si mo-

veva intorno alia vera opinione di S. Bernardo.

Non sappiamo se queste ragioni riusciranno soddisfacenti per

1'illustre Autore-, ma non dubitiamo che, se ne rimanesse convinto,

sarebbe lietissimo di togliere cosi per sempre di mano agli avver-

sarii 1' autorita di quel Luminare della Ghiesa, della quale non rifi-

navano di abusare. Se poi ad alcuno sembrasse troppo lungo il

discorrere ch'abbiam fatto intorno a questo libro, egli e da consi-

derare in prima che di libri cosi grari e dotti non e possibile il pas-

sarcene con poche parole ;
e poi dovendo in qualche punto speciale

proporre dubbii o difficolta, la dignita e la dottrina dello scrittore

esigevano da noi il mettere in mostra i fondamenti che c' induce-

vano a farlo.

1 Vedi lo STROZZI, op. cit. Lib. 3, cap. 15.

2 Vedi lo STROZZI, op. cit. Lib. 3, cap. 24.

Serie 111, vol. X. 15 10 Aprile 1858
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1. Fotografie lunari del Secchi e del Bulard 2. I crateri della Luna come spie-

gati dal Faye. 3. Elioscopio e strumenti ottici del sig. Porro. 4. Con-

duttori pel telegrafo sottomarino. 5. Stiulii sopra il tremuolo. 6. Nuo-

veimprese gigantesche. 7. Preservativi contro alcuni veleni ed inf'czioiii.

1. II P. Angelo Secchi, direttore dell' Osservalorio astronornico del Colle-

gio Romano
, present6 all'Accademia delle scienze in Parigi nuove fotogra-

fie della Luna fatte con tal ordine e disegno, che per una parte ottengasi

una compiuta selenografia ,
e per Y altra si possano paragonare tra loro le

varie intensita della luce lunare nelle sue diverse fasi. Codeste intensita re-

lative sono espresse coi numeri, dacui sono rappresentati i tempi necessa-

rii per averne immagini negative distinte, coi medesimi agenti ed in con-

giunture affatto identiche. Dello stesso mezzo si valse per comparare le in-

tensita di luce e d'azione chimica della Luna edi Giove; magli esperimenti

diretti a provare, che la luce di Giove e piu attiva, non furono ancora fatti

in quelle circostanze che sono rigorosamente necessarie per poter giudica-

re con assolula certezza. Intanto essendo gia posto in sodo che la luce del

nostro satellite agisce con grande efficacia fotogenica, ed esercita cosi una

intensa azione chimica
;
sembra non potersi piu mettere in dubbio I'influs-

so che le si attribuisce nella vegetazione e nella produzione di non pochi
fenomeni della nalura organica od inorganica.
Altre bellissime fotografie della Luna furono presentate all' Accademia

delle scienze dal sig. Bulard, insieme con un grande atlante e con gessi in

cui e ritratta a rilievo buona parte della superficie del nostro satellite. Yi

si vede la Luna in quelle proporzioni e con quella limpidezza che s'avreb-

be pel gran telescopio di Herschel.

2. In tale circostanza il sig. Faye propose una nuova ipotesi intorno alia

formazione di quelle sterminate caviti in cui s'avvalla e sprofonda ,
fino a

2
,
3 e 4 mila metri

,
la superficie della luna

;
le quali sembrano al tutto

! i .". i iiio .USIO/OTB ''I t'.'j' R
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inesplicabili colla teoria dei crateri di sollevamento o di eruzione volcani-

ca, di cui si servono i geologi per ispiegare le formaziooi terrestri. Difatto

1'analogia sotto questo rispetto non esiste se non assai incompiuta, giacche

i volcani terrestri si levano tutti soprail livello del suolocircostante; igran-
<li craleri lunari per contro ne scendono al disotto, e sono in gran parte cosi

depressi, che il loro fondo sta a 500, a 1000 e phi metri piu basso che il li-

vello generale del suolo. In molti di essi poi non e traccia dei labbri e delle

prominenze circolari che si riscontrano nei crateri terrestri, o veggonsi poco
rilevati a distanze grandissime, come limiti di pianure circolari intorno ad

un bacino, da cui siasi tolta la materia ond'era colmo. Ecco in succinto

il discorso del sig. Faye. Si sa che 1' influenza della terra sopra la luna e

tale che ne determina -non pure la rivolnzione
,
ma eziandio la rotazione.

Suppongasi ora che la luna fosse da principio una massa fluida cangiatasi

poi ,
come la terra

,
in massa esternamente solida pel raffreddamento. Ne

yiene per conseguenza che la terra producesse allora in codesta massa li-

quida lunare una marea, la cui altezza poteva essere trenta volte maggiore
delle piu grandi maree terrestri

,
cioe di 500

,
1000 ed anche piu metri.

Inoltre consta che presentemente la rotazione della luna sul proprio asse

dura precisamente quanto la sua rivoluzione intorno alia terra. Ma fu egli

empre cosi ? II Laplace inchinava a credere che da principio una differen-

za
,
tuttoche lievissima

,
esistesse fra codesti due periodi. II sig. Faye ag-

giunge che, escludendo cotale differenza, non si tenne conto del raffredda-

mento e del progressive e rapido ristringimento che per conseguenza do-

vea farsi nel globo lunare. In forza di codesto ristringimento, e finche esso

dur6
,
la celerita di rotazione della luna dovette

,
secondo lui

,
andar cre-

scendo
;
se 1'azione terrestre giunse a rallentare codesta velocita

,
la forza

cosi perduta dovette pure avere un effetto
,
e questo sarebbe precisatnente

la conformazione presente della superlicie della luna. Ammette dunque il

*ig. Faye che da principio esistesse una notabile differenza Ira la durata della

rotazione e quella della rivoluzione della luna, la quale girando sul proprio

asse con movimento molto piu rapido che non e la presente sua rotazione,

dovea presentare alia terra tutta la sua superlicie. Quindi inferisce che il

flusso e riflusso della sua materia liquida dovea essere assai maggiore di

quello cagionato ora dalla luna sui noslri mari. Gonsidera poscia un punto
debole della crosta gia rigida , gia coerente nelle sue parti ,

e crede -che

quando 1' onda di marea
, prodotta nella interna massa fluida per 1' azione

della terra, procedeva con notevole velocita verso quel punto ancor debole,
il liquido movendosi visi aprisse uno sbocco, d'onde poi spandevasi fuori in-

torno intorno
, formando, come le lave d'un vulcano

,
un ridosso circolare

agli orli dell'apertura. Ogni ritorno di marea dovea rinnovare tal effetlo, e

la massa liqnida lunga pezza stette oscillando in certa guisa, come in un

pozzo scavato a poco a poco a una data profondita sotto il livello della

crosta primitiva. Inoltre veggonsi spesso intorno a' crateri lunari certi ri-

dossi che partendo da essi come da centre stendonsi a maniera di raggi le

migliaia di miglia. Questi appena si possono spiegare con 1' ipotesi di eru-

zioni dovute a forze esplosive di materie gazose ;
ma la difticolta e spianata
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ammcttcndo codesto flusso e riflusso mentovato. ImperoccM di mano in

mano che pel raffreddamento venia scemandol'ampiezza od il numero dei

crateri, onde riversavasi la materia liquida accumulata in qnella parte dal

flusso; questa, non trovando bastevole sfogo, dovea premere contro la crosta

gia formata, alzarlae fenderla principalmente intorno all'aperturacentrale

per cui usciva, come avviene allo spezzarsi d' un vetro per la pressione

esercitata in mmo di esso. Facile pure riesce in tale ipotesi la spiegazione

delle creste scoscese e dei momicelli che si notano nella luna, e di quelle

altre conformazioni di superh'cie che sin qui eransi da molli altribnite ad

erux.ioni violente di gas e di vapori, incontrando poi altre difh'colta piii ar

due a risolvere. Tal' e 1' ipotesi proposta alia disamina dei dotti dal sig. Fa-

ye, secondo la quale il ratfreddamento non avrebfte cagionata nella luna

le grandi spaccature ,
onde provennero le grandi catene di monlagne che

per esso levaronsi sul globo terrestre : ed il risultato finale sarebbe lo stes-

so, inqnanto alristringimento ;
ma laperdita di volume dovula al raffred-

damento sarebbc rappresentala dalle cavita grandissime dei bacini e dei

crateri della luna. Gli studii degli astronomi e dei geologi chiariranno qual

peso debba darsi a tali considerazioni.

3. Difficile, fastMioso, n6 senza pericoli era fin qui per gh" astronomi lo

studio del sole, poiche a guardarlo doveano servirsi di vetri affumicati o

bruni, posti fra I'occhio e I'oculare del canocchiale. Codesti vetri sformano

piii o meno 1'immagine, la coloriscono, e, quel che 6 peggio, si guastano e si

spezzano prontamente per 1'intenso calore dei raggi solari direlti. Basti no-

tare in prova di ci6, che con un canocchiale di 25 centimetri d'apertura i

Tetri bruni vanno a pezzi in sei o sette minuti secondi, e che col gran tele-

scopic del sig. Porro che ha 52 centimelri d'apertura, non resistono piii di

due o tre secondi. Con piccoli canocchiali i vetri bruni bastano a tempera-
re convenientemente la luce, e reggono maggior tempo alia prova ;

ma non

iinpediscono il calore dall'operare con tale efficacia suU'occhio dell'osser-

vatore. che gli e forza interrompere tratto tratto, e forse nel meglio le sue

indagini. Egli e dunque da saper grado al sig. Porro della preziosa invenzio-

ne d'un nuovo elioscopio, con cui cessano al tulto codesti inconvenienti.

Esso consiste in un telescopic agriflessione dispostocome quellodi Newton;
ma il grande specchio 6 di vetro ordinario trasparente, che lascia passarc
la massima parte de' raggi calorifici e luminosi, e ne riflette solo una pic-

cola parte; al piccolo specchio poi & sostiluita una lastra di croivn-ylass

inclinata sottol angolo dijpolarizzazione, ed una seconda laslra somigliante

6 posta innanzi aH'oculare;in modo da poter prendere qualsiasi inclinazio-

ne rispetto alia prima. Lo strumento pno essere fatto grande a piacimento,

eperoltenere ingrandimenti considerevoli basta saper mantenere la dovuta

proporzione fra 1' apertura e la lunghezza focale, supponendo sempre che

rechisi nel lavorio delle superficie la piu accurata perfezione. Le due lastrc

di crown-glass si possono disporre con tale rispettiva inclinazione, che il

calore sia quasi al lutto spento : la luce che allora vi rimane 6 si dolce e

tranquilla, che un'ora intiera di osservazione del sole con tale elioscopio
stanca meno 1' occhio di quello che un solo minuto di riguardo alia luna coi
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canocchiali ordinarii. Del reslo, volendo, si puo lasciare allo strumento

tanto di luce che basti a distinguere i particolari piu rilevanti della luna,

dell'anello di Saturno e del disco di Giove con i suoi satelliti. E non impor-

la che, secondo la teorica, I'immagine solare debba apparire ne' suoi lembi

eontornata di frange a colori prismatici estremi, a cagione dell' essere vario

1'angolo di polarizzazione pei varii colori: perche nel fatto, se le lastre po-

larizzanti sono fatte di crown-glass, la dispersione riesce affatto iusensibile,

anche quando si va fino al massimo ingrandimerito, sicche F immagine del

sole apparisce perfettamente bianca e spiccata. Le macchie solari, delle qua-

li per molte ore si possono mirare senza sten to veruno i rapidi cangiamen-

ti, si presentano all'occhio con tanta limpidezza di profili, e disegnate con

tale precisione, da nou pt)tersi mettere a paragone con 1'effetlo ottenuto pei

migliori canocchiali astronomici a vetri bruni. 11 primo telescopic di tal fat-

ta, costruito dal sig. Porro a maniera di saggio, ha due decimetri d' apertura
e tre metri di lunghezza, e regge molto bene all' ingradimento di 200 volte,

A proposito della straordinaria lente oggettiva del sig. Porro, di cui par-
lainmo altra volta, e qui da aggiungere che egli ha trovato il modo difarne

quante si voglia e condurle agevolmente a perfezione , adoperandovi uno
stromento al tutto nuovo e di sua invenzione, detto poliottometro, frutto di

profondi studii e di sagacissimi sperimenti uniti a squisita perizia in tal

materia. Ma ci6 che piu importa si e che con tale strumento il sig. Porro

afferma d'aver ottenuto quatlro rilevantissimi risultati, cioe: l.dipoter da-

re esattamente ad un vetro di gran dimensioni una curvatura voluta, di

qualsiasi grande raggio, senza che 1' errore commesso, intorno alia distanza

focale, ecceda qualche millimetro
;
2. di poter altresi ottenere con tutta si-

curezza T acromatismo, con dale qualita di flint e di crown; 3. di poter

verificare 1' acroniatismo ottenuto, senza che bisogni fare osservazioni so-

pra corpi celesti, ma con mezzi facili ed assolutamente sicuri, da usarsi

nell' officina stessa; 4. fmalmente di poter verificare la esatta sfericita delle

superficie della lente, senza che sia incastrata in un tubo, e perci6 senza

dovere studiare le immagini prodotte nel foco. Quando tali risultati, vera-

mente pregevolissimi, reggano alJ'esame ed alle prove desiderate dal sig.

Porro, di che non ci sembra potersi dubitare, atteso il perfetto riuscimen-

to d' altre somiglianti sue invenzioni, niuno e che non veda quanto debba-

no vantaggiarsene 1'ottica e 1'astronomia.

Da ultimo ci sembra non meno iogegnoso che ulile il trovato del sig. Porro

pei micrometri astronomici, intorno a cui il Cosmos riferisce quanto segue.
Per la difiicolta di vedere ad un tempo stesso, nel campo del telescopic illu-

minate al modo "ordinario
,

i fili micrometrici e le piccole stelle
,

si pens6
d'illuminare i soli fili lasciando il campo nella maggiore oscurita possibile ;

poscia si diviso di produrre nel campo focale immagini aeree di punti e di

linee tracciate sopra una lastra di vetro abbruni to. Mai tentativi fatti sopra
cio o proposti da Fraunhoffer, da Stampfer, da Starke, da Airy, da Steinheil

e da altri, non raggiunsero perfettamente lo scopo voluto. II sig. Porro, appli-

cando agli strumenti astronomici kmflessioni deilili micromelnci sopra le

superflcie dei solidi e dei liquidi trasparenti ,
afferma d' aver ottenuto per
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una parte di cessare al tutto gl' inconvenient! che provengono dalle rifles-

sioni, dall'ineguaglianza
dei perni ,

dalladiversa temperatura, ed in gene-

rale tutte le cagioni d'errore fisiche o meccaniche; e per altra parte di ren-

derli atti ad un nuovo sistema di micrometre a linea luminosa. Questo con-

swte: 1. in un portaoculare con reticolato di fili che scorrenel piano foca-

le; 2. in una lastra per mezzo alia quale una sottile fenditura da adito alia

luce; ed inoltre un prisma a base mistilinea che serve al tempo stesso e

come riflessore e come lente cilindrica acromatica a cortissimo foco. Questo

prisma produce nel piano focale una linea luminosa sottilissima e Bpiccata,

diretta verso la lente oggettiva. La 'superficie stessa di questa lente in certi

casi ,
la superficie dell'acqua nel telescopio zenitale

,
i riflessori prismatici

Gssi negli strumenti meridiani, costruiti secondo letecenli modificazioni ecc.

riverberano nel campo focale una immagine distintissima della linea lumi-

nosa, e tale immagine e mobile nello stesso senso che il portafili, per modo
che sempre coincidono e collimano. Gi6 posto, la distanza all'asse ottico d'una

stella che collima col lilo nel tempo stesso che la linea luminosa, e esatta-

meote la meta dell'intervallo che separa il tilo dal piano ottico del prisma,
il cui luogo esalto si determina facendolo girare. Un micrometre cosi costrui-

to porge modo di osservare simultaneamente 1'astro ed il luogo dell'asse ot-

tico
; onde, per tale proprieta, e da preferire a tutti i micrometri fin qui usati

per gli strumenti di posizione, quali sono il canocchiale meridiano ed il ze-

nitale ecc. Ma, per potersene servire cogli strumenti estrameridiani a mi-

surare le distanze delle stelle doppie, ed in generale d'astri simultaueamente

visibili nel campo del telescopio, e per misurare i diametri apparenti dei pia-

neti, bisogna ancora aggiungervi un prisma birefrangente mobile con un cer-

chio a division!
; imperocch6 tale prisma da due immagini invece di una

sola nel carapo focale, e laloro divergenza e proporzionale al seno dell'azi-

mut del piano principale del prisma. Questo fenomeno ottico, tanto piu per-

fetto quanto e phi possente il canocchiale, offre il mezzo di scansare gli er-

rori prodotti dalle imperfezioni del meccanismo tanto delicate degli ordinarii

micrometri. Se poivi si connette un prisma alia Nicol mobile intornoalpro-

prio asse, fa si che possa temperarsi a piacimento 1' intensila relativa delle

due immagini della linea luminosa, e far queste comparabili, a cagion d'e-

sempio, 1'una alia Stella principale ,
e 1'altra alia stella satellite

, quando si

hanno a misurare le stelle doppie. Cosi si potra pure inferirne un elemento

fotometrico per valutare la grandezza relativa delle slelle comparate.
4. 11 sig. Baudouin present6 all'Accademia delle Scienze certe sue giustis-

sime considerazioni inlorno al modo, con cui ora si preparano le corde elet-

triche pei telegrafi sotlomarini
;
e dimostr6 che invece di farle grosse e pe-

santi per dar loro la conveniente saldezza, bisognerebbe farle sottili e leg-

geri. Imperocchese il peso specih'co della corda superasse quello dell'acqua

sol di tanto, quanto richiedesi per ottenerne 1'immersione a moderata velocita,

la piccolezza del volume non opporrebbe alle ondate notabile resistenza
,
e

non andrebbe la corda soggetta a quelle enormi tensioni onde sono poi ca-

gionate le rotlure. Inoltre a che pro dare alle corde una grande solidita, quan-
do quesla che dovrebbe valere per assicurare la continuity e durata dei fili
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conduttori dell'elettricita
,
riesce quasi inutile a questo scopo ,

e serve solo

per 1'involucro esterno? Nelle corde sottomarine, quali si fan no presentemen-

te, un certo numero di iili di rame involti da sostanze isolanti sono chiusi

in una guaina comune, anch'essa isolante, circondala poi da una fune di fill

di ferro avvolti a spirale. Questa guaina metalliea, per cagione dellasua for-

ma e della elasticita che ne consegue, dee necessariamente andar soggetta

a notabili allungamenti, quando la tensione diventa molto forte
;
ed allora i

tenui ftli di rame conduttori dell'elettrico devono neeessariamente patire un

distendimento delle loro molecole
, assottigliarsi e rompersi. Gonverrebbe

dunque rovesciare tal metodo di fabbricazione e trasferire, nel nucleo della

corda, ai fili conduttori la forza e relaaticita di cuiora e dotato Finvolucro-

eslerno; anzi rendereutili come condnttori quei fili di ferro, che ora si ado-

perano semplicemente come protettori. A tal fine basterebbe che, invece

della corda di fili dirame, si adoperasseun conduttore di filidi ferro, laeui

sezione totale fosse di sei volte e mezzo phi grande. A cagioae di esempio
sei fili di ferro di 2 millimetri di diametro avvolti a spira intorno ad una

cordicella di canapa bene intrisa di bitume, o intorno ad un settimo filo di

ferro bene isolato, darebbero una sezione totale di 19 millimetri quadrati,

invece di 16 che a rigore basterebbero. La corda metallica per tal modo for-

mata non avrebbe che sei millimetri di diametro, e tuttoche flessibilissima,

potrebbe reggere ad una grande tensione, perche capace di portare un peso
di 1200 chilogrammi. Dopo averla poi con le consuete maniere vestita di

strati isolanti fino araddoppiarne il diametro, le si potrebbero avvolgere at tor-

no sovrapposte 1'una all'altra due spire di fili di canapa impregnate di bitu~

me, frapponendovi per maggior sicurezza altre due spirali di iilo di ferro.

Con questo il diametro totale della corda non eccederebbe i 15 millimetri,

peserebbe circa 364 grammi per ogni metro, sotto il rispondente volume di

174 centimetri cubi; mimersa nell'acqua perderebbe ogni metro circa 170

grammi di peso, ritenendone solo 190
;
sicche 4,000 melri di corda immersa

non peserebbero che 696 chilogrammi; e siccome la corda metallica sola,

senzatener conto della resistenza fatla dall'involucro esterno, ha una forza

d'almeno 1,200 chilogrammi, le condizioni desiderate sarebbero tutte otte-

nute. Che se si volesse aumentare il numero dei conduttori dell' elettricita,

basterebbe aggiungere alia corda elettrica di filo di ferro un certo numero
di fili di rame coperti da sottile strata isolante, e disposti a spire parallele,

od anche frapposti tra le spire stesse dei fili di ferro. Con che si aecresce-

rebbero di poco il diametro ed il peso della corda metallica, e si otterrebbe

1'intento bramato. Tuttavia sembra da preferire il consiglio di immergere pa-
recchie gomene distinte, anziche riunire in una sola parecchi conduttori ;

poiche ove una venisse a rompersi, rimarrebbero le altre.

Mentre il sig. Baudouin veniva maturando queste sue proposte, fu costruito

il gran canape elettrico da congiungere 1' Inghilterra con YAmerica. Esso 6

lungo 2950 miglia, doe 450 miglia di piu dell'altro, di cui si tent6 rimmer-
sione Fautunno scorso, e del quale andarono perdute 384 miglia presso Va-

lentia. II Niagara e \Ayamennone furono scelti nuovamente al difficile in-

carico di stendere attraverso 1' Oceano codesto canape ,
la cui immersione
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cominciera nol mezzo dell'Atlanlico, d'onde le due navi si separeranno, mo-

vendo Tuna verso Plymouth, 1'allra verso New-York.

5. II Giornale di Napoli del 28 Febbraio annunziava essere giunlo cola fm

dal principle del meseil sig. Roberto Mallet, speditovi dalla Societa Reale

di Londra, affine di continuare, sui luoghi devastati dal tremuolo del 16 Di-

cembre, gli speciali studii, a cui egli altende da piii che venl'anni intorno a

tale soggetto. II ch. scienziato inglese, ben lungi daH'inconlrare nel Governo

di S. M. il Re delle Due Sicilie quegli ostacoli, di cui pareva temere il Cosmos

(5 Febbraio), ne ottenne per contrario quel piu largo e prowido concorso clie

si potesse volere
; poiche il reale Governo ordinava alle autorila delle due

danneggiate province ,
che dovessero usare al sig. Mallet quei riguardi ed

essergli cortesi di tutti quegli aiuti che bisognassero per fargli agevole 1'a-

dempimento dello scientifico suo mandato. II suolo della Basilicata e del Prin-

cipato Citeriore continu6 pur troppo a dare subiti crolli, awallandosi qua e

la in piii luoghi, aprendosi profonde spaccature alia campagna, e scotendo

forte gli edificii delle citta con poco danno, e vero, ma con grandissimo ter-

tore degli abitanti. Non e dunque mancata al sig. Mallet I'opportunita di mol-

tiplicare le diligenti sue osservazioni sopra tale fenomeno, e di mettere a

prova la bonta degli strumenti a tal fine da lui inventati. Ma crediamo che

gli avrebbe giovato assai il valersi del nuovo Sismometro ideato e posto in

opera nel Gollegio di Monza
,
da quel valenle Professore di Fisica che e il

P. Giovanni Cavalleri, Barnabita
; poiche ci pare che e per la moltiplicita delle

indicazioni, e per la facilita del notarle e per ogni altro riguardo esso si van-

taggi di molto sopra isismometri fin qui usati comunemente. Questo s'infe-

risce da una ragionata descrizione che ne fece lo stesso P. Cavalleri, della

quale daremo piu estesa contezza in altra appendice.

6. Forse non avvenne mai in addietro che al medesimo tempo si desse

mano a tanle e cosi gigantesche imprese in opere d'arte
, quante in questi

anoi vediamo essersi cominciate con una tenacita di proposito che vince

ogni ostacolo. Di che vuolsi dar inerito, non tanto allo suiodato ardore con

con che s' incalzano 1' industria ed il commercio
, quanto ai veri progress!

che le ingegnose specolazioni de' matemalici fruttarono per la meccanica e

1' idraulica. In Inghilterra galleggiava appena il Leviatan, che gia comin-

ciossi a trattare di dargli un emulo, anzi un vincitore, coslruendo un'altra

nave a vapore di ferro
,
mossa pure ad elice ed a ruote

,
ma foggiata per

modo che peschera molto meno a fondo
,
vincera di molto in velocita

,
e

porlera 8GOO tonnellate di piu che il Leviatan. Un ingegnere di Liverpool

ne ha messi fuori i disegni ed i modclli
,
secondo i quali codesto colosso

avra di lunghezza 1000 piedi ,
70 soli di larghezza ,

e 30 dal ponte alia ca-

rena che sari quasi piatta; e portera 30 mila tonnellate. I nostri lettori pa-

ragonando queste cifre con le rispondenti del Leviatan, vedranno che que-
sto ne rimane superato d'assai.

A Monreale nel Canada gl'Ingegneri inglesi Roberlo Stephenson ed A. M.

Ross dirigono la coslruzione d' un ponte tubulare deslinato ad una slrada

ferrata. Questo sara lungo due miglia inglesi meno 176 piedi ,
cioe sara

cinque volte e mezzo piii lungo del ponte sullo strelto di Menai presso
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Bangor d'Inghilterra nel principato di Galles
,

il quale ha pure 4880 piedi

dall' un capo all' altro. 11 tubo entro a cui dee correre la ferrovia
,
sara

sostenuto da 24 pile ,
oltre alle due teste

; perci6 risulteranno 25 inter-

valli di 212 piedi ciascuno
,

salvo quello di mezzo che sara di 330 pie-

di. Quattordici di quelle immense pile sono gia compiute, entro un anno

devono essere terminate altre otto e le due rimanenti si faranno nel 1859.

Per ciascuna pila s'impiegano circa 6000 tonnellate, (12 milioni digrosse

libre
)

di pietra o di muratura
;
e le due teste del ponte ne contengono da

se sole per 16,000. II peso totale del ferro pei tubi ascendera a circa 100

mila tonnellate. Codesto ponte, denominato Vittoria, traversa il flume Saint

Laurent a mezzomiglio circa a ponente di Monreale ;
e costera piu, di un

milione e ducento cinquanta mila sterline, ossia 31,250,000 franchi.

Nell' Italia meridionale s'e gia messo mano ad attuare un nuovo ardi-

mentoso disegno. Oltre allo stupendo emissario destinato al prosciugamento

del Lago Fucino
,
nel Regno di Napoli si lavora presentemente ad un for-

tissimo porto militare che si spera di poter condurre a termine in non piu

che tre anni. A breve dislanza da Napoli , presso il lago Lucrino
,
havvene

un altro detto lago d' Averno
,
vastissimo e capace di oltre a 300 vascelli

;

ma dista dal mare circa un miglio ,
ed il livello delle sue acque sovrasta a

quello del mare di quattro piedi. Si scava pertanto tra il lago ed il mare
un ampio canale

, largo 200 palmi ossia metri 60
,
e profondo 30 palmi ,

entro a cui potranno agevolmente correre e dar volta i piu gran legni da

guerra. Un altro caaale minore, parallelo al primo, dara passaggio alle na-

vi piii leggere e di minor corpo. Siccome poi il lago ha presentemente una

profondita di circa 140 piedi, che deve scemare di 4 per la riduzione a li-

vello del mare, tutta la terra levata dagli scavi sara gittata nel lago stesso

per rialzare il fondo e preparare alle navi migliore ancoraggio.
Nell'Italia settentrionale poi i lavori pel traforo del Moncenisio sono spin-

ti innanzi con grandissima alacrita. Dalla parte occidentale furono gia sca-

vati e rivestiti di legname 85 metri della galleria, e 100 metri furono com-

piuti dalla parte orientale. E siccome da questo lato la roccia
,
in cui s' a-

pre il tunnel
,
e durissima

,
vi si lavora a grandi sezioni per un tratto di

60 metri. Resta per6 a vedere se la natura non abbia opposto nelle viscere

del monte qualche ostacolo insuperabile, come sarebbe a dire un vasto ser-

batoio od un torrente d'acque ,
o larghe voragini da non potersi tragittare.

Ma per verita, eziandio prescindendo da coteste ipotesi, una sola delle quali

avverata basterebbe a troncare 1' opera sul meglio del compiersi , pare che

non siano senza buon fondamento le difficolta proposte dal Cosmos intorno

al poter spingere fmo alia distanza di 6,500 metri 1'aria atmosferica in tale

quantita e con pressione sufficiente per la respirazione e perserviredi for-

za motrice. Tuttavia il sig. Menabrea, Colonnello del Genio, che fu uno del

Commissarii, cui venne affidato 1'esame di codesta faccenda, prima di risol-

vere affermativamente la quistione ,
avea voluto assicurarsi con una serie

di sperimenti, che 1'aria compressa potrebbe essere condotta per mezzo di

tubi lino a 6,500 metri dal serbatoio di compressione ;
e tali esperimenti,

fatti con tubi di 6 centimetri di diametro
, lunghi 400 metri

,
ebbero tali
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risultati, che la Comraissione giudic6 poterne ioferire che sotto una pressio-

ne di 6 atmosfere e con una velocita iniziale di 5 metri, la perdita di pres-

sione alia distanza di 6,500 metri non sarebbe che d' un' atmosfera ed un

terzo; e co?i 1'aria spinta dal serbatoio conserverebbe all'altra eslreraita del

tubo tma pressione di 4atmosferee2/3. A questo s'aggiunga che le esperieuze

del Pecqueur, esarainate poi ed approvate dal Poncelet
,
dimostrauo altresi

come la perdita di lavoro, ossia di pressiooe motrice, per ispingere 1'aria alia

distanza di 150 chilometri eolro tubi di 3 decimetri di diametro, giungerebbe
tutt' al piii alia sesla o settima parte della forza impiegata. Giova pertanto

sperare che anche questa volta la pratica rispondera alia teorica, e si potra

difatto compiere il traforo, se pure, non si dovra abbandonare 1'impresa a

cagione della troppa elevazione della temperatura centrale, calcolata di 50.a

centigr., in mezzo alia quale non vediamo come potrebbero resistere alia

fatica le forze degli operai. II tempo necessario all' opera e creduto di olto

anni; la sposa preveduta , di 40 milioni di franchi
;
ma questi basteranno?

Nmno il crede.

7. Molti e valenti chimici levaronsi da poco tempo a dimostrare la necessi-

ta di escludere dall' uso comune certi prodotti chimici, che cagionano spesso

gravissimi disastri, e servono a commettere con facilita ipiii atroci delitli.

Tale, dicono essi, e il fosforo ordinario messo tra le mani di tutti nei zolfa-

nelli che vanno a si buon mercato. Fu nolato che per tal mezzo in pochi

lastri furono commessi 25 suicidii, de' quali diciotto con zolfanelli chimici;

40 omicidii, di coi 21 con zolfanelli; 21 avvelenamenti accidentali
,
e di

questi pure 12 con zolfanelli. Per tal modo ognuno pu6 con un nonnulla,

senza timore d' essere scoperto, procacciarsi un efficacissimo veleno, tanto

phi terribile quanto mono si conosce 1' antidote da contrapporvi. Xelle fab-

briche de' zolfanelli poi accade di leggeri the gli operai siano tocchi da ne-

crosi mascellari, per le quali, straziati da acerbissimi dolori, sono in breve

tratti a morte. Per ovviare a tali pericoli si propone di sostituire al fosforo

ordinario il fosforo rosso, amor/b, scoperto dallo Schroeder. In Isvezia se ne

fece la prova, che riusci benissimo, coi zolfanelli inventati dal sig. Lufstrom,

i quali portanoseco non altro che 1'elemento combustibile
,
cioe il clorato

di pota?sa e lo zolfo, e I'demento comburente, per se innocno, cioe il fo&fo-

ro rosso si tiene a parte, disteso sopra un cartoncino od una tavoletta. Tali

crediamo che siano gli zolfanelli di cui il prof. Zanledeschi diede ottimo sag-

gio al Corpo Accademico dell' Istituto Veoeto
, composti di materie non ve-

nefiche ed incombustibili coi comuni strofinatoi. Ma egli e evidente che non

riescono cosi spediti all'uso, come gli ordinarii. Perci6 altri si volse acer-

careuna pasta non fosforica da poterlesi sostituire nella fabbrica de' zolfa-

nelli, ed il sig. Hochstatter ottenne buoni risultati col seguente modo. Cro-

mato di potassa, parti 4; clorato di potassa, 14; perossido di piombo, 9:

solfuro rosso d'antimonio, 3, 5; pomice macinata o vetro polverizzato, 6;

gomma, 4; acqua, 18. Si tiene la gomma a sciogliersi nell'acqua per un
10 ore; poscia nella meta di tale soluzione si stempera e si mescola il cro-

mato ed il clorato di potassa, mentre neu" altra meta si fa lo slesso pel pe-
rossido di piombo, pel solfuro rosso d'antimonio e per la pomice o vctro.
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Quindi i due miscugli si rimestano insieme, a freddo, e in modo da ottene-

reun'intima mescolanza. Gli stecchetli del legno gia prima intrisi all'estre-

mita loro in una soluzione di zolfo e di stearina, si bagnano poi con la pa-

sta sovraccennata ,
ne occorre altro. Sarebbe certamente gran vantaggio

sotto il rispetto igienico e morale
;
ma i fabbricanti del fosforo non \orranno

si di leggeri perdere il frutto delle loro Industrie e specolazioni ,
ne i Go-

verni esigere colla forza delle leggi che si rinunzii alia comodita, cosi uni-

versalmente accetla, del zolfanelli fosforici ora adoperati, per impedire gli

abusi relativamente radi, tultoche gravi, che altri ne possa talvolta fare.

II Prof. Grimelli di Modena con una sua lettera al Cav. Fabbri esponeva

poc' anzi il modo con cui e riuscito a preparare una Carta insolforata da

adoperarsi come efficacissimo mezzo disinfettante nella cultura dei bachi da

seta. Questo gli venne fatto mescendo nella pasta di fabbricazione lo zolfo

polverizzato in quantita che pu6 essere uguale al peso della stessa materia

carlacea; onde s'ottiene un combustibile insolforato che bruciando svolge

la meta del suo peso in gas acido solforoso, con combustione lenta, e con

suffumigio empireumatico, di cui si pu6 temperare a piacimento la diffu-

sione e 1' intensita. Quando i bachi sono ancora nella prima loro eta, basta

il bruciare poche fettuccie di codesta carta, accrescendone poi la quantita di

giorno in giorno, avuto riguardo all' ampiezza delle sale ed al progredire

dei bachi stessi. Inoltre la stessa carta si adopera molto utilmente come let-

to, e quando e per tal uso divenuta umida o sdrucita, si pu6 con facility

detergere e seceare, poscia bruciare pei suffumigi. Desideriamo che la pra-

tica abbia a confermare le sperienze del Prof. Grimelli, e cessare cosi quel

flagello d'infezione dei bachi, per cui tante popolazioni, specialmente di Lom-

bardia, sono presentemente ridotte allo stremo della poverta.
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COSE ITALIANS

STATI PONTIFICII. 1. La Settimana Santa 2. Le logge valicane 3. Visita del

S. Padre 4. Conversione b. Relazione storica del Cholera morbus nella

provincia ferrarese.

1. Le solenni cerimonie della Settimana Santa, le quali, anche nclle piii

umili cliiese del piii poveri villaggi, sogliono altamente commuovere gli ani-

mi aache meoo disposti alia pieta, celebrate nella capitate del mondo catto-

lico, nella cappella Sistina ed in S. Pietro dal Sornmo Pontefice e dal sacro

Collegio dei Cardinali, sono piene di tanta maesta e divozione, che attirano

da tutte le parti del mondo i fedeli non meno che gli acattolici. Esse furo-

no celebrate quest'anno colla solita pompa e colla solita freqaenza di fore-

stieri di ogni classe, senza che in tanla folia ed in tan to concorso avesse

luogo il menomo disordine. Fu poi ollre ogni credere numerosa lamoltitu-

dine che assistette alia solenne Messa pontificata dal Sommo PonteGce il

giorno di Pasqua nella Basilica Vaticana, ed al tutto straordinaria la folia

che nella grande piazza di S. Pietro ricevette silenziosa e riverente la Be-

nedizione Papale. Assistettero alle solenni funzioni la Regina Maria Gristina

di Spagna , i giovani Principi di Leuchtenberg ,
il Principe di Nassau e la

Principessa di Baden.

2. Demmo altra volta ampio ragguaglio dei grandi restauri ordinati dal

S. P. Pio IX nel seconclo braccio delle logge vaticane, chiamato gregoriano
dal nome di Gregorio XIII che lo fece dipingere da Marco da Faenza, Otta-

viano Mascherini da Bologna, Giovanni Palma allievo del Tiziano, Giacomo

Semenza emulo di Guido, Paride Nogari, Raffaellino da Reggio ed altri va-
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lenti artisli. AU'intero compimento per6 dei delti restauri mancava ancora

la parte inferiore, la quale ora e fiaita pienamente. I pochi stucclii .che an-

cora rimaneano a farsi sono stati eseguiti, come gli aUri,,daU' egregio scul-

tore Galli di Roma: gli ornati e le figure a fresco dal sig. Mantovani di Fer-

rara. Ghiunque visita ora queste logge non pu6 non riconoscere la valentia

del Mantovaui chc in piii luoghi non solo dovette ristorare ma riprodurre;

il clie egli fece si felicemente che la parte ristorata non si distingue dalla

riprodolta.

3. Nelle ore pomeridiane del giorno 20 di Marzo, il S. Padre si rec6 im-

provvisamenle allo studio dello scullore prussiano Achtermann per vedervi

il gruppo in marmo rappresentante la deposizione di Nostro Signore, che e

destinato ad oraare una cappella del duomo di Munster. II S. P. esamin&

minutamente questo eccellente lavoro, e degnossi volgere all' artista parole
di lode e di congralulazione.

4. II giorno del Sabbato Santo 1' Em. Cardinale Patrizi ha conferito, nella

Basilica Lateranense, il Sacramento del Battesimo, e poi quello della Cre-

sima e- dell' Eucaristia, all'ebrea romana ErricaTivoli. di anni 15.

5. Per decreto ed a spese della Provincia ferrarese e stata teste pubblica-
ta dalla Tipografia Arcivescovile di Ferrara una molto importante Relazio-

ne storica del cholera morbus nella provincia ferrarese, I' anno 1855. Es-

sa fu decretata dal sig. Conte Filippo Folicaldi, gia Delegate Apostolico della

Provincia di Ferrara, e commessa all'opera dei valenti dotlori Leopoldo Fer-

raresi, Fabio Laderchi e Leopoldo Passega. Di questa relazione, premiata dal

Minislero deU'iulerno colla medaglia di argento di grande dimensione, ci

contentiamo di aver ora dato un cenno diannunzio, riserbandoci diparlar-

ne altra volta piu ampiamente.

STATI SARDI (Nostra corrispondenza) 1. Legge Deforesta 2. Yerdetti dei giu-

rati 3. Bilancio della Gassa Ecclesiastica 4. Ritrattazione dell'Orsini

5. La Seltimana Santa in Torino 6. Dono del S. Padre alia Lolteria per le

missioni.

1. II Deputato Lorenzo Valerio, relatore della giunta che dovea esamina-

re il disegno di legge Deforesta, ha presentato alia Camera la sua relazione,
nella quale propone il rifiuto puro e semplicedi questa proposta ministeria-

le. Sara bene ricordare ai vostri lettori che la proposta consta di tre articoli;

dei quali il priino punisce con leggi special! la cospirazione contro la vita

dei Gapi de'Governi stranieri; ilsecondo condanna 1'apologia dell'assassinio

politico ;
il terzo riforma 1'organamento dei Giurati. II relatore, in nome del-

la giunta, rigetta il primo articolo, ripulandolo contrario ai principii del di-

ritto penale, e nonvoluto dal dirittointernazionale, giacche tale disposizio-

ne di legge non vige in Francia, in Austria, a Modena ecc. Rigetta il secon-

do articolo, perche 1'apologia dell'assassinio politico e gia sufficientemente

punita dalle nostre leggi. Rigetta in ultimo il terzo articolo, perche il no-

stro giuri, com'e ora ordinato, contiene bastanti elementi conservator!; e per-

ca^ 1'organamenlo proposto dal Ministero convertirebbe la guarentigia del
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giuri in un corpo politico
a servizio del Minislri. Entra poi a parlaredi due

question! che si connettono col disegno di legge Deforesta
;
la questione

politica e la questione ministerial. Non nasconde che la Francia abbia ri-

chiesto al noslro Gabinetto questa nuova modificazione della legge sopra la

stampa; ma osserva che, se la Francia dee volere amico il Piemonte, nol pu6

pretendere vassallo. Ricorda alia Camera 1'esempio dei Principi italiani,

che alle istanze del Gongresso di Parigi non condiscesero perche gelosi del-

la loro indipendenza, e spera che il Piemoute non si mostrera da meno; di-

menticando per6 che i plenipotenziarii sardi furono quelli che domandaro-

no 1'intervento di Francia e d' Inghilterra in Italia. Quanto poi alia questio-

ne ministerial, il sig. Valeric la tronca colle seguenti parole : Le sorti di

un paese non sono legate ad un ministero, ma a' suoi atti politici; ed e su

questi atti che noi ora chiamiamo 1'attenzione di tutti. I doveri che il Par-

lamento ha verso il paese, sono al certo al disopra di quelli che esso ha

verso il ministero. Dopo Pasqua sara discusso nella Camera questo rile-

vanlissimo disegno di leggi; molti Oratori sono gia iscritli per parlare, e pri-

mo di tutti il Conte Solaro della Margarita.

2. Come appendice alia relazione del deputato Valerio fu pubblicata una
slalisticu dei giudici del fatto negli Stati Sardi

,
e dei verdetti che pronun-

ziarooo. Eccovene il sunto :

Corti. Cause di stampa. Dichiarazioni di colpabilita di non colpabilita.

Savoia .
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peratore Napoleone 111 poche ore prima di morire. la questa lettera, dice

la Gazzetta Piemontese ,
Orsini rende omaggio al principio morale da lui

offeso condannando il misfatto esecrandoa cuifu trascinatoda amordipa-
tria spinto al delirio. Di fatto 1'Orsini detesta 1'assassinio, sotto qualunque
veste e' s'ammanti, e dice che per un fatale errore mentalesi lasciocon-

durre ad organizzare I'attentato del 14 di Gennaio. La Ragione e la Gazzetta

del popolo sono furibonde per la pubblicazione di questa lettera fatta dalla

Gazzetta Piemontese, II primo giornale accusa il foglio ufficiale d'avere in-

famata la memoria dell'Orsini, e il secondo dichiara che, scrivendo la sua

ultima lettera, Orsini s'illuse.

5. Corrono i giorni della Settimana santa, e le chieee di Torino, frequen-

tate in tutta la Quaresima, furono frequentatissime il Giovedi e Venerdi san-

to per la visita dei Sepolcri. Non ostante died annidi pubblicazioni empie
ed oscene, iTorinesi conservano sempre viva ed operosa la Fede, e ne danno

prove luminose che veramente consolano. In S. Giovanni predic6 il Quare-

imale il nostro Canonico Giordano, oratore che si segnala per una partico-

lare unzione, e che mette proprio in pratica quel precetto di S. Girolamoa

Kepoziano : Docente te in Ecclesia, non clamor populi ,
sed gemitus susci-

tentur: lacrimae auditorum laudes luae sint. La chiesa metropolitana fu

sempre piena per udire il venerato Ganonico, che 1'intera Torino ad una voce

chiama Oratore veramente apostolico.

6. Precede prosperamente 1'Esposizione a favore dellemissionicaUoliche

affidate ai seicento missionarii sardi, grazie allo zelo del Can. Ortalda, ed

alia cooperazione ch'egli trov6 dentro e fuori dello Stato. Ora poi gli e pe-

gno di sempre piii lieto avvenire il dono che ricevette per la sua lotteria dal

S. P. Pio IX, siccome egli annunzia nel N.del 21 Marzodel giornale I'Espo-

sizione.

REGNO LOMBARDO VENETO ( Nostra corrispondensa). \. Condizioni politiche

2. Giornalismo 3. Lavori pubblici 4. Opera inedita di Alessandro

Verri 5. Delitti 6. (Altra corrispondenza) Fatto atroce in Milano.

1. Delia breve illusione di dieci anni fa non ci rimangoao ora che le de-

plorevoli conseguenze. Di che il disinganno nelle moltitudini e pieno ;
ben-

che ia non pochi duri luttavia la brama delle politiche rivolture, fomenlata

da arli e da seduzioni, che impediscono, o per lo meno scemano 1' effetto di

molti alti provvidi e beaefici del Governo. II nostro giovane Arciduca non.

ha ancora esauriti gli espedienti dell'amore nella sua amministrazione, la

quale non conosce sinora neppure un atto di severita. Tutto e in lui bene-

ficenza ed affetto; ede dasperare che al fine il parti to della resistenza passi-

va si lasci vincere da'suoi buoni intendimenti e dalle sue buone opere. Ogni
menomo atto poi d'opposizione, anche meramente passiva, diventa per i gior-

nali sardi un atto eroico; ma essi sono soliti ad attribuire troppaimportanza
a cose che non ne hanno veruna. Ad ogni modo 1'opposizione esiste bensi, ma
si appaga di manifestazioni veramenle puerili. Sono piccoli sfoghi che al

piu potrebbero nuocere agl'individui che li ostentano, se il Potere volesse



240 CRONACA

far uso con cssi, non di compassione, ma di rigore ;
ci6 che non e n& pun to

ne poco nelle idee del Governo, che intende unicamente alia riconciliazio-

ne degli animi. Sarebbe per6 da savio il non abusare della longanimita,

anche per ragione di palriottismo. Magli Italianissimi in generale no.npon-

gono mente ai danni, che la loro inutile ostinazionee iattanza potrebbe ca-

gionare alia patria loro, e preferiscono unameschinasoddisfazione del pro-

prio orgoglio alia pace ed all'ordine pubblico.

L'atlentato di regiciclio in Francia ha destato un senso d'orrore nelle no-

stre popolazioni. La pubblica opinione, gia adombrata dai moli di Genova,

Livorno ,
Ponza e Sapri, fu profondamente sbigoltita al colpo del 14 Genna-

io. II che non vuol dire perb che anche tra noi alcuni non si siano provati a

glorificare 1'Orsini. In Padova, nella chiesa del Sanlo, centinaia di student!

intervennero ad una Messa da morto in commeraorazione della fine di quel

colpevole, che si paragona a Muzio ed a Bruto. Non tutti quelli che vi assistet-

tero erano certamente conscii della dimostrazione politica che si voleva fare.

Ascoltare una Messa in suffragio delPanima di un defunto 6 opera meri-

toria; ma in questo caso 1'attoera, nell'intenzione di molti, un onore resoal

regicidio. Perci6 i tribunali hanno iniziato un processo penale contro i pro-

motori del fatto. Anche a Pavia alcuni studenti comparvero in pubblico, dopo

il supplizio dell'Orsini, col velo nero a segnale di lutto. In Venczia non man-

carono dimostrazioni somiglianti. Nella stessa Milano si mandarono in giro

lettere di dolore con orlo nero, e con fettuccia nera da portare all' occhiello

in segno di cordoglio. Goloro che riconoscono 1'eroismo patriottico nell'as-

sassinio politico, quale idea ci danno del loro senso morale, e della rettitu-

dine delle loro idee? Schiavi del sofisma pagano, che pone un falso palriot-

tismo sopra ogni idea di diritto e di giustizia, costoro sono poveri stolti che

si credono savii. Non cosi cerlamente si onora 1' Italia .

2. Vorrei parlarvi della nostra stampa periodica, ma che dovrei dirvi? Nulla

di consolante. Quanto ai giornali politici, tranne gli ufficiali, gli altri, dopo Ja

legge del bollo, non possono molto prosperare. L'Eco della Borsa vive perch6
alia politica associagl'interessi commerciali. La Dilancia si sostiene per una

coraggiosa risoluzione del suo compilatore, la quale non so quanto potra dura-

re. E un giornale che non seppemai transigere ne in religione, n&in politica;

perci6e molto odiato,moltoslimato,ma poco favorito.LaGozzeMadiKerwiaha

ottenuto licenza di trattar di politica, ma ha appena posto mano nel delicato

argomento. La Sferza ha, da qualche tempo, mutato pressoche interamente lo

spirito, con cui prima pareva scritta, e poste le sue speranze nella infelice me-

H L' Opinione di Torino del \. a Aprile, dopo riferita la ritrattarione dell'Orsini, di cui si ft

i mini in questo quadcrno al n. 4 della Corrispondenza degli Stati Sardi, ha queste parole Pos-

sano i patriot! italiani essere persuasi cbe non e con delitti riprovati da tutta la societa nvi-

lizzata che potranno ottenere il loro intento. V. cosa curiosa il vedere che un giornale palriola,

qual'c 1' Opinione, abbia si meschina idea dei palrioti italiani da credcrli ancora bisognosi di

ftsere pertuasi che il loro intento non si puo ottenere non solo con delitti,
ma con delitti ri-

prorati da tutta la $ocieta citiliszata. Che i patrioti si conoscessero tra loro il sapcvtmo gia:

ma che si dicesscro in sul viso ed in pubblico di tali verita non arremmo osato sperarlo neanc*

dalla bonwieta dell' Opinione. (Nota de' Compilatori.)
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tamorfosi ^. In breve il giornalismo politico e indecadenza.De'giornalinon

politici il Crepuscolo e il piu letterario. Ma sotto il velo della letteratura non

manca di insinuare spesso massime razionalistiche, ed avversione all'ordi-

ne presente. Non avendo poi egli pit facolta di pubblicare in Milano la sua

rivista politica settimanale, si procaccia un compenso ed una consolazione,

facendola pubblicare in Torino. Abbiamo inoltre molti giornali umoristici
,

satirici, illustrati ecc.
;
ma in generale ne il buon costume, ne il buoh sen-

so vi guadagnano molto. Ridono e fanno ridere delle altrui debolezze vere

o supposte, e per lo piu la maldicenza e 1'orgoglio inspirano quelle pagine,

che pur si vantano maestre di verita e d'incivilimento al genere umano.

3 Coll'aprirsi della bella stagione si ripigliarono i lavori delle ferrovie, e i

lavori edilizii. Vedremo sorgere rapidamente la Staziotie cenlrale, e com-

piersi nell'anno la sospirata congiunzione della linea lombardoveneta colla

sarda. Si ravviva anche la bella opera de'pubblici giardini ;
ferve la demo-

lizione delle case tra il palazzo del Marino e il teatro della Seal a
,
e gia si

pu6 argomentare quanto vaga sara per riuscire la nuova piazza che, dal no-

me di S. M. I' augusta Imperatrice, dovrebb'essere chiamata la piazza Elisa-

betta. Si crede da molti che anche la nostra Gattedrale avra tra non molto

una piazza degna della sua magnificenza. I disegni a stampa che ho veduti

di quest'opera hanno dimenticato di proporre I'ediu'cazione di due gran torri

gotiche ad uso di campanili alle due estremita della facciata. Eppure 1'al-

largamento dal fianco seltentrionale del Duomo dovrebb'essere, secondo me,
subordinate a questo pensiero. II campanile temporaneo che ora deturpa la

Gattedrale dovrebb'essere demolito, e il disegno delle due torri o guglie goti-

che ai punti estremi della facciata, e il solo che non disdica alia muesta di

quell' edifizio veramente unico al mondo. Le due torri ne compirebbero la

facciata con mirabile effetto. Qui conosco persona che ha gia compiuto que-
sto disegno ,

ma non conosco che 1'Arciduca, che possa dare impulso effi-

cace a quest'opera veramente degna del suo nome e degaa del nostro Duomo.
4. In Milano e stata pubblicata, co' tipi del Guglielmini, un' opera storica di

Alessandro Verri, 1'autore delle Nolli Romane; intitolata: Vicende Memora-
bili dal 1189 al 1801, divisa in due voluini, e in nove libri. Vi si narrano i

terribili avvenimenti della repubblica di Francia
,
la formazione e lo scio-

glimento della prima lega de'Principi a suoi danni, I'invasione francese in

Italia, le ipocrisie della liberta, le spogliazioni, le oppression!, le Mamie del

pretesi liberatori. II primo volume si chiude colla caduta della Repubblica
veneta. Nel secondo volume sono descritti i deplorabili avvenimenti di Ge-

\ Nel quaderno dci 5 Dicembre dell'anno passato , (III Serie, vol. VIII, pag. 60! e seg. )
fa-

cemmo avvertiti i nostri lettori che la Sferza di Venezia cominciava, secondo noi, a demeritare al -

quanto quella fiducia, che suole porsi dai buoni in un giornale che si professa sinccramcnte cat.-

tolico. Ora siamo costrctti a dichiarare che quel giornale e, a parer nostro, pienamcnte ritornato a

quel mal vezzo da cui pareva che da qualche tempo si fosse eraendato. Chi vuol vedere le prove

di quanto affermiamo puo leggcrc il n. 1\ dell' Armonia e 'i'io del Dislributore
,
ottirao giornale

modenese, il quale, con una polemica seguita e stringente, ha avuto il merito di costringerc gli

scrittori di quel foglio a mostrare chiaramente i loro principii e le loro idee priiua alquanto celate..

(Nota del Compilatori.)
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nova e di Roma, le persecuzioni patite da Pio VI
,

la spedizione in Egitto,

H declinare della fortuna francese in Italia
,
sotto I'azione della nuova lega

contro la Francia; il ritorno di Bonaparte, la ristorazione della fortnna fran-

cese a Marcngo ,
e 1' istituzione del Consolato a vita. All' infaticabile Tullio

Dandolo si dee che questo bel lavoro di Alessandro Verri vedesse ora final-

mente la luce.

5. Strani e lagrimevoli avvenimenti si sono compiuti tra noi in quesli gior-

ni. La moglie del banchiere C di Milano, baciata piu volte una sua figliuo-

letta di 8 anni, una matlina, senza far cenno al marito, si rec6 con passa-

porto non stio a Verona, meditando forse piu lungo viaggio ,
e fn trovata

in una camera di quella stazione della ferrovia uccisa d'un colpo di pistola

accanto al cadavere insanguinato del segretario Mora. Vuolsi che quel dop-

pio omicidio sia stato commesso dalla donna per furore di gelosia. II Mora

era padre di famiglia e la donna suicida era madre ed incinta. Uno scul-

tore novarese, di nome Curti, avea da qualche anno sposata Riccarda Arvedi,

figlia del direttore di questo istituto di Velerinaria. La Arvedi era giovane
di 18 anni e di (inita educazione; il Curti era d'anni 40 e ruvido. Fattasi dif-

ficile la convivenza, la Riccarda ricover& al padre, che sollecilb la separa-

zione legale dei coniugi. Ma in sull' uscire dalla Curia arcivescovile, il Curti

scann6 la moglie e il suocero, con orrore di tutta la citta. Questi ed altri si-

mili fatti, che ora paiono accadere fra noi con maggiore frequenza, ?i at-

tribuiscono dai savii alia pessima influenza dei teatri e dei romanzi nostri

e forastieri di cui in Lombardia, e specialmente in Milano, si fa uiio spac-

cio incredibile con danno immenso non meno dei buoni costnmi che delle

buone lettere. Certamente sarebbe desiderabile che le due autorita 1' eccle-

siastica e la civile trovassero modo di opporsi efficacemente al crescer*

continuo di questa causa latente di pessimi effetti.

6. (Altra corrispondenza) Sopra il delitto mentovato or ora dal nostro

corrispondente ci giunse una speciale narrazione che abbiamo ragione di

credere esatta; la quale pubblichiamo di buou grado perche ci pare che

dal conoscersi appuntino le circostanze del fatto pu6 diminuirsi la proba-
bilita che i soliti detrattori dell' autorita ecclesiastica ne prendano occa-

sione per le loro usate maligne osservazioni. Giuseppe Curti di Novara

(cosi il nostro corrispondente) domiciliato in Milano, d'anni 44, venditore

e lavoratore di marmi, aveva contralto matrimonio, il giornoll Gennaio

1854, con Riccarda Arvedi di Verona domiciliata in Milano, d' anni 24, di

condizione civile. II giorno 28 Giugno 1854 ( dopo 5 mesi e 7 giorni di

matrimonio) la sig. Riccarda Arvedi rifugiossi alia casa paterna, prete-

stando mali trattamenli da parte del marito. Risoluta poi di separarsi le-

galmente dal proprio marito, ne porse all' I. R. Tribunale, Sezione Civile,

di Milano la domanda sotto i 13 Aprile 1855
;

la quale fu dimessa e re-

spinta con sentenza negativa, per mancanza assoluta di motivi, il 3 Maggio
1855. Si volse allora all'I. R. Tribunale d'Appello che, perle stesse ragio-

ni, respinse la domanda il 26 Agosto 1856. Non per questo per6 si riuni la

moglie al marito; che anzi essa se ne r,imase sempre disgiunta vivendo
nella casa paterna. Ripristinato col 1 Gennaio 1857 il Tribuaale Eccle-
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siastico per le cause matrimonial!, in forza del Concordato ,
vi si presen-

16 il Curti nelP ultima meta del Luglio dell' anno scorso
,
animato a ci6

da una riconciliazione avvenuta fra altri coniugi dissident!, da lui cono-

sciuti, per opera del Giudice Ecclesiastico. Assunte dal giudice le debite

informazioni, il marito determin6 d' incoare una Causa di rictiiamo della

moglie al domicilio maritale, presentando la debita domanda il giorno 10

Setiembre 1857, a cui si rispose con decreto alfermativo il 3 Dicembre

1857, secondoil quale la moglie doveva far ritorno alia casa maritale,

non essendovi motivo di sorta che ne potesse giustilicare la lontananza.

Allora la sig. Riccarda Arvedi interpose 1'appello il 14 Dicembre 1857, pre-

sentando i proprii gravamiil 1 Febbraio 1858, i qualifurono, il 19 dello stes-

so mese, debitamente intimati al sig. Curti, il quale present i proprii contro-

gravami il 5 Marzo dell' anno corrente. Perci6 ad inriare a Roma una tal

causa in grado di appello non occorreva altro se non chiamare personal-

mente le parti perche dichiarassero, innanzi di spedire 1'affare alia Santa

Sede, non aver essi piu nulla ad aggiungere ne in fatto
,
ne in prova, ne

in diritto. Al quale scopo spiccato un Decreto di citazione il 9 Marzo, com-

parvero le parti il 16 Marzo alle ore una pomeridiana. Essendo allora

stati leUi alia sig. Arvedi i controgravami del sig. Curti, essa disse che

si riserbava di produrre alcune ulteriori dichiarazioni nella cornparsa che

fu determinata pel 27 Marzo all' una pomeridiana. Partirono i coniugi,

precedendo il Curti di qualche minuto, e succedendogli 1' Arvedi accom-

pagnata dal padre. Quanto si e narrate sin qui consta dagli Atti official!;

quello che e per dirsi fu confessato dal Curti. Uscito il Curti s' avvicin6

alia moglie chiedendole, se piu mai sarebbe tornata con lui
;
al che rispo-

stogli : No : Iev6 dalla manica sinistra un ferro del suo mestiere da marmo-
rino bene affilato e feri con esso la moglie 24 volte, e il padre otto volte,

perchS aveva tentato difendere la figlia. II fatto atroce accadde sul piane-
rottolo che divide la prima andata dalla seconda dello scalone. Colto il Gurti

sul fatto dai servi di Monsignor Arcivescoro, che accorsero alle grida delle

due vittime, fu consegnato alia giustizia alia quale confess6 il suo mis-

fatto. Le due vittime ebbero pochi minuti di vita, nei quali si pote impartir
loro 1'Assoluzione e T Olio Santo che vennero loro amministrati da quelli

stessi impiegati che avevano trattata la causa*. Gosi il nostro corrispondente.

II.

COSE STRAN1ERE.

SPAGNA (Nostra corrispondenza). i. Il Bilancio nelle Corti 2. Enormita delle

spese 3. Lotte parlamentari 4. Timor! dell'avvenire 5. Due mo-
nument!.

t. Non posso scrivervi molte notizie, e le poche che vi sono non hanno
una singolare importanza. Tuttavolta qualche cosa giova per conoscere

sempre meglio lo stato della dolorosa e perpetua crisi che ne travaglia. Ab-
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biamo dunquc oraai approvata la percezionc delle imposte, e 1'autorizza-

zione delle spese pel corrente anno; quantunque abbiano tuttaviale Came-

re la facolta di proporre e votare delle riforme nell'esame speciale dei sin-

goli capi di qnesto conto preventive. Ma siccome le tornate non saranno ne

si lunghe n6 si assidue, che bastino ad entrare scrupolosamenle in simile

<lisamina; 1'approvazione datasi al complesso del Bilancio equivale ad un'in-

tiera acceltazione delle sue parti, almeno per lutto il corrente anno. Cosaal

certo singolare! 11 principale argomento solilo a recarsi in sostegno del si-

sterna parlamentare suol essere la necessita che i rappresentanti del popolo

possano esaminare miuutamente le spese e le entrate dello Stato: e la cosa

la quale d'ordinario 6 intralasciata da quosti rapprcsenlauti del popolo si e

appunto 1'esame minuto di queste spese ed entrate. Ora quest' esame e

omesso percb.6 le Camere sono chiuse per ragioni poliliche, ora e omesso

perchesono aperte troppo tardi. Nell'uno e nell' altro caso il tempo strigne,

il Ministero sollecita, le imposte debbono esigersi e le spese debbono farsi;

e cosi i Deputati approvano prima di esaminare, riserbandosi 1' esame ad al-

Iro tempo die non giunge mai.

Le poche volte che questa somma e capitale prerogativa delle Corti e stata

posta in atto nella nostra Spagna, e stato dato alia nazione uno speltacolo

scandoloso: i banchi delle Camere vedevansi quasi deserti. Quei tutori del-

1'iateresse del popolo, quei custodi del tesoro nazionale, quei vindici degli

abusi del potere esecutivo, mostrarono col futto la dabbenaggine del popolo,

che si lascia abbarbagliare a simili lustre di paroloni sonori ed eflicaci.

V'ha chi sospetta in tale conlegno dei liberali un alto di non volgare pruden-

.za, quello cio6 di coprire con un velo i disordiui e le dilapidazioni proprie

del sistema parlamentare che essi difendono con si gran caldo. lo non posso
disconvenire da costoro. Tulte le volte che il parlamcntarismo si traduce

in cifre di spese e di entrate, perde tutto il suo prestigio al cospetto d'ogni

uomo di buon senso. Ge ne offre, fra le cento altre di ogni anuo e di ogni

Stato, una pruova lampante il Bilancio spagnuolo del 1858. Eccone un qual-

che piccolo ceuno.

2. Dopo i tanti spogliamenti fattisi alia Ghiesa ed ai Municipii, dopo i pro-

gnoslici di gigantesche ricchezze che questi spogliamenli aggiugaerebbero
al pubblico tesoro, dopo i tanli sludii, le tante inquisizioni e le tante spese

fattesi per conoscere la vera tassa imponibile aftine di aumenlare le rendile

indiretle, dopo la moltiplicazione estesissima d' uffiziali pubblici e d'impie-

gati per sopravvegliare 1'esaziooi e le spese delle Finanze, coslituendo un si-

stema che dovca essere, a delta dei parlamcntari, il non plus ultra dell'or-

dine e dell'economia; dopo tutto ci6 il risultato otlenutosene si riduce ad
aver portata la spesa al minimum congetturato di sopra a due mila milioni

di reali. Chiamai questa cifra la minima prevista: perche i cosi detti crediti

suppkmentarii nel corso dell'anno non mancano mai
,
e le spese effettuate

riescono sempre maggiori delle prevedute. Intorno al quale ultimo punto si

pu6 stabilire come regola infallibile di amministrazione economica parlamen-

tare, che le entrate prevedute sono sempre molto maggiori delle efleltive, e le

spese proposte sono sempre molto minori delle reali. La prima cosa debbesi
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arrecare in parte al ciarlatanesimo burocratico, che ama di accrescere sem-

pre nelle sue statistiche il prodotto delle imposte per onore del proprio offi-

cio; ed in parte alle difficolta speciali che in uno Statorelto da Parlamenti

si scontrano nel percepire le imposle realmente dovute. La seconda si deve

atlribuire al conlinuo auinento degl' impieghi, e delle pensioni proprio dei

Governi che parteggiano, alia preponderanza che vi prendono'i grandi ban-

chieri, agli sforzi sempre maggiori che sono necessarii per mantenere Tor-

dine pubblico, e Qnalmente a quella smania di grandeggiare in pubblici edi-

fizii sopra le proprie forze, onde ora sono comprese le societa al paro degli

individui. Percitarvene una sola, le azioni eraesse per la costruzione delle

strade maestre e delle ferrovie c'iuipongono oramai un carico di 1400 mi-

lioui di reali : e piacesse a Dio che queste ferrovie si costruissero di fatto.

Or tali e si dannevoli sconci furono solo toccati di passata nella breve di-

scussione fattasi innanzi di approvare il Bilancio. Tanto il Governo quanto

1' opposizione parlamentare furono d'accordo in questo proposito di non

isvelare al popolo la piaga che ci rode nel piu vivo, afiinche conosciutala non

si stanchi e smetta di secondarli. L'ipocrisia parlamentare sembrache sia

la condizione di vita in questi sistemi ammodernali
;
e pur tuttavia questa

ipocrisia li debilita ogni di piu ,
e iinira col distruggerli. Poiche essa non

giugnera a coprire la voce troppo eloquentedei fatli: e i fatti sono che fra

i cinquania milioni nuovamente impostialla proprieta terriloriale, i novan-

ta della nuova emissione delle azioni per le strade, i parecchi altri che im-

porta 1' indennizzazione dovuta al Glero pei beni venclutisine illegalmente,

e in line i molti aggiunti per titoli inutili a qui specificarsi; la somma to-

tale delle spese occorrenti in questo anno monta, siccome ho gia detto, a

due mila milioni; o
,
ci6 che vale il medesimo, 1'aumento delle gravezze,

imposte ai contribuenti, rispetto all' anno anteriore, sorpassa i trecento mi-

lioni di reali.

3. Chi ha curiosita di vedere esposte nei suoi parlicolari, e con ogni ve-

rita
,
la esteusione e il progresso di quest' abisso economico

,
non dee far

altro che leggere 1' eccellente discorso fatto nella prima settimana del me-
se di Marzo dal sig. Deputato Canga Arguelles ;

e chi poscia desidera un
modello di audacia, di vaniloquio e di cavillosita non deve far altro che

leggere la risposta fattavi dal sig. Antonio Denavides
,
liberate accerrimo

ed ostinato. Questi due discorsi possono costituire un vero saggio degli as-

salti e delle difese che oggidi compendiano tulta la storia delle nostre lot-

te politiche.

UQ altro incidente parlamentare, occorso nella terza settimana di Marzo,
sbbe maggioregravitadel precedente. Un Deputato, appartenente alia mag-
gioranza del Gongresso, tolta 1'occasione dall' interpellar che fece il Gover-

no intorno alia nostra questione col Messico, e quindi intorno ad una gra-
zia conceduta dalla Corona, rivolse in pieno Parlamento infiammate ac-

cuse contro la Casa Reale
,
e potrebbe ancora dirsi contro la persona me-

deshna della Regina. Arrossisco, pel decoro della mia palria, di riferirvene

eziandio la somma. Bastera, per fame giudicar la gravezza, il dire che il

Congresso giudic6 necessario di dare una pubblica e solenne testimonian-
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za della sua disapprovazione. Questo incidente ha di molto cresciute le dif-

ficolta ben gravi che il presente Gabinelto deve affrontare; e per conseguen-
za ha reso molto minore la sua probabile durata. Forse seguiri a man-

tenerlo in vita, piu a lungo die la natura delle cose non comporlerebbe,
la difficolti di trovare chi debba sostituirvisi.

4. A tali dubbiezze dalla parte di chi governa s'aggiungono le temute agi-

tazioni dalla parte del popolo. Gli uomini piu prudenti e meno timidi s' ac-

cordano nella previsione di probabili perturbazioni e trambusti. E perveri-

la, alloscorgere tanta dubbiezza negli uomini investiti del pubblico potere ;

tanta e si profonda divisione nei partiti politic!; tanto limore in chi governa
nel nostro Gabinetto a fronte di tanta audacia nelle fazioni opposte; nonci
vuole grande acume di mente per congetturare prossimi gli sconvolgimenti
neH'ordioe pubblico. Leggansi soltanto alquanti brani della polemica ar-

dente sostenuta a questi di, per una parte dalla Iberia, dalle Novedades e

dal Clamor publico , periodic! parteggiani del partito monarchico progres-

sista; e per 1' altra dalla Discusion, organo fervidissimo della democrazia,
il quale cominci6 a veder la luce all'epoca del celebre biennio. Questa lotta

fra i progressist! gii scadeoti, e la democrazia giovane e briosa, costituisce

un tremendo parallelismo coll' altra lotla giornalistica non meno acerba

che trovasi ingaggiata fra il dottrinarismo parlamentario e 1'antiparlamen-
tarismo riformista. L' evidenza della logica al pari che 1' evidenza dei fatti

va rapidamente costituendo due forze ugualmenle Tranche e vigorose; ri-

voluzionaria 1' una I' allra reazionaria
,
destinate entrambe senza dubbio a

venire ad una giornata decisiva. E facile lo scorgere 1' inevitabile combat-

timento; ma e ben difficile ilprevederne il successo- Dalla parte ristoratrice

v'ft piu annegazione, maggior numero, piii forza reale; dalla parte rivolu-

zionaria v*e piu unite e piii energia. lo m' arrischio di dire che il pericolo

piii grande che ne minaccia consiste nelP cccletismo pratico delle transa-

zioni, o per dirla con parole chiare, nelle mexze misure.

5. Ye ne soggiugner6 qui in fine della mia lettera una prova evidente. Per

la proposta e colle spese del partite progres^ista vuolsi elevare in Madrid

una slatua al sig. Giovanni Alvarez y Mendizabal, il fondatore di quella fa-

zione, 1' iniziatore dello spoglio sacrilego dei beni ecclesiastic!, il promotore
di tutta quell' attuosila rivoluzionaria dcll'ultimo nostro periodo. Sarebbe

paruto che il Ministero, tutto di parte moderata, avesse dovuto opporvisi alia

manifesta: eppure egli sembra timido in presenza di tale scandalo. Essen-

do che, quando nel Senate fu falta una proposta di legge per impedirlo,
esso Tha frastornata, annunziandone una analoga che a suo tempo propor-
rebbe. Intanto i promoter! del monumento vanno innanzi nell'opera, e sono

decisi di venirne a capo. II Ministero, non osando impedirla scopertamente,
e wtendo dislruggere in qualche modo i cattivi etTetli prodoiti negli uomini

di buon senso da una tal condotta tiuiida eriguardosa; e venuto in mezzo
con una tramasione che vogliam dire o accomodamento singolare. Propone
che s'irmalzi un pubblico monumento a Ferdinando Cortes. Si onori pure
la memoria di si grande Gapilano : nessuno degli -Spagnuoli ne sari dolente.

Ma quest' onore giustamente retribuito non distruggera mai la yergogna del-
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altro oiaore prostituito in gnisa cosi ingiusta e scandalosa. Anzi per lo con-

trario quesla moslruosa simultaneity toglie al monumento del Cortes tutta la

sua grandezza. Se i due monumenti verranno effettualmente innalzati, fa-

ranno ai nostri posted una testimonianza di quell' indifferentismo eclettico

che dall'ordine dell' idee e trascorso ia questi tempi nell'ordine de' fatti, e

scolpito con caratteri indelebili per fino nei bronzi e nei mafmi.

FRANCIA. 1. Nuovo ambasciatore francese a Londra 2. Process! in Inghilterra

3. Democratic! in Francia - 4. Atti del governo 5. I poveri in Parigi

6. Pubblica condanna del duello 7. tlestituzioni al Tesono.

1. Dopo passate tra Francia e Inghilterra le vicendevoli spiegazioni che

accennammo nei passalo quaderno, tutt' improvviso si seppe dal Moniteur

che il Maresciallo Pelissier, Duca di Malakuff, era eletto ambasciatore fran-

cese a Londra invece del Persigny. Si diceva, per verita, da qualche tem-

po che il Persigny avea chiesto di essere richiamato da Londra : ma che

dovesse succedergli il Pelissier niuno se I' aspettava. In sulle prime questa
nomina eccit6 le meraviglie e si ehbe come una minaccia; ma ora si sono

quasi tutti accordati a dire che essa e il piu bel complimento che la Fran-

cia potesse fare all' Inghillerra. Ne la prima maraviglia fu del tutto inop-

portuna, vedendosi scelto, per uaire sempre piu i vincoli di amicizia tra

le due nazioni, un Maresciallo che dicesi poco adatto a tessere frasi diplo-

matiche specialmente cogli Inglesi, de' quali dicono alcuni corrispondenti
che egli ignora la lingua, poco conosce gli usi e non istima gran fatto il ca-

rattere. Ad ogni modo 6 certo che la scelta fu gradita in Inghilterra, siccome

apparisce dau" unanime approvarla dei giornali di cola, e dalla stessaRegi-
na Vittoria, se pore 6 vero che ella scrivesse all'Imperatore Napoleone una
lettera per ringraziarlo di si bella elezione.

2. L'Inghilterra intanto sta ora procurando di applicare le sue leggi con-

tro parecchi piii o meno implicati nell'attentato del 14 Gennaio. II Bernard

e sotto processo come capo e complice dell' assassinio : ma non e impossi-
ble che egli sfugga ad ogni pena. Giacche essendo forastiero, non pu6 es-

sere evidentemente compreso dalla legge contro lui invocata, laqnale pu-
m'sce isudditi di sua Maesta inglese ,

benche il fisco pretenda che anche
i forastieri sono sudditi fmcli6 stanno nei territorio. Questa difficolta non
milita contro 1'Allsop, il quale e inglese: ma egli 6 riuscito finora a sottrarsi

ad ogni ricerca. Al qual proposito il Times pubblic6 test6 una lettera di

uno, che non si sottoscrive se non che con lettere iniziali, nella quale si di-

ce che 1'Allsop si presentera al tribunale, se non gli si fara soffrire prigione

preventiva e se gli si pagheranno le spese del processo quando egli sia rico-

nosciuto innocente. E anche sotto processo, ma in liberta con .cauzione, un.

libraio polacco, editore del libello di Felice Pyat in difesa dell'attentato con-

tro Napoleone 111. Se le leggi si provano in tali casi ineflicaci, Lord Derby
ne proporra al parlamento la modificazione. Ma intanto passano i mesi, e

niuno sa se il presente Ministero durera quanto i processi.

3. II corrispondente parigino della Bilancia di Milano narra che i demo-
cratici francesi, sotto le sembianze di quiete, celano profonda irritazione. Del



248 CRONACA

che in veriti non e a stupire ,
non avendo forse mai verun Governo fatta

loro si buona guerre, siccome la sta facendo ora quello di Francia. Aggiun-

ge poi che il Siecle, giornale principal de' democratici francesi, essendosi

provato due o tre volte a parlare UQ po' chiaro, fu sempre ripreso da avvisi

ufQciosi e severi. Di che il direttore del Siecle, signer Havin, avendo voluto

ricorrere all'Imperatore, ne fu bensi ricevuto con gentilezza, ma ne ebbe

pure 1'awiso che, se egli voleva conservar vivo il suo giornale, doveva

astenersi dall'offendere la Religione e il principio fondamemale del Governo

imperiale.

4. Dopo la elezione a Ministro dell' interne di un militare, anchealla pre-

fettura della polizia fu ora chiamato, invece del sig. Pietri, un militare nella

persona del sig. Boittelle, prima prefetto dello Scompartiuiento dell'Yonne.

Ora il Monileur annunzid con una sua noterella essere false le voci che cor-

revano sopra nuova mutazione di Ministri ed altri pubblici ufticiali del Go-

verno.

5. Da una statistica pubblicata dalla direzione dell'assistenza pubblica in

Parigi apparisce che, sopra un milione e 151 mila 978 ubitanti, quanti ne

conta Parigi, secondo il conto fattone nel 1856, vi sono non meno di 69 mila

424 poveri (cioe uno sopra sedici) soccorsi dalla pubblica carita. Nel qual
numero non si comprende che la parte della popolazione povera, diciam cosi

catalogata, e ufficialmenle nota, e mantenutadaU'amministrazione civile del

Municipio parigino. Le somme che nell'anno passato furono distribuite a que-
sti poveri ascendono a tre milioni 262 mila e 472 franchi : oltre a 100 mila

franchi ripartiti dal consiglio municipale tra 58 istituti privati, le cui distri-

buzioni montano a piu. di due milioni. Per chi poi ama i particolari stati-

stic! notiamo che i rnentovati 69,424 poveri formano 29,630 famiglie, si di-

vidono in 1 5,31 uomini, 26,277 donne, 13,751 fanciullie 14,068 fanciulle.

Si contano poi tra essi 7,338 parigini, 983 nati nei sobborghi, 19,580 di varii

Scorn partimen ti francesi e 1,729 stranieri.

6. Meritano di essere molto considerate e altamente commendate le parole
che contro il duello disse, nel primo consiglio di guerra di Lione, il commis-
sario imperiale, Colonnello Lamothe, nella sua requisitoria contro un uffi-

ciale accusato diassassinio. Col duello, disse il savio militare, si offende

in primo luogo la legge di Dio che viela 1' omicidio, poi la legge civile. II

duello fu sempre riprovato dalla religione, dalla morale e dall'ordine pubbli-
co. Dopo il medio evo, la legislazione venne in aiuto della ragione oltrag-

giata, e i duellanti furono colpiti con leggi e pene severe che furono man-
tenutefino al 1789. Allora sorse una nuova legislazione, nella quale non si

voile pure nominare il duello, che fu compreso nelle disposizioni general!
contro 1'omicidio. L'esercito non si 6 per6 ancora svestito di questo deplo-
rabile pregiudizio : e per varie cagioni il duello e tra i militari tollerato,

ma nonmai approvato. La tolleranza nondeeimpedire il corso della giusti-

zia
; perci6 i duellanti sono processati, n6 mai si lascift impunita una si

grave offesa alia disciplina ed alia morale. Spero che presto, grazie ai pro-

gressi morali che si mostrano in tutti igradi dell'esercito ed alia saviezza

del nostro codice militare, il duello scomparidi come memoria dci secoli bar-
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ban. Queste sono verita volgari e chiarissime: ma siccome si oppongono
a pregiudizii, cosi e evidente ch,e il colonnello die le pronunzio a Lione meri-

ta maggior lode di vero coraggio che non molle coppie di duellanti, le quali

spesso vengono alle mani per puntiglio e per solo umano rispetto, doe per
una delle mille specie, nelle quali si divide I' amplissimo genere della paura.

7. Di quando in quando accade di leggere in sui giornali francesi annum -

ziata la restituzione volontaria di varie somme fatta al Tesoro da persone sco-

nosciute. La piu parte delle volte poi questa restituzione e falta per le mani di

ecclesiastici, donde si dee conchiudere che la confossione ci entraperqual-
che cosa. Ora avendo il signer Carlo Biermann

,
fondatore e direttore della

ri vista intitolata Foi et Raison, di cui parlammo gia altra volta con lode, de-

siderato di conoscere il totale delle somme reslituite cosi al Tesoro, si rivol-

se al Ministero delle Finanze e ne ebbe un contoparticolareggiato; dal quale

si ricava che, dal 1845 al 1857, furono restituiti alle finanze non meno di

189,202 franchi e97 centesimi. II detto conto epubblicato nel N. 12 deila

detta Rivista, la quale ebbe gia 1'approvazione esplicita di parecchi Vescovi

di Francia.

ERZEGOVINA (
Nostra corrispondcnza }

1. Stalo della ribellione 2. Speranze

dei ribelli 3. I cattolici nell' Erzegovina 4. Idea generale del paese.

1. La stagione iniqua, il freddo e le nevi straordinarie hanno da qualche

tempo interrotto gli scontri d'armi tra i ribelli ed i turchi: interruzione fa-

vorevole alia sublime Porta, la quale intanto ha potuto mandare da Costan-

tinopoli alcune navi con qualche migliaio di truppe regolari, le quali sono

gia sbarcate a Klek
, piccolo porto dell' Adriatico, dietro la penisola di Sab-

bioncello
,
donde passarono a Trebigne. Gorre voce che anche 1' Austria sia

per far venire nuove truppe a rinforzo di quelle che trovansi lungo i confini

dell'Erzegovina. Nella Dalmazia fu proibita ogni vendila di polvere da schiop-

po, e venae ordine di dare lo sfratto ad alcuni Galugeri (monaci greci) di

Trebigue, i quali eransi rifuggiati in Ragusa, e di rimandare ai confini tur-

chi le persone di qualche autorita, che passassero nel lerritorio austriaco.

A reprimere gl'insorti, qualora persistano nelle ostilita, la Turchia dovra

fare non lieve sacrifizio di gonte. Oltre 1' entusiasmo che li pu6 animare, a

lor favore milita la natura stessa del luogo. L' Erzegovina e in massima parte

montuosa, ma specialmente nel luogo della rivolta, ed e totalmenle priva di

strade carreggiabili ;
il Montenero poi, paese esso pure tutto montagne, non

e accessibile che per strettissime gole. II trasporto dei bagagli delle truppe.

e degli arnesi da guerra e pericoloso, tardo e difficile sommamente, e il

combattere non potra essere in campo aperto, ne con grosso esercito; ma
quasi sempre dalle creste dei monti e alia spicciolata. E probabile che quan-
to prima i ribelli riprenderanno gli attacchi : ne saranno per cessare cosi

facilmente perche sostenuti da straniere influenze.

2. La Nota che la Russia fece presentare alia sublime Porta dal suo Mi-

nistro in Gostantinopoli , sig. Butenieff
, sopra la dilatazione dei confini

del Montenero
,
sembra che non lasci piu iuogo a dubitare del suo fram-
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metiers! urficialinente nei present! moti. II Montenero poi e devotissimo alia

Russia, e da Gaterina II tino a noi 6 sempre stato da lei coltivato coa oro,

con regali e con doni perpetui. I Serviani si possono benissimo adescare

alia speranza della ristorazione dell' antico loro regno ,
siccome i Monte-

negrin! ,
coi Greci scimatici dell' Erzegovina ,

con quella dell' antico loro

Ducato di S. Saba. L' Erzegovina presente (Herceyovina in lingua slava si-

gnitica Ducato ,
ed Herceg Duca

) , compreso il territorio del Montenero ed

altri paesi, che ora si contengono tra i confini parle della Servia moder-

na, parte dell' Albania e parte della Dalmazia austriaca
,
formara . prima

dell' invasione dei Turchi, il .Ducato di S. Saba, vassallo del regno di Ser-

via, cosi denominato dal Sepolcro, che era in Milescevo, di questo santo gre-

co scismatico. Esso fu il primo Arcivescovo scismatico
,

s' intende , del re-

gno di Servia; e dal 1848 fino a noi viene venerato come specialissimo pa-

trono della nazione serba .Come nei Serbiani domina il pensiero del loro glo-

rioso regno, cosi nei Montenegrin! e nei Greci dell'Erzegovina, che si vauta-

no del nome di Serbi, domina quello del Ducato di S. Saba. Putriotico pen^-

siero, atto a rinnovare in questi luoghi le imprese degl' Italian! del 48
,
ed

a favorire 1'idea del panslavismo.

3. Del resto questi cattolici sudditi della Porta, anzi che cadere sotto il dis-

potismo e I'intolleranza greca, amerebbero di stare sotto il Sultano. Nell' Er-

zegovina sono ess! in numero di circa 10,000, piuttosto piii che meno;
1'altra popolazione componesi di Turchi che li espilano, e di Scismatici che

li molestano colle ruberie, e li odiano per principii religiosi. Parte apparten-

gono, secondo lo spirituale, al solo Yescovo cattolico di Bosnia, che ha la sna

residenza inMustar e conta sotto di se, compresi tutti i caltolici sparsi per tutta

la Bosnia, quasi 60,000 fedeli : e parte sono della diocesi di Trebigne di cui

per ora e amministratore apostolico il Vescovo di Ragusa. In tutta la diocesi di

Trebigne nou vi sono che cinque sacerdoti per altretlante estesissime par-

rocchie. I Cattolici quivi hanno chiese, ossia cappelle a Raono, Trebigne e

Gradaz
; negli altri luoghi alle chiese suppliscouo i cimiteri : dove sopra i

sepolcri all'aperto celebrasi la S. Messa, si predica e si ascoltano le confes-

sion!. In Mostar stessa 1'atrio di un gran convento, il quale e residenza ve-

scovile, serve di chiesa. I greci dell'Erzegovina hanno anch'essi il loro pro-

prio Yescovo che viene nominate dal Patriarca di Costantinopoli ,
ed ha la

sua sede in Mostar.

4. Non conosco di certo il numero totale della popolazione di tutta PErzego-

vina; ma certo e piccolain proporzione dell' estensione del suolo. Benche il

terreno sia buono, 6 tuttavia negletta la coltura, e il prodotto massimo con-

siste nei bestiame. La quarta parte di lutti i prodotti e frutti spetta agli Aga r

cioe Signori delle terre; la decima al Sovrano, e tutte le imposte sono a ca-

rico del colono. Non haw! istruzione di sorta
,
non art!

,
non industria

,
se

non che ristrettissima. Tutti, anche le persone bene agiate, dormono sulla

terra , spesso in una sola camera
,
senza distinzione di sesso

,
intorno al

fuoco neH'inverno, e portano indosso sempre gli stessi abili
; per ci6 sono

tutti sempre sordid! e pieni d' insetti.

L' Erzegovina tulta e ora divisa in 14 Cadilucchi
,
che sono Mostar

, Lju-

boschi, Duvno, Tasligia, Koniza, Blagai ,
Nevesina , Foccia, Gasco, Pripo-
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glie, Trebigne, Stolaz, Pocitegl e Giainiz. In ciascuno risiede un Cadi (giu-

dice) per le cause ordinarie e corauni. In alcuno, oltre al Cadi, vi 6 un Mu-

dir , che pu6 equivalere al delegate di provincia ,
sotto il quale havvi un,

consiglio, al quale vengono rimesse le cause di maggiore importanza. II

Fascia, o Visir
,
che e uno solo per tutta 1'Erzegovina, risiede in Mostar. K

questa la citta capitate, che in lingua slava suona ponte , cosi denominata

dal magnifico ed altissimo ponte romano, che in essa dura intatto sopra il

fiume Narenta che la traversa. Di questi quattordici Cadilucchi il Montenero

ne vagheggia, a quanto pare, specialmente sei, e sono Trebigne, Foccia,

Koniza, Tasligia, Pripoglie e Gasco, dove tutti gli abitanti, ad eccezione di

alcuni pochi forse, sono greci ,
e servono di aiuto ai loro confratelli Monte-

negrin! quando trattasi di derubare le mandre dei poveri cattolici.

J\
T

OTJZiE YARIE i. (Nostra corrispondenza) II Maresciallo Radelzky 2. Gior-

rialismo austriaco 3. Pia Societa in Vienna 4. Tendenze cattoliche dei

proteslanti 5. Conversion! in Inghilterra 6. India e Cina

1 . Sopra la inorte e la sepoltura del Maresciallo Radetzky ci si scrissero po-

co fa da persona ragguardevolissima di Vienna alcune cose che crediamo

non dover rinscire discare ai nostri lettori. Sarebbe superfluo, dice il no-

stro corrispondente, il ragionare a lungo di un uomo, che il mondo sa aver

avute le prime parti nel salvare la Monarchia in cattivi tempi. Ma cotesta

missione di salute confidatagli dalla Provvidenza egli la compi non tanto

colle sue rapide vittorie
, quanto colle lunghe cure ch' egli pose a formare

ed educare 1'esercito. Perche egli fu 1'uomo della fedelta
;
cosa che lo nobi-

lita, siccome il piu cospicuo rappresentante di una virtu, che in tempi mi-

gliori fu certamente assai comune e quasi volgare ,
ma ai nostri di e di-

menticata fino a perderne quasi 1'idea. Ma singolare fu la sorte che fra i Ca-

pitani tocc6 al Radetzky. Non solo gli fu concesso di raggiugnere il piu ele-

vato termine d'eta, a cui soglia arrivare oggidi la razza umana
;
ma egli co-

mincio ad acquistare fama storica di capitano appunto nei tardi anni della

vecchiaia, quando gli altri Generali non sono solleciti che di conservare la

gloria acquistata. Certamente egli fu sempre prode Generale e molto si par!6

de'suoiimportanti servizii nella condotta e nei disegni della gran guerra; ma
tutto ci6 rimaneva quasi sepolto negli special! registri della storia militare,

di modo che se egli fosse morto a 80 anni, un ordinario conoscitore di sto-

ria avrebbe potuto,nei lontani secoli avvenire, ignorareil nome del Radet-

zky. Laddove ora ci6 non sarebbe permesso a niun alunno di scuola.

Ma una spiacevole impressione desl6 il pensiero del vecchio eroe di farsi

seppellire nel fondo di un suo amico, stato provveditore dell'esercito: pen-
siero che non sembra rispondere nemmeno al buon gusto, non che ad un
altro piu importante riguardo. L'Imperatore Massimiliano voile essere se-

pollo in Neustadt sotto i gradini dell'altare; il Principe Eugenio giace inS.

Stefano presso gli Agostiniani. Certamente il canuto Generale non potea te-

mere la sorte del vecchio Conte Salm, il salvatore di Vienna contro i Turchi
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nel 1529, il quale scelse a sua tomba la chiesa delle Dorotee, che venne

poi in tristi tempi cangiata in un magazzino di Monte di pieta. La male-

dizione di tali tempi non pu6 piii rinnovellarsi nell' Austria. E perche do-

veva dunque 1'amicizia sola possedere quel che e bene dell'universale?

Avrebbe dimque il popolo perduto i suoi eroi
,
cbe questi cercano ricetto

presso gli amici
;
o avrebbero gli eroi perduto il loro popolo, che questo non

si cura piu delle loro ceneri? Se non che il delicate sentimento dell'Impe-

ratore avendo tosto riconosciuto la sconvenienza di tal pensiero, la corresse

quanto era da se, senza violare luttavia le ultime disposizioni del Marescial-

lo. Egli chiese all'amico del Radetzky di vendergli il fondo; e 1'amico si af-

fretlo di offerirlo a Sua Maesta in dono. Cosi almeno le spoglie mortali del

Generate riposano in terra pubbhca, in suolo austriaco ed imperiale. Gosi

il nostro corrispondente.

2. Tra i giornali che si pubblicano nell' Austria vediamo lodato special-

mente, in una corrispondenza dell' Univers, il Der Ostcrreichische VolJts-

freund (I'Amico del popolo austriaco) del quale il nostro corrispondente

di Vienna ci scrive pure grandi lodi. Questo giornale cattolico (egli dice)

e di sane massime in politica, che gia da molti anoi pubblicavasi in Vien-

na
,
ha col nuovo anno ripigliato in piii ampie forme e con maggior lena

che mai, sotto favorevoli auspicii, la sua camera. La condizione di un gior-

nale di tal fatta e assai difficile , poiche ha contro di se le opinioni giorna-

liere di tutte le fazioni : ogni piccolo errore che gli sfugga gli viene subito

senza pieta rinfacciato , e piii spesso ancora gli si reputano per errori

cose verissime e giustissime. Ma gli scrittori sanno tener fronte : essi mo-

strano molto senno, penetrazione non volgare e grande abilita di scrivere.

E vero che scrivooo di raro : ma questo stesso e una raccomandazione
,

giacche la loquacita 6 propria solo degli sciocchi e de' malvagi. I luoghi

pubblici che servono alia turba e alle sue voglie, possono lasciare quel gior-

nale da banda; ma i Gattolici ameranno meglio sapere le novelle e appren-
dere le opinioni di questa Capitale, altingendole alia fonte sicura e sana di

questo periodico che non alle sozze e avvelenate cisterne di altri fogli.

Fiu qui il corrispondente. Che poi nelPImpero austriaco molti giornali con-

servator: in politica siano poco cattolici in religione, il corrispondente so-

pra citato dell' Univers 1' attribuisce, secondo che anche noi dicemmo piii

volte, ad un resto di quei pregiudizii ,
di che i giornalisli non si seppero

ancora svestire con quella franchezza con cui se ne svestirono i supremi go-

vern.inti, i quali per6 non trovano sempre in tutti i minori ufficiali quel-
1' amor sincere all' esecuzione piena del Concordato che essi cercano pe-
r6 a poco a poco di loro ispirare. E siccome i minori ufticiali sono quelli

che spesso influiscouo direltamente nella stampa cotidiana, non e da stupire

se alcuni giornalisti di poca levatura credono di far servizio all'lmpero quan-
do invcce non servono che ai miseri e privati pregiudizii di alcuni ufiicia-

li di second' ordine. Anche e da sapere che molti giornali sono nelle mani
di direttori israeliti; ilche spiega abbastanza perche si levino con tantoze-

lo a difesa della liberta della Sinagoga e dei Rabbini, non curandosi poi trop-

po di quella della Chiesa e dei Vescovi. Non cosi il Volksfreund pienamente
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e veramcnte cattolico, e che percid non separa, come fanno alcuni improvvidi

anche in Italia, la causa dell'ordine da quella della religione e della Chiesa.

3. E nata da poco tempo in Vienna una pia unioue di fervent! Cattolici,

sotto il litolo diSocieta dell'lmmacolataConcezione di Maria, per aiuto del

Cattolicidcll'TmperoTurco e dell'Oriente (Verein derunb efleckten Empfan-

yniss Marians zur (Inters liitzung der Katholiken im turkiscken Reich und
im Orient

) ,
la quale sta per estendersi in tutta la Monarchia austriaca. I

suoi membri offriranno ai Cattolid dell'Impero turco e dell'Oriente un dop-

pio soccorso, 1'imo temporale, contribuendo 5 kreuzen al mese, ossia un tio-

rino annuo
, (senza escludere altre piu ricche offerte) ;

1' altro spirituale ,

recitando per essi ogni di un Pater ed Ave colla preghiera : Maria concepi-

ta senza peccato, pregaper i nostri fratelli Catlolici d'Oriente. Un Comita-

to centrale in Vienna
, composto di soli 12 membri

,
sotto gli auspicii del

Cardinale Arcivescovo e Principe, terra ramministrazione della societa, gli

Arcivescovi e Vescovi dell'Impero saranno invitati a prestare la loro autorila

ed influenza per fondare nelle capitali delle singole Diocesi altrettanti Co-

mitati speciali ,
che trasmetteranno all' Ordinario le loro collette da man-

darsi al Gomitato centrale. L'Em. Cardinale Arcivescovo di Vienna fu gia pre-

gato di supplicare alia Santita del Sommo Pontefice per ottenere alcune in-

dulgenze in favore dei socii
;

i quali, posti specialmente sotto il patrocinio

di Maria immacolatamente concetta
,
celebreranno ogni anno la festa della

loro fondazione il di 8 di Dicembre. Noi salutiamo il nascere di questa pia so-

cieta, come un segno felice del rinfervorarsi che va facendo lo s-pirito cal-

tolico nell' Austria.

4. Sopra le tendenze al Gattolicismo della Germania protestante troviamo

in una corrispondenza del Crepuscolo dei 7 Marzo alcuni particolari ,
che

crediamo utili di far conoscere ai nostri lettoricolle parole del citato gior-

nale II consigliere intimo Niebuhr
, impazzito gia da qualche mese, tro-

vasi ricoverato nello spedale delto Bethuriew
, specie di monastero

,
ove

sono raccolte le suore di carita protestanti a Berlino. Goteste religiose, che

portano il nome di diaconesse, vennero islituite dal sentimento pietistico,

il quale vasempre piu infervorandosi in Prussia. Furono promosse dal ve-

dere come 1'aristocrazia di Posen e nella Westfalia prussiana ha in gran nu-
mero i monaci e le monadic; e per6 anche la nobilta protestante voile imi-

tarla, fondando quest' ordine per le donne. II Cattolicismo delresto fa molti

progressi, specialmente nella Marca di Brandeburgo, paese eminentemente

protestante. A Berlino si sta costruendo una secondae grande chiesa catto-

lica; e nuovi parrochi furono or ora creati dal Principe Vescovo di Bresla-

via, monsignor Forster, nella citta di Fiirstenwalde, di Lakenwalde, di Rup-

pin, di Eberswalde, di Wittemberga ed altre. Codesta tendenza ad accostarsi

al Cattolicismo si va inoltre propagando anche al di fuori della Prussia. La

Baviera ne ha offerto un esempio recente nella sua parte protestante, nella

Franconia bavarese. Esiste a Neudeltelsau un monastero quasi somigliante

a quello delle diaconesse di Berlino. Una signora ivi ritirata e in grave peri-

colo di vita chiese, non ha guari, di avere I'estrema unzione dal ministro

luterano. Questi, dinome L5he, mentr'era in giro per una visita apostolica
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con del diaconi, ascolt6 la confessione di quell' inferma, le diedel'assolu-

zione e infme anche I' estrema unzione. Tutto ci6 non entra ncl rito prote-

stante; sicche ne nacque gran rumore, e il LOhe pubblic6 la propria difesa

in unarivista diretta dai noslri pietisti e inlitolata la Hissione interna
;
ri-

vista che ha fra i protestanti il colore e le tendenze che fra i cattolici ha la

Civilta Cattolica. Cosi il eorrispondente del Crepuscolo di Milano.

5. Due nuove segnalate conversion! alia Ghiesa cattolica avvennero teste in

Inghilterra, L'una e quella del Rev. Uberto de Burgh, baccelliere del Colle-

gio della Trinita, di Dublino, nominato poco prima cappellano proteslante

nell'esercito inglese. II Weekly Register dice che egli efiglio del Rev. \V.

de Burgh doltore in teologia e autore di parecchie opere di teologia prote-

gtante. L'altra conversione e quella del Rev. Roberto Wilson, maestro nelle

arti, di Brighton, gia segretario del collegio di S. Niccola in Shoreham. Al

qual proposito un corrispondente proteslanlecosi scriveva teste dall'lnghil-

terra al The Observer, giornale di nuova York. Tra le persone ragguarde-

voli che in Inghilterra si resero cattoliche in questi ultimi anni si contano

tre Duchesse, una Marchesa, due Contesse, quattro Viscontesse, otto onore-

volissime Ladies
,
dieci Baronetti

,
due Arcidiaconi, ottantacinque ministri,

e dugento settantadue altre persone illustri dell'aristocrazia. Secondo il Dot-

tor Grolly di Walbrock ci hanno al presente piii di cento sacerdoti della Ghie-

sa Romana che furono ministri anglicani . Possiamo assicurare il corrispon-

dente del The Observer, ed il sig. Dotlor Crolly che il numero dei convertiti

inglesi e anche molto maggiore di quello che essi pensano.

6. Secondo le notizie che ci giungono dell' India inglese, tra breve tempo
la citta di Lucknow sara, come Delhi, nelle mani degli loglesi. Sir Colin Cam-

pbell, secondo che ci spiegano ora i giornali, non ebbe iinora allro scopo

che di condurre nel regno di Ude tutti i ribelli. Quando ve li vide ben riu-

niti, ne chiuse i passi, e stringendo sempre piii le tila della rete, li rauno

in Lucknow, dove sono ora chiusi in numero grandissimo. 11 Generate in-

glese sta ora assediando la citta di cui gii occup6 alcuni sobborghi. Le ul-

time novelle dell' India, dale sotto il9 Marzo, recavano che la presa della

citta era imminenle.

Dopo la presa di Canton fatta dagli anglofrancesi con somma facilita,

quasi non si sa piii nulla della Cina. Pare per6 che ora gli Europei si av-

vedano che se fu molto facile di prendere la citla, non e per6 agevole il

trarre profitto dalla conquista. Vi fu chi paragon6 gli Europei in Canton ai

Francesi in Mosca costretti a ritirarsi, perche 1'Imperatore padrone non si

curava della sua perdita. Del resto i cantonesi non hanno nessuna intenzio-

ne di ardere la citla
;
che anzi se la passano molto amichevolmente coi

nuovi ospiti, benche i giornali abbiano recale non sappiamo quali voci di

congiure e di cospirazioni che non pare si siano tinora confermate. Sembra

invece probabile che il famoso Yeh, gia Vicere di Canton ed ora prigioniere

degli alleati, sara condotto lungi dalla sua patria, benche rfbn si sappia be-

ne il dove. L' intenzione degli alleati e sempre quella di ricorrere diretta-

mente alia corte in Pechino; e dicesi che in qiiesto si siano accordati, cogli

Inglesi e coi Francesi, il plenipotenziario russo e I'americano.
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Cm (Nostra corrispondenza) 1. Editto contro gli stranieri 2. II Commercio

del 57 3. Ratto dc'fanciulli 4. Cen-kian e Canton 5. La lenticchia

di 35 caratteri.

1. \ Gravi lagnanze da! mandarin! di diverse con trade erano state portate

al Tao-tai di Scian-hai sopra 1'incivile e scostamata condotta di alcuni traffi-

canti stranieri, che gironzando per citta e borgate al commercio degli Euro-

pei interdelti, \i lasciavauo un puzzo d'immoralita e di nefandezze da fame
stomacare persino i meno scrupolosi pagani. Per rispetto inverse dell'Euro-

pa stendiamo un velo su quest! fatti sventuratamente troppo veri e troppo

frequenti. 11 Tao-tai mando im editto che imponeva ai mandarin! di fare

arrestare quant! stranieri capitasseronei loro distretti a tenervi commercio,
e farglieli menare cosi catturati a Scian-hai. L' editto non parlava se non

degli Europeiche s'inoltrassero nell'interno del paese per farvi commercio;

perche s'interida, disse il Tao-tai medesimo al Superiore de' missionarii cat-

tolici, che io non parlo affalto di voi altri. Nondimeno, come 1' editto appar-

ve, ehbevi qualche satellite del tribunale che avvis6 essergli venuta la palla

al balzo per iscroccare qualche pizzicotto di danaro. Uno tra gli altri nel

Pu-Nan si rec6 in atto tutto misterioso ad un principale istiluto cattolico di

quel luogo, ed annunzio a quei semplici cristiani la prossima visita del

mandarino: 1'affare esser serio, vedesser via d' acconciare, di calmare, di

prevenire con qualche mezzo lo sdegno del magistrate. I cristiani si ten-

nero per perduti. ed un avviso incontanente fu mandate al padre missiona-

rio, che giusto in quel tempo trovavasi a far missione nella citta pretoria-

le, insieme col Superiore arrivato il giorno innanzi da Scian-hai ad aiutarlo

nel santo ministero. Questi, saputo il fatto, mand6 senz' altro al mandarino

la sua carta d' invito, facendogli significare il gran piacere che sentiva della

visita annunziatagli; gliene indicasse il giorno avventuroso per poterlo ri-

cevere come si conveniva ad un magistrate del suo merito. II mandarino re-

sto sorpreso, e mand6 a fare al Padre le piii onorevoli scuse; lui non aver

mai annunziato alcuna visita alle cappelle della religione cristiana della cui

santita era altamente convinto; chese qualche satellite abus6 del suo nome

per ispaurire i cristiani, glielo si meni al tribunale e ne sara punito; lui

esser presentemente impedilo dalla visita di un altro mandarino, e per6 non

potere di persona rispondere all'invito del Padre. Intanto si cerc6 del sa-

tellite impostore, gli si dette una conveniente pena, el'affarefu finito.

2. II commercio europeo di Scian-hai, nel corso del 57, cede di non poco

aquello dell' anno precedente. Nel 56 1'esportazione della seta perl'lnghil-
terra fu di 90,059 balle, e per gli Stati-Uniti di sole 896; nel 57 per T In-

ghilterra e statadi 71,699 balle, e per gli Stati-Unili di 1416. Nel 57 adun-

que la somma delle balle di seta esportate mouta a 73,115, ciascuna delle

quali cosla da 250 a 475 colonnati
;

1' esportazione per 1' Inghilterra cede a

quella del 56, di 18,360 balle valutate a circa 4,300,000 taeli ossia once

d'argento. 11 commercio dell'oppio del 57 e di 2,000 casse meno che 1'anno

4 Le ultime notizie della guerra degli anglofrancesi contro la Cina sono riferite nella Ru-

brica intitolata: Notitie varie.
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precedente; quiudi il prezzo n'6 cresciuto assai. Riguardo al te, nella i'me

del 57, ve ne avea 12,000,000 libbre sulla piazza a vendere. Intanto nel

corso dell' anno la sola Compagnia penisolana ha portato a Scian-hai venli

milioni quattrocen to mila piastre americane; le altre navi straniere chenel

57 sono arrivate al porto in numero di 554 (127 piii che 1'anno precedente),

vi hanno pure recate non poche piastre.

3. Se il commercio delle mercanzie diminuisce ,
cresce per6 quello del

fanciulli. Veramente quest'infame trafficoe qui cominciato da lunga pezza,

specialmente sulle barche che vanno a Siam, ove i Ginesi tenuti in conto di

buooi operai sono vivamente desiderati. Se ne trovarono tempo fa sino a 22

sopra una nave, e tra gli altri un garzoncello cristiano, ch'era d'un tratto

sparito senza lasciare di se la menoma orma: 1' esser cristiano gli valse la

buona venlura di essere per intramessa de' missioDarii renduto ai suoi. Ma
ora questo commercio sembra acquistare una nuova altivita: bisogna esser

cauto nel camminare per le vie delta citta europea di Seian hai, la famosa

Van-kin-pan : i fanciulli ti scompaiono dai fianchi, e va poi a cercarli se puoi.

4. 1 ribelli Kuansinesi, che occupavano da gran tempo la cilta di Cen-kian,

hanno dovuto, per difetto di vettovaglie, abbandonarla e ritirarsi tutti a Nan-

kino. Gl'lmperiali che stavano quieti, aspettando che il tempo desse loro

quella vittoria che non poleano sperare dalle armi, hanno fatto lo sforzo di

rimpadronirsi di quella piazza abbandonala; ed i mandarin! in Scian-hai

ne parlano con grande boria, e sperano che quella ribellione sara del tutto

spenta quanto prima. Cercano con ci6 di coprire la scontitta toccata a Canton,

sul quale falto sguisciano come se niente ne sapessero. Ma Canton e presa,

presa di assalto, quantunque il suo iiero Vicere avesse, a quel che dicesi

qui, centoventimila uomini al suo comando. Qui, in Scian-hai, e nei suoi con-

torni iinora il popolo non pare considerar questa guerra come nazionale: con-

tinuano come prima tutte le relazioni amichevoli cogli Europei : speriamo
che ci6 duri cosi.

5. Incontrai 1'altro giorno un curiosissimo oggetto, che mostra veramente

sin dove giunga la pazienza del Cinese nei suoi lavori. Voi sapete che la

lingua ciuese non e alfabetica ; un solo carattere in iscrittura equivale ad

una nostra parola ; quindi tanti caratteri diversi, quanti sonoi termini
;
e

per6 ben capite che ciascun caraltere deve comporsi di piu tratti, dalla cui

diversa composizione risulti la diversila della scrittura. Or bene immaginate

trentacinque di questi caratteri, tra' quali alcuni formali di fino a qualtor-

dici tratti, scritti a mano sulle due faccelte piramidali d'un seme qui chia-

mato tse-mo, la cui lunghezza dal vertice alia base non giunge a tre milli-

metri, e la larghezza nella base arriva appenaadue. I caratteri, scritti col

pennello cinese senza aiuto di lente, ne richieggono per6 una ben forte per

potere esser letti con cniarezza: i tratti del pennello cosi ingrossati appaiono
ben netti e distinti; anzi con qualche sforzo d'attenzione ho io potuto ad

occhio nudo discernere e leggere alcuni di quei caratteri, che pel loro mag-

gior numero di tratti mostravansi meglio determinati. Uii'altra diqueste len-

ticchie pur vidi
,
che contenea solo venti caratteri netti e distiuti, che pero

mi sembromenomaravigliosa.
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COMPARATA COL GENESI !

LA CREAZIONE

Questo mondo visibile, oggetto di tanti studii, di tante indagini

laboriose, di tanti sistemi piii o meno estesi, di tante ipptesi piu o

men verisimili, questo universe esiste esso per necessita di natura?

o piu veramente fu prodotto per la volonta di una onnipossente

Intelligenza? Dobbiam dirlo eterno ovvero cominciato nel tempo o

col tempo ? Se da altri ha 1'origirie, la mano del Greatore lo trasse

ad un istante del nulla, lo cre6 propriamente, ovvero il grande Arte-

fice, trovata la materia esistente ab eterno, soltanto lo formo?

Intorno a queste ricerche di sommo momento non sogliono occu-

parsi i geologi e gli altri cultori delle scienze naturali, e le abban-

donano ad altra classs di scienziati. Peraltro a noi sembra di non

doverle pretermettere, non solamente per la loro suprema impor-

tanza, e perchk le conosciamo non punto estranee dalla filosofia na-

turale ,
ma soprattutto perch& strettamente si attengono al nostro

soggetto, ch'e la comparazione di ci6 che, intorno all' origine ed ai

primi tempi della nostra terra e del mondo, ne insegnano e la uma-

na scienza e la divina rivelazione. Incominciamo dalla prima. Si-

curamente queste indagini non sono di fresca data, ne e facile oc-

cupandoci in esse, dir cose al tutto nuove ed inaudite; ma poiche i

1 V. questo vol. pag. 21 e segg.

Serie HI, vol. X. 17 IS Aprile 1857.
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vecchi errori si riproducono, e d'uopo riprodurre eziandio ladifesa

delle antiche verita.

Aflermare che questo mondo materiale esista per assoluta neces-

sita di natura, ossia che la proposizione, // mondo esiste, sia una

verila necessaria, si che il contrario ripugni, e sia contraddittorio
,

e per conseguenza non pensabile. Cosi sono ripugnanti ed assur-

de le proposizioni contrarie a queste certissime e necessarie. L' es-

sere esclude il non essere : II niente non fa cosa alcuna : Un tutto

composto e uguale alle sue parti prese insieme : Ogni contingente

o qualunque cosadi nuovo producasi, ha la sua cagione efficiente

o la sua forza produttrice : Fra due punti la via piu breve e la li-

nea retta. E impossibile pensare le proposizioni contrarie a queste

o a qualunque assioma o teorema geometrico. Posso dire: un trian-

golo con due angoli ottusi
;
ma avere un concetto di questo assur-

do nonente, non mi e possibile. Ora il mondo materiale ci si mostra

egli fornito di assoluta necessita? No certamente. Chi mai ha dimo-

strata impossibile, assurda, ripugnante la sua non esistenza? Sicu-

ramente niuno. Qual porzione del mondo puo vantare tale necessita,

che ripugni il suo non esistere? Indubitatamente nessuna: non que-

sta terra per noi cosi ampia e cosi piccolina rispetto all' universo,

non il sole, non i pianeti, non le stelle che diciamo fisse, non le ne-

bulose: e se niuna delle parti e propriamente ed assolutamente ne-

cessaria, come potra essere necessaiio il tutto, il quale non e altro

che la somma e 1'unione di esse parti, e senza esse e nulla ? Chi ne-

go 1'esistenza del mondo materiale, e mantenne, i soli spiriti esiste-

re, par!6 certamente contro il sentimento comune di natura, ma

alia fine non disse cosa contraddittoria ed inescogitabile, come chi

diccsse, un circolo quadrato : 1' idealismo puo dirsi una follia, ma

non e una contraddizione. Noi possiamo concepire 1' universo non

esistente, possiamo credere che non abbia sempre esistito, possia-

mo immaginare che venga annientato, ci6 che non potremmo fare,

se la sua esistenza ci si presentasse come una verita necessaria. Ncs-

suno puo o concepire la somma de'tre angoli di un triangolo non

uguale a due angoli retti, o persuadersi che molti secoli addietro non
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fossero uguali, o immaginarsi che di qui innanzi non sieno per es-

sere uguali, e quella proposizione geometrica possa o debba dive-

nir falsa. Le proposizioni veramente necessarie, come quella, sono

necessariamente eterne ed imrautabili. Questi caratteri non ci ap-

paiono nelle proposizioni cheaffermano 1'esistenza dell' universe o

delle sue parti; dunque queste verita: il mondo esiste : esiste il so-

le, la terra ecc. non sono verita necessarie, ma contingently peroc-

che e ed appellasi contingente quanto non e assolutamente necessa-

rio ne ripugnante. Ora ogni contingente, ogni esistente non neces-

sario, non avente in se la ragione del suo esistere, necessariamen-

te precede da cagione a lui estrinseca
; dunque il mondo dee la sua

esistenza ad una cagione da lui distinta, la quale ebbe il potere e la

volonta di crearlo. II principio di causalita (Non e effetto o contin-

genza senza cagione efficiente), proclamato dalla coscienza del ge-

nere umano, comprende implicitamente 1'esistenza della prima ne-

cessaria Cagione e la creazione dell'universo.

In vero se il mondo non deve il suo essere ad una cagion neces-

saria, lo dovra ad una contingente, e questa ad un'altra similmerite

contingente, derivante da altra pur contingente ,
e cosi di seguito,

finche si giunga ad una necessaria
,
se non vogliasi assurdamente

portare aH'infinito la serie di queste cagioni contingent} ,
e allora

eziandio cotal catena assurda di anelli tutti contingent! sara un

tutto esso pur contingente e bisognoso di una mano necessaria, che

la sostenga. Quanti piu sono gli anelli d'una catena
,
e tanto mag-

gior forza le abbisogna per essere sostenuta e non cadere. Non po-

tete immaginare una catena composta d'infimti anelli: se la ci fos-

se, anziche reggersi da per se
, avria duopo per non cadere d'una

forza infinita, che la sostenesse. Ma dell'assurdita della serie infinita

diremo piii avanti.

Crediamo opportuno avvertire, che non solamente il mondo e le

sue parti non sono necessarie per assoluta e propriamente delta ne-

cessita, talchk ripugni il loro non esistere, ma ne pure sono neces-

sarie le une all'esistere delle altre. Le varie parti di questo gran tutto

sono bens* collegate fra loro come le varie parti di un ingegnoso la-
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voro umano, esempigrazia, di un oriuolo; ma, appunto come queste,

sono quanto all'esistenza indipendenti le une dalle altre. Possiamo

immaginare rannichilamento di tutto il rimanente dell'universo :

non percid veggiam conseguire il cessare o di noi o della terra o

della minor parlicella terrestre. Ci6 non possiamo dire della prima

necessaria Cagione dell' universo. L' empio ,
il quale dice nel suo

cuore : non v'e Dio , nega senza avvedersene I'esistenza e la possi-

biliia di ogni altro essere , eziandio di se medesimo. Noi non sen-

tiamo di esistere necessariamente
;
anzi facilmente ci persuadiamo

di aver ricevuta I'esistenza, senza saper come
,
e soltanto da pochi

anni : la nostra nonesistenza passata e tutt' altro che inescogitabile.

Sovente T uomo teme e talora spera il proprio annichilamento , e

quanti sono, i quali o riguardano o sono tentati a riguardar come

tale la morte ! E quanti cio crederebbero, se non li ritraesse da er-

rorc siffatto il ragionamento e principalmente la religione e Tauto-

rita de' loro simili ! Tanto poco sentiamo la necessita del nostro esi-

stere ! Non troviamo anzi in noi il potere di conservarci 1' esistenza

per sola un'ora, ne spesso quello di migliorare il nostro essere o di

allontanare il nostro malessere : abbandonati a noi stessi, ignoria-

mo in qual modo, e perche, e da quanto tempo siamo fra le cose

esistenti, e soltanto conosciamo che altri ci ba dato e ci conserva

1' esistere. Lungi dal sentire la nostra necessita, sentiamo piuttosto

la nostra contingenza e la nostra dipendenza, e la necessita di una

superiore potenza cbe voile darci e vuol conservarci 1' esistenza. Se

ci persuadiamo non esistere questa Potenza creatrice del nonesi-

stente e conservative (o, ch'e il medesimo, creatrice) dell'esistente,

rendiamo impossibile I'esistenza nostra e quella del mondo.

In conclusione, o il mondo e 1'uomo non hanno cagione efficienle,

derivando Tuomo dal mondo e il mondo dal nulla (posizione, come

vedemmo, assurdissima) ;
ovvero non bastando il mondo e 1'uomo

a dar ragione della loro esistenza, conviene trovare una cagione su-

periore e necessaria, che dia ragione del loro esistere: a ci6 non e

sufliciente un' astrazione , una parola ;
ma bensi un Essere a se,

1' Eute per eccellenza, dotato d' intelligenza e di libera volonta in-

creala e crealrice.
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Abbiamo detto : dotato d' intelligenza ; perocche un complesso di

mezzi ordinati ad un fine suppone intelligenza, ne v'ha chi, veduta

es. gr. una macchina a vapore, possa esitare un momentoadichia-

rarla prodotta da una intelligenza. E se la natura ci stringe a con-

fessare, le opere ben formate e disposte ad un fine dalle man! del-

1'uomo eda'manuali strumenti procedere da una mente invisibile,

la quale ne concepi 1'idea e conobbe ci6 che faceva ; molto piu ci

forza a confessare una mente invisibile
,
la quale abbia 1' idea e la

cognizione di quanto ha fatto o fa in questo universo , cognizioni

ed idee, le quali non possono trovarsi nella materia, che lo compo-

ne. L'ordine simmetrico ci si presenta ad ogni passo nell'osservazio-

ne degli esseri e de'fenomeni della natura, eziandio nel mondo inor-

ganico, e ci conduce ad un sommo Ordinatore, prima sorgente del-

1'ordine e del bello creato. In moltissimi casi non e meno mani-

festo 1'ordine finale, ossia i mezzi o le serie dei mezzi ordinati co-

stantemente ad un fine. Un semplice effetto potrebbe per avventura

lasciarci in dubbio intorno all'intelligenza della cagione; ma come

dubitare, come non conoscere che I' effetto fu voluto ed inteso, al-

lorche lo veggiamo ripetuto negliinnumerabili individui d'una spe-

cie organizzata e nelle innumerabili specie di varie classi ? allorche

ad un medesimo fine vediamo concorrere varii mezzi? allorche il fi-

ne medesimo, es.gr. la locomozione, e ottenuto ne'diversi animali

con mezzi assai diversi? allorche veggiamo nell'animale un dato or-

gano perfettamente aggiustato al mezzo arnbiente, cui e destinato

dalla conformazione di tutto il suo corpo, e gl'istinti degli animali

sempre rispondenti alia conformazione del corpo ed al genere di vi-

ta
,
cui essi sono ordinati? allorche

, alzando gli occhi al cielo , ci

appare, la natura aver tutto colassu disposto per assicurare la durata

del nostro sistema solare, con inlenzioni simili a quelle, che ci pare

seguire cos'i mirabilmenle sulla terra per la conservazione degl'indi-

vidui e la perpetuild dette specie
1 ? Sicuramente 1'uomo attaccato a

questo globo non pu6 vedere 1'ordine finale di tutte le parti dell' u-

niverso. Ma e questa un'obbiezione? Dacche quello gli appare evi-

\ LAPLACE, Exposit. du Systems du Monde.
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dente in tanti casi, ci6 basta: 1'ordine finale percepito prova 1'inten-

zione, e quello che da noi non si percepisce non la esclude.

Ne solamente degli esseri composti o delle loro forme o dellelcggi

opportune alia loro conservazione conveniva che fosse 1'idea nell'in-

telletto del Creatore, ma eziandiodella materia elementare; dacchS

questa non e meno contingente, e perci6 non men bisognosa di

una volonta possente, da cui le fu donata 1'esistenza. Sealcuni an-

tichi filosofi giudicarono necessaria una menteordinatrice del mon-

do, ma non creatrice della materia, la quale essi credevano coeterna

a quella ed increata; ci6 null'altro prova, se non la debolezza del-

Tumano intelletto, che avendo se stesso per punto di partenza, torna

a sfe incessantemente, e pena a concepire un Dio, il quale non sia

ad immagine e somiglianza dell' uomo. L'uomo fa delle opere in-

gegnose ed utili
,
ma abbisogna della materia : dategli le pietre ,

i

metalli ,
il legname , e formera lavori talvolta mirabili : ma la ma-

teria, potraTuomo formarla, e trasformarla, ma non mai darlel'e-

sistere. Si fece di Dio un artista e non pi6 ;
ne si avverti

,
che la

materia inerte e non necessaria ha bisogno d'una cagione produttri-

ce, e che senza la creazione di questa, il grande Artefice si occupe-

rebbe intorno a ci6 che non esiste.

Questa tendenza a lasciarsi guidare dalla fantasia, ed assomigliare

Iddio all' uomo giunge talvolta al massimo punto presso i popoli piu

degradati e ridotti allo stato selvaggio. I selvaggi dell' Australia
,
o

almeno di una parte di essa, riconoscono che i cieli e la terra deb-

bono 1'originead un possente, che appellano Monogon ,
e lo imma-

ginano come un uomo del loro paese e del loro colore
, grande ,

forte e saggio, ma morto da lungo tempo ,
in eta decrepita i!

La disposizione indicata dello spirito umano, abbandonato a se

stesso e privo del benelicio della rivelazione, spinge pur troppo le

popolazioni rozze al politeismo. Come 1'uomo non pu6 attendere a

troppe cose e specialmente non pu6 operare ad un tempo inluoghi

fra loro lontanissimi; cosi facilmente egli immagina un dio regolato-

re del corso del sole, un altro di quello della luna, questo ncll'almo-

1 SALTADO. Mem. Sloriche delf Auttralia. Roma 1851, pagf. 96, 7.
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sfera, quello nel mare ecc. o senza piu divinizza le creature e quel-

le principalmente, le quali appaiono o piu magnifiche o piu elevate

o piu possenti, il sole e gli altri astri, il fuoco, 1'acqiia ed il vento.

Tuttavia, allorche si viene alia prima formazione ed ordinazione del

mondo, veggiamo ancora i Gentili, o cold o selvaggi, non ricorrere

a piu dei, ma piuttosto ad una divinita o potenza o mente supre-

ma
,
o sia che una reminiscenza della tradizione primitiva H ravvici-

ni alia verita, o che il semplice buon senso indichi abbastanza nel

mondo visibile 1'unita dell'opera e perci6 deH'Artefice, eziandio fra

le tenebre dell'ignoranza, o nell'incerta e debole luce d'una imper-

fettissima scienza.

Al presente poi il progredire delle scienze naturali rende quanto

far si pu6 manifesta 1' unita del disegno nell' universe, ed in conse-

guenza 1'unita del suo Autore e Legislatore. La legge della gravi-

tazione universale non pure si stende a tutto il nostro sistema so-

lare, ma eziandio agli altri sistemi
;
ci6 e posto fuori di dubbio dal-

la natura de'movimenti osservati nelle stelle doppie: ora essa e

provata universale, scrisse 1'Arago, nel senso grammaticale del vo-

cabolo. Lunga cosa e non necessaria sarebbe qui rammentare le re-

lazioni tra il regno animale ed il vegetabile, il principio di assimilia-

zione, per cui gli esseri dei due regni si conservano ed aumentano,

le proprieta dell' aria e della luce cosi aggiustate alia respirazione

degli animali ed all'organo della visione, e cento altre cose, per cui

appare nel mondo quel consensus unus, conspirantia omnia, che si e

predicate del nostro microcosmo, e le quali percio dimostrano 1' u-

nita della mente che concepi il gran lavoro e della mano che lo ese-

gui e lo conserva.

L'unita di disegno manifesta nell' universo e, come altri ha os-

servato, la migliore, o almeno la piu sensibile, confutazione dell' as-

surdo sistema, il quale coll'azione opposta di due principii coeterni

ed indipendenti, spiega il miscuglio de' beni e de' mali di questo

mondo, almeno finch& parliamo di beni e di mali nell'ordine fisico.

Invero i piu funesti fenomeni nel mondo inorganico, fulmini, gran-

dini, inondazioni, tremuoti, vulcani', si ripetono da quelle leggi

medesime, dalle quali tanti vantaggi alle creature derivansi, dall'e-
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vaporazione, daU'elettricita, dal calorico, o dalle chimiche azioni.

E ne' due regni organizzati gli esscri a noi pi6 dannosi conslano

degli stessi prjncipii elementari, di cui compongonsi i corpi de'piu

benefici ed utili e necessarii
,
ne diverse sono le leggi che reggono

I'organismo vitale di questi edi quelli, e ne conservano gl'individui

e le specie.

Veniamo all'eternita delle creature. In piu modi pu6 esporsi que-

sta dottrina, assai comunefra i filosofi gentili. Alcuni insegnarono,

il mondo, qual e al presente , essere eterno ed essere sempre stato

a un dipresso, quale ora lo veggiamo. No, dicevano gli altri, il mon-

do fu generato ossia ebbe un principio: ma prima del mondo con-

formato quale ora appare, era la materia in istato di caos, ossia in

confuso mescuglio, senza 1' ordine odierno e senzai corpi al presen-

te esistenti. Ma questo caos, questa materia informe esisteva essa

in tale stato da tutta 1'eternita? No, rispondevano alcuni, essa era

prodotta dalla dissoluzione, dalla ruina d' un mondo anteriore, nato

csso pure similmente dalla distruzione di un altro precedente e cosi

all' infinite. L'eternita della materia insegnavasi da alcuni, intro-

ducendo a regolarla ed ordinarla una intelligenza suprema: da altri

se ne faceva di meno.

Fra questi Lucrezio molto si affaccenda in provare che il mondo

presente n& sempre fu, ne puo eternamente durare *.

Denique non lapides quoque vinci cernis ab aevo?

Non mere avulsos silices a montibus altis,

Nee validas aevi vires perferre, palique
Finiti? neque enim caderent avolsa repente,

Ex infmito quae temporc pertolerassent
Omnia tormenta actatis privata fragore.

Praeterea, si nulla fuit genitalis origo
Terrai et caeli, semperque acterna futre,
Cur supra bellum Thebanum et funera Troiae

Non alias alii quoque res cecinere poetae?

Quo tot facia virum toties cccidere? nee usquam
Aclernis famae monumentis insita florent?

Verum, ut opinor, habet novitatem summa, recensque
Natura est mundi, neque pridem exordia cepit.

i De rer. natura L. V. vv. 307-332.
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Qaesti e somiglianti argomenti spesso furono ripetuti ;
e al pre-

sente la geologia e al caso di piu validamente provare la origine

non eterna dell'uomo, degli animali e delle piante viventi sulla su-

perficie della terra : ne le mancherebbe il modo di confutare, se

altri osasse difenderla oggidi, 1'eternita delle montagne, anchesen-

za ricorrere all' argomento, che queste, ove fossero ab eterno, per

1'azione continua della gravita e delle piogge, a quest' ora sareb-

bonsi gia appianate infinite volte. Anche oggidi possiam dire: se i

monti fossero, non diciamo eterni, ma d'incalcolabile antichita, se

non appianati, sarieno giunti allo stato, cui si avvicinano: compita

1' opera della degradazione, precipitate le parti sporgenti, addoleiti

i pendii a segno di rendere impossibili gli scoscendimenti, coperti

dalla vegetazione i frantumi avvallati, le catene di montagne offri-

rebbono un aspetto ,
da cui son tuttora assai lungi ,

e del quale

s' intravede qua e la qualche saggio i.

Ma tutti gli argomenti a posteriori, se possono provare la non

eternita dello stato presente del nostro globo o quella delle varie

sue parti o eziandio qualche cosa di piu, sono al tutto insufficient!

a dimostrare la non eternita della materia. Questo peraltro pu6 di-

mostrarsi a priori, e fatto ci6, non resta altro a cercare, non po-

tendo essere eterno il mondo, se non pu6 esser tale la materia, di

cui e composto.

Saremo qui contenti di pocbe e cbiare osservazioni : dacche que-

sto importante argomento e oggidi assai chiarito da parecchi filoso-

fi 2 e in particolare dalV illustre Card. Gerdil, il quale piu volte &

tomato sopra questo soggetto, a cui dobbiamo il piu ed il megliodi

cio che ora passiamo ad esporre, ed a' cui scritti rinviamo chi fosse

vago di piu estesa dimostrazione 3.

1 RAMOND. Observat. sur let Pyrenees Vol. I, pag. 32. DELUC. Traite

elem. de geologic, pag. 78.

2 Fra i vecchi scrittori, merita d' esser nominate il Card. TOLEDO. Franc. To-

leti S. I. Comment. inArist. dePhys. In L. VIII, C. 1, text. 20, qunest. 1 , et2.

3 Estai d' une demonstration mathemat. contre I' existence eternelle de la

matiere et du mouvement . . . nelle Opere edits ed inedite del Card. G. S. GER
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Se la materia inerte e mobile dell' universe non fu creata dal nul-

la, certamente essa e eterna, ed eterno e ancora il moto. Non pen-

so che alcuno fra i sostenitori della materia eterna 1'abbia posta in

eterna quiete; anzi i piu illustri fra essi si studiavano piu che altro

dimostrare 1'eternita del moto , checchfe poi si pensassero intorno

alia natura di esso moto. Posto il moto eterno, fa duopo porre una

serie infmita o un numero infmito di movimenti
,

es. gr. di rivol-

gimenti del sole o della terra. Ora una serie infmita, un numero at-

tualmente infmito e una manifesta assurdita. Imperocche la serie

naturale 1, 2, 3, 4. ... prodottaquanto vi piace, non altro vi dara

mai se non una somma di unita ossia un numero: ogni numero

possibile entra nella serie naturale e ne fa parte: non v'ha in tal

serie alcun termine finito, il quale non sia seguito da altro termine

finite : ci6 necessariamente conseguita dalla natura di questa pro-

gressione, ove il termine seguente non sorpassa il precedente che

di una unita; perci6 essa progressione e sempre aumentabile, n& e

in essa numero possibile che non sia finito. Nella serie, nel nu-

mero
, assurdamente si cerca o si pone 1'inflnito in atto, il quale

soltanto puo trovarsi nella immobile unita: infinite e numero sono

due nozioni, che cozzano insieme, e delle quali una esclude 1'altra.

Se un numero per Taddizione di altri numeri potesse divenire in-

finito, ci sarebbe una quanlita fmita
,

la quale per 1'addizione di

una unita diverrebbe infmita! Questo salto dal finito all'infinito

evidentemente ripugna-, dacche ogni quantita avente una rela-

zione fmita con una quantita finita e per necessita fmita. Sten-

diamo quella serie quanto ci aggrada: accumuliamo cifre sopra ci-

fre: otterremo un numero arcigrandissimo ,
ma finito ed aumen-

tabile, ed il numero seguente a questo lo sorpassera di una unita:

avra una relazione finita con un numero finito
5 dunque sara esso

eziandio finito : e siccome questa relazione sussistera in tutto il eor-

so della serie naturale, ogni numero, che le si aggiunga , sara sem-

DIL. Roma T. lV,pag.26l. De I'infini absolu considere dant la grandeur. Ib.

T ^) pag. i. Della nozione dcll'esteso geometrico. ib. pag. 99. Puo an-

cora vedersi il Saggio d' Istruzione teologica. id. ib. T. X, pag. 273.
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pre finite. Non & numero possibile nella serie naturale de' numeri,

cui questo facile ragionamento non possa applicarsi : dunque ogni

numero possibile e neoessariamente finito. Se cosi non fosse, vi sa-

rebbe un numero finito possibile non seguito da altro numero finito

nella serie naturale, ma bensi da un numero di ordine superiore,

ci6 che ripugna alle prime nozioni deH'aritmetica: dunque la seria

naturale mai non pu6 uscire dal finito. Innumerabili assurdi con-

seguono dalla supposizione del numero infinite. Si darebbe un nu-

mero finito, il quale sarebbe la meta dell' infinite. Esso infinite sa^-

rebbe un numero (una somma di unita) senza numero determi-

nato. Nel numero infinito sarebbono infiniti numeri ed infiniti qua-

drati; mentre al contrario in tutte le somme di unita troviamo le

unita piu copiose de
1

quadrati ,
e la copia di questi sempre a pro-

porzione minore
, quanto a maggior numero si trapassa; perche

sino a dieci sono tre numeri quadrati ,
in cento sono dieci quadrati

ch' e quanto dire la decima parte esser quadrati ,
in diecimila solo

la centesima parte son quadrati ecc. L'osservazione e di Galileo , il

quale avverte ancora cbe passando da un numero ad altri maggiori

non camminiamo verso 1' infinito : anzi per T opposilo a quanta

maggiori numeri facciamo passaggio ,
lanlo piu ci discostiamo dal

numero infinilo ; perche nei numeri
, quanto piu si pigliano grandi,

sempre piu e piu rari sono i numeri quadrati in essi contenuli : ma

nel numero infinito i quadrali non possono esser manco che tutli i

numeri : dunque Vandare verso i numeri sempre maggiori e maggiori

e un discostarsi dal numero infinito i. Quanto il numero cresce ,

tanto piu si allontana dalle proprieta dell'infinito. Dal che egli con-

clude, niuna relazione essere tra 1' infinito ed i numeri finiti.

Abbiamo favellato di numeri astratti, ma quanto abbiamo detto

pu6 applicarsi a qualunque numero concreto. Se il moto fu eterno,

furono in esso infiniti giorni o movimenti equivalenti ad altrettanti

giri diurni apparenti del sole: ma gli anni di questo tempo infinito

furono pure infiniti e non aumentabili furono uguali in nume-

ro ai giorni, ch'e quanto a dire, gli anni furono uguali ai giorni 5

1 Liah ddle scienze nuove. Giornata prinia.
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365= 1. II medesimo dicasi dei secoli. Se col pensiero risalendo

ad antichissime eta impieghiamo la vita in sottrarre anni da anni e

secoli da secoli, sempre, nell'ipotesi della materia eterna, sempre

ci troviamo al principio, sempre ugualmente Ionian! daH'eternita o

dall'inconcepibilc ed assurdo principio dell' eternild : ne il mondo o

almeno la materia ed il moto, supposti eterni, sariano piu antichi

oggidi di quanto fossero o mille anni o mille secoli addietro. Nori

e necessario trattenerci piu a lungo intorno ad una dottrina gravi-.

da di tante e di cosi manifeste assurdita.

evidente che non si tolgono cotali assurdita, ponendo non eter-

no il mondo, ma bensi la materia in istato caotico, e il suo moto

non regolare, ma disordinato ed irregolare, osupponendo un'eter-

na alternativa di mondi e di caos, di moti regolari e disordinali. II

numero infmito di movimenti sempre e assurdo e ci conduce ad

assurdi ,
o sieno questi movimenti ordinati o quanto esser possono

strani e disordinati.

Dira forse taluno di coloro che mantengono 1'eternita non del

mondo, ma bensi della materia, che questa o gli atomi, i quali la

compongono furono per un'eternita in perfetta quiete, e tutto ad

un tratto . a guisa d' un immenso esercito dormiente destato allo

squillar delle trombe marziali, si destarono da quell'eterno riposo e

si posero in movimentoPNon crediamo che allri vorra cid da senno

asserire, ne veggiamo quale ombra di verisimiglianza potrebbe darsi

a questa stravaganza. L'ateo non trovera fuori di Dio chi ponga in

moto questa materia e le dia le sue leggi ;
e chi ammette la somma

Intelligenza e il primo Motore, sara pure imbarazzato a dar ragione,

perche Esso abbia lasciata per un tempo eterno immota ed inutile

la materia, e finalmente se ne sia fatto legislatore e motore. Oltre-

che la durazione connaturale al mondo e successiva e mutabile
; e

per6 in qualunque modo si stabilisca ab eterno, si dee ammettere co-

me possibile quella infinitaseriedi movimenti, la quale abbiamo su-

periormente dimostrata impossibile.

Vuole osservarsi che 1'esposta dimostrazione vale eziandio rispet-

to alle creature spirituali. Queste ancora sono mutabili e mobili per
moto spirituale : sono mosse da varii pensieri , desiderii

, giudizii ,
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affetti, piaceri e dolori : e benehe non sieno necessariamente sem-

pre in moto ,
e possano restore per a!cun tempo immobili (es. gr.

neH'ammirazione di qualehe oggelto) , peraltro sono sempre e ne-

cessariamente mobili al loro modo, ossia permutabili, appunto co-

me dices! de'corpi. Dunque, supposte eterne tali creature, 1 assurda

serie infinita de'pensieri, o d'altri moti spirituali, che abbiamo mo-

strata impossibile, esisterebbe o certamente sarebbe possibile.

Non dee poi dar maraviglia se non abbastanza comprendiamo la

creazione delle cose dal nulla. L'uomo sente in se qualehe potenza,

ma non gial'onnipotenza: perci6 assai piu agevolmente concepisce

ci6 che sembra supporre una forza in qualehe modo analoga alia sua,

quantunque innalzata a grado assai maggiore, che non una di ge-

nere diverse, qual e 1'onnipotenza, operante senza istrumenti e sen-

za materia preesistente. Se la cotidiana esperienza non ce ne aves-

se diminuita non poco la meraviglia, noi peneremmo per avventu-

ra a credere 1'esistenza di organismi dotati del potere di riprodursi

e moltiplicarsi, dando vita ad esseri simili a loro, quali sono i cor-

pi delle piante e degli animali:e perche ci6? perche nulla di simile

veggiamo uscir dalle mani ne pure de'piu ingegnosi ed ammirati fra i

nostri artisti. Noi che non comprendiamo tanti effetti materiali

sottomessi al senso, noi la cui ragione ha corte le ali, anche tenen-

do dietro ai sensi, non dobbiamo prendere maraviglia, se non ci

e facile penetrare , Ooe chiave di senso non disserra
,
se non com-

prendiamo il potere incomunicabile del Creatore. Ma tra il mistero

e 1' assurdita non puo esitare nella scelta uomo di mente sana, in

ispecie se rammenti ch' egli e per ogni dove circondato da mi-

steri. Pare tuttavia che un ovvio esempio renda la cosa un poco piu

intelligibile. Allorche voi, ad altri favellando, generate nel suo spi-

rito la percezione di qualehe novella idea o cognizione o qualehe

nuovo affetto, che in lui prima affatto non era, la vostra percezio-

ne o cognizione o affetto non si parte da voi , ne punto scema : e

1'affetto o la cognizione o la percezione dell' idea nell'altrui animo

dalle vostre parole prodotta, benehe sia generatada voi e sia piu o

meno somigliante alia vostra, pure non e la vostra
;
non e modifi-

cazione del vostro spirito, ma dello spirito altrui
;
anzi ne pure ha



270 COSMOGON1A NATURALE COMPARATA COL GENESI

somiglianza perfetta
con quella ch'e in voi: il piu delle volte meno

plena sara la cognizione; meno chiara sara 1' idea
;
meno forte e

forse piu forte sara 1' afletto. Tali cose produconsi da una cagio-

ne, tanto da esse distinta, quanto le onde aeree, mediante le quail

la vostra volonta produce cotali effetti. Questa e una specie di crea-

tion* umaiia: quell! effetti erano nulla prima che voi 11 produceste;

ma esisteva la sostanza in cui gli avete prodotti. Ogni operazione del-

la creatura sara sempre imperfetta immagine della creazione. La

creatura pu6 talora generare e in certo modo creare le modifica-

zioni o le forme: e proprietaincomuuicabile dell'Onnipotente crea-

re le sostanze.

Molti argomenti a favore dell'eternita del mondo, o del rnoto o del-

la materia arrecarono gli antichi filosofi. A quest! ha dato risposta,

dopo Gio. Filopono, il P. Ben. Pereira *, e ultimamente gli ha chia-

inuLi a nuovo esame 1'illustre Galluppi 2. Reputiamo quindi inu-

tile rifare il gia fatto, tanto piu che non 11 crediamo di gran mo-

mento, ne la noia del trascriverli sarebhe per avventura compensa-

ta dall'utilita.

A molti faceva gran forza quel detto : Ex nihilo nihil. Lucrezio

pone il principio : Nullam rem e nihilo gigni divinilus unquam 3.

Le due ultime voci rendono il verso empio del par! ed assurdo;

mentre per opposito niuna creata sostanza esisterehhe, se pel vole-

re di Quci che puote (divinilus) non fosse creata dal niente. L'adagio

poi: nullam rem e nihilo gigni, separato da quella sciagurata chiu-

sa, e evidente, se intendasi, che il nulla non fa ne genera alcuna

cosa, ovvero che niuna cosa pu6 farsi servendosi del niente positi-

vamente come d' uno strumento, o quasi di materia, dandogli una

forma. Ma da ciu allalto non discende che il Creatore non possa dar

1'esistenza a cid che non 1' aveva (e perci6 era non ente o niente)^

e questo senza alcuna cagione da se distinta, ne materiale, ne istru-

mentale.

1 BENED. PERERtl. S. I. Dt communibus omnium rerun naturalium princi-

piit .... Romae 1756. L. XV, c. 2 et serj.

2 Storia della Pilot..dl B. P. GALLUPPJ. Napoli 1842. C. V, VI, VII ecc.

3L.I, v. 151.
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PRENOZ10NI

i. Filologia della voce 2. Radice naturale del Credito, fiducia nella probitd

3. Partizione 4. Definizione.

1. II Creditum de'Latini, participio passive del credere, diede ori-

gine alia parola italiana CREDITO, dotata, come ognuno sa, di molti

significati .

Essa significa in primo luogo il valore imprestato che dai Latini

dicevasi pecunia credita
,
o creditum

,
somma confidata ad alcuno.

Ed e questa, come nota il Forcellini coll'autorita di Prisciano e del

Vossio, la primitiva significanza del vocabolo : onde sogliamo dire

di un chicchessia aver lid un credito di tanti scudi
,
vendere i suoi

crediti eccetera.

E poiche niuno confiderebbe altrui le proprie ricchezze se non

avesse fiducia nell' altrui onesta e solvibilita, la buona opinione che

rende agevole il trovar danari ad imprestito ottenne essa pure il

nome di Credilo; trasferito poi genericamente alia stima, di che al-

tri gode nella societa sotto qualunque rispetto: onde e usitatissimo

il dire persona accreditata, persona discreditata.
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Questi significati
corrono eziandio fra gli economisti, i quali dt-

cono per cagion d'esempio,che il Governo di Napoli gode mollo cre-

dito, che i suoi fondi sono in credito, vale a dire sono stimati, go-

dono la pubblica fiducia. EJ appellano crediti sullo Stalo e titoli di

credito
, que' valori che un private ha diritto ad esigere ,

e quelle

cartelle onde apparisce un tal diriLto. A
7
ede ognuno che questa spe-

cie di contratti altro non sono in sostanza, se rion un efletto della

probita di chi chiede e della Gducia di chi concede rimprestito.

2. Ma questa prima idea cosi semplice ed elementare, come mai

ha ella prodotto quella macchina intricatissima dell' odierno Cre-

dito pubblico e delle moltiplici sue istituzioni? In queste, come in

ogni altra parte del morido e morale e fisico
,
la nalura sommini-

stra il primo abbozzo e la sostanza primordiale, lasciando all ope-

ra umana di condurla alia perfezione, a cui la destino laProvviden-

za ,
allorche scelse 1' uomo per cooperatore degli eterni suoi dise-

gni. Laonde come la logica naturale viene perfezionata dalla logica

filosoQca
;
come le sublimi speculazioni del calcolo sono uno svol-

gimento dei primi concetti trivialissimi di quantita; come ogni raz-

za di animali e di piante, perfezionata dall' arte educatrice, sommi-

nistra all' uomo sussidii meravigliosi ;
come le materie piu rozze,

trasformate in istromenti aumentano immensamente e raffinano ad

opere di microscopica delicalezza il lavoro umano : cosi quel fatto

naturale
, semplicissimo , per cui ognuno k propenso ad aflidarsi

tranquillamente ad un animo retto e coscienziato, somministr6 al-

1'ingegno umano una quasi materia prima ;
intorno alia quale la-

vorando e personalmente e socialmente ne trasse prodigi di gi-

gantesca potenza. Prodigi, i quali ,
se esercitano gran parte della

loro possanza intorno al mondo economico e materiale
,
non sono

tuttavia orbi d'ogni influenza anche nel mondo morale. Di che

qualche cervello balzano infanatichitosi dei progressi moderni, pub-

blic6 quella matta idea della Bancocrazia *, sperando aggiustare

1 Non senza meraviglia troviamo nell' Encyclopedia italiana un elogio cti-

rioso della Bancocrazia. Se i nostri lettori gradissero saggiarne un centelliuo
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colle istituzionidiCredito,non che le borse de'mercatanti ed i ven-

tricoli del popolo , perfino le idee degl' intelletti e la mora'e delle

volonta! Sogni che in altri tempi avrebbero fatto ridere per la loro

singolarita e stranezza; ma che oggi danno molto da piangere ,
al-

lorche si riflette che hanno potato strascinare in delirii', cospira-

zioni e stragi le classi degli operai, le sette dei sansimonisti, dei fu*

rieristi e non so che altro con que' danni e con quelle sventure che

tutti conoscono.

3. Volendo qui dare ai lettori una prima idea anche di questa

entita economica per poter poscia, secondo V occasione, applicare

agli increment progressivi del credito e delle sue istituzioni quelFa-

nalisi filosofica e quei principii morali che ci sembrano dover retti-

ficare e svolgere piu compiutamente le teorie economiche-, daremo

prima un occhiata al Credito esordiente nelle angustie dell ordinev

private, poscia alle ampliazioni che egli riceve nell'ordine pubblico^

4. 11 Credito economico, di cui parliamo, e un complesso di fun-

zioni e di istituzioni or private, or pubbliche, risultanii dalla fidu-

cia degli uni nella parola degli altri, mediante le quali si agevo--

lano le operazioni commercial!, rappresenlando con segni conven-

zionali la moneta sonante.

Per vedere in qual maniera cio possa ottenersi e siasi veramente-

ottenuto, altro non abbiamo a fare che seguire passo passo i fatti

che lo condussero ai moderni increment!, considerando in qual mo-

do cotesto sentimento di fiducia venne in certa guisa a prendere

corpo nei segni esterni e nelle associazioni.

per giudicarne da se medesimi,potranno leggere lepocheparoleseguenti. La

Societa dei Millenarii e poggiata sul sacro Testo letterale dell'Apocalisse che

( ci promette un Angelo, il quale deve aflferrare il diavolo e satauasso. . . Noi

sosteniamo che il santo Apostolo con questa sinonimia allude al mono polio

e alia coiicorrenza economica
, politica e religiosa , che da Caino sino a

Cohden ban dato pretesto al fratricidio ... La lega industriale universale

scioglie matematicamente questo problema di una protezione universale di

tutte le individualita , perche nell' industria ciascuno e valutato algebrica-

mente per i suoi capitali in proprieta ,
in capacita e in attitudine al trava*

(
glio. ecc. (Corvaia Bancocrazia. Prograrama, . 6).

Serie III, vol. X. 18 15 Aprile 1858.
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CREDITO ESORDIENTE.

SOMMARIO

5. Preterizione degli anticht 6. Origiiie delle cambiali 7. Ostracismo de-

gli Ebrei 8. Guelfi eGhibellini 9. La fiducia nelle cambiali 10. La fi-

ducia accumula danaro in deposito H. Lo rende fruttifero nel lavoro col

prestito: 12. ne agevola i trasporti nel banco di giro: 13. ne anticipa

la scadenza nei banchi di sconto: 14. diviene merce nominate ella stes-

sa, biglietto al latore 13. Guadagno del tempo e sua preziosita" 16.

Utilitd de'banchieri.

5. Nulla diremo delle istituzioni di Credito presso gliantichi. Se

il credito risulta, come abbiamo detto, dal natural sentimento di fidu-

cia che ogni persona ragionevole ripone nella probita di un uomo

coscienziato, e cosa evidente che, dovunque furono probita e com-

meroio, ivi dovette trovarsi qualche primo embrione di Credito;

poiche sempre alia causa seconda 1'effetto. Per ogni dove adunque

nell'antichita s'incontrano fatti analoghi i quali dimostrano, come

Fuomo sentisse il comodo e il vantaggio che derivano al commer-

cio dalla fiducia scambievole. II libro della Sapienza introduce i

malvagi che invitano il giusto ad associare con essi la sua borsa per

correre la stessa fortuna, con la speranza di trasricchire : Omnem

pretiosam substanliam reperiemus, implebimus domes nostras spo-

liis: Svrtem mitte nobiscum, marsupium unwn sit omnium nostrum.

Di Tobia si racconta nel suo libro chemediante un chirografo avea

rilasciato aGabelo 10 talenti d'argento^ onde spedisce il figlio col

chirografo istesso a riscuoterlo. Obbligazioni di prestito e traffico

di banchi si ricordano continuamente nelle sacre paginedelVangelo.

II Villeneuve Bargemont nella bella sua Storia dell'economia po-

litica ricorda le istituzioni degli Ateniesi in favore del commercio

e gli enormi interessi che correvano tra quei negozianti: egli mostra

il tempio di Delfo divenuto una specie di banco di deposito. Anche

presso i Romani si rinvengono alcune tracce di Credito pubblico, cui



DEL CEEDITO 275

Cicerone rimprovera a Cesare di voler distruggere con un fallimen-

to *. Molto piu potrebbe rinvenirsi nella bella ed ampia storia di

Heeren intorno al commercio degli antichi popoli. Ma queste noti-

zie, importantissime per gli eruditi, poco gioverebbono al nostro

assunto presente di mettere in chiaro le principal! nozioni di socia-

le economia.

6. Lasciamo danque gli antichi popoli agli archeologi e con-

tentiamoci di dare un' occhiata a que' fatti, donde germogliarono

le istituzioni presenti. E il primo di questi e, secondo la gene-

rale osservazione degli storici economist]', 1' invenzione della Cam-

biale, attribuita dagli uni agli Ebrei perseguitati nel medio evo,

da altri agl' Italian! or Guelfi, or Ghibellini, esulanti a vicenda ora

in Francia, ora in Olanda
j
da altri finalmente a tutte insieme co-

teste ed altre vicissiludini le quali diedero a poco a poco increment!

successivi e perfezione alle cambiali, elemento primitivo delle istitu-

aioni di credito.

Secondo i primi, perseguitati e talora con zelo piu fervido che

ragionevole, talora piu politico che cristiano, gli sventurati discen-

denti dei deicidi, si trovarono dapprima nella misera condizione di

non poter iissare i frutti dei loro guadagni sopra altro materiale

elemento che la moneta. Una tale condizione viene ordinariamente

deplorata da'filantropi miscredenti, e somministra il tema a triviali

declamazioni contro il fanatismo. Rendemmo gia conto ai nostri

lettori di una operetta scritta intorno a tale materia da un valente

pubblicista astigiano, occupatosi nel Consiglio di Stato di Napoleo-

ne 1 a studiare la legislazione spettante a quel popolo sventurato.

Chi leggera in quelle carte dimostrata la morale impossibilita di

trasformare in veri cittadini europei gl' Israeliti, fermi nello spirito

loro religiose, il quale s'immedesima per essi col nazionale, capira

benissimo quale tara si debba dare alle invettive Glantropiche e ai

pretesi tortidelCattolicismo per non avere consentito ad un popolo,

essenzialmente straniero ed incapace d' esser condotto ad unita di

i Pagg. 142 e 233.
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civile comunanza e di spiritosociale, 1'entrare a parte del territorio

nazionale: tanto piu, se riflettasi che tuttoin breve 1'avrebbe assor-

bito per I'avidila predominante e pel genio turbolento dimostrato

da quella misera gente senza interruzione, ovunque prese albergo,

dall'eccidio di Gerosolima fino all'epoca della Rilorma.

7. L'impotenza dunque di fissarsi sul territorio, la quale per parte di

Dio pote essere giusto castigo dell'ostinazione superstiziosa in una

credenza morta, come I'ostinazione medesima fu pena del deicidio;

per parte delle sociela cristiane fu provvedimento politico impe-

riosamente richiesto dal bisogno di uuitu sociale e dalla oslinata ri-

.pugnanza dell' Israelita a conformarvisi pienamente. Posta poi una

tale condizione di popolo , ognuno vede che esso trovavasi condan-

nato dalla natura stessa delle cose a riporre nella sola pecunia ogni

<appoggio dell'esistenza : di cbe, seconda conseguenza, 1'incitamento

ad attendere perpetuamente all'aumento della moneta. Arrogi che

per la legge mosaica 1'usura adanno delle genti,qual che ne fosse il

motivo (che non e qui luogo d indagarlo), veniva a quel misero popo-

lo o conceduta o tollerata. Aggiuntocosi il preteso diritto al bisogno,

era naturale che, immerso nell'arte sordida di tali guadagni,egli te-

soreggiasse ad un tempo e ricchezze sfondolate in danaro e copia

di odio e di esecrazione pubblica. In tal guisa, parte per ispirito na-

zionale, parte per isventura, parte per malvagita, divenuto flagello

delle societa cristiane, forni a queste, ora il motivo, ora il pretesto

di mille vessazioni
,
contrarie molte volte a tutte le idee di carita

cristiana e di giustizia politica, e pero riprovate dall'autorita della

Chiesa
5
ma molte volte eziandio giustificate e dai delitti , con cui

{e ricchezze si acquistavano ,
e dai danni che ne ridondavano sopra

4a societa intera.

Cosi gl' infelici Ebrei, gia spossessati d'ogni diritto ad acquistare

terreni , vennero inoltre sbanditi non di rado dalle societa europee

con pericolo o perdita di quelle medesime ricchezze metalliche, con

le quali s' ingegnavano di sopperire ai bisogni della vita. Non ista-

remo qui a ricercare nella legislazione canonica i tentativi fatti dalla

Chiesa per rattemprare sapientemente, secondo suo costume, la se-
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verita richiesta abene pubblico della Cristianita con la mansuetudi-

ne es^enziale alCristianesimo: ricerche storiche utilissime ai tempi

che corrono ,
ma remote dalla materia che abbiamo per le mani. A

noi fu d'uopo accennare il fatto, perche a questo viene attribuita da-

gli storici economist! la prirna invenzione delle cambiali.'Sbanditi,

dice il citato VILLENEUVE sull'autorita di altri parecchi ,
cacciati di

terra in terra, essi non trovavano altro spediente per salvare le ric-

chezze accumulate, che depositarle partendo in rnani oneste e si-

cure
;
e giunti poscia a terre meno ostili

,
dare cambiali a qualche

yiaggiatore che moveva per cola onde essi erano fuggiti.

8. Altri attribuiscono 1'idea medesimaaiFiorentiniGuelfi cacciati

di patria dai Ghibellini: e cosi la pensa il Derbuys, storico della cit-

ta di Lione, ove quei GuelPi si rifuggirono. Ripatriati questi e vinci-

tori, tocco ai Ghibellini il fuggire, e ricovratisi in Amsterdam ove

diedero il nome al cosi detto Quartier de Lombardi, usarono an-

ch'essi le polizze di cambio e sopra di queste incominciarono a ne-

goziare, dando regolarita ed estensione ad una istituzione nata da

privati bisogni per fortuite vicende.

Mediante una tale regolarita, autenticata eziandio dalle pubbliche

leggi , la cambiale dei reputati negozianti , acquislava tal credito
,

che equivaleva pienamente alia moneta metallica pel suo valore

commerciale, e lasuperava eziandio per I agio o facilita di traspor-

tarla e trasmetterla.

9. Questo valore della cambiale era originate dalla fiducia che

gli esuii avevano nel depositario, cui fidavano fuggendoi loro averi,

ne senza tale fiducia gli avrebbero fidati rnai
;
ed appoggiavasi alia

fiducia che colui che chiedeva la cambiale (remittente, come lo di-

cono i banchieri) riponeva nella parola dell esule che gli assicurava

la somma da lui richiesta, traendola sulsuo corrisporidente (il quale

vien detto trallario). Ecco, come vedete
,
una specie di danaro in

carta, creato sporitaneamente dalla fiducia scambievole dei varii con-

traenti il quale puo prendere varie forme sotto nome di payhero, di

credenziale ecc. 11 negoziante che partiva da Amsterdam
,
recava

seco in cotesta cambiale con somma facilita e senza pericolo una
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somma di denaro chc, senza incontrare per via opposizione dai la-

dri o dai Govern!, in Firenze diverrebbe moneta metallica.

10. Or sono eglino soltanto gli esuli che abbisognino di chi serbi

loro ildeposito? Voi sapete che ogni operaio, ogni uomo industre,

per poco che egli sappia con la frugalita e coll'ordine risparmiare,

benche scarsa, qualche parte de' suoi guadagni, riesce, se non abbia

disdetta, a raggrazzolare qualche denaruzzo destinato da lui o apre-

munirsi contro sventure impreviste, o a prepararsi un sostegno con-

tro il preveduto pur troppo e gravissimo peso degli anni senili. E sa-

pete benissimo come costoro s'ingegnano di preservare dai ladri co-

testa loro speranza suprema : questi lo cuce negli angoli del suo

materassetto, quell' altro lo occulta tra i ragnateli del suo soffitto:

e cosi altri altrove, ciascuno, secondo la maggiore o minore astuzia

o diffidenza. Or supponete che molti di tali artigiani acquistino fi-

ducia in uomo dovizioso, e credano piu sicuro in inano sua il loro

gruzzolo, che nel materassetto o nel ripostiglio del soffitto
5

il ricco

che riceve i loro depositi potra accumulare con essi una tale som-

ma, che gli dia mezzo d' intraprendere opere grandi o d' agricoltu-

ra, o d'industria. Cosi quei capitalucci che
, spicciolati , avrebbono

dovuto languire inerti nel loro nascondiglio per anni ed anni; rac-

colti nello scrigno del depositario, diverrebbero fruttiferi in pro di

quel ricco che li ricevette in custodia: ed il quale, per crescere il nu-

mero degli accorrenti, ben potrebbe esser tentato di metterli a parte

nel guadagno. Si formerebbe in tal guisa cio che appellasi banco di

deposito ; ben inteso che il depositario non potrebbe onestamente va-

lersi di ^uelle somme , se non in quanto o dai deponitori ne avesse

la licenza, o nelle ricchezze proprie avesse onde rimborsarli ad ogni

richiesta. Chi a lui confida il danaro, dee dunque avere tale fiducia

nella sua onesta, che vegga ugualmente, o piu sicuro ,
nelle mani

di lui che nelle proprie il valsente confidatogli. questo un fatto

cotidiano che ogni lettore puo osservare nelle Casse di Risparmio

e che fa toccar con mano la futilita di quel pretesto, con cui cer-

tuni difendono T usura, dicendo che una carta, un' apoca mai non

puo equivalere al contante. E chi non vede che la fiducia, per cui
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ogni artigianello raccomanda il suo gruzzolo alia Cassa di Rispar-

mio, nasce dal vedervelo piu sicuro che in casa propria? E chi

impedisce che alia probita di un private abbiasi, specialmente in

tempi tranquilli, quella fiducia stessa che si pu6 avere in una so-

cieta di negozianti? Voi vedete in questo primo passo del Credito

come la fiducia scambievole produca lucri economic! : tutte quelle

somme spicciolate od inerti poste a contatto acquista no attivita ed

importanza e divengono riproduttive.

11. Ma per poco che vada crescendo il numero di chi raccoman-

da a lui i risparmii accumulati, crescera pel d epositario la bisogna a

segno di occupare tutto 1'uomo: ne piu gli rimarra il tempo d'at-

tendere egli stesso o a coltura di campi o ad officine d'industria.

Come fara egli dunque affinchequel considerevole capitale raggra-

nellato da tante piccole somme, non resti g iacente ed infecondo? Lo

spediente si offre da se, in quanto nfti non mancano o agricoltori

senza semente e utensili, o artigiani senza stromenti e materia. Fa-

te che uno di costofo gli si presenti, uomo onesto ed accreditato,

per ottenere un prestito 5
il danaro, che il depositario riceveva dalla

fiducia dei primi, gli verra tratto di mano dalla fiducia che egli mette

in questo seeondo; e la somma imprestata all' artigiano produrra

que' frutti che 1' industria del banchiere non pu6 produrre da se

stessa. Ed ecco nata una seconda specie di banco, il banco di pre-

stilo. Voi vedete che tutto e qui lavoro di quella fiducia, di quel

credito, di cui stiamo parlando : il quale agevola il giro della mo-

neta, raccogliendola dapprima daU'inerte salvadanaro del povero

artigiano per formare un capitale impiegabile, e lo trae poscia dal-

le mani del banchiere in quelle dell' artigiano o del colono checol-

1' opera loro lo rendono fruttifero. E poiche a trasportarlo dalla ma-

no dei primi in quella degli ultimi, e necessariarabilita, 1' opera, il

tempo di chi serve da mezzano a! trasporto, costui ha giusta ragione

di chiedere una ricompensa a coloro, in pro dei quali si adopera.

12. Stabilito il banco di prestito, e facile il vedere quanto esso

possa giovare al trasporto della moneta d' uno in altro paese per



280 DEL CRED1TO

mezzo delle cambiali, delle quali poc'anzi abbiamo parlato.Postosi

in corrispondenza con rarii centri di commercio, il banchiere potra

imprestare il suo danaroai corrispondenti che debbono fare qualche

sborso sulla piazza ov'egli dimora; e ne otterra in contraccambio

dei pagamenti equivalent nelle piazze ove tiene la corrispondenza.

Delia qua! fiducia reciproca e viaggiatori e negozianti avranno il

commodo di trasportare da una piazza ad un' altra i loro valsenti,

senz'altro peso che di quella carla.

13. La quale, notate bene, come ravvicina i luoghi, cosi riesce

mirabilmente a ravvicinare anche i tempi per opera dei banchieri

medesimi, allorche prendono la funzione di banco di sconto. Voi vi

presentate ad uno di cotesti bancbi con una cambiale che dovreste

riscuotere fra due o tre mesi : ma la premura de' vostri interessi vi

spinge ad anticipare. Che fara con voi il banco di sconto? Vi anti-

cipera, colla ritenuta di un fnttto proporzionato, la somma da voi

richiesta, imprestandovila tratta che egli potra poscia ricuperare o

certo conteggiare col traente.Mas'indurrebb'egli ad anticipare co-

testa somma, se dal trattario medesimo non avesse fiducia di ricu-

perarla? E chiaro che no. Ed ecco per conseguenza la fiducia, il

credito divenuto veicolo dei yalori da un punto all' altro dello spa-

zio, da uno all' altro termine del tempo.

Banco di deposito, di prestito, di giro, di sconto; ecco quattro

maniere di servigi resi dalla fiducia al commercio con la sostituzio-

ne delta carta alia moneta.

14. Ne questa carta si restringe alia mera funzione di ricordare

la promessa di quel banco che la diede in mano al remittente : ma,

munita di nomi ben conosciuti e sicuri, diviene in certa guisa mo-

neta essa medesima, e incomincia a percorrere le piazze di commer-

cio, accettata come moneta sonante da chiunque conosce il valore

di quelle firme. Siccome peraltro il dovere ogni volta scrivere sul

dorso della cambiale la girata col nome proprio, pu6 recare noie e

ritardi, usano talora i banchi emettere cedole senza nome, o come

snole dirsi, biglietti al latore; i quali vengono riscossi da chiunque
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tiene in mano la cedola. Questa maniera di cambiale compendiaria

ha, come ognun vede, il comodo della celerita, ma compensato

dal pericolo : potendo chicchessia, nelle cui mani giunga o per frode

o per violenza, risouotere la somma a danno del vero proprietario:

il che non potrebbe cosi facilmente, trattandosi di cambiale nomi-

natamente intestata a persona determinata.

15. Riflettete poi, per comprendere viemeglio i grandi vantaggi

recati dal Credito al commercio, il tempo essere, se non 1'agente

principale, certamente la condizione essenziale, come d'ogni atto

umano, cosi d' ogrii operazione economica. Posto dunque cbe la fi-

ducianei banchi riesca ad accelerare coteste operazioni, e cbiaro

che riesce in proporzione a moltiplicarne i guadagni . Infatti che cosa

fa, per modo d'esempio, il banco di deposito? Quel gruzzolo del-

1'artigiano, che doveva consumarsi improduttivamente negli anni

della vecchiaia, quella somma giacente che un proprietario riteneva

per investirla a suo tempo, aumentata con successivi guadagni nel-

1'acquisto di un terreno; questi e simili capitali, depositati dal pro-

prietario in mano del banchiere,imprestati immediatamente dal ban-

chiere all'industria, incominciano tosto a produrre sotto forma di

prestito, pronti sempre frattanto a tornare in mano dei padroni o

pel divisatoacquisto di terreni o pel sostentamento della vecchiaia.

Dite altrettanto del banco di sconto: il negoziante, che doveva aspet-

tare due o tre mesi la scadenza della sua cambiale, non poteva con.

quella somma incominciare nuovi traffichi. Riscuote all' opposto im-

mediatamente con piccolo sconto la somma? Eccolo in que' tre mesi

occupato in nuove produzioni le quali senza capitale doveva sospen-

dere: i tre mesi di lavoro sono guadagnati dal credito.

16. Come vedete, la fiducia scambievole pu6 produrre tesori,se-

condo che agevola ed accelera le permutazioni. L' esservi una classe

d' uomini, una professione unicamente occupata nel ricercare da un

canto chi abbia danaro da impiegare in opere lucrose, dalF altro chi

abbia opera bisognosa di danaro, fa si che il tempo venga utilmente

usufruttuato e dalla moneta dei primi e dall' industria dei secondi.
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Gli uni e gli allri , se dovessero andare cercando da se medesimi

ol' opera o il danaro, perderebbero gran tempo e per imperizia

riuscirebbero malamente: laddove il banchiere, versalo nel negozio

e conoscitore di molte persone, trovasi perpetuamente in atlo di

congiungere i due fattori di produzione, olYerendo alia moneta I'o-

perario, all' operaio la moneta.

Badate nondimeno a non cadere in un abbaglio che noneinfre-

querite fra i meno periti, e che i periti saranno tentati di promuo-

vere, se pari alia perizia non regni in essi la probita. AH
1

udire co-

me il Credito riesce fra' negozianti produttivo, potrebbe insegnare

taluno e tal altro accettare che, quanto piu si lavoraacredito, tan-

to la societa divenga piu ricca : e cio per un argomento che riuscira

forse a persuadere i dabbenuomini. La terra, potrebbe dirsi, e

produttiva: e quanto piu si lavora, e piu ella frutta. Sedunquean-

che il Gredito e produttivo, piu s'adopera il Credito, piu ancora

diverra fruttifero .

Ma per poco che il lettore abbia presente cio che intorno al Cre-

dito abbiamo fin qui ragionato, comprendera benissimo la stortura

dell' argomento. II Credito, o piuttosto nel senso dell' argomento

proposto, 1'esercizio, le funzioni del Credito non sono, come la

terra, sostanze produttrici, ma sono, come il lavoro della zappa o

dell'aratro, mezzi per ottenere la produzione: il negoziante ado-

pera intorno alia moneta il suo Credito, come il bifolco intorno al-

ia terra T aratro o la zappa. Per conseguenza esortare a moltiplica-

re il Credito indefinitamente, vale altrettanto che esortare a zappare

ed arare senza fine. Che direste voi di un bifolco, il quale dal primo

all' ultimo giorno dell' anno sempre continuasse a zappare ed arare

il suo campo? che, non avendo terra da arare, andasse condu-

cendo 1' aratro avanti e indietro per le vie o brandendo per aria la zap-

pa? Direste ch'egli e impazzito -, giacche il lavoro allora e fruttifero,

quando si esercita a modificare utilmente una materia.

Or cosi appunto il Credito, lavoro del banchiere, se assicura ai

suoi clienti la possibilita di riavere, quando che sia, il danaro affi-
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datogli, ne promovera realmente il giro e lo fara impiegare util-

mente. Ma se cotesto lavoro 1' impieghi senza materia, se avvedu-

tosi che altri volentieri gl'impresta, prometta per avidita di gua-

dagno restituzioni che non potra eseguire-, ben potra qualche volta

gittare un dado favorevole e serbare col nome di onesto il Credito

del negozio ; ma a lungo andare gli fallira il giuoco e vi perdera il

Credito. E manco male se la perdita fosse tutta per lui ! Ma il peg-

gio e che, nell' impossibility di codiare passo passo pel laberinto del

commercio gli audaci suoi tentativi
5

i poveri clienti si troveranno

un bel di avvolti nel naufragio, in quella appunto che credevano

veleggiar piu felici.

Di che comprenderete che, se vi ha istituzione sociale, ove la

probita sia di suprema importanza, la e proprio F istituzione del

Credito: nella quale chi non sia frenato dall'intema legge dellaco-

scienza, pud dall' escadi lucro smisurato essere allettato si gagliar-

damente, e dalle tenebre, in cui s'avvolge il traffico, sperare si

probabile 1'impunita. Ma di ci6 piu diffusamente altra volta.

.
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Avea, se vi ricorda, un cotal Conte chiesto ad un frate scalzo qua-

le utilita sociale venisse dallo incedere die esso faceva a quella stra-

na maniera. E T interrogato avrebbe poluto rivolgere la stessa do-

mandaall'interrogante intorno a varie abitudini della sua vita, nei-

la quale per avventura non si sarebbe trovata altra utilita sociale,

cbe una dozzina di sigari,cui esso Conte mandava in fumo per cia-

scun giorno. Ma buon per lui che si avvenne in un frate modestis-

simo, il quale, senza arrogarsi il diritto di far conti molto sottili ad-

dosso a veruno, fu contento di rispondere queste precise parole:

Vado scalzo, signor mio, per conforto di quei tanti che van-

no molto male calzati.

La quale risposta mentre da una parte si stende piu largo assai

che a prima vista non pare, acchiude dall' altra una utilita sociale

che nella testa del povero Conte non sappiamo quale fortuna avreb-

be potuto fare
;
ma a noi certo pare insigne, e tale che per poco non

comprende essa sola 1'unicamente possibile soluzione della gran qui-

stione sociale, onde e agitato il nostro mondo nel cercare un asse-

stamento qualunque, dopo di avere sconosciuto e rinnegato prati-

1 V. questo vol. pag. 161 e segg.
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camente il Vangelo. Quella quistione poi si ristringe cosi in pochi

termini. Obliterata nei popoli la fede nella espiazione a che debbono-

servire i mali della vita
,
discoaosciula la dottrina evangelica intor-

no alle seduzioni present! e ai danni futuri di che si pu6 fare origi-

ne una sfoggiata opulenza; rinnegata almeno nel fatto la speran-

za della beatitudine ultramondiale, a cui quei mali stessi debbono

essere un tirocinio ed un apparecchio 5
sostituito a quella fede la per-

suasione cbe 1' uomo, nato per godere, ha il diritto e quasi che non

dicemmoha il doveredi satisfare tutte le sue naturali propensioni^

supposte, diciamo, tutte quelle premesse, la voglia ,
la smania, la

rabbia dello arricchire si va facendo smisurata nelle moltitudini,.

appunto perche nelle ricchezze esse veggono il mezzo piu spedito,

piu sicuro e piu universale a quel desiderate soddisfacimento. Quin-

di torna in campo 1'eterno ritornello della storpiatura che ad esse

pare vedere nel mondo presente, nel quale alcuni pochi privilegiatr

hannoconfiscato a proprio profitto il piu e il meglio d'ogni cosa de-

siderabile, lasciando ai milioni diseredati dalla fortuna il triste do-

vere di lottare tutta la vita colla miseria; e quindi il contrapposto

del riccone sfondolato, a cui un lusso sibaritico lascia tuttaviaintatti

nei colmi forzieri a imputridire i milioni, in quella che il plebeo da

un lavoro implorato di sedici ore del giorno appena trae tanto da

sfamare se e la grama sua famigliuola; e per giunta col rischio

sempre imminente che alle braccia manchi il lavoro
,
od al lavora

raanchino le forze-, e allora? e alloral'abbandono, la disperazione,

il finire di fame o di capestro. E nondimeno nell' uno e nell' altro

termine del contrapposto identiche le propensioni, ugualissimi i di-

ritti, talora poco dissomiglianti le qualita naturali, ed in piu di un-

caso nel secondo piu pregevoli che non nel primo.

Non ci e bisogno che i nostri lettori si atfaccendino per richia-

marci alia memoria i fondamenti di naturale giustizia, sopracui*

quell
%

apparente disordine si appoggia, e le provvidenze onde lana-

tura medesima lo ha temperato, si che quel terribile contrapposto,

preso cosi crudamente e senza consolazione di sorta, si debba con-

siderare come fuori del consueto e poco meno che mostruoso : e-



IL FRATE

sarebbe cosa al tutto pazza volere distrutta una istituzione anche

naturale, perd solamente che,disordinandoin essa, ne possono pro-

venire sconci e storpiature gravissime. Noi crediamo di non le igno-

rare quelle
belle cose, e ci pare anzi che in piu di un luogo lesia-

mo venuto esponendo in questo medesimo nostro Periodico. Ma

qui non si tratta di quello che pensiamo o diciamo noi ed i nostri

lettori intorno al diritto di proprieta; si tratta piu veramente di ci6

che pensano e dicono le moltitudini laboriose, soflerenti, ruguman-

ti i lorobiechi rancori, edallequali, col sentimento cristiano, e ve-

nuto meno 1' unico balsamo, onde avrebbono potato lenire le loro

piaghe, mentre un brano di sofisti che, per montare alto suol farsi

scala di quei rancori, sfodera quanto ha di piu acuto per sospinge-

re a vendicarsi dei ricchi ed impossessarsi delle ricchezze.

Ora queste moltitudini, come prima ebbero perduto il senti-

mcnto cristiano e in quella vece furono illuminate da qualche sinistro

barlume di comunismo, e tosto pensano e dicono ne piu nemeno di

quello che sopra abbiamonoi ricordato: essere ci6 intollerabile offe-

sa all'umanita quello scandaloso contrapposto di pochi ricchi aflbgati

nella opulenza, e d'infiniti disgraziati contriti dalla fatica, travagliati

dalla nudita estenuati dalla fame. Che se questi non vengono all'atto

pratico di tor di mezzo lo scandalo con un po
1

di legge agraria, o di

legge suntuaria o di equo riparto, come dicono piuttosto; non e gia

che siano stati persuasi dalle dissertazioni accademiche sopra il sacro

dritto di proprieta, o dai panegirici che gli economisti fanno della

dignilosissima cosa che eil lavoro e degli emolumenti preziosi che

colle loro teoriche acquistera col tempo il proletario. Vi pare Pquel-

le menti grossiere a tutt' altro sono disposte che a penetrare certe

astruse dimostrazioni . le quali, veduto la qualita di chi le reca, hanno

ad essi tutte le apparenze di arzigogoli inventati per salvare la borsa.

E poi nella impazienza bollente di lunghe e mal compresse cupidige,

rinfocolate da rabbiose invidie ed attizzate via piu dalla infiammata

parola parlata o scritta dai capisetta, pensate quanto debbano esse-

re disposti ad aspettare 1'attuazione di non so che sistemi economi-

ci, che promettono la beatitudine del proletario avvenire, il cui
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buon pranzo nel secolo venture non crediamo che possa avere gran-

de efficacia ad acquetare la fame del .proletario presente. La su-

stanza e che nelle citta abbastanza popolose, dove il Comunismo

ha fatto presa ed ha seguaci, se non vi fossero baionette in buon

numero e cannoni ben montati, si sarebbe gia venuto all'opera da

un pezzo; ed i promotori di quel sistema dicono doversi aspettare

che il principio si apprenda nelle fila dei soldati, i quali alia fm fi-

ne sono poveri quanto qualunque altro, e se per ora, per un resto

di superslizione religiosa o morale, nonhanno capito il loro diritto,

come tosto lo avran capito, lungi dall'opporsi, daranno di manoal-

1'attuazione del sistema stesso, del cui trionfo non si potra dubitare

un istante, chi consider! che per esso sta la forza ed il numero

smisuratamente maggiore. Questa e non altra che questa elagran-

de quistione sociale del nostro tempo j e, per dissimularla. che faccia-

no i politici, danno pure manifesto segno d'esserne in gran maniera

impensieriti, quando a mantenere 1'ordine nelle citta popolose non

credono poter bastare un numero di baionette che sia minore del

quinto oanche del quarto degli uomini capaci a portare le armi nel-

la citta stessa. E considerando come cento militi disciplinati, bene

armati e con unita di comando e di azione possono di leggieri far

testa a tre o quattrocento inermi o male armati e moventisi alia

rinfusa, quasi si verrebbe a pensare che nelle sopraddette citla poco

meno che tutti i capaci delle armi sarebbono disposti a prenderle,

quando non si vedessero innanzi, apparecchiata a tenerfronte, una

tanto poderosa resistenza.

Chese unasiffatta condizione di essere sociale vi par Duova nei

popoli cristiani, come in fatti e nuovissima, la prima radice non-

dimeno ne e antichissima, e nel nostro tempo non vi e di nuovo che

1'essersi molto propaginata quella radice ed esserle venuti meno i

temperamenti, onde in altre eta ne furono fermati gli effetti perni-

ciosi. Tutto si riduce alia smaniosa sete dei godimenti materiali,

considerati come unico ed ultimo fine della vita, e quindi alia sete

non meno smaniosa delle ricchezze che sono di quei godimenti

stessi il sicuro e 1'universale strumento. E vede ognuno che queste
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non sono cose nuove nel mondo, il quale, se voile durarla in suffi-

ciente tranquillo di pace, dovette trovar modo che quelle esorbi-

tanze delle moltitudini non mettessero sossopra ogni cosa. Ora tre

modi si possono pensare a quest' uopo; e nolate bene : noi diciamo

pensare, perche veramente non se ne possono praticare che due
;

ma nessuno vieta che si facciano ipotesi piu o meno assurde. II

primo e ridurre le moltitudini alia pura e semplice condizione di

bestie, senza nessuna coscienza della umana dignita, e per6 incapa-

ci di pur concepire la piu lontana idea di un diritto qualunqueche

loro appartenga in proprio-, e vede ognuno che in questo stato le

moltitudini, mentre colle loro fatiche servono la societa e necosti-

tuiscono la potenza e ne fabbricano la grandezza, non le possano

recare il menomo disturbo pei loro diritti, piu di quello che posson

fare le mandre dei buoi, delle pecore e dei giumenti. Questa e la

soluzione che diede e da tuttavia del gran problema il mondo pa-

gano, presso il quale la schiavitudine fu sempre cosa legittima,

Jegale, naturalissima; e possiamo aggiungere che fu reputata una

strettissima necessita sociale, in quanto senza di essa sarebbe paruto

impossibile che la societa si mantenesse, non che persecoli, ne pu-

re per settimane. Ed in questo senso forse aveva Aristotele inse-

gnato che alcuni uomini ci nascono naturalmente schiavi. II secon-

do modo fu lasciare all' uomo tutta la coscienza della sua dignita

personate e dei diritti che ne conseguono, obliterando radicalmente

<juel!a distinzione di liberi e di schiavi, e proclamando la verauni-

versale fratellanza nella umana famiglia. Ma perciocche era evidente

che tutti i fratelli non si sarebbono potuto assidere ugualmente al

convito della natura, sidovea trovare maniera soave ed efQcace che

i moltissimi, esclusi o in parte o al tutto da quel convito, si rasse-

gnasseroalla loro condizione, senza invadere, anzi senza neppure in-

vidiare le migliori. Questa e la soluzione che ha dato del gran pro-

blema il mondo cristiano
;
e senza mostrare quanto sia filosofica

h qualita dei mezzi adoperati vuoi nel concetto di espiazione ag-

giunto ai mali della vita, vuoi nei pericoli gravi e moltiplici rivela-

ti nei godimenti sensibili, vuoi da ultimo in una felicita avvenire da
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ottenersi in compenso ed in premio delle ben tollerate sofferenze; il

certo e che quella soluzione fu attuata in tutta la sua pienezza

nel mondo. Ed effetto prezioso ne apparve la creaziom ,
lasciateci

dir cosi, della plebe crisliana, la quale si tiene per natura e per

grazia uguale al patriziato, senza che per questo si creda in diritto

o di negarle rispetto o di guardarne con invido occhio la opulenza

molto spesso boriosa: anzi dalla parabola dell'Epulone e del piaga-

to e mendico Lazzaro, come dalla dottrina di Cristo, potrebbe pen-

sare di avere qualche titolo a starne un po'meglio nell'altro mondo,

appunto perche stette molto scomodamente in questo, e potrebbe

perfmo giungere a compatire una ricchezza che in diversa ipotesi

avrebbe con invidia prepotente agognata.

Incede mediano traquesti due modi un terzo che e dei moderni ri-

formisti; i quali, ritenendo dal primo, cioe dal pagano, il concetto dei

godimenti temporali ultimo e supremo fine dell' uomo, e dal secon-

do, cioe dal cristiano, la universale uguaglianza e fratellanza degli

uomini, vorrebbero architettar qualche cosa che non fosse il Paga-

nesimo colla sua schiavitu, e neppure il Cristianesimo colle sue sof-

ferenze present! e speranze future. Di questo sistema dicemmo so-

pra potersi esso pensare, ma non attuare
,
e lasciando cento altre

ragioni, tra le quali non e ultima il non essersene per sei mila anni

veduto nessun esempio, nerecheremo una sola, perche molto alia

mano e ci pare senza replica. Volendo il sistema che tutti siano pie-

namente satisfatti d'ogni loro desiderio, vien tosto a rompere nello

scoglio che gli oppone Y essere i beni materiali limitatissimi, e le

umane cupidigie interminabili, sconfinate per guisa che le direste

infinite. E come volete che tutti seggano al delizioso convito,sema-

dre natura manda al mondo un numero smisuratamente maggiore

che non sono i posti apparecchiati in quello? Come pretendere che

tutti siano satisfatti, quando tra quei medesimi che vi sonoammessi

ce ne ha di quelli che mangiano a due, a quattro, ad otto ganasce,

assottigliando senza misericordia la pietanza del vicino? Direte che

qui tutto lo sbaglio e da reputarsi allastessa madre natura, la quale

non sa o non vuole proporzionare il pranzo al numero di convitati -

T
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cd allora, a correggere quello sbaglio, non vi sarebbe mezzo piu

spedito del gia proposto dal Malthus, il quale, colla compassata fred-

dezza di un degno ministro anglicano, propone.va senza piu : s' impe-

disse T entrata nel mondo a tutti quelli che non potessero adagiarsi

comodamente al convito. Ma questo e spediente piu facile a proporsi

che a praticarsi ,
veduto soprattutto la mala pruova che gia vi fece

un Faraone sopra una gente spregiata e straniera.

Altri economist! nondimeno, giudicando la colpa doveasi riputare

non alia natura ma ai sistemi, mantennero doversi ad ogni modo tro-

varne uno che satisfaccia tutti ed in tutto; e da un mezzo secolo sono

in opera per recarlo alia pratica, o piuttosto per trovarlo abbastanza

opportune: e qui essi si partono in due grandi schiere. La prima e di

certi economisti, i quali,avendo un po'di terra al sole ed un po'di quat-

trini nello scrigno, s' ayvisano il bene dell' umanita richiedere che le

cose restino per ora come stanno. Intanto si dee parlare molto e fare

moderatamente per la riabilitazione della plebe, e promettono che.

quando fossero praticate certe loro prescrizioni, senza scomodare i

ricchi, i poveri laboriosi sarebbero circondati di agi, onorati di ri-

verenza, e la fatica tornerebbe quasi a passatempo. E per6 la pie-

be, nella coscienza della propria dignita, sia tranquilla, longanime

e paziente, che presto, presto, al piu in un paio di secoli, sara ria-

bilitata e rigenerata; quanto a quelli che o infermi o inetti non

laticano e muoion di fame, loro danno: per ora non si.puo altro,

e si speri nell'avvenire. Ma gia dicemmo che i pranzi opipari dei po-

steri possono avere poca ellicacia a ristorare il bisogno dei present!

affamati
;

i quali, non che storiare due secoli, non vorrebbero. due

settimane, e tarda loro miU'anni di venire all'equo partimento di

quanto ci ha nel mondo di beni mobili ed immobili: nel che e posto

il secondo modo di questo terzo sistema. Ghe se pure ad essi si pro-

vasse, come due e due fan quattro, che nella sociela vi dovranno

essere sempre ricchi e poveri; essi ripiglieranno essere giusto che si

faccia almeno un po' per uno-, e se essi fin qui hanno albergato ma-

le, mangiato peggio e stentata la vita sullo scalpello, sulla marra o

sull' incudine, si contentino i ricchi alia loro volta di sopperire a
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questa onorevole necessita sociale-, che essi si pigliano i! carico di

occorrere all'altra,non si sa se piu onorevole, ma certo piu comoda

necessita sociale di abitare splendid! appartamenti, sedere a piu

splendide mense, assistere ai teatri ed andare in carrozza.

Non ci state a dire che codesti sono sogni : noi non diciamo guari

diversamente. Pure conviene ricordarsi che questi sogni fecero im-

pallidire 1'Europa due lustri or sono, quando il Comunismo ruggi-

va,nel grido selvaggio di settantamila combattenti, per le eontrade

di Parigi. Fu miracolo che quella volta non prevalesse: ma potreb-

be un'altra; ed allora, traversando un mare di lagrime edi sangue,

o si andrebbe a ruinare nell' antica barbaric pagana per opera di

qualche tiranno dal braccio di ferro, o si tornerebbe alia male ab-

bandonat* mitezzacristiana per opera di qualche Santo operatore di

prodigi.

II cortese lettore ci stara forse accusando di scortesia, per aver

noi piantato li il frate quasi colla parola in bocca, ed esserci ingol-

fati in una digressione, la quale ai meno accorti potrebbe parere

estranea affatto al presente suggetto. E nondimeno essa gli si attie-

ne di vincolo strettissimo, e per poco non e stata un comento alia

parola giudiziosa risposta dal frate al Conte, se ve ne ricorda. II

nostro discorso ha mirato a mostrare siccome la grande, lacapitale,

la presentissima necessita sociale del nostro tempo e trovar modo

che lo sterrninato numero di coloro che sono poveri, el'altro forse

ancora piu grande di coloro che credono essere, si mantengano ras-

segnati nella propria condizione, smettendo o rifiutando le scellera^

te e pazze utopiedel Comunismo. Ora il vezzo degli umanitarii e dei

protettori ufficiali della plebe di rinfocolarne le cupidita, di ali-

mentarne speranze esorbitanti e di predicarle la beatitudine della

ricchezza ed il vitupero della poverta abbietta e vilipesa, quantun-

que incolpevole, quel vezzo, diciamo, riesce ad uno scopo al tutte

opposto a quello che si vorrebbe: atteso soprattutto la impossibi-

lita che a furia di progresso si sbandisca per tutti e per sempre la

poverta dal mondo. Per oontrario, supposto che la ci abbia ad esse-

re, il mezzo sicurissimo perche altri non ne sia dispettoso e impa-
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ziente, e mantenerla in onore, farle sperare compensi sia di espia-

zioni anticipate, sia di rischi cessati in questo mondo, sia di guiderdo-

ni promessi nell'altro. Benedunque: a tutto codesto, se nulla vedia-

mo, serve mirabilmente la sola vista del frate nel mezzo del popolo

cristiano, e di quelli specialmenteche professano una notevole auste-

rita di vita esteriore. La quale austerita, abbracciata volontariamente

dachi avrebbe potuto, non die proraettersi 1'agiatezza, ma godersi

sicurarnentel'opulenza, parla in sua favellain modo cosi eloquente e

persuadevole, che anche le menti piu grossolane debbono restar con-

vinte, che dunque la vita durajaboriosa, disagiata pu6 avere le sue

attrattive e le sue speranze; le quali, se bastano a volerla a chi non vi

e nato, possono bastare altresi a farvi stare tranquillo econtento

chi per condizione di stato vi si trova antecedentemente a qtialunque

propria deliberazione. \era cosa e che una siffatta filosofia intorno al-

ia beatitudine della poverta e insegnata nei termini piu espressivi dal

santo Vangelo ,
e la vita di Cristo redentore e la sua dottrina ap-

pena e altro che una perenne esortazione allo spogliamento e all'ab-

bandono dei beni sensibili e soprattutto dei superflui. Tuttavolta

voi intendete bene che 1'esempio vivo e vicino e palpabile ha una

efficacia maggiore assai, che non la dottrina speculativa, o 1'esem-

pio ascoltato, quantunque di ordine superiore. Anzi,a parlare piu

giusto, non sono due esempii quello di Cristo e del frate; ma e un

solo che nel primo si mostra come in nobilissimo originale, nel se-

condo come in una copia il piu che esserpossa fedele,e la quale al-

all' uomo non uso ad assorgere molto alto serve come di guida e di

gradino per ascendere al divino esemplare. Che giail volgo sa otti-

inamente che se il frate conduce vita dura, ci6 e solo per assomi-

-gliarsi a Cristo che la condusse piu dura di lui. II povero viandante

pedestre sotto la sferza di un sole canicolare, nel vedersi ravvolto

in una nube di fitta polvere, sollevala e lasciatasi dietro dal nobile

carrozzino in posta, pens6 forse tra se e se : ma che giustizia e code-

-stacheabbia a correre con tantacomoditachi forse non cerca altro

che sollazzo, ed io per guadagnarmi un duro e scarso pane, non ab-

i)ia altro cavallo che le mie gambe ! Ma ecco che dopo alquanti passi
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si sente raggiunto dal padre predicatore cappuccino, cui egli sa che

nel secolo avrebbe potato andare in postaquantoqualunque altro, e

sel vede accanto, scalzo siccome lui ecarico piu di lui, far suo cam-

mino pedestre, e tutto ilare salutarlo col Deo graiias di rito, e of-

ferirgli il tabacco. A noi non pare di presumere troppo del nostro

viandante se diciamo che, a quell' aspetto, ogni affetto di cupiditagli

si dilegua daH'animo, e forse vergognera di se medesimo, che un

pensiero d'invidia gli abbia teste traversata la fantasia.

Ricordiamo che in certa discussione, agitatasi qualche anno ad-

dietro nel Parlamento subalpino intorno agli Ordini religiosi ,
tra

le cento ed una ragione che si recarono del doversi di presente ster-

minar tutti dal mondo, 1'avvocato Brofferio reco questa come pre-

cipua ,
che essi cioe mantengono nel mondo la poverta in onore.

E dicea verissimo
,
anzi avrebbe potuto allargare la sua parola a

Cristo ed al suo Vangelo, i quali a quel titolo meriterebbero di es-

sere sterminati piu di qualunque frateria, in quanto Cristo coll'e-

sempio della vita ed il Vangelo cogli insegnamenti della dottrina

furono i primi a mettere in onore la poverta. Piuttosto si potrebbe

chiedere se queU'onore sia bene o male per la societa-, e nessuno

puo dubitare che sia male, come mostrava supporre il Deputato

piemontese, pel gran pericolo in che versiamo che troppi assai se ne

innamorino; stanteche tutti debbono vedere ogni giorno cheii mon-

do va a precipizio, perche nessuno vuole piu sapere di ricchezze,

e la gente fa a pugni per isbarazzarsene come d' inutile ingombro.

Poveri cervelli' malati ! che non capiscono un' acca neppure dei

vantaggi sociali apparecchiati al mondo dall'Evangelo ! Ma bene sta!

II Conte avra riso sotto i baffi e avrebbe ancor 1'avvocato alia ri-

sposta del frate, che il suo andare scalzo potea servire di qualche

conforto ai mal calzati
;
e crollando le spalle direbbero : anticaglie,

. rancidumi del medio evo, onde conviene spazzare il mondo ! Otti-

mamente ! ma sentite il resto. Quando gl'innumerevoli mal calza-

ti si troveranno in numero sufficiente e si sentiranno in forze, essi

faranno una visita non gia ai frati scalzi o calzati : e che vi andreb-

bero a fare se il ciel vi salvi? ma al Conte ed all' Avvocato
5
e tro-

vato che ciascuno di essi ha le cinque o le sei paia di stivali, saranna



- F1UTE

generosi a lasciame loro uno
;
ma il resto valga per piu sustanzioso

conforto dei malcalzati predetti. Oh ! che? non avearro quei signori

insegnato che era una grande vergogna andare cosi male in arnese,

quando pure fosse senza colpa ,
eziandio quando si usasse per an-

negazione cristianaPE quello che abbiamo detto dei calzari dite di

tutto il resto dalla cucina alia guardaroba, dalla cantina al gra-

naio. Ci guardi il cielo dal dire che ci6 andrebbe bene-, ma non

possiamo tenerci dall' aggrungere che ci6 sarebbe opportunissimo

e meritato.

Di qui voi vedete con quanta ragione dicemmo noi piu sopra che

i frati, siccome sono un sussidio perenne del popolo con quello che

hanno, cosi con quello che non /ianno, cio& colla loro vita di priva-

zioni e di stenti,sono un conforto prezioso a qoegl' inmimerevoli

che, per ingiuria di fortuna,versano in somiglianti strettezze
,

si

che il togliere di mezzo il claustro vale altrettanto che il sottrarre

al popolo quel conforto tanto necessario a lui, ma per avventura non

meno necessario a coloro, cui le sue invidie prepotenti ed i suoi

mal covati rancori potrebbero riuscire formidabili. E pore fin qui

noi
, per argomentare ad hominem

,
abbiamo permesso non con-

cesso all' avversario il supporre che i frati siano tutti oziosi ed a

<liritfeura non facciano nulla in questo mondo
5
ed anche cosi mo-

strammo, colla 'evidenza dei fatti che il sequestrarneli tornerebbe a

considerevole detrimento economico e morale del popolo stesso.

Ma e egli vero poi che tutti i frati siano oziosi? Codesto si dice co-

munemente dagli oziosi
;
e noi non possiamo impedire che si dica.

Nondimeno al vedere che una siffatta accusa si scaglia con piu per-

sistenza contro coloro che sono piu operosi, veniamo in pensiero,

che sia una delle consuete frottole per coprirne piu biechi intendi-

menti, e che, se i Claustrali fossero davvero oziosi, per avventura

non se ne parlerebbe piu che tanto, o certo se ne menerebbe un piu

rimesso scalpore.

Ma eziandio senza ci6, a giudicarlo da quello che solo potea ri-

manere della operosita claustrale, essa appare maravigliosa, gigan-

tesca non foss' altro nelle opere d' ingegno e di faticosa erudizione
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che consegnarono alle biblioteche; le quali, pei tempi almeno in che

i claustri furono in fiore, sarebbero dimezzate, ove se ne sottraesse

quanto da quelli fu elaborate. E pure quell' uJBzio di dettar libri

non era e non e che secondario : pensate dunque cbe sara stato e

che sia eziandio al presente nei minister! diretti, quali sono la pre-

ghiera pubblica e privata, la predicazione, il ministrare dei Sacra-

menti, 1'msegnamento, 1'assistenza ad infermi e moribondi e tutte

insomma le altre opere apostoliche, in che sogliono i Religiosi va-

riamente esercitarsi ! Ed i nostri lettori ci dispenseranno dal fame

una rassegna per singolo , potendo ad essi bastare cio che hanno

sott' occhio
,
dove che sorga un. convento sia nella citta sia nella

campagna -,

ne troveranno difficolta a concedere che quelli eserci-

tano il sacro ministero, a dir poco, quanto quantunque altro
,
ve-

duto soprattutto il migliore agio che ne hanno nella vita ritirata

che conducono e sciolta da cure civili e domestiche. Che se ne ha

alquanti, i quali potrebbero fare alcuna cosa di piu di quello che

farino, noi certo non ne li vorremmo lodare
;
ma forse il disgusto,

che prende la gente di questa oscitanza di alcuni, si origina appun^-

to dal concetto che si ha dei doveri inerenti a quella professio-

ne
, e dah" esempio contrario dei tanti piu che .edificano la Chiesa

colle sante loro opere 5
ed appunto se ne fanno gli stupori e se ne

brontola
, perche e cosa fuori del consueto. Gerto il vedere che

rozioska del Religioso desta maraviglia e fa parlare di se, quasi al-

trettanto che farebbe 1' operosita in alcuno appartenente a qualche

altra classe della societa, vi dovrebbe far segno, che dunque 1'ope-

rosita e la condizione ordinaria del primo e 1'oziosita del secondo
,

che, gia si sa, la gente non fa le maraviglie e non parla di ci6 che av-

vrene sempre. Talmente che, stando sulle universal]', 1'appiccare ai

Claustrali in genere la qualificazione di oziosi non si potrebbe, sen-

za o negare la evidenza dei fatti che abbiamo sott' occhio, o fallire

ai dettami della giustizia ,
la quale ha da essere la stessaper tutti,

siano frati o non frati.

La sola cosa che nel nostro secolo di utilismo potrebbe riuscir du-

ra ad intendersi da alcune menti e quella faccenda della preghiera.,
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la quale noi contammo tra gli uffizii precipui dei Claustrali, e che,

comune a tutti in certa misura
,
viene esclusivamente coltiyata

da alcuni pochi , costituendo la vita contemplativa propriamente

delta. Intorno a questa potremmo mostrare che, essendo la pre-

ghiera pubblica uffizio strettamente sociale
,
non dovrebbe pa-

rere strano che sianvi alcuni deputati a compierla. Ma oltreche

questo concetto avrebbe uopo di essere svolto con qualche am-

piezza, col rischio di non entrare pel suo verso in parecchi cerrel-

li
,
noi vediamo che ne saremmo deviati dal nostro precipuo inten-

to
;
e per6 ci sia consentito di farla piu spiccia , attenendoci per

questo capo ad una ragione generale, ma non per questo men con-

cludente. E questa e che, avendo i professor! di quella maniera so-

litaria di vita il sufficiente da sustentarsi ,
ed avendolo per yia

quanto qualunque altra onesta e legittima, essi non fanno ingiuria

ad alcuno, quando vogliono vacare alia contemplazione-, ed era ser-

bato al nostro secolo
,
osservatore scrupoloso di tutti i diritti

,
ob-

bligarli in alcuni paesi, sotto pena di ostracismo
,
ad occuparsi co-

munquein opere esteriori e che ad esso paiono solamente utili. Ma

assicuratevi che, quando si volesse procedere giustamente in code-

sta pretesa giustizia, si dovrebbero fare sloggiare dai loro palagi

molti Conti eMarchesi e banchieri prima di espellere, a titolo di o-

ziosita, i frati contemplativi e le Suore coriste dalle loro celle. Ma
,

come dicemmo
,

il nostro discorso riguarda piu particolarmente

quei Claustrali che, o per proprio islituto o per consuetudine im-

memorabile, fanno alcuna cosa in servigio della Chiesa
-,
edi questi

dobbiamo cercare quale insigne utilita verrebbe per quest' altro ca-

po al popolo, quando il voto dei libertini di vederli sterminati sino

all' ultimo fosse adempiuto.

I quali ci darebbero Geramente sulla voce, quando dicessimo che,

col mancare dei frati, verrebbe a mancare tutto che essi fanno nel-

le varie opere, in che si sogliono esercitare. Tutt'altro ! essi liber-

lini, tenerissimi come sono della purita e degli incrementi della re-

ligione, vogliono che quelle opere non manchino, e per tutto vi sia

in giusta misura la predicazione, il catechismo, 1'amministrazione
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de' Sacramenti ,
1' assistenza ad irifermi e moribondi e va dicendo.

Mantengono solo che
,
in vece dei frati

, dovrebbero essere gli ad-

detti all'altro clero; e questi medesimi, non con rendite da beni ec-

clesiastic!, ma stipendiati dal pubblico Erario ed a carico dello Sta-

to. E non si accorgono i valentuomini, o fingono di non se ne ac-

corgere, che in questa ipotesi, anche caeleris paribus, il popolo ver-

rebbe ad essere obbligato a pagare di sua borsa per quello che ora

sta ricevendo gratuitarnenle. E ci si perdoni se ribattiamo questo

chiodo, perche fin da principio dicemmo che avremmo voluto guar-

dare la quistione precisamente sotto questo speciale rispetto. Piglia-

mola dunque alquanto da'suoi principii.

Ma per farlo con qualche posatezzaci sarebbe uopo allungarci per

un numero di pagine maggiore di quello, che i nostri consueti ar-

ticoli sogliono portare. Soprattutto che ci sarebbe uopo di dire

qualche cosa di quel grave scandalo che e alia modernasocieta pro-

gressiva il Frate mendicante: 1'uomo cioeche,sano e vigoroso della

persona, si e fitta in capo la strana idea di voler campare per sua

devozione a spalle del prossimo ! Signori si ! di questo proprio vo-

gliamo parlare; ed in riguardo almeno della singolarita del sogget-

to, ci si consenta di aggiungere un quinto ed ultimo articolo al

compimento di questa materia, anche a rischio di dare nuova cagio-

ne che il Frate sia tenuto per indiscreto.



LA CONTESSA MATILDA DI CANOSSA
E

IOLANDA DI GRONINGA

'I-:

''

:J'i-'. " ..:' v ;<;'.

7Z PASSAGGIO DELL' ALPI

II verno del 1077 fu di tanto rigore ,
che al di la dalle Alpi egli

pu6 dirsi che non v'eran piu fiumi; perocchfe i venti boreali vi spi-

ravan si vivi, crudi e stringenti, che tutte le acque ferme ne' laghi,

o correnti ne'fiumi si rappigliarono e indurarono in ghiacci -profon-

di e massicci come le rupi de'monti. II Danubio, il Reno, il Roda-

no
,

1' Enno e i fiumi e le riviere mmori erano drill' una all' altra

sponda si congelati ,
che vi passavan sopra i traini pesanti delle

mercatanzie, e gli interi squadroni ,
serrati e densi

,
della cavalle-

ria con tutto il carriaggio dell'esercito
,
come se camniinassero sul

porfido e sul granito. Le nevi poi caddero si a lungo e si fitte nelle

alpi, che spinte dagli aquiloni rimboccarono le cane, gli sprofondi

e i burrali, raggiragliandone i fianchi e coprendo altamente le rupi

e le *somme creste , che non vi si vedea spuntare se non gli apici

delle bricche luccicanti di ghiaccio.

Niun viaggiatore era di petto si audace e temerario che osasse

affrontar quelle altezze per tutto il Decembre e il Gennaio; e gli al-

pigianistessi,chiusi nelle loro capanne, non ardiano torsi da lato al

focolare per uscire alia caccia degli stambecchi. Orrore e solitudine
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era per su tutti quegli altissimi gioghi-, ne udiasi altro che il mug-

gire delle tempeste, il rintonare de' ghiacci ne' loro spaccamenti, o

il fremitb spaventoso delle volute, le quali, rotando violente dalle

cime e convolgendosi e ingrossandosi a guisa di montaghe cadenti,

precipitavano con orribile scroscio nel fondo dei valloni; Nebbia e

fumo e oscurita cresceano a quei sublimi deserti lo spavento e il

terrore.

In fra questi termini del maggior freddo che mai
,
si vide una

sera giugnere in Lansleburgo a cavallo un guerriero con una gio-

vane moglie e un fanciulletto, tutti assiderati, e coperti di neve che

fioccava densissima. Accompagnavano il cavaliere alcuni famigliari

armati
,
che gli s'erano aggiunti in Borgogna con molti cavalli da

bagaglio, e cosi il signore come la donna e i servi erano imbacuc-

cati sino agli occhi in pelliccioni d'orso e di lupo-, ma tuttavia era-

no si intirizzlti, che la donna e il fanciullo furon dovuti levare dal-

1' arcione di peso.

Entrarono nell'arberghetto, ove si ristorarono aun buon fuoco,

e con latte bolleate; indi apparecchiata una povera cena, come po-

tea dare quel borgaggia montano e mezzo sepolto sotto la neve y

si coricaroao alia meglio pnesso il focolare ravvolti nelle loro pel-

licce. Venuto il mattino, il cavaliera cliiamo i maggiorenti del luo-

go e disse loro
;
che gli apprestassero giovani vigorosi e valenti

perche volea salire il Montecenisio, e scendere a Sosa, se possibil

fosse
, prima di notte Ne tu

,
ne i montanari

,
ne gli orsi , ne i

lupi, risposergli, varrebbero a inerpicarsi su quelle altezze a questi

giorni , che le bufere spazzano i valloni e le coste, e mugghiano il

di e la notte fra i turhini delle nevi, e il rimbombo de' ghiacci che

divelgono dai macigni e scagliano negli abissi con immensa ruina.

Guarda la su : vedi que' burroni profondi strati d' altissima neve ?

Vedi que' sassi irti.e repenti che paion di cristallo? Vedi piu sopra

quelli nebbioni vorticosi che s' aggirano e s' accavallano come un

mare sospeso ? Chi pu6 mai salire que' culmini inaccessibili ? Chi

sostener 1'urto di que' buffi rabbiosi
,
e la tehebria gelata di quegli

atrivapori?
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I miei cavalli, rispose il viaggiatore, sono ferrati a rampone,

e noi porremo i zoccoli a graffio per lenerci ritti sui ghiacci e sul-

le nevi.

Si eh, ripigliarono gli uomini di Lansleburgo, si eh? provati

a intaccare colli ramponi e coi granfi il granite ? Tu vi scivolerai

sopra, e torneratti a peggior ragione che il non gli avere.

In somma, disse il giovane, ne vada il mondo, io questa sera

debbo essere a Susa: non guardo a rnoneta, chi verra meco gli git-

tera buono.

Quel giovine audace era il re Arrigo IV colla reina e col figliuo-

letto Corrado, cui tardava ogni giorno un secolo di trovarsi in Ita-

lia; cadere ai pie del Sommo Pontefice-, venirne ricomunicato e ri-

benedetto prima che Tanno della scomunica volgesse al suo termi-

ne. Arrigo, come dicemmo, era uscito di Spira colla sua famigliuo-

la e con pochi servi, e per non dare negli agguati de' Principi ale-

manni, avea torto il cammino per la Borgogna. Giunto a Besanzo-

ne, ivi fu accolto amorevolmente dal conte Guglielmo zio della Im-

peratrice Agnesa sua madre, col quale pass6 le feste del santo Na-

tale
,
e da lui ebbe danaro

,
uomini e cavalli per continuare il suo

viaggio; ma come fu giunto alle frontiere della Morienna, fugli ri-

cisamente fatto intimare ch'ei non valicherebbe piu innanzi, senon

cedesse al conte di Morienna 1'ampia e feconda provincia del Bugey,
coi cinque Vescovadi confinanti i suoi Stati *. Fremette Arrigo del-

1' ingorda richiesta
;
ma spronato dal bisogno e serrato in quelle

morse , fece come il serpente che
, purche salvi il capo , lascia

la coda nella tagliuola. Parea che il salimento di quell' altissi-

ma e superbissima alpe fosse impossibile a effettuare con tanta ne-

ve ,
con tanto ghiaccio efra tante bufere di venti

;
tuttavia il Re,

fatto apprestare di molte ramazze per le donne e pel picciol Corra-

do
, e tregge e benne pel bagaglio ,

si mise per quelle grandi erte,

che a gran pena e in molte ore pote guadagnare colla perdita di

molti cavalli trarupati giu per que'burroni. Ma come furono in su

.]i.!',\..
*..'!<)<"{ >? I-'* -j . .* .-.'Mci iHiH: ,\'iip}ify(&Bi%'iynfii<&z

1 LAMBERTO Ann. 1077.
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quelle orribili velte pervenuli, que
1

fieri alpigiani dissero dichiara-

tamente, che se il salire fu si malagevole ed asprp, lo scendere pre-

sentava impossibili difficolta a superare pel lubrici e repenti dossi

di que'valloni tutti neve e ghiaccio durissimo. Per salire,, diceano r

vi siete aggrappalo ai bronchi
, agli sterpi , alle schegge stesse de'

ghiacci ,
ma per calare e men periglioso 1' avere sotto i pie il cri-

stallo, die quegli sdruccioli fugaci e senza ritegno, che vi tranano

negli abissi.

Adogni modo il Re voile avventurarsi a qualunque rischio. La

Regina era pallida, tremante e in mortalissima ambascia nel vedere

luccicanti di neve quelle ripide vallonate d'una sola distesa insino al

profondo. AUora que'giovani irsuti levatala dalla ramazza
,
sulla

quale aveanla tirata daLansleburgo, la involsero in una pelle di bue

cucitale attorno con vincigli e con istrisce di cuoio.; in un'altra cu-

cirono il fanciulletto, e annodatele a due cavi, con 1'una trascina-

vanla per la neve, coll'altra di dietro ratterievan 1'impeto de' tras-

corrimenti. Arrigo scese tutto a pie ;
ma sovente dava stramazzoni

sul ghiaccio, e smucciato a un tratto, facea scivoloni crudi e tom-

bolate che tutti gli scerpavano i panni indosso *.

Deh com.' era pietoso a veder si gran Re in cosi misero stato, e si

bella e virtuosa Reina trascinatain un cuoio per quei nevosi dirupi !

Egli che trascorrea la Germania con tanta pompa, con tanta maestar

con tanto splendore , corteggiato e riverito dai Principi piu nobili

e potenti dell'Impero, ora solo, fuggiasco , intirizzito di freddo,

coila morte continuo sugli occhi, aver grado e grazia di trovare

una torma di montanari, che in tanto frangente abbia compassione

di lui! Arrigo, ch'era nato per farsi amare e magnificare da tutti,

per gli eccessi delle sue dissolutezze, delle sue tirannie ed empieta

erasi condotto a tanto estremo, quanto forse non si legge per le sto-

rie incontrato ad altri monarchi.

Non si tosto per6 corsero le prime voci in Lombardia della calata

<TArrigo in Italia, che le parti avverse alle riforme del Papa si mi-

"> -V--' .f.:v
i i. in -oUiHu.y

1 LAMBERTO Ann. 1077.
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sero in gran movimento per accoglierlo col maggiore trionfo. L'ara-

bizioso Guiberto ,
ch' era sempre alia testa de' simoniaci e degli in-

continenti del clero lombardo, e attizzatore ardente di tutti i Prin-

cipi, i quali, disconoscendo ogni giustizia, s' erano insignoriti del

beni delle Chiese, e vendeano i Vescovadi e le prelature all' incanto,

mando sollecitamente messaggi per tutte le citta e castella, ingiu-

gnendo ai piu poderosi di fare la maggior levata di geate d'arme,

e di soldare quante cavallate potessero d'uomini di ventura per al-

lestire un esercito agguerrito ad ogniimpresa, in che volesse Cesare

esser seryito.

In quel mezzo tempo ,
essendo Arrigo tuttavia in Borgogna alia

yolta d'ltalia
, Gregorio VII era gia pervenuto a Canossa

, accoltovi

da Matilda con grandezza e magnificenza reale. Ivi accorsero i pri-

mi personaggi d'ltalia, di Francia, di Borgogna, di Lamagna e d'ln-

ghilterra, a venerare il Vicario di Cristo, e festeggiare la sua venu-

ta. In fraquesti era Adelaide Marchesana diSusa col figliuolo Ame-

deo
,
Azzone d' Este e il grande^ Abate Ugo di Cluny , con quanti

Arcivescovi e Vescovi eransi conservati, fra tanta corruzione e scon-

volgimento di parti, fedeli alia Santa Sede Apostolica, puri di cuore

e di mano verso Dio e verso la Chiesa. Al mirare accolti in quella

Rocca tanti principi e tanti prelati il monaco Donizzone non pote

contenersi dal cantare con que'suoi vcrsi grossolani ,
che Canossa

era tornata un' altra Roma 1

Ci6 non pertanto che la rendeva piu singolare si era da un lato

la vista di tanta rkchezza, di tanta festa, di tanta solennita, e in uno-

ildoloroso sembiantedei convertiti, che da tutte le parti dellaGer-

1 Ex me, fitque nova, dum fiunt talia, Roma.

L'rbs, honor cce tuus, mecum rex, papa sitnul sit,

Ac Itati proceres, nee non Galli, proceresqne

Vltramontani. /lomani, pontifical*

Stemmate fulyrntes. adsunt plures sapientes.

Inter quos abbas Hugo Cluniacensit hie adstat

Qui pater in lavacro regis fuerattacrosancto.

DONIZ. Lib. II, Cap. K
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mania sceridevano in Italia, e vedeansi a Canossa per ottenere il

perdono dal Papa, ed essere disciolti dalle censure, nelle quali eran

caduti per le loro simonie e incontinenze
:, pei sacrilegii commessi

nel conciliabolo di Vormazia
,
e per gli eccessi ond'erano stall mi-

nistri d'Arrigo nel confiscare i beni delle chiese, nel guardare in

orrende prigioni tanti Arcivescovi e prelati Sassoni, presi da Cesare

a tradimento. Cotesti Principi e Vescovi ravveduti, dopo aver soste-

nutQ tanti disagi epericoli ne'lunghi viaggi per le alpi germaniche,

e ne'varchi guardati da irigordi e crudeli signori ,
che metteanli a

intollerabili riscatti, giunti ch'erano a Varvassone, a Ciano e a Bia-

nello, spogliavano le ricche vestimenta, e deposte leinsegne di loro

grandezza ,
salivano a Rossena e conducevansi a Canossa in rozze

tonache di canavaccio
,
colla fune al collo

,
colla cenere sparsa sul

capo ,
ed ivi gittatisi ginocchioni nell' atrio de'peccatori fuori della

chiesa di S. Apollonio, gridavano merce de'loro peccati al Papa.

Gregorio accolse benignamente i convertiti daH'iniquita loro a con-

trizione
,
ma perche I'abito inveterato della colpa travolge la volon.ta

agevolmente a misfare, e per6 vuolsi ringagliardire colla penitenza

e coll' orazione nei buoni proponimenti ,
il Santo Padre impose ai

Prelati che stessero rinchiusi ciascuno in una cella del monistero di

Canossa, ed ivi placassero la divina giustizia nella macerazion della

carne, digiunando alquanti di in pane ed acqua, e supplicando col-

1'intimo de'cuori al Signore il perdono de'gravi loromisfatti. II che

per altre guise fu fatto co' Principi e Baroni, venuti a rendersi in

colpa umilmente ai pte del Pontefice *.

Allora erano ancora in vigore alcune pene canoniche, e noi veg-

giamo in Donizzone, cheil marchese Bonifacio padre di Matilda, per

avere concesso a prezzo alcune dignita ecclesiastiche, si sottomise

di buon grado ad esser flagellato le spalle, e votossi al passaggio di

Terra Santa. Anche il potentissimo Imperatore Arrigo HI, padre del

presente Arrigo, nud6 piu volte le spalle ai flagelliin pubblico scori-

to de'suoi peccati; e si vedeano quei fieri e superbi Re d' Inghil-

1 LAMBEBTO Ann. 1077.



30 1 LA CONTESSA MATILDA

terra, di Dania, di Norvegia e di Svezia, i quali domavano in guerra

le intere nazioni, venir poscia umiliati e contriti a confessare a pie'

del Vescovo le commesse crudelta, e chiederne penitenza e perdo-

no, suggeltandosi alia pubblica soddisfazione canonica, e dinudan-

do le spalle ai flagelli del penitenziere.

Oh va ora e schiamazza contro 1' indiscrezione de' Confessori se

nulla nulla calcan la mano in qualche Paternostro di piu : oggi la

strada del paradiso non si vorrebbe piu erta, stretta e spinosa,

com'ella e a delta di Cristo, ma si larga, erbosa, fiorita, che vi si

possa a bell' agio passeggiar sopra a sollazzo, e giugnere a paradiso

sdraiati sopra i cuscini a vento, o di piuma d'oca. Vincenzo Gio-

berti predicollo aperto, e il venne trombando altamente, che le pe-

nitenziali del medio evo, non s'avvengono oggimai piu al Cristia-

nesimo civile-, e san Luigi Gonzaga, se fossegli incontratodi vivere

a' di nostri, non averia dato mano a tante discipline, a mangiar si

poco, a pregare si a lungo. Tutto a suo tempo. Allora per salvare

1' anima credeano aver mestieri di quel rigore. Pazzie ! Or 1'uomo

colle sue speculazioni ha rappianato 1'erte, e deesi correrein para-

diso commodi e lesti, per le vie ferrate della civilta, e un po' poco

che si badi qualche anno, giugneravvisi per telegrafo, onde S.Pie-

tro abbia un gran trafelare pel continuo aprir delle porte sante del

paradiso ;
anzi dicesi per le gazzette, che a san Pietro si torran di

mano le chiavi d oro, perocch^ la porta rimarra aperta e senza guar-

dia, ed entreravvisi senz' uopo di passaporto, n6 di gabella.

Ragionandosi per la maggior parte de' moderni a questa guisa r

egli e cosa naturale che molti de' nostri scrittori di storie, i quali

misurano i tempi antichi col compasso corrente, s' arrochino a gri-

dare contro la severita di S. Gregorio VII, accagionandolo di cru-

dele e superbo: ma 1'ira di costoro stesse almeno in questi termini,

e si disfogasse a parole ! ch' essi vennero a' fatti ; e data la scalata al

paradiso, ove Gregorio regna beato in Dio, ne lo sbandeggiarono

senza misericordia, e ne cancellarono dai breviarii 1'offizio, e ne-

tolsero dai missali la messa; ondeche il paradiso, cui disganghera-

ron le porte e ne fecero patente 1' entrata ad ogni ribaldo, non sara
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piu fatto pe'Santi, ma pel Caunitz, pel Tanucci o pel Febronii.

Bene stal Noi vorremo peraltro il paradise di Gregorio, lasciando

il loro senza invidia ai suoi detrattori.

Mentre Vescovi e Principi veniano contriti a Canossa dinanzi al

Papa, Re Arrigo era gia pervenuto a Torino, e intorno a lui si ran-

nodavano alcuni Baroni alemanni, scesi per gli elvetici monti, e pa-

recchi signori lombardi amici di Cesare e avversi a Gregorio e a-

Matilda. Ivi Arrigo tenne parlamento con essi, e ragion6 schiettO'

intorno al suo caso, dicendo : che s' egli non veniva assoluto dalla

scomunica prima che 1'anno volgesse,egli scadeva irremissibilmente-

da ogni diritto alia corona. I Principi dell'Impero, convenuti alia

dieta di Triburia, nell'intimargli quel termine essersi attenuti pie-

namente al giure germanico invalso nelle costituzioni imperiali 1.

Laonde non rimanergli altro scampo che ricorrere alia misericordia

del Papa. Allora i suoi consiglieri avvisarono spediente, ch' egli in-

viasse alcuni legati al Santo Padre e alia contessa Matilda sua cugi-

na, per annunziar loro la sua venuta, ed appianare i passi coi buoni

uffici di quella magnanima Principessa, alia devozione della quale

Gregorio essendo tenutissimo
,
non le avrebbe negato qualunque-

grazia chiesto gli avesse 2.

lolanda, per la venuta del conte Pandolfo suo padre, avea tolta

dall'animo la lunga e profonda mestizia che T opprimeva, e passava

con lui le pih dolci e affettuose giornate favellando intorno alle-

passate vicende, e rallegrandosi alia speranza di rivedere la patria.

Ma prima di condurmi a Groninga, diceva essa al padre, ch' egli?

non sia possibile avventurare 1'andata sino al monistero di

-''* HrTvi If .QrmfijH ni orio ;

1 PAOLO BENRIED lo scrive aperto nel capo LXXXUt dicendo: Rex certo

sciens omnem suam in eo verti talutem, si ante anniversarium diem excommu-

nicatione abiolveretur ... optimum factu sibi iudicavit , ut Romano Pontifici in.

Italian occurreret.
ttvn }3orj a mMo orptwij .tJfj : r "-nr

2 Ad consobrinam Malhildimmisit, ut ipsa . .

. , . peteret veniam sibi benignam.

DOM/, lib. II.

Serie III, vol. X. 20 19 Aprils 1858^
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Maria di Brunn, per abbracciare le mie buone maestrc e ricevere la

benedizione della Badessa Teotberga che mi fumadre si amorevole

e dolce?

Figliuola mia, rispcmdeva Pandolfo, io nol reputo nk pruden-

te n6 sicuro
, perocche sebbene il marchese Odocaro, eccitalo dal

padre e supplicate a gran pregbi dai vassalli, abbia promesso che

per la Pentecoste s' indurrebbe a sposare la Gilla di Moravia, nulla

per6 di meno, o il suo pazzo amore per te o .1' odio in cbe dee aver-

mi per la disdetta della tua mano, potrebbero trascinarlo a qualclie

strepitosa vendetta. Io credo cbe a noi sara conceduto appena di

poter manifestare la nostra riconoscenza alia santa Badessa per mez-

zo di qualche lettera all' Abate Dauferio o al romito Manfredo, al-

1' amicizia e cortesia dei quali reputo ogni nostro bene.

Pandolfo e la tigliuola ragionavano insieme di que' loro futuri di-

segni in una limpida e fredda mattina, godendo i raggi del sole c

passeggiando lungo il dosso del mOnte cbe dal castello di Canossa

conduce a quello di Rossena
; quand' ecco vcggono venir loro in-

contro sopra un bel palafreno caraccolando e scambiettando il gio-

vane- Osvaldo di Turingia, principe avvenente e leggiadro, pieno di

senno e di pieta, altrettanto valente quanto modesto, costumato e

cortese, il quale da oltre un mese era giunto in Corte, siccome pa-

rente della contessa Matilda, eda lei avuto in grandestima ed amo-

re. Nel suo primo comparire aH'uscita d'un folto gruppo di cerri,

a lolanda, ch' era accalorata nel discorso col padre, venne quasi me-

no la voce, e andava cercando le parole e annaspando il ragiona-

mento
;
di cbe il padre guardolla, e videla imporporare il volto e due

crespe improvvise guizzarle in fronte come un baleno. II nobil don-

zello che veniva spedito in sella e coi lungbi capelli svolazzanti per

le spalle alia tedesca, non si tosto s' avvide che lolanda col padre

gli veniva a rincontro, raccolse il destriero, e tutto ristretto in se,

incbinatili gentilmente, pass6 oltre a occhi bassi e col sembiante

quasi smarrito.

Allora Pandolfo, senza punto dar vista d'essersi accorto del ros-

sore della figliuola, disse quasi celiando: Sai, che quel Principe
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mi pareun leggiadro damigello, savio molto, e di modi e maniere

sovranamente oneste e grazipse fra quanti giovani italiani, francesi

e alemanni usano in questa magnifica corte, ov' e accolto il fiore

de' gentiluomini cristiani? lo gli sto ponendo mente da un pezzo,

e massime nel viaggio da Lucca a Canossa, e t'accerto che mi par-

re del miglior garbo del mondo; composto, riserbato, prode e ma-

gnanimo, e cio che piu mel rende caro ed amico, si e la sua inesti-

mabile devozione verso il sommo Pontefice, a difesa del quale, son

certo, verserebbe sino all' ultima goccia del generoso suo sangue.

Oh si, riprese vivamente lolanda-, si
,
abbiatelo per fermo,

padre mio
, Osvaldo, giurollo al Santo Padre inrranzi alia Contessa;

e il Papa Tama, el ha in gran conto
,
e disse al marehese Azzo

d'Este : il gioyine Langravio e di tanta valentia in arme e di tanta

fede in petto, ch'io scrissi al padre suo in Turingra , eongratulan-

domi con esso lui di aver allevato alia Chiesa e all' Impero un si ga-

gliardo e fedele campione.

Ne godo, ripiglio Pandolfo
,

simulando un'aria distratta. Mi

pare ch- egli ami di molto la musica, poiche 1'altra sera, quando al

cospetto della marchesana di Susa e della Contessa tu cantavi sul-r

1'arpa quel bell'inno del Papa, Osvaldo era tutto assorto coll'ani-

mo e cogli occhi immobili alle corde ; sulle quali tu arpeggiavi.

lolanda decline il volto, e due lacrime caddero in terra, che non

fuggirono all'occhio paterno. lolanda pero non sapeva che pochi

di innanzi il giovine Langravio 1'avea richiesta al padre, e Pandolfo

n' avea gia tenuti lunghi ragionanaenti colla contessa Matilda, la

quale avea preso sopra di se lo scriverne al padre in Turingia. lo-

landa lo amava pel suo bel tratto e per le sue rare virtu
5
ed Os-

valdo, che ammirava in lolanda tanta altezza di mehte, congiunta

colle piu delicate prerogative d' un ammo candido e pio, era smi-

suratamente preso di lei, prima ancorach' egli sapesse del sublime

suo nascimento: la credeva di nobil lignaggio, ma non di casa so-

vrana j e come gli fu significato da Matilda, in sommo secreto, che

essa era la contessa di Groninga, Osvaldo fermo il cuore in lei, col

pieno consentimento della Gontessa, che riputava lolanda degna di
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lanto Principe. Tutttavia essa non ne avea mai fatto motto colla

giovane, avvegnache per molti indizii arbitrasse ch' ella non fosse

senza amore per lui. Ora poi, che per buona ventura il conte Pan-

dolfo era venuto a Canossa , le parve d
1

averne parola col padre ,
e

fece animo ad Osvaldo di fame la formale richiesta
, prima ezian-

4io che la damigella ne avesse il piu lieve sentore.

Allorche Pandolfo, passeggiando colla lolanda
,
fu pervenuto a

pie dell'altissimo sasso, sulle cime del quale e fondata la rocca di

Rossena, dilettossi di guardare da quei dossi il corso dell' Enza, la

quale scende fra le chine degli appennini limpida e tortuosa, ba-

gnando la bella valle della Selva piana, che tan to dovea tre secoli

-appresso piacere all'innamorato Petrarca, e in quella, edificatosi

un' elegante casinetta
, dovea fra le dolci solitudini e le fresche om-

bre di quel luogo montano e romito passare gli estivi calori, e soa-

vemente cantare di Laura e delle amene pendici di Valchiusa. * Di

la scorgeano il cacume di Bismantova, e le sottoposte castella di

Montecchio, di Varvassone, di Ciano, di S. Polo, ed altre assai con

tutta la distesa de' piani e delle campagne, ora si belle e colte, e

allora piene di foreste, di maresi e di luoghi silvestri, pasture di ca-

valli e parchi di cervi, di damme e d' altre fiere che vi covavano in

seno : perche godendo Pandolfo il bel luogo, e su e su montando,

.giunse alia prima guardia di Rossena, ove dai guerrieri della Con-

tessa invitato salse colla lolanda per alquanto riposare.

II castello di Rossena ,
fondato da Matilda o forse dal marchese

-Bonifacio suo padre, benche in parte rifatto, dura pur tuttavia in-

tero. Egli si spicca solitario sull'apice d' un repentissirno corno di

rupe ferrigna, la quale spunta acuta e sublime sul ciglione di un

abisso, e per6 i muri salgono di scheggia in scheggia sino all' ul-

tima rocca, la quale va su ritta in aria , ed e tempestala dal fiotto

di tutti i venti. Quel rugginoso sasso da tramontana precipita riciso

1 Da qualche anno i Parmigiani eressero in Selva piana un tempietto a ri-

cordanza della dimora di Francesco Petrarca, ch'ivi alia frescura soggiornava

nei mesi della state quando dimorava in Parma.
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in un fondo vallone, e tutto da pie lo circondano alte guglie, e

pietre spaccate e convolte, che di balzo in balzo vanno alle radici

dello scosceso burrone
;
cotalche la rocca di Rossena veduta dal

torrente Cianello
,

ti pare una bricca inaccessibile col capo rielle

nubi, che gli si aggirano intorno vorticose e fumanti. Forse egli

e il vertice piu dirupato di quanti appennini corran T Italia dalle

penne del Braco infino alle creste del Lilibeo.

La rocca da mezzodi monta con quattro muraglie a scaglioni, che

si levano come quattro castelli di proda in proda si no all' ultima ci-

ma, la quale a guisa d' un torrone quadro manda su i fianchi svelti

come una freccia di parafulmine. Non avvi altro varco se non per

una porta rovescia, da cui si sale per iscalee scarpellate nella roccia

sino al secondo girone, entro il quale si passa per un ponte levatoio

fra due scogli profondi. Tutte le viuzze sono tolte nel sasso, e si

passa da uu pianetto ad un altro fra le valve di ferro, le saracine-

sche e i trabocchi; di sorte che, vinto un ridotto, avvi ritirate di

spaklo in spaldo, e ponticelli etragitti coperti e saracinesche e tor-

razzi che abbarrano il passaggio alle parti soprane.

In capo alle munizioni soprammonta il castello campato in aria T

come si disse, ed e abitazione del Sire, compartito in vasti e nobili

quartieri, con sale e camere e volte e cisterne e terrazzetti
,
che

ai tempi di Matilda, e parecchi secoli da poi, doveano essere orna-

ti alia reale, dove ora non mostrano che sfasciumi. Ai quattro ven-

ti hassi prospective sovrane, e dagli sporti, dai balconi, da que'giar-

dinuzzi che spianano sulle bozze dello scoglio, mirando giu da bas-

so le radici del monte, sentesi un ribrezzo a vedersi in quelle vette

aeree e pendere su quegli abissi. Rossena e 1'antemurale di Canossa

dalla parte dell'Enza, e s' egli fosse stato ben fornito di vettovaglia,

era inespugnabile da tutti i lati
; perocche non vi si potea salire a

sorprenderlo o a combatterlo senza le ali dell' aquila e degli spa-

ravieri.

Dopo che Pandolfo si fu intertenuto alquanto in Rossena, scese

colla figliuola di greppo in greppo sino in sul sentiero che ritorna

a Canossa-, e come furono sotto il sasso di quella, ed eransi messi
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per la prima salita, videro montar 1'erte di gran lenauna numero-

sa e nobile brigata di cavalieri che venivano a quella volta. lolanda

studi6 il passo col padre sinche giunse a palazzo, ov' era nelle sue

camere un balconcello, che rispondea sulla piazza, per la quale la

cavalcata dovea passare. I cavalieri erano tutti in corazzine bruni-

te, con elmetti a cimieri di vaghissime piunae, in cotte di sciamito

a varii colori, e con mantel leLLi in is pal I a di tela d'oro foderatidi

raio, cb'erano bellissimi a vedere. Eran tutti a visiera alzata, e gli

accompagnavano mold scudierf e armieri vagaraente vestiti , cia-

scuno colic assise del suo Signore.

lolanda che vedea sotto quegli elmi e fra quelle gorgiere yisi

guerreschi e accigliati, ma di 'gentile ed alto sembiante, avvis6im-

mantinente che fossero grandi baroni di Lamagna venuti in amba-

seeria al Papa: se non che mirandoli piu da vicino, tutto a un trat-

to si rivolse, impallidi ed entro rapida nelle sue stanze tremando

come foglia. II padre le tenue dietro, e vedendola si trangosciata,

le disse; Che hai, figliuola mia? Che avvenne ?

Quel drappello era degli ambasciatori che Arrigo avea spediti

innanzi la sua venula al Papa e alia contessa Matilda, per aniitin-

ziar ch'egli era in Italia, e per appianare le eondizioni del suo per-

dotio. Alcuni eran lombardi, e pochi allri alemanni fedeli ad Arri-

go, i quali volendo seguire la sua fprtuna, aveano a grande stento

potuto, per le aspre vie dei Grigioni, -della Val Camonica e della

Splugar fra le nevi, i ghiacci e 1'acutissimo freddo, calare in Italia a

salvamento dagli agguati posti da Guelfo di Baviera e da Bertoldo

di Garintia agli sbacchi delle Alpi *. S'eran eglino raccolti intorno

ad Arrigo in Torino e in Vercelli, e Gesare li spedi suoi legati, con-

fidando assai nei loro consiglio, siccome sperimentati uomini e pie-

ni d'antiveggenza, di facondia e destrezza nel maneggiare i nego-

zii. Altri piu giovani doveano tentare la buona grazia de' Principi

accolti a Canossa, colle loro piacevolezze, con belli parlari e con

modi lieti e cortesi.

i LAMBERTO Ann. 1077.
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Pandolfo adunque, veduto lafigliuola cosi ansiata, e pure moltipli-

cando le inchieste, fmalmente essa con parole tronche e con inferma

voce rispose : Ahime, padre mio, misera me ! ch' io vidi fra que' ca-

valieri 1'autore di tutte le mie sventure, il marchese di Brunn.

-

Chetati, figliuola, rispose Pandolfo: la tua immaginazione ti

fece travedere di certo; sara qualcuno che lo somiglia: comevuo'tu

che Odocaro abbia raggiunto Cesare, che vivea solitario a Spira, e

parti per 1' Italia senza niuno accompagnamento?

Egli e pur desso abbiatelo per fermo, soggiunse lolanda. lo

seppi scernerlo chiaramente inquella brigata, eil suoscudiero avea

nel pavesel'insegna di Brunn-, cosrnon m'avesse egli scorta e rico-

nosciuta/come io temo di molto!

Pandolfo .allora le disse, che ne avrebbe parlato col Yescovo An-

selmo e coll* abate di Cluny : intanto ella ne facesse motto alia

contessa Matilde, e vedesse modo di star celata il piu che potesse

nelle sue camere: sovra tutto non si mostrasse smarrita, e serbasse

1'usata serenitadi volto ragionando colle damigelle e cogli altri gen-

tiluomini della Corte.

Due giorni dopo cotesto avvenimento videsi calare il ponte del-

1'ultimo ricinto della rocca di Canossa, edar passo aun guerriero a

cavallo seguito dal suo scudiere-, il quale si mise a gran corso per

la via che scende a Ciano^ ove pervennto, tir6 oltre sino all' Enza,

sulla quale era un ponticello. ripido a montare e sdrucciolevole a

scendere pel vivo ghiaeeio ond' era lastricato : passatolo a grati pe-

na, comincio a salir 1'erta di Varvassane, altra- fortissima rocca di

Matilda che custodiva il passaggio della riviera. Mentre il cavaliero

saliva taciturno e tutto in pen^ieri, lo scudiere voltogli la parola,

disse: Signer mio, io mi son fitto in meMe d' aver veduto con

quest' occhi la lolanda del monastero di Santa Maria di Brann.

II giovine cavaliero scosse fieramente la testa, e voltosi di reciso

allo scudiere Tu se' pazzo grid6, e tir6 oltre.

E pazzo sia, riprese 1'altro: ma iovi giuro ch'ell'era dessa. Io

la vidi sopra un balcone di palazzo che stavasi tutta intenta a ve-

dervi attraversare la piazza cogli altri ambasciatori. Ella s' e fotta

piu grande, impersonata e fiorita, ma le fattezze erano fermamente
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4e sue: diacine ! T ho veduta a Brunn cosi una volta come cento,

quand' era nel parco a giocare colle campagne, alle passeggiate e

nel primo cortile del monistero, quando appresso desinare distri-

liuiva 1'elemosina alle poverette.

E credi tu che la m'abbia veduto ?

Nol vi saprei dire: so bene ch'ell'era con un Principe a lato,

col quale parlava famigliarmente ,
e come la cavalcata fu presso al

palazzo, giro bruscamente il capo, e fuggi come un lampo.

Ah ora veggo perche la Contessa mi rimanda al Re in tanta

diligenza colle condizioni impostegli dal Papa ! ma ionon sia Odo-

caro di Brunn s'io non ritorno a Canossa in ben altro aspetto che

d'ambasciatore. Le condizioni sono impossibili ad acceltare ; peroc-

che il Papa, temendo che Arrigo sia mosso a cotesto passo pel ri-

schio imminente, a cui lo condussero i Principi d' Allemagna, di

perdere il trono e di vedere un altro eletto in luogo suo all'Imperio,

in segno del sincere pentimento richiede innanzi tratto, che Arri-

go gli mandi la corona e lo scettro, e si confessi indegno della im-

perial dignita ! Pensa tu se 1'orgoglio di Cesare vorra inchinarsi a

tanto ! Egli si vede gia circondato da molti Principi fedeli
,
vede i

Lombard! sollevati a favore di lui; un esercito italiano che si racco-

glie poderoso dai Baroni avversi al Papa: venga egli da Torino, si

presenti ai guerrieri, li conduca in suIl'Enza, saiga rapidamente a

Canossa, la sorprenda in mezzo alle sue feste fratesche, e I' espu-

gnerain men ch
?

io nol dico. lo m' arrampicher6 per quegli scogli,

io dar6 il primo la scalala a quelle mura superbe, io pianter6 pri-

mo il vessillo di Cesare su quelle torri, arder6 il palazzo, vi snide-

rd il Papa, e quella bigotta che lo protegge. lolanda mi caschera

nell' ugne, e s'io non ne piglio vendetta piena, io non possa ....

Non giurate, grid6 lo scudiere, che ogni giuramento tornain

capo del giuratore: il giurar poi per donna e piu follia che 1'altre,

perocche chi giura oggi disgiura domain', essendo la donna come

1'acqua trascorrente della fontana: che mentre tu la guardi non e

piu quella.

Odocaro sbufiu. die di sprone al corsiero, e si chiuse in uri pro-

fondo sileazio.
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Per quanto sia vero che, dopo il decreto dellaSinodo tridentina

intorno alia Vulgata edizione dei Libri santi, essa dee tenersi per

sufficiente e sicura alia edificazione della Chiesa in tutto che si at-

tiene a domrni ed a morale-, non e men vero tuttavia che lo studio

dell' original testo ebraico e delle varie version! immediate o me-

diate che, in varii tempi ed in diverse lingue, ne furono fatte, puo

recare non piccolo lume a determinare molti sensi dubhii ed a piu

profondamente penetrare i gia noti. Noi certo siamo ben loritani dal

dare, aquesta maniera di disquisizioni tutta quella suprema impor-

tanza che alcuni, a dir poco, irnprovvidamente sogliono in essa col-

locare. Per fermo avrebbe una moito povera idea della scienza sacra

chi si credesse, la sua somma e il non plus ultra dim orare in quelle

esercitazioni filologiche e in quei confronti perpetui di varie versioni

e di varii codici della medesima versione. II minor male che sareb-

be a temersi da un cosi strano concetto e quel giudizio, che dun-
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que nei paesi eterodossi , e segnatamente nella Inghilterra e nella

Alemagna, le sacre discipline sono in fiore piu che nelle contrade

caltoliche, perche'ivi somigliariti lavori filologici suHa Scrittura
,

che spesso non escono dalgiro di una pedanteria da umanisti, appa-

iono piu copiosi tji numero e nelle dimension! piu ampi. E nonsiac-

corgono quei che cosi pensano, quella maggiore diligenza nello stu-

diare 1' involucro essere un hen mesehino compenso alia iattura dello

spirito,
e quella miglior priiova che in quei paesi vi si suol fare, po-

tersi recare alia peculiare qualita degli studiosi, meglio per avven-

tura disposti ad opera di schiene che non d'ingegno. Talmente che

se la Sinagoga fu delta materiale veicolo dei Libri sanli per tras-

metterli incompresi al Cristianesitno, laeterodossia.col suo logorarsi

attorno alia lettera, non riesce a coraprenderla meglio ;
ma fa pure

qualche servizio al Cattolicismo che solo ne ha 1'intima e piena intel-

ligenza>j e cosi pu6 dirsi con verita che TEbreo porta la Bibhia, il

Protestante la legge, ma il Cattolico la capisce. Ad ogni modo, senza

dare in codeste esorbitanze, nel ricercare i sensi occulti delle Scrit-

ture
,

il giovarsi del testo originate e delle versioni e cosa opportu-

na, utilissima e fu praticatain ogni tempo dai Dottori cattolici, dopo

lo splendido esempio che he avea daLo il Massimo tra essi , S. Gi-

rolamo.

Anche gli appena iniziati .negli studii biblici sanno di quanta

autorita sia stata sempre nella Chiesa la versione greca dell' antico

Testamento, la quale chiamano comunemente dei Setlanta. Senza

entrare qui ad esaminare la storia particoiareggiata di quella versio-

ne, quale 1'ha narrata Aristeo, e della parte che vi ebbe Demetrio

Falereo sotto Ptolomeo Filadelfo, o cid che molto diversamente ne

racconta il martire S. Giustino *
5
e se vi avessero quei prodigii di

celerita nel condurla e di mirabile convenienza dei singoli non pos-

sibile di attribuirsi al caso^ il fatto e chel' autorita di quella versio-

ne ^ al tutto indipendente dalle misteriose sue origin! : e questo

medesimo averla circondata di misteri
, quando pur fosse stata

..t t'U-j iilr.ui '(OHiii.
'
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:
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1 lostra. MAHT. Exhort, ad Graecot. >
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almeno in parte arbitrario, potrebbe attestare appunto I
1

altissima

riverenza in chefa sempre tenuta. Questa le e assicurata dall'essere

stata certamente eseguita presso a tre secoli prima delVEra cristia-

na-, dall' essere stata considerata e adoperata come saero testo da

tutti gli Ebrei ellenisti
,
dallo avervi veduto i Padri un tfatto delta

Provvidenza, la quale per quel mezzo divulgava tra i Gentili la cogni-

zione e 1'aspettativa del promessoMessia; daH'averla Cristo medesimo

e gli Apostoli adoperata nelle tante volte che si appellarono all'an-

tico Patto, eziandio in quei luoghi, nei quali il greco si divariava dal-

Tebreo, almeno come lo troviamo al presente^ dallo adoperarla che

fece la Chiesa greca fino dai suoi inizii come testo autentico e dal

seguitare che fa tuttavia ad adoperarla; da ultimo dalla riverenza

che ne ebbero i Padri della Chiesa 1, tra i quali S Agostino giun-

se perfino a vedervi qualche ispirazione divina 2
: Di qualita che,

dove in tutte le al tre versioni greche od orientali appena si puo

vedere 'altro che il privato giudizio di un traduttore spesso scono-

sciuto e talora di dubbia fede, questa dei Settanta ha una vera in-

trinseca autorita, la quale, senza obbligarci a riconoscere miracoli

nelle sue origini, non lascerebbe senza nota di ardimento chi in

poco capitale la tenesse o anche lamettesse a paro colle tanto piu

recenti di Aquila, di Teodozione, di Simmaco o con quale piu vi

piaccia nelle lingue meno note ed alia ebrea pii affini.

Anzi non dubiteremo di affermare che, sotto qualche rispetto, la

versione dei Settanta pu6 ispirare maggior fiducia, che non il me-

desimo testo ebraico, quale lo abbiamo al presente. Perciocche 1'esse-

sere stato quel testo trasmesso alia nostra Chiesa dalla Sinagoga po-

trebbe ingenerare non so che sospizioni, non forse gli Ebrei lo aves-

sero in odio dei Cristiani qui e cola adulterato, e per qualche luogo

non pare senza foudamento il sospetto ;
laddove la versione di Set-

. .
> TV M.1B 1>> rtoliJJj,' .*..>>./.. J, I <J -.Jil.t vP '

.'

* ' ' '

1 CLEM. ALEX. Lab. 1 Strom. IUSTIN. M. Dial, contra Tryphon. CYRILL.

IEROSOL. Catech, 4, IRENAE. Lib. Ill, contra haeres. cap. XXV, EPIPH. De pond,

et metis. CHRYS. bom. IV tn Genes.

2 AUGCSTINUS Lib. Ti[. De Doctrin. Christ., cap. XV, e Lfb. II De Consen-

su Etiang. cap. LXVl.
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tanta, gia vulgatissima in Oriente prima di Cristo, era meno esposta

a questo pericolo-, soprattutto che, essendo stati gli Ellenisti tra i

primi ad accostarsi alia fede,essi ritennero laBibbia tal quale 1'ave-

vano, e solo per la nuova credenza acquistarono abilita di pene-

trarne i sensi. Ma eziandio senza c56, essendo tutto il sistema dellc

vocali o della puntazione nel testo ebraico cosa di fresca data ed

al tutto rabbinica e masoretica, almeno per questa parte, esso testo

non pu6 avere quell' autorita che in cosa cotanto grave si richiede-

rebbe. Vero e che la contestura medesima di quell' antichissimo dei

linguaggi, essendo quasi al tutto fondata sulle consonant!, la intel-

ligenza ne pu6 essere abbastanza piana, eziandio senza vocali; ne

dall' arbitraria apposizione di queste sarebbe a temerne quell' alte-

ramenlo di senso che avverrebbein una lingua occidentale, soprat-

tutto nella italiana, quando, tolte via le vocali, si dovessero queste

supplireda chi antecedentemente non conoscesse la contenenza dello

scritto. Tuttavoltae certissimo che in molti casi la varia puntazione

induce senso notabilmente diverse-, ed allora ci e pocoafidarsi del-

1' opera masoretica, e ci pare salutare consiglio di Provvidenza che

la nostra Vulgata fosse compiuta da S. Girolamo, quando la pronun-

ziazione del linguaggio ebraico era tuttora vivo, se non nelle tra-

dizioni del popolo, almeno nella dottrina dei solenni maestri, di cui

egli nella Palestina pole valersi. E cos! per ultima conclusio-

ne i due piu autorevoli monumenti per la piena e sicura intelligen-

za del sacro testo sono la FM?^a<a,eseguita dal Dottor Massimo sul-

1' ebreo, quale era prima dell' opera masoretica, e la Versione dei

Scttanta. di tutte la piu antica e meritamente la piu riverita.

Ma altro e la Versione per se medesima, altro e la maggiore o

minore sicurezza che questo o quell' esemplare che abbiamo innan-

zi ci rappresenti fedelmente quella, che fino dai suoi inizii fu la ri-

conosciuta sotto il nome dei Settanta. Qui la critica si trova innanzi

un campo vastissimo, e tanto piu irto di gravi difficolta,quanto piu

esemplari dai primi si trascrissero e nuove versioni greche si veii-

nero col tempo multiplicando.Era naturalechel'incessante trascri-

vere a mano, in tanti luoghi ed in tanti tempi diversi, si facesse origi-
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ne di sempre nuove mende, le quali si aggiungevano alle precedent!

per imperizia, per oscitanza e, che e peggio ancora, per non diffi-

cile presunzione di copisti, i quali, volendo migliorare, guastavano ,
e-

dall'altra parte le nuove version! erano occasione e pericoloche no-

tevoli parti dell' una s'introducessero improvvidamente neiraltra. Di

qui il pregio singolarissimo degli antichi codici,i quali, ritraendodi

parecchi secoli a dietro la lezione, fanno come valicare di un salto

tutte le mende che lungo quei secoli vi s'intrusero, e cosi vi offrono

la lezione qual'eraappuntoprima che 1' opera dei secoli negli esem-

plari derivati da quello la guastasse. Ed e chiaro che per questo ca-

po tanto il codice riesce piu pregevole, quanto e piu antico e le con-

dizioni della scrittura velo mostrano elaborate con maggiore accu-

ratezza. Allora 1'antichita ve lo chiarisce scevro di tutti gli errori-

invalsi appresso, e 1' accuratezza.vi rivela che la scrittura ne fu con-

dotta con tutta quella buona volonta che pu6 recare una mano so-

lerte nello esemplare fedelmente un codice piu antico.

Ora questa doppia condizione rende il Codice Vaticano dei Set-

tanta
, segnato col numero 1209 ,

il piu insigne , il piu autorevole

che si conosca nella sterminata famiglia dei Codici, ed appena e In-

troduzione agli sludii biblici, che non ne faccia onorevolissima men-

zione. Esso, vergato in Oriente e probabilmente in Egitto da perr-

tissima mano con insigne diligenza, ha una eta non minore di quat-

tordici secoli, secondo che 1' eruditissimo Leonardo Hug ebbe di-

chiarato in un' apposita Dissertazione, mostrandolo cosa del quarto

secolo o al piu tardi degli inizii del quinto: e quasi a titolo di tutto

il lavoro al fine del Genesi ha a caratteri maggiori :

TENE2I2

KATA TOYS EBAOMHKONTA
^jfV, . flTOfr, fiU *H*;k J 0' :>

Mj Wfifr-ri'-t.i-
:
i

E lo dicemmo a vero studio il piu autorevole di tutti, eziandio def-

1' Alessandrino che si cbnserva in Londra
,
a voler pure supporre

questo non meno antico del Vaticano. Riscontrando noi sulla Po-

liglotta del Walton parecchi luoghi, citati secondo i Settanta da
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Dionisio Alessandrino, trovammo che essi rispondevano piu assai

al Codice Vaticano che non al Londinese. Certo sino dall' anno

1475quello riputavasi antichissimo
,
e pare molto probabile che

dal Pontefice Leone X fosse con isquisite cautele trasmesso in

prestanza al celebre Cardinale Ximenes., perche se ne giovasse

nel compiere la famosa edizione poliglotta Complutense. Nei tem-

pi posteriori fu consultato quel venerando monumento da dottis-

simi uomini, che ne trassero variant! in gran numero, sia pei pri-

vati loro studii, sia per lavori biblici da farsi di pubblica ragione.

Ma il pensiero di metterlo a stampa tutlo testualmente non era sor-

to in mente ad alcuno
,
e se pure si sara offerlo ad alcuno

,
la dif-

ficolta di condurre a termine un tanto lavoro e forse i gravi dis-

pendii, a cui sarebbesi dovuto.andare incontro, saranno stati la ca-

gione, perche nessuno per tanto tempo osasse stendervi la mano.

Non ignoriamo che quando il Card. Caraffa, per comandamento di

Sisto V, si accinse a pubblicare la edizione greca dei Settanta che

vide la luce nel 1587, il Codice Vaticano 'fu giudicato degno che

fosse a tutti preferito, e gli Editori vi dicono: Intellectum est eum

Codicem omnium qui extant longe optimum esse,acoperaepraetium

fore si ad eius fidem haec editio pararetur 1. Nondimeno in quella

medesima prefazione si parla di parecchi altri Codici consultati, pa-

ragonati e per conseguenza in mold casi preferiti ,
e cosi quella Si-

stina fu ben lungi dall' essere la piena, sola e fedele espressione del

Codice Vaticano, come di qualche edizione eseguita sopra di quel-

la, non sappiamo con qual fondamento, si vorrebbe far credere.

Q.uesto grave lavoro e diciamo ancora questa gloria letteraria era

riserbata a quel lume ed ornamento che fu della romana porpora

il Cardinale Angelo Mai. EgH no dall'anno 1828 venne in pensie-

ro di mettere a stampa fedelmente quel celebre Codice, e, compiu-

ta 1' ingente fatica alquanti anni prima della sua morte
, soprasse-

dette dal pubblicarlo, sia perche divisava di preraettere alia edizione

ampli Prolegomeni, cui appena pote abbozzare, sia perche, ad onta

.." !'
,-;K: ''(<"j>\i\

-
ti-^-^'-'i

'' '
! '-'o-*: )ft rtl*fT*l1An^

1 "H icxXav* xat T, xxwin AiotdTixn. Praefatio ad Lectorem Rotnae 1587.
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delle sue piu squisite diligenze , alcune mende essendovi pure in-

corse (e quale solerzia avrebbe potuto schivarle tutte?) , egli vol-

geva in mente varii modi da occorrervi, senza nondimena fermarsi

in alcuno. Mancato egli ai vivi ,
1' Emin. Card. AUreri

, nominate

dal Mai suo esecutore.testamentario, rirnessa la cosa at giudizio di

dotti uomini, delibero; seeondo Tavviso di questi,.che la edizione

si dovesse pubblicare frnalmente : il che fu eseguito nel Luglio del-

1' anno 1857'. Al primo dei cinque grandi volurni, in cui tutta la

Bibbia e partita, e premesso un erudito discorso dl chiarissimo

P. Carlo Vercellone, Barnabita, nel quale si rende ragione delle in-

tenzioni del Mai, degl'inconvenienti incorsi nel condurre la edizio-

ne, delle dHigenze usate .dall' Em. Editore e delle aggiunte da lui

e dall' egregio Professore Spezi , perche il lavoro vedesse la luce
,

quanto fosse possibile, rispondente alia espettazione dei dotti. Noi

di tutto accenneremo alcuna cosa.

Due parti aveva il compito toltosi dal Mai : la prirna, supplire le

parti mancanti alGodice-, laseconda, riprodurlo fedelmente pei tipi.

E quanto alia prima, contenendo il Codice 1'antica versione dei Set-

tanta ed il nuovo Testamento greco, nella prima non meno che nel

seeondo aveva alquante considerevoii lacune. La versione dei Set-

tanta manca dei primi 45 capi del Genesi e dei primi 27 versetti del

46, la qual parte vi e tuttavia supplita da mano al tutto recente. .Vi

mancano altresi i Salmi e versetti compresi dal Salmo CV, 27, al

CXXXVII, 6. Da ultimo il nuovo Testamento e tronco al IX, 14

della Epistola agli Ebrei, dopo la quale, dovendo ivi seguitare quel-

le a/Timoteo, a Tito, a Filemonee 1'Apocalissi, nulla vi si trova di

tutto questo. A supplire siffatti vuoti era impbssibile che si trovas-

se cosa che potesse . stare al paragone col famoso Codice, il quale,

come fu detto, e unico nel suo genere. Fu uopo dunque farlo con

quello che di piu autorevole si potesse trovare nei tesori della biblio-

teca vaticana-, e 1'Editore non trovo cosa che il meritasse piu dei

due codici detti della regina di Svezia, segnati del num I, X$ dei

quali Roberto Holmes pubblic6 alcune varianti e giudic6 1'antichita

del decimosecondo o decimoterzo secolo. Dal primo di questi derive



320 R1V1STA

Gen. I, \ VI, 1
; XI, 11 XXVII, 15; XXXIV, 2 XXXVI, 26;

XLUI, 4 XLIV, 3. II rimanenteGno al XLVI, 28, dove 1'antichis-

simo ha principle, dal secondo. La partedei Salmi che manca fu sup-

plita dalle carte piu recenti del Codice stesso, paragonandola tultavia

col codiceAlessandrino e colla edizione sislina dei Settanta.Le Epi-

stole di S. Paolo furono compiutedal Godice vaticano, segnato 1761,

dal quale lo Scholz avea derivate molte varianti nella sua edizione

del N.UOVO Testamento (Lipsia 1836). Da ultimo 1'Apoealissi vi fu

supplita dal codice vaticano 2066, consultato eziandio dallo stesso

Scholz. Minori lacune furono eziandio qui e cola riempiute dal Mai

<Jai codici piuautorev.oli che potesse avere allamano, notandosem-

pre nei proprii luoghi i fonti, onde egli avea integrato il testo.

Piu grave assai era la difficolta di riprodurre fedelmente un Co-

dice per la sua tragrande antichita cosi prezioso, non agevolissimo

a leggere per la sua paleografia e richiedente in varii luoghi un oc-

chio non mediocremente esercitato. Non essendo possibile commet-

ternele memhrane alle mani dei tipografi, laprima idea che si sareb-

Jbe offerta era farlo accuratamente trascrivere, e della copia valersi

come di originate nella composizione tipograGca. Ma ilMai ebbe poca

fiducia che una tal via potesse assicurarlo da molte mende che, cadu-

te al copista,sarebbero state riprodotte ed accresciute dai tipograli;

e pero si attenne ad un'altra, la quale forse non fu da lui trovata nel

'fatto cosi sicura
,
come 1'aveva riputata. Egli ai compositor! dei ti-

^)i die un nitido esemplare della greca edizione Sistina; e secondo

<:he le colonne di prova gli venivano date, tenendo egli sott'occhio

<il Codice vaticano ed altri leggendo accuratamente quelle pruove

tesse,egli vi veniva,a maniera di correzione, notando tutti i luoghi,

.in cui la Sistina si divariava dal Codice, sicche quelli emendati, si

avesse una fedelissima riproduzione di questo. Ma chiunque ha qual-

ohe pratica colla gravissima difficolta che in somigliante genere di

davoro si trova, sia dallo sfuggire che fanno al correttore le cose che

'vorrebbe corrette, sia col trasandarsi dal tipografo le correzioni

notate , soprattutto quando nel margine sono parecchie e tra loro

aomiglianti, chiunque, diciarao, ha questa pratica non prendera
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maraviglia che 1' Erninentissimo Editore trovasse alia fine che la sua

prolissaedingente fatiea non erastata coronata da quella perfezione

di riuscimento, che egli se ne sarebbe aspettato. Egli nondimeno

non cadde di animo , e con maravigliosa perseveranza ripiglio da

capo un accurato confronto della edizione compita e del Codice ori-

ginate ;
e si consideri gran cosa.e laboriosa che avra dovuto essere

codesto paragonare parola a parola, accento ad aecento, apice ad

apice -,
e cio dal primo versetto del Genesi fino all'ultimo dell Apo-

calissi I Frutto di codesto solerte e faticoso confronto fu 1'avere an-

notato tutti i luoghi, in cui la copia si allonlanava dall'originale. Ed

intorno al modo di occorrere a questi luoghi, ecco come e stato a-

doperato parte dair Editore, parte, per cosidire, dai pubblicatori

della edizione gia compiuta, secondo che ne ragguaglia lo stesso

P. Vercellone nel discors"o premesso al primo volume.

Per un numero considerevole di luoghi, nei quali I'errore consi-

steva in una sillaba , in una lettera od in un accento
,

si e a mano

cancellato e sostituitavi la correzione, il che ha dovuto essere cer-

tamente cosa lunghissima ,
ma ci pare riuscita abbastanza bene,

sicche chi non ne fosse prevenuto appena ne sarebbe accorto. Di

questi luoghi cosi emendati si trova un Indice alle pag. XVII, XVIII

del primo volume, le quali vanno immediatamente innanzi alia bre-

ve prefazione del Mai. Dove gli errori, o diciamo piuttosto le varia-

zioni parvero cosi gravi, che non si potessero col mutamento di

qualche sillaba o lettera riparare, i pubblicatori fecero rifare inte-

ramente la pagina o piuttosto la carta che si sostituisse alia tolta

via^ e delle carte cosi rifatte trovasi il catalogo alia pag. XII, e sono

forse in numero di bene oltre a cento. Vi restava un' ultima cate-

goria d'inesattezzepiu lievi, onde, per facilissima inavvertenza dei

correttori e dei tipografi, la edizione si divariava dal Codice in un

accento, in un apice, in una maniera diversa di ortografia, veduto

sopratlutto qualche modo di scrivere speciale seguito dallo scrittore

del Codice. Queste il Mai avea creduto potersi senza incomodo tra-

sandare, o forse avea in animo di renderne ragione sia negli ampli

Prolegomeni chemeditava, sia in annotazioni da aggiungersi al fine

Sejiielll.vol.X. 21 22 Aprilc 1858.
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di ciascun volume. E i dotti uomini, cui fu commesso il pubblicarc

la edizione gia compiuta dal Mai, riputarono conformarsi alle inten-

zioni di lui aggiungendoappunto alia fine di ciascun volume un in-

dice di looghi che a questa maniera si vorrebbono correlti.

Dalle quali tutte cose ci pare potere ad ogni ragione concludere

che, per quanto sia vero che con di verso metodo si saria potuto

forse dall Erninentissimo Editore raggiungere un grado maggiore

di perfezione,
nondimeno la perfezione ottenuta e notevolissima,

e renderebbe ingiusta la parola di chi diccsse il Codice Yaticano do-

versi tuttavia pubblicare. Per cio che si altiene agl' incaricati della

pubblicazione, se il veder nosLro non erra, essi hanno con iscru-

polosa lealla e con amore satisfatto al loco debito, e la edizione an-

che com' e dee riguardarsi per mold capi pregevolissima. E dalle

cose dette ci pare che gli studiosi delle sacre lettere, e sopratlutLo

le biblioteche, che vogliono non mancare dei monument! piu illu-

stri della sacra letteratura, non dovrebbero trascurare questo, tanto

insigne per la famosa rarita del Codice e per la non meno famosa

dottrina dell' Editore.

n.

Storia d'Italia dal 1815 fino al presentc. Italia 18o8.

Lo scrittore di questo compendio storico si mostra chiaramente

inchinato a preferire tra le forme di goveroo quella che e conge-

gnata ad ordini rappresentativi; e sembra altresi vagheggiare con

gran desiderio L'attuazione di quei disegni che nel frasario moderno

sono espressi con le magnifiche parole di rigenerazione italiana
,
e

di ristauro della indipeudenza e della grandezza nazionale. Ci6 non

di meno, valga il vero, egli e lontanissimo dal traboecare in quelle

esagerazioni ed in quelle imperlinenze con cui i libertini, eziandio

della fazione modera/a, soglionoesalarecodestiafietti eperorareco-

desta loro causa-, anzi in tutta quest'opera 1'ignoto autore s'attiene
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a tanta e cosi singolare temperanza di modi, non solo nella sposizio-

ne de'fatti, ma aneora nei-giudizii di essi, che sarebbe ingiusto so-

pra cio ogrii rimprovero, salvo pochi casi di cui faremo parola qui

appresso.

Perci6 non sappiamo intendere per quale ragione siasi voluto ce-

larlo con tanto mistero, e dare al suo libro una cotile impronta di

merce di contrabbando ,
col tacere persino il luogo dell" edizione

ed il nome del tipografo, e mettere invece di tutto questo un peg-

gio che laconico 7ta/ial858 '. Ma forse, volendo divinare, non an-

dremmo loritani dal vero supponendo che questa sia una delle tante

malizie, con cui gli accorti editori s' ingegnano di ottenere uno

spaccio piu rapido e piu copioso dei libri cheo sono sforniti di me-

rito rilevante, o sono senza titoli special! di raecomanrlazione presso

quel volgo di lettori che vive e si pasce con piu gusto di ci6 che

crede reo e vietato. Un frontespizio di tal fatta mette in sospetto

che ci covi sotto un quulche gran che , per esempio la narrazione

particolareggiata di segretn atrocita, di brutte nefandezze, discan-

dalosi intrighi avitupario d'alti personag^i, o che so io, Allora s'a-

guzza 1' appetito di quella genia di lettori che di cotali ghiottornie

sono avidissimi (e non sono pochi i cosiffatti) ,
ed eccoli correre a

comprare il libro, e pagarlo a caro prezzo ,
salvo poi il diritto di

gittaHo via dispettosamente, quando giunti bens avanti s'accorgono

esser tutta cosa o divolgatissima o di posa importanza. Ma se i let-

tori restano gabbiti, I'editore ci ha fatto il suo guadagno : e del re-

sto che importa a lui? Tale per fermo ci st^mbra i! caso del preseute

libro. Ctii sperasse di aver con esso una collezione d
1

ingiurie ai

Principi,di nefandissimecalunnie, di racconti abbomincvoli, di fal-

sita madornali, e d'altra somigliantesuppellettile liberalesca a ser^-

vigio della causa italiana, lasci pure di comprarlo; che vi spreche-

rebbe ii suo danaro , e non vi troverebbs neppure la consolazione

i Salvo errore, qiieslo libro non fe altro die una disadorna e mediocrissima

tratluzione d'tina operetta franccse, di cui conoschrao it titolo e la sustatrza,ma

che ora non abbiamo sott'occhio per poterla risconirare.
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di qualche filippica contro i Papi ,
o di qualche vitupero contro la

Santa Sede e la Chiesa Cattolica. Onde si vede che questa non e

roba da poter andare a sangue ai zelatori dell' Italia una ed indi-

pendente.
Diremo anziche, correndo queste pagine, entrammo

piii

d'una volta in pensiero che esse fossero Jettate da un uomo non

pur dabbene e savio, ma ancora fredduccio verso le moderne utopie

pelasgiche e romane. Certo che i Carbonari , i settatori della Gio-

vane d'ltalia ed i Frammassoni ci fanno ben trisla Ogura !

Con questo nonintendiamo di approvure in ogni sua partecode-

sto sommario di storia italiana. Qua e cola scappano fuori
,
tutto-

che sotto forme di parlare piuttosto temperate, certe sentenze in

cui la inesattezza o la falsita storica va di paro collaimprontitudine

-del giudizio. Cosl , per esempio, a pag. 8 in poche righe sono ad-

densat parecchi spropositi, la dove si dice chenegli Stati Pontificii,

dopo la caduta di Napoleone I, le antiche leggi tenebrosee confuse

furono restaurate sulle rovine delle Corti di giustizia, a cui furono

sostituiti i tribunali ecclesiastic! ,
e 1' esclusione completa de' laici

venne considerata come base invariable del Governo che si veniva

inaugurando. Chi scrive tali parole nelP anno di grazia 1858 da

quasi a credere ch'egli abbia sempre vissuto in qualche isoletta del-

F Oceania, lungi dal commercio europeo, e pigliando da qualche

libellaccio mazziniano lesue idee sopra le forme di reggimento, so-

pra I'ordine de' tribunali e de' magistral, sopra la legislazione civile

e la costituzione politica degli Stati Pontificii. Ma si vede che I'Au-

tore
, sentendo sempre gridare a piena gola per la secolarizzazione

del Governo Pontificio e per la riforma delle leggi ecc. dee aver

buonamentc creduto che qui gli uffizi pubblici ,
1' amministrazione

della giustizia ed ogni cosa civile e militare dello Stato sia intera-

mente in potere di soli preti e frati, sicche i laici vi siano, se non in

quella condizione che gl' Iloti a Sparta, come i Paria nell* India.

A sgannarlo , poiche ci pare ch' ei vada errato in buona fede, ba-

stera che si tolga in mano le statistiche ufficiali del numero e delle

condizioni degl' Impiegati e de' Magistral!, e vedra subito che niu-

na credenza'dehbe aggiustarsi a chi mentisce e calunnia per me-
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stiere. e sapra dire altresi con qual nome debba chiamarsi chi,

senz' averne pratica veruna, trascorre a dare 1' appellazione di leg-

(ji tenebrose e confuse a quelle che sono in vigore presso noi.

Egual valore si hanno pure le lodi che T Autore tribute ai capo-

rali delle rivolture del 48, chiamando saggi concepimenti le fanta-

sticlie federazioni e gli strambotti pelasgici del Gioberti, e mitri-

ando come distinli
, illuslri, eminenti quei Gracchi in sedicesimo,

che col Mamiani ,
col Montanelli ,

col Guerrazzi, col Centofanti
,

col Farini e con altro cotal Core dalla demogogia italiana lavora-

vano dal 45 al 49 per mandare innanzi le sante imprese della re-

pubblica veneta, della repubblica toscana, della repubblica romana,

e somiglianti frenesie. Niente meno lepida e 1' idea di ammirare

un doppio impegno , una doppia promessa in un atto benigno con

cui un augusto personaggio porse la mano ad un diplomatico (pag.

218). Assurdo poi, non che solamente fdlso, I
1

attribuire a tutto il

clero italiano (pag. 27, parte 2.
a

) quello che fu impeto dissennato

di pochi turbolenti e sciocchi ,
ritraendolo tutto in atto di armarsi

per distruggere 1' opera del Congresso di Vienna del 1815, tutto

inteso air opera del riscatto, sicche i conventi trasformavansi in

cittadelle, i monaci in capi di partigiani . Saremmo veramente cu-

riosi di sapere il luogo d'un solo di codesti conventi trasformati in

rocche; e saremmo anche piu curiosi di vedere come si dimostri

che una dozzina di apostati scervellati, se pure furono tanti, sono

tutto il clero.

Da queste ed altre cotali pecche in fuorl, e sono poche, il rimanen-

te del libro ci pare buono, od almeno innocuo. Spira amore all' indi-

pendenza nazionale italiana ed al Governo costituzionale, ma questo

scorgesi piuttosto da qualche paroluccia gittata di quando in quan-

do, che non dal modo con cui raccontagli avvenimenli, e discorre

degli uomini che v'ebbero qualche gran parte. Dello stile e della

lingua diremo solo che ci paiono men che mediocri
;
ed apparisce

anche per questa parte che il lavoro e una meschina traduzione

d'un' opera francese: il che rilevasi poi chiaramente da certe parole

della pag. 103 della parte 2. Ma questo difetto e compensate dalla
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semplicita della narrazione che pure tocca tutti i fatti piu impor-

tant!, conevidente studio di dire la verita, senza commenti e senzt

declamazkmi. Insomma tra le molte istorie che di questo ultimo

periodo di tempo civennero sott'occhio (ein Piemorite si st;impa-

rono a decine) niun' a! tra abbiamo veduto che ci paia ,
meno di

quests, inspirata dalla smania di fare proseliti alia causa della ri-

voluzione, benche di essa non sembri riprovare apertamente qua-

si altro che I' intempestiva foga e le piu atro^i esorbitanze delle

fazioni libertine
, per cui andarono a male i conceputi disegni.

Cosi vediamo che 1 assassinio del Rossi vi e narrato freddanu'nte-,

e ci6 a prima giunta dispiace: ma & da notare che al racconto

del fatto vanno innanzi alcune righe mollo severe, con cui si ri-

corda che 1' opera distruggitrice , lenta e segreta delle prediea-

zioui insensate della demagogia faceva sentire precipuamente in

Roma e nelle Legazioni la sua influenza. Si era seminato la dis-

cordia el' odio-, doveansone raccogliere i trisli frutti,la sommos-

sa e 1' assassinio
,
e nell' uccisione del Rossi un atto dei piu yer-

gognosi per f nmanila.

Laonde, per conchiudere, qaesto libro, con tutta la sua ma-

schera mistenosa, qual che si fosse I' intendimento dello scrittore

o dell' editore
,
non e dpgno ne dell' amore nfe dell' odio dei li-

berlini, verso i quali non e punto acerbo
5
ma pu6 esser letto con

qualche vantaggio da chi non avesse anoora una succinta e chiara

nolizia delle rivolture italiane dal 1815 al 1849, e del miserando

termine a cui esse riuscirono, per opera delle sociela segrete effi-

cacemcnte servile dai liberal! moderali.
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Storia delT Architettura in Europa cominciando dalla sua origine

fino al sccolo XVII, reltificata in corrispondenza alia sloria del-

la'dvilta de popoli ed alia nalurak progressions deUe idee, del-

TArchUetto FRANCESO TACCAW
:

Milano. Salvi 1855.

Un Autore che tralla di cambiare totalmenle V ordine Aella storia

architellonica, generalmente rilenufa vera per tanli srcoli fpag. 19),

offre alia curiosita de' suoi lettori un delicato e appetitoso mani-

caretto: laonde se il lettore e uomo che si diletli d' architettura,

il solo annunzio dell' assunto basta a raccomandare il libro-, spe-

cialmente se all' amore dull' arte bella s'accoppiasse lo studio del-

1'archeologia. Vero e che, a rispetto di chi promette di lotto inno-

vare, s' ingenera non di rado nel lettore una cotal diffidenza, do-

vendo parere strano che parecchi seooli di studio siansi impiegati

dn ingegni anche sublimi
,
senza avvedersi d' andar camminando a

ritroso dell' intento.

A noi non tonca il giudicare quale dei due sentimenti debba piii

ragionevolmente accompagnare il lettore ,
raentre viaggera col

chiarissimo Taccani a traverso i paesi d' Europa e ai secoli archi-

tettonici. Materie sono codeste, ove e la fede e la morale concedo-

HO pienissima libertanon che di rifrugare nei monumenti, per fino

di sognarne o 1'esistenza o la caduta. Laomlo noi che de' principii

social! ereligiosi siamo quasi unicamentosolleciti, null'altro avrem-

mo a fare che rendere un breve conto dell' opera ,
lodandone I' e-

rudizione e 1'ingegno, e al piu, accennando talora qualche dubbio,

se il chiarissimo Autore non avesse lasciato cadere dalla penna al-

cune frasi, che dalle region! dell' Archeologia e dell' Architettura

trascorrono in quelle della Bibbia e della Tradizione. Noi non cre-

diamo che il signor Taccani abbiavoluto insegnare I' errore che

quelle parole presentano; sembrandoci generalmente alieno daquel-

lo spirito di miscredenza arrabbiata che crede farsi un merito
,
af-
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ferrando ogni occasione, che si offra , per farla da spreyiudicato ,

da miscredente. La quale nostra preoccupazionefavorevole potrem-

mo noi giustificare pei varii passi, in cui rende omaggio alia reli-

gione caltolica, se non sispensero le arli nel medio evo (pag. 145) ,

giuslifica dalle accuse di un frammassone inglt-se e dello storico Ho-

pe i Papi, i monaci, 1' islituzione della Confessione auriculare ec-

cetera (pag. 188-192): occasioni tutte , nelle quali certi scredenti

alia moda non arrebbero saputo contenere il tiele , di che hanno

pieno lo stomaco
,
ed avrebbero ribadite le scempiaggini e le be-

stemmie del due eterodossi.

Go nondimeno, siamo pure costretti a confessarlo, certe frasi han-

no suono molto sinistro e possono pregiudicare gravemente, come

alia riputazione di chi ha scritto, cosi all' ortodossia di chi legge.

Chi sara, peresempio,nondiciamoilCattolico,ma il Crisiiano o an-

chi) so'o I Israelita che possa udire senza ribrezzo cio che dire 1'Au-

tore sul primo principio, proponendoci I' idea dell' opera? / princt-

pii di queste sodetd umane sono tntti, dice, avvolli nelle dubbiezze e

nelle favole. . . . i primi che irattarono la storia dei popoli antichi

ligi, forse piii del dovcre, alle Sacre Carte, fecero provenire gli uo-

mini insieme alia civiltd dair Asia, principalmente dalla famiglia

Noetica Scosso il giogo biblico , i piu ragionevoli di questi

dotli si misero ad indagare nella storia profana ecc. (pag. 9).

Siamo persuasi che queste parole, le quali suonerebber per se a-

perta incredulita, sono presso 1'Autore una misera reminiscenza del

vezzo che regnava neU'epoca che gli diede il giorno. Ma chi ammet-

te il valore della storia biblica, non pu6 negare che i principii della

societa gli abbiamo certissimi nel Genesi; che alle Sacre Carte, vale

a dire a Dio che parla, mai non pu6 1' uomo esser ligio piii del do-

vere, fosse pure il dottissimo fra tutti i dotti
5
che perconseguen-

za scuoterne il giogo e cosa non dei piu ragionevoli, ma dei piu ir-

ragionevoli fra costoro.

Quindi e chiaro che il nono aforismo dell'Autore merita grave

riprensione, allorche ci dice che nella storia incerla e favolosa si

perdono i principii di TUTTE le nazioni del mondo, ed applica le sue
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parole anche a quella nazione che si vanta vanamente di conoscere

in essa quesli principii, e i primi scopritori delle cose piii necessarie

alle arti e alia vita. II soggiungere che coclesta nazione si palesa

T ultima che le conobbe e che le ricevelle da altre nazioni (pag. 27),

nondimostra cheil popolo Ebreo non conoscesse proprio gli esordii

del mondo e i principii della vera civilta morale : ma prova solo die

pari alia civilta morale non precede sempre il materiale increment

delle arti. II che e conforme a ci6 che 1' Autore va ragionando in-

torno agli Egizii, agli Assiri, ad altri antichi popoli, i quali, secon-

do lui, ebbero da tempi antichissimi i primi rudimenti dell' arte-, e

pure mai non crebbero a quella perfezione, a cui giunsero, dice,

i soli abitatori d' Italia.

Ci duole d'avere a notare simili traviamenti in un' opera d'arte,

le cui sentenze non avevano alcun bisogno di chiamarein appnggio

Tincredulita: siamo anzi persuasi che, tergendole di codeste mac-

chie, 1' Autore aggiungerebbe a conforto delle sue teoriche T infal-

libile verila della Bibbia.

Imperocche chi ben mira vedra che dal non avere egli comproso,

o almeno spiegato la differenza fra i due incivilimenti morale e ma-

teriale, nasce il continue suo ripetere che la civilta non isbuco dall' 0-

riente .... perche nel tempo slorico dei Romani le scienze, le arli e

f architettura seguirono V opposta slrada, procedendo dall Occidents

(nola 8, pag. 218). Se il chiarissimo Autore avesse ponderato che

le origin! del genere umano non si nascondono pei Cristiani nelle

tenebre delle favole, capirebbe che, anteriormente al tempo storico

de Romani pot& la vera civilta, vogliamo dire la civilta morale, il

retto ordinamento della famiglia ,
della citta

,
dello Stato venirci

dall'Oriente con qupgli Etruschi, ai quali egli vuole rivendicare il

primato, anche cronologico ,
nell' architettura^ e dagli Etruschi

passando poscia ai Romani rifluire quindi nell'Oriente, ond'era ve,-

nuto. Intesa cosl la storia, egli pu6 avere piena ra'gione nel vanto

che attribuisce all' Italia, senza bisogno di combatterequei dotti cbe

dall Oriente derivarono la civilta. E fia pregio dell' opera 1' osser-

vare qui di passata di quanto insigne emolumento possa esserealla
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scienzaedallaReligione medesimal' avere mostrata la lingua etru-

sca o derivata o appena un dialetto della ebraica, del cbe nei nostri

quaderni ed in questo medesimo si recano pruove lucuK ntissime.

Ma se gli Etruschi erano oriental! d'origine, perch in Orien-

te non incontriamo arohitettura dorica? Cosi domanda T Ant ore,

osservando che le vestigia di fabbriche antiche neU' India, nella

Media, nella Babilonia, nella Fenida, nelfEgillo sono di immani

dimwsiom, mil senza ispirazione arlistica (rot). La rrsposta pejal-

tro non 6 difficile e la da egli stesso riel suo aforismo 3, di<
vendo-

ci che in ordine all' architeltura i primi ricovfri d*gli uowini furono

selve e gr&He, poi lugurii e capanneecoetera (pag. 24). Or qual dif-

ficolta s' inoontra ad arnmettere che i primi Etruschi, veleggianti

verso 1'ltalra, movessero da region! ancora royzc di selviooli, di tro-

gloditi^ e che solo in ItaHa giungessero a qnegli incr&Kn>eti artisti-

ci, dui qtrali parlasi al fine Ae\ 7." aforismo (j>ag. 26)?

Vegga dunque il ch. Aurtore che a sostnnere la sua dottrina gti

non ha necessila alcuna di cozzare ooi dotti e con le loro tradizio-

ni orientalistiche, molto meno poi di scuolere il yiogo bibHco. Cre-

diamo anzi che, senza neppure ricorrere a sehicoli e trogloditi, sup-

ponendo gfi Etruschi usciti fmmediatamenfe con la eoiYfiisione del-

le lingue dalla torre habelica, meglio si comprenderebbe la rernotis-

sima antichitadei loro monumenti retti in ItHa, poich^ qua sareb-

bero giunti gia proweduti di arti fabbrili e di artrfiri dirozzati, cd

avrebbero potuto iniziare i loro monum^nli
,
sol che si fosse Irova-

to fra di loro ano di quegl' ingegrii straordmarii, in cui la scintilla

dell' ispirazione , lamppggiando repentinamente ,
manifesta noove

regioni e da principio a nuovi ordini d idee e di lavori.

Speriamo che I*An tore oi sapra buon grado di quest! snggerimen-

ti : e che il lettore ricevendoli come cautela nello scorrere quel libro,

non giudichera troppo severamente chi lo scrisse. Un architetto, fl

quale modestamente si profess;! (pag 154) non assistito ne daH'e-

loquenza, ne dalferuiizione del dotto, dee compatirsi in simili in-

volontarii trascorsi. Ma siccome T involonfario dell'errore e la retta

intenzione non cangiano ci6 che nel libro & stampato, ne campa-
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no i lettori dal danno che esso pu6 produrre; cosi fu a noi neces-

sario i! notarlo: e non dispiacera allAutore se gli suggeriamo che,

toccando alira volta materia di religione, non dovrebbe avventurar-

si a pubblicare, senza torre in prestito dai maestri in divinita,

que'lumi che 1'arte propria non gli somministra.

Premessi questi cenni intorno a ci6 che sommamente inaporta,

eccoci ad esporre le doltrine che il chiarissimo Autore viene spie-

gando e fortemente ragionando intorno alle origini e ai progressi

deirArchitettura europea. Finora, dice, i dolli moderni ripelerono

la civilld dalCAsia (pag. 10) ,
e nei miei primi anni di studio la cor-

renle era da me seguila: non pero senza esilanza e con dubbii, che

cogli anni si accrebbero (pag. 12). Dopo trent'anni di studio e dopo

varie opere date alia luce
, egli si dichiara finalmente convinto che

la civilla, lungi dall'esser a noi venuta per mizzo dei Greci, come

tennero iiuora gli eruditi, fu anzi da!l' Italia trasportata in Grecia:

paese che rispelto al nostro assunse finora iltitolodi maestro edee

quindi in poi ripularsi scolare d'ltalia.

Di coleste origini orientali della civilta nulla aggiungeremo al

detlo poc'anzi, sembrandoci evidente che la condanna fulminata

dall' Aulore contro i Grei'i e contro il loro primato nell' arte
, pu6

siissistere henissimo seiza negare cio che la storia e sacra e profa-

na roslanlemente attesta. JSe 1'Autore abbisogna di ricorrere alia

Scienza Nuova del Vico per combat tere il romanzo poetico dell'eta

dell'oro. Quando si ammetta la distirizione poc'anzi accennata fra la

civilta morale e quella che megljo si direbbe collura materiale, non

puo trovarsi difficolla a concedere che negli esordii del genere uma-

no quanto erano couosciuli per tradizione recentissima i precetti

della morale e della religione imposti da Dio alia prima coppia de-

gli umani
, tanto dovettero essere rudirnerilali e rozzi i principii

delle arti e della civilta materiale: essendo naturalissimo, come av-

verte il Milller , che la Provvidenza creatrice fornisse all' uomo i

priucipii morali , che difficilmente ed imperfettamente avrebh' egli

con lungo studio conosciuto, e lasciasse alia sua industria gli studii

material]*, a cui il bisogno lo slrascina, e poco nuoce il ritardo. Se
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sotto tale aspetto 1'Autore avosse atnmesso la dottrina della barba-

ric primitiva, niuno potrebbe contendergli la libcrta di somigliante

opinamento.

Ammessa cotesta primitiva barbaric, 1'Autore prende a stabilire

certi principii general!, che intitola aforismi , e che dovranno ser-

vire come base a congetturare i successivi increment! della civilta,

dellearti e specialmentedeirArchitetlura. II procedere cos'i per via

di principii a priori in materia storica , potrebbe non sembrare a

taluno il metodo piu conveniente. L' Autore tuttavia non intende

adoperare gli aforismi per inventare,ma per ispiegare i fatti : e sotto

tale aspetto, lungi dal biasimarnelo, crediamo lodevole il ragionare

sulla storia , purcbe i principii siano veri e saldi
, e bene applicali.

E tali veramente ci sembrano per la rnaggior parte quelli, sopra i

quali PAutore intende appoggiare le sue congetture. Chi vorra ne-

gare , per esempio ,
che 1'ordine dell' idee e delle cose proceda in

armonia ? Che le cose contro Y ordine di natura non durano ? Che

le nazioni non progrediscono per violenza, ma bensi per via di per-

suasione ? Che la civilta passa dal popolo colto aH'incolto
,
e non a

rovescio ?

Non tutti per altro gli aforismi del Taccani hanno uguale eviden-

za ed universalita
;
sicche possano servire come principii di dimo-

strazione. Cosi, per cagione d
1

esempio, non sottoscriveremo al 19.

che nell'ignoranza sia minore il genio imitativo, maggiore 1'inven-

tivo : se non in quanto nella prima barbaric, mancando ogni arte,

nulla vi era da imitare, e tutto da inventare. E se il 22. fosse uni-

versale, se fosse certo che la mente umana ingrandisca le cose lon-

tane e diminuisca le presenti, potrebbero iCinesi credersi la prima

nazione del mondo?

Stabilili i principii, 1'opera si divide in due parti: la prima del-

le quali potrebbe dirsi crilica , la seconda storica. La critica e

impiegata quasi intieramente nel rivendicare agli Italiani il primato

nelle arti e specialmente nellArchitettura: e ripudiate prima le va-

ne origini assegnateda certe immaginazioni alParchiteltura deri-

vandola da capanne, da spelonche, da carine ecc.
,
osserva egregia-
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mente che un popolo rozzo si procaccia un ricovero, quale natura

glielo presenta, senza molto brigarsi d'imitare questa o quella for-

ma artificiale, Tutti dunque i popoli ebbero al principio un'archi-

tettura rozza, che ando a poco a poco acquistando eleganza ed or-

namento. Ebbela dunque anche I'ltalia
,
e indigeno di lei e certa-

roente quell' ordine toscano , il quale in molte parti della noslra

Penisola e delle isole adiacenti ci si presenta progressivamente cre-

scente in isveltezza di proporzioni ,
in moltiplicita d' ornament! , in

eleganza di modanatura. E qui il chiarissimo Autore percorrendo

criticamente 1'opera di Vitruvio, conclude che poco lume pu6 trarsi

e dacotesto centone indigesto di idee raccogliticce e da pochi altri

autori anlichi inlorno alle vereorigini e progress! dell'ArchiteUura :

la storia di questa volersi dunque studiare sui monumenti, verascril-

tura del popofi, purche altri impari a leggerla (pag. 57).

Con tale intento incomincia 1 Autore ad interrogarei tempi favo-

losi, e nota che fin d'allora gli Etruschi ebbero archileltura propria,

e ne li lodano tutti gli eruditi. Ma quarido trattasi di ricercarne in

Italia i monumenti ,
nulla piu si trova di etrusco, e tutto si atlri-

buisce a lode dei Greci : greci gli edifizii, greche le statue, greche

le pitture; e saragran merce se agli Elruschi rimanga il merito di

quei vasi d'argilla , che il principe di Canino scopri ne'suoi scavi

(pag. 58). Or bene, non solo Omero ci mostra che i Greci nei tem-

pi favolosi erano incapaci d'ogni arte
,
ma quanto d arlificioso egli

introduce ne suoi poemi, tutto sa d'italiano o nell' opera o negli ar-

lificii. Italiani erano que' Ciclopi o Pelasgi ,
da cui le mura ciclo-

piche o pelasgiche : Ciclopi i fabbricatori delle mura d'Atene : italia-

ne quelle Sirene e quella Circe che incantavano colla roce e amma-

liavano colle delizie (pay. 60). Gli eruditi vogliono darci a credere

che greca sia tutta la coltura della Sicilia e della Magiia Grecia.

Eppure Agrigento , Segesta, Metaponto, Possidonia ecc. splende-

vano prima assai che i Greci venissero ad usurparne le glorie.

Ecioche dalla favolal'Autorehatratto, viene da lui confermato

colla cronologia de' monumenti, i quali dimostrano che non I'ltalia dai

Greci, ma i Greci dull' Italia ebbero l'arte
(

: giacche, in qual nudo in
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Grecia ove vuolsi nata, U vestigia sono in minor numcro di quelle che

si trovano ml luogo , ove vuohi introdolia 1 Si e mai visto che la

quantitadi merci forestiere sup -rassequella dell indigent:? (pay. 75).

Provata la tesi coi monument!, 1'Aulore esamina la storiaarchi-

tettottica scritta da autori modern! ,
ora traendone conferma alle

proprie dottririe, ora moslrandovi Tincoerenza delle cotrarie(art.

5.). Degli aulori anticlii poi melte in bella vista e le ridicole esa-

gerazioni e le contraddizioni e le ignoranze (arlic. 6'). Di che fi-

nalmente nel seltimo artirolo crede poter concludere 1. Che gli

Italiani < onoscevano 1'archiM.tura molto prima dei Greci. 2. Che

gli
Elrusrlii lavoravano in Roma el in altre parti d Italia prima del

Greci. 3. Che conoscevano piii
ordini. 4. Che le loro fabbriche

erano solidissime e di pietre, e perci6 e impossible che sparissero

dal suolo d' Italia, all'upparire dei Greci in alcune parti di essa.

5. Chequi non si scorgono ehe ruderi di ordini dorici, ionici e co-

rintii. 6. Che si vede in cias^uno di essi uua progressione di form&

dalla sua incipienza sino alia perfezione, cosache non si verifica in

nessun modo nella Grecia. Dunque, conclude, 1 Architettura e ita-

liana e non greca.

Ed a meglio confermare queste sue dottrine, 1'A. & ingegna di far

comprendere nell' articolo ottavo che le arti sorelle di pittura e

seultura poterono presso i Greci essere assai piu imperfette di ci6

che la tradizione volgare negiudica, fondatasulle autorila dei Greci

lodatori sperticati, come Tullio li dice, di s6 me lesimi : ne sareb-

be maraviglia, se ai Greci fossero state attribuite molte statue e pit-

lure nobilissime d' autori etruscbi; non sapendosi com prendere co-

me si poterono salvare in Roma i migliori capi d' arte della Grecia,

senza che rimanesse bricciola delle opere etrusche, dove si salvarono

pure lanti vasi di terra cotla, ben piii frngili che il sasso o il metal-

lo (pag. 122). Di che seguir^bbe che eziandio 1' architettura etrusca

dovette essere confusa con la greca, e ced^re a questa i titoli di me-

rito ch' ella avea con la posterita, come il gran Colombo fu soppian-

tato dalla secondaria figura di An>erigo Vespucci.
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Rivendicafo cosi agl' Italian! il primato deirarte, ne accenna te

prime vicende che la posero in basso per tutt'Europa, e spprial-

mente nella Grecia: e domanda, perche mai, montre gl'Italfani do-

po 1' irruzione della barbarie, seppero risorgere alle altezze di Raf-

faello, di Michelangelo, del Palladio, del Canova, i Greci, del rui

ingegno tanti prodigii si raccontano nelle eta passate, nulla seppero

ne ritentare sotto la tirannia dei Turchi, n& riprodurre sotto la re-

cente liberta degli Elleni? Se quella nazione avesse realmente 1' in-

gegno inventivo el'ispirazione artistica,di che le fanno regalo i suoi

panegiristi, sarebb'ella mancata quella vena, eslinto quell' estro,

specialmente sotto i Turchi, co' quali mai la nazione ellenica non

pole mescolarsi ? Cosi il chvarissimo Airtore chiama in sussidio del-

la causa italiana contro la prepotenza del greco ingegno, non pure

gli antichi monumenti, interrogati da lui in tutti i successivi incre-

menti, dalle prime origin! dell'ordine dorico rudimentale fino alle

snelle e adorne eleganze del corintio, ma i fatti stessi della storia

contemporanea, la quale non dimostra probabili co' progress! pre-

sent! gli antichi vanti della nazione rivale.

A noi non tocca 1'officio di Paride in questo litigio di due bel-

lezze; specia'lmente in materia, ove 1'Autore se la prende ardifa-

roente contro il torrente di un'opinione che abbracciacon Parchi-

tettura anche le arti sorelle. Diremo peraltro che i raziocinii d^l-

1'Autore possono meritare la ponderazione dei dotti : e senon giun-

geranno a spogliare interamente la Grecia degli antichi allori, po-

tranno forse costringerla ad accettare sul carro di trionfo una

compagna.

Dal mondo antico, che VAiitore esamino nella prima, parte, egli

passa nella seconda ad esaminare 1'ArchitettuFa dopo la sua deca-

denza per le invasion! barbariche, alle quali , com' egli osserva ,

1' Italia settentrionale oppose per ristorare quell' arte quel medesi-

IDO ingegno italrano, che nelle parti meridionali le avea dato le pri-

me origin! e tutta la nobilta dell' ultima perfezione. E poiche fra i

piu antichi edifizii del medio evo splende inlalta la milanese basilica

di S. Ambrogio, da questa prende le mosse per far conoscere la
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stile delfarte in que' tempi (pag. 142). E descritta, come si puo sen-

za le Cgure, 1'architettura di quel monumento, ne deduce (art. II)

la distinzione di due stili gotici ,
uno antico che egli appella lom-

kardo e che sembra avvicinarsi al bizantino; 1'altro piu recente e

che egli appella gotico per eccellenza. 1 tratti caratteristici dello stile

lombardo sono, die' egli, frontespizii poco indinali e senza cornice

otizontale, ed immistione di archi circolari con quelli a sesto arc/to,

mainmodo che questi non sono mat laparte dominante (pag. 153).

I caratteri contrarii , vale a dire, sveltezza delfedifizio, elevazione

dei frontespizii e predominio quasi assoluto dell'ogiva , costituisco-

no il tipo fondamentale del gotico schietto. L'uno e Fallro si usa-

rono promiscuamente in Lombardia e splendono nei due sontuosi

edifizii del Duomo in Milano, e della Certosa in Pavia (pag. 153.

art. Ill} ;
nella quale nondimeno egli loda di poi i primi tentalivi

dello slile bramantesco.

Entra qui I'Autore ad esaminare e le special! forme delle co-

struzioni gotiche in generale, e piu diffusamente le varie opinioni

intorno all ogiva ,
notando come ella nascesse probahilmente prima

dell'arco circolare, dopoch& fu abbandonata quella primitiva e roz-

za v6lta fatta con lo sporgente di pietre orizzontali (pag. 155), che

si osserva net famoso monumento di Micene, detto il tesoro d'A/rco,

nella porta d'Arpino, eccetera. Ma la brevita che ci eimposta non

ci permette di seguir I'Autore in queste curiose sue investigazioni.

Le quali , die' egli, opera essendo d'un architetto, non e meraviglia

che si discostino e da quelle dell'archeologo , agli occhi del quale

tutta la bellezza nasce dalla vetustd dei monumenti, e da quelle del

pittore, il quale trova patcolo in tutte le forme, e non ha per base

eke la perfetla imitazione di tutte le cose create (pag. 158); laddove

il Bello archi tettonico ha per base la precisione e Vordine, ne si co-

nosce senza uno studio partiwlare deWarte (ivi).

Ma dov' ebbe i natali cotesto si nuovo tipo di ArchitetturaPIn un

tempo, in cui tanto si vanta dagli stranieri lo stile ogivale, atlri-

buendone 1' invenzione ai popoli nordici , ardita impresa e quella

dell'Autore che, dopo avere rapita ai Greci la palma dell'Architet-
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tura classica , tenta rapire agli oltramontani anche la gloria della

romantiea. Eppure confesseremo schieltamenteche, se la quistione

si restringe all'origine primitivadel nuovo stile, le ragioni delTac-

cani ne sembrano convincenti : e il convincimento, con cui egli si

cattivo il nostro assenso, e tanto piu dovuto al merito de'suoi argo-

menti, quanto che la dotta dissertazione del Troya intorno all'ar-

chitettura gotica ci parve dapprima persuadere tutt altro. Concios-

siachk leggendone I'eruditissima Sloria ef Italia
(
tomo II. libro

XXXIX) incontravamo, fin da tempi anterior! aTraiano, fra i Geti

della Tracia, tempietti e cappelle e cenaooli, e la reggia di Decebalo

in Sarmizagetusa : poscia tra i Goti gia cristiani
, prirna di Costan-

tino, chiese e monasterii difesi da forti muraglie di guerra : indi

caduti i Goti neirarianesimo, rhiese cattoliche invase e tramutate in

tutC allra forma per adattarle al culto ariano. Tutto questo non

mostra nei Goti quell' assoluta ruvidezza barbarica che si suppone

universalmente. Corifutato poi di proposito il Mafiei
, perche cre-

dette i Goti abitatori di luridi e grossolani tugurii e affatto privi

d'ogni architetlura o bvonao malvagia: Bastava, dice il Troya, tl

solo Cristianesimo per cangiarli in un popolo affatlo rtuovo biso-

gnoso di tempio, o almeno di allare (pagina 805). In Ispagna poi,

dall' arrivo di Ataulfo i\el 403 fino alia discesa degli Arabi nel 1\\,

chi puo dubitare che allesorti della golica liturgia andassero con-

giunt.i natur?)lmente i metodi tenuti nell' Architetlura sacra degli

Ariani? Questi e tanti altri fatti che 1 eruditissimo storico accumula

parevano volere attribuire a quelle genti settentrionali Toriginc

primitiva dello stile gotico.

Ma 1'Autore medesimo, dopo aver notato 1'ammirazione di Cas-

siodoro per gli edificii innalzati in Italia a' tempi di Teodorico suo

signore ,
ne inferisce che, lo stile gotico fu forse qbbozzato, senza

quel nome, in Roma innanzi V arrivo de Goti dagli stessi Archiletli

Romani. Ma i Goti per averlo posto lungamente in opera durante il

loro dominio, e per aver corrotto da capo la corruzione ddrartero-

mana co capricci de' PILOFORI Ostrogoti , con le rimembranze delle

lor native discipline di Dacia e con le impronliludini degli Ariani,

Serielll.vol.X. 22 22 Aprile 1857.
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detlwo legitlimamtnte alh nuove coslrusioni, onde Cassiodoro par-

lava, il nome di Gotiche (I. c. pag. 81 ).

Cosi il Troya : e vede il lettore che, (tranne 1'accusa di salvati-

chezza rontro i Goti) 1' artista milanese viene sodamente rinral-

zato dallo storiografo napolitano ;
il quale spie^a per giunta il

molivo, per cui dai Got.i che alior regnnvano in Italia dovette prcn-

der nome il nuovo stile da loro ndnperato e promosso.

Tutto il fin qui detto riguarda le chiese: ch in quanto ai palazzi

signorili, \ indote sociale e politioa di que' tempi detmnind quells

forme rnvide e militari del castelli baronali foggiate a difesa di chi

doveva abitarvi.

AI proposito poi di quest' Architettura gotica, il chiarissimo Au-

tore acoenna nel quinto articolo le compagnie del Medio evo
, alia

qnali i liberi nuiratori chiedono soccorso per ottenere tin' origine e

un' esistenza meno infame di quella che i meriti loro present! e le

tradizioni volgari sogliono presupporre e rarcontare. Ma il boon

senso dell* Autore gli suggerisce non poche ragioni per rigettare e

deridere le ciurmerie
, spacciate da antori eterodossi con buona

giunta di vituperii contro il clero e di assurdita contro 1'arte. II che

per6 sia detto senza che pretendiamo escludere la non dubbia esi-

stenza dei corpi di arte, consecrati sotto forme di retfgiosi soduli-

zii ad opere di Architettura.

Col detto finora 1' Autore e giunto alTepocachesuole appellarsi

il rinascimento. Ma costretto da circostanze avverse e da malferma

salute , toccato appena nell' articolo VI Pimportuno entusiasmo,

con cui le arti redivive si diedero a studiare servilmente i ruderi

antichi, tronca il filo dulla trattazione restringendo nell'articolo VII

il gia detto, ed invitando altro artista meglio favorito dalla fortuna o

ben persuaso delle sue teoriche a ripigliare ed ampliare cosi la storia

dell'Architettura anticada lui gia esaminata, come quella della mo-

derna, di che appena pu6 accennare 5 titoli. La storia delPantica fa-

ra conoscercgli element! che compongono le fabbriche, percorrendo

le opere primitive ciclopiche, pelasgiche, siciliane, greche, etrusche

e romane: la seconda dovrebbe presentarei varii stili, e pel primo
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il latino nel quale s
1

incominciano a voUare gli archi e le v&lte, dalla

corruzione del quale nasce in Grecia lo stile bizantino che giurige

all'estremo della corruzione nel musulmano bizzarramenle abbel-

lito nello stile arabo di Spagna. In Italia poi al gotico lombardo

succede in Lombards il gotico schiello proniosso e pei feziohato pres-

so gli oHramontani
;
mentre in Sieilia gli Arabi introducono cio che

altri dicono lo stile normanno, delto dall'Autore neosiculo : al qua-

le sopravvenne d' altrorideil gotico ilaliano, di cui la Cattedrale di

Palermo e si nobile monumento. II rinascimento delle arti fa rivi-

tere il buon gusto , prima nello stile bramantesco
, ingentilito poi

nel oOO. Ma corrottosi questo, prima per 1' ardita foga del gigan-

tesco Buonarotti , poi pel progredire dei copricci fino ai delirii ba-

rocchi del Borromino, rimane ai moderm I opera di mnformare con

la civilla presenle il carattere dell' arte archileltonica , che setnbra

al chiarissimo Autore alquanto in arrelralo (pag. 208).

IV.

Dt Malrimonio Christiana libri tres auctore IOHANNE PERRONE e Soc.

lesu in Collegia Romano generali studiorum Praefeclo. Romaa

typis S. Congreg. de Propaganda Fide Tre vol. in 8.*, di

pagg. XYIII-448, 496, 540.

Ella e cosa notoria che dal tempo di Benedetto XIV infino al

sommo Pontefice Pio IX gloriosamente regnante mai non cessarono,

si nelfordine politico e si nel religioso, di pullulare nuove contro-

Yersieintorno al matrimonio crisiiano. E comeche sia verissimo he

intorno a si rilevante materia si aflaticassero molti preclari ingegni

nel secolo passato e nel nostro; era nondimeno a desiderare che le

quistioni nuovarnente insorte fossero trattate per manierache un'o-

pera sola somministrasse le armi necessarie a difendere il matrimo-

nio cristiano dagli assalti de' suoi moltiformi nemici, senza che fosse

mestieri di andarle cercando in opere disparate.

A questa necessita confessata da molti si accinse di provvedere il

ch. P. Giovanni Perrone, teologo di tal nominanza che ogni nostra

lode tornerebbe superflua. Egli in un largo campo abbiaccioquan-
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to si atteneva coll' argomento preso a trattare, e lo divise in tre

Ubri, de' quali ogriuno comprende un giusto volume in 8. II dare

un'accurata analisi di si importante lavoro, in cui sono svolte arn-

piamente le molteplici quistioni eccitate dai buoni e dai malvagi in-

fino al di d'oggi intorno al Matrimonio cristiano, se per Tuna parte

sarebbe facilissimo per la chiarezza del metodo con cui procede

1'A., per 1'altra parte ci tornerebbe impossibileil farlo, senza oltre-

passare i confmi prescritli ad una rivista. Ci restringeremo perci6

ad offerirne ai lettori un' idea generale, e a cosi dire le Gla princi-

pal! e 1'orditura, perchesi conosca il disegno di tutta I' opera.

II primo libro e intitolato De Matrimonio Christiana et de Malri-

monio Civili, e fu dall' A. diviso in due Sezioni. Nella priina, sta-

bilita con nuovi e molteplici argomenti la verita del Sacramento,

siccome quella che meritamente dee dirsi la base ed il cardine di

tutta la trattazione, si viene alia questione del ministro, e si fa co-

noscere con molte ed irrepugnabili prove il ministro del Matrimo-

nid non essere altri che i contraenti, per inferirne poi, come evi-

dente e necessaria conseguenza, la medesimezzadel contralto e del

Sacramento nel connubio cristiano e la loro inseparabilita. Risolute

queste quistioni capital!, fu agevole e naturaleil passaggio alia Se-

zione seconda, in cui si agita la controversia con tanto calore di-

battuta a
1

di nostri intorno al Matrimonio civile.

Se v' era parte dell' opera che meritasse tutta la dottrina e gli

studii dell'A. questa era dessa. Egli incomincia dai considerare il

matrimonio civile in sfe stesso
,
e dimostra \ . che ne' luoghi ov' e

stato pubblicato il famoso decreto intorno ai matrimonii clandestini,

che leggesi alia Sessione XXIV capo I De reformalione del Concilio

di Trento, il matrimonio civile altro non e che un legale concubi-

nato, e perci6 soggetto a tulte le pene dalla Chiesa decretate con-

tro i concubinarii-, 2. Che favorisce lo scioglimento del maritaggio

e la poligamia legale; 3. Che si oppone alia pubblica onesta de'

costumi, dei quali apporta con se medesimo un'aperta e necessaria

corruzione, e pero tende di sua natura allo esterminio della famiglia

edella stessa umanasocieta. Dirnostrato qual sia in se medesimo il

matrimonio civile, passal A. a fame ravvisare 1'origine ed il pro-
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gresso, e con ampio apparato di erudizione egli prova cbe fu sco-

nosciuto a tutta 1' antichita laica ed ecclesiastica, e fa vedere con

prove palpabili come la iritroduzione del matrimonio civile debbasi

al Protestantesimo, e la diffusione di esso alia miscredenza, al co-

rnunismo ed al socialismo ,
dei quali favoreggia gl'intvressi e gli

empii disegni. Queste conclusion! gli lastricavano la via ad esami-

nare la proposta di legge intorno al matrimonio civile
5
e con argo-

menti da reggere saldi a qualunque sofisma de' libertini pone in

sodo 1 . che siffatta legge e tra i Cattolici una legge assurda ed ini-

qua; 2. che si fa reo di colpa grave chiunque positivamente con-

corra ad approvarla; 3. cbe euna legge antipolitica, la qualesotto

il menzognero pretesto di liberta civile fomenta e introduce la piu

funesta tirannide. A compiere 1' importantissima trattazione e a

premunire i Cattolici, restavano da esaminare le ragioni, con cui dai

falsi politici si tent6 di coonestare I'iniqua proposta sotto il rispetto

politico, morale, religioso e cattolico. E cosi appunto fece I
1

A. ri-

cbiamando con ogni accuratezza a ciascuno di questi capi tutto

quello che di piu specioso fu a questo fine proposto da varii ora-

tori di Parlamento
,
e dimostrando che delle ragioni addotte non

v'ha pure una sola che si tenga a martello. Da questa semplice espo-

sizione apparisce, se non il vigore delle prove che la brevita non ci

consente di addurre, certamente quel lucidus ordo si necessario in

ogni trattazione e molto piu in questa, cui studiaronsi d'intenebrare

uomini che volsero il sottile ingegno ad uso ben diverso dal fine,

pel quale lo ricevettero da Dio.

Anchc il secondo libro che ha per titolo Depolestate legifera ec-

desiaslica et civili
,
fu dall'Autore diviso in due Sezioni, trattando

nella prima della podesta legislativa della Chiesa, e nella seconda

del potere civile sopra del matrimonio. Premessa un' idea gene-

rale della potesta ecclesiastica intorno al matrimonio cristiano
.,

\ Autore discende ai particolari esaminando il potere della Chiesa

nello stabiliregl' impediment! dirimenti, fatta prima una esposizio-

ne storica dell'origine e del progresso della presente controversia
;

quindi stabilisce e difende la dommatica definizione del Tridentino
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intorno a questa potesfa, svolgendo e provando i corollarii cite ne

conseguilauo si per rispetlo del Sommo Pontefice, e si per rispetto

del Vescovi. Tra quest! corollarii uno e la sanazione de' matrimonii

cbe suol dirsi in radice
;
della quale, come pure delle cause matrimo-

niali e degli sponsali 1'Autorc ci da mf esalta echiara notizia. Mag-

giore ampiezza di tratlazione era richiesla dal polere della Chiesa

sopra i matrimonii e misti e deyli eretici fra di loro ne' luoghi ove

(u pubbiicalo il Concilio di-Trento^ e dal potere della medesiina ri-

spelto ai matrimouii degl' infedeli o ra loro o coi fedelj. Inlorno

ai matrimonii misli not) vi ha teologo, a cui sieno ignoti gli studii

special! che I' Autore vi fece da molti anni innanzi. Ma oltre che la

presente opera svolge con maggiore ampiezza e solidita la materia

in ogni sua parte, comprende ancora un lavoro del tutto nuovo e pre-

gevolissimo. Questo e un elenco de' luoghi di tutto il mondo dove il

fainoso decrelo della Sessione XXIV fu, o non fu pubblicato; come

pure de
1

luoghi, ai quali i Sommi Poritefici estesero la celebre Dic-hia-

cazione per la Olanda, con la quale Benedetto XIV rendea validi i

malrimouii che di per se sarebbero nulli, attesa la pubblicazione del

mentovato Decreto. Niente meno caro, ed anco piu vantaggioso riu-

scira per gli studiosi il trovare in fine di questa Sezione una dovizia

d! decisioni in varii tempi emanate dalla Santa Sede e dalle Congre-

gazioni Humane
, le quali sono di gran giovamento a coloro cbe

danno opera alia propagazion della fede tra gl' infedeli.

L'altra Sezione alquanlo piu breve della prima, tralta (secondo-

che abbiamo accennato) della podesta civile intorno al matrimonio

cristiano. Qui pure il nostro Autore, dopo aver dalo un' idea ge-

aerule in questa materia col determinare i dirilli e i doveri che le

son proprii, viene ai partiooUri : e prima stabilisce chiaramentft

quanto concerne lautorita civile in ordineal matrimonio dei fedeli;

di poi tratta ampiamente del potere che compete eziandio ai Prin-

cipi infedeli rispetto ai loro sudditi infedeli, e ci6 per conchiudere,

non essere origiriaria e inerente al principato 1' autorita che ha

per obbietto il vincolo coniugale.

11 terzo libro piu copioso dei due precedenti vien determinato col

titolo : De imitate ac de indissolubililate Matrimonii Christiani ; e
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naturalmente compartesi in due Sezioni, Tuna intorno all'anitiU'al-

tra intorno all'indissolubilka d*l connubio cristiarco.

Trattando dell'un>ita si presentano due quistioni ,
delle quali 1'ti-

na riguarda la poliandria, 1'altra la poligamia tanto la simultanea

quanto la successiva. Quarito alia poliandria ,
cioe -alia pluralita

de' mariti sposati ad una sola donna, nota 1 A. che i nostri maggiori

appena pensarono a oombattere questa mostruosita, siecome quella,

la cui turpitudine si palesa di per se stessa ma che ora se ne dee

trattar seriamente a cagione dpi Siinsimoniani, dei Forieristi, degli

Icariani, dei Comunisti, dei Socialisti, i quali con la teoria e con la

pratica vanno predicando la comunione delle donne. E poiche gli av-

versarii non tutti ammettono la rivelazione, oltreagli argomenti teo-

logici adop^ra ancora i filosolici per confutare questa turpe ed em-

pia dottrina. Cosi pure egli maneggia una doppia maiviera di prove

contro i manteriitori della poligamia simultanea, la quale egli con-

sidera e discute tanto per rispetto alia legge naturale e alia legg

scritta, quanto per rispetto alia legge evangelica. Sotto a quest' ul-

timo rispetto egli prende in ispecial modo a combattere i discen-

denti dei novatori del secolo sestodecirno, gli anabattisti e i mor-

moni : svelando di questi ultimi le verg^gnose dottrine e le pratiche

ancora piu turpi, con le quali di lunga mano avanzano per laidezza

i seguaci di Maometto. Prende poscia a disaminare la poligamia

successiva, intorno alia quale, espostae difnsa dagli impugnatori la

dottrina e la pratica delta Chiesa cattolica circa le seconde nozie
,

richiama a critica discussione la pratica deFIa Chiesa greca intorno

alle terze o alle quarte nozze, alle quali si mostro restia, e il senti-

mento di alcimo tra i Padri latini sopra lo stesso soggrtto. E con

questa discussione critica ha fine la Sezione prima del libro terzo.

Circa Tindissolubilita del matrimonio che forma la materia del-

1'altra, premessa la distinzione della indissolubilita in perfetta ossia

delvincolo, ed in imp*'rfetta ossia del talamo e della coabitazione,

imprendesi intorno all'una ed airaltra la sua trattazione speciale.

Per quel che si attiene alia perfetta, si offrono alia scientifica discus-

sione alcuni punti di legge naturale da opporre alle teorie di alcuni
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politicastri e miscredenti intorno al divorzio
^

il quale da essi, c mas-

simamentedal Bentham, in alcuni casi si vorrebbe far credere con-

sentito dal gius di natura
,
anzi ancora prescritto. Lo stesso dicasi

della legge positiva divina nell'antico Patto mosaico, quanto alia

concessione del libello di ripudio. Intorno al quale argomento ca-

de 1'imjuisizione biblica della natura, dei motivi, dell'estensione di

si Halt a disposizione legale; che dimostrasi interamente abrogata

nella legge evangt-lica. Ed affinche la materia avesse il pieno suo

svolgimento, 1'A. non ommise di proporre e disaminare le varieo-

pinioni de' teologi cattolici nel farsi a cer^are donde I' indissolubi-

lita del Matritnonio tragga la sua origine formale, come dicono le

scuole, cio& se provenga dalla sola disposizione positiva divina, or-

vero dalla dignita di Sacramento, a cui il contralto naturale delle

nozze fu innalzato dal Divin Salvalore.

Ma la
piii grave controversia, che ab antico ed anche presente-

mente si agita coi protestanti e coi Greci, riguarda il divorzio per

cagione di adulterio. A che non si appigliarono gli avversarii della

indissolubilita del Matrimonio per provar lecito il discioglimento

del vincolo nel caso d'infedelta per parte dell'uno dei coniugi ? Ri-

corsero alle testimonianze bibliche, a tutta 1' antichita cristiana, a

ciascuno de'Padri greci elatini, alia U-gislazione politica, ai monu-

menti del medio evo. Ora questo appunto si e il campo, nel quale

spazia 1'A. librando il peso degli argomenti addotti dagli avversarii

e giovandosi di tutti i presidii della scienza, per assicurare il triorifo

alia verita cattolica contro dei Protestanti. Con lo stesso metodo

procede contro il pratico abuso dei Greci, e dimostrando non ori-

ginarsi altronde che dalla legislazione politica, la quale per astuzia

di Fozio fuinserita nel nomocanone biZantino, comeavente la me-

desima forza nel regolare la disciplina ecclesiastica. Da questa oscura

quistione, a cui 1'A. con indefessi studii rec6 nuova luce, passa egli

a vendicare il canone tridentino che dichiara sciogliersi il vincolo

del matrimonio rato e non consummate per la professione religio-

sa. Viene poi atrattare dello scioglimento imperfetto-, e con ogni

maniera di argomenti ne pone in sodo la ragionevolezza, I'antichi-
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ta, e il fondamento sia biblico, sia tradizionale, sventando le diffi-

colta che a questa pratica della Chiesa muovoino i Protestant.!. A

svolgere pienamenle tutto quello che spettarindissolubilitadel Ma-

trimonio cristiano non restava che di provare il potere che Gesu

Cristo conferi al Romano Pontefiee di sciogliere in particolari con-

tingenze il matrimonio rato e non consummate; e 1'A. ii fa col met-

teresott'occhio la pratica costante della Chiesa pel corsodi piii se-

coli; pratica ch'egli dimostra fondata nel gius divino, a ritroso di

quello che vorrebbero alcuni teologi oltramontani.

Qui ha termine 1'opera del ch. P. Perrone intorno al Matrirnonio

Cristiano. Ben vede il lettore che attenemmo la promessa di non

toccarne altro che i sommi capi. Contuttocio con questa semplice

esposizione, che ha 1'apparenza piuttosto di un indice che di una

rivista, crediamo di avergli dato bastevole fondarnento a conchiude-

re che la nuova opera del chiarissimo teologo e lavoro sommamente

utile ai canonisti, ai legali, ai filosofi morali, ai politici, ma princi-

palmente ai teologi, i quali vi troveranno raccolto il piu ed il me-

glio che intorno a questo argomento fu scritto nelle migliori opere

pubblicate infino al 1857, oltre il molto che 1' A. vi ha di pro-

prio e di nuovo, specialmente nelle controversie suscitate in tempi

a noi piu yicini. Noi non dubitiamo di asserire che 1'opera del Per-

rone sia la piu compiuta che in questo argomento comparisse in

luce da ben molti anni^ e la giudichiamocommendevole per sodez-

za negli argomenti, per lucidita nell'esposizione, per isvariata eru-

dizione sacra e profana e perTesattezza delle citazioni degli autori,

siccome letti dall'A. ne'proprii fonti e riscontrati poi nella corre -

zione delle stampe. Ma, piu che le nostre lodi, avra forza per far-

ne comprendere i pregi il sapere che il sommo Gerarca consent!

che 1'opera del P. Perrone comparisse in pubblico intitolata all' au-

gusto suo Nome.

Agli altri pregi dell' opera e da aggiugnere la nitidezza e la cor-

rezione della stampa: pregi che tornano in lode della tipografia,

dalla quale & venuta in luce.
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1. De' Vasi Etrusclu divinatorii 2. Epigrafe greca novellamenle Irovala.

i.Il diciferareuaa lingua incognita, massime se giik parlatada nazione gran-

de ed illustre, e tale rivelazione, che necessariaraentedee con seco recarsi

molte altre rivelazioni. Non sari dunque vanila il dire, che, svelatasi oggi-

mai la lingua di quella si nobile e famosa gente, che furono gli Etruschi, mol-

te cose, che tino ad ora eran sepolte e segrete, dovranno a poco a poco venire

alia luce. E gia ben s'intravede il rinnovamenlo della storia de'primitivi popoli

ilaliani
,

il ristabilimento della priorita italiana sopra la coltura greca ,
un

piii vivo schiarimento della sloria biblica intorno 1'espulsione dei Cananei

dalle antiche loro sedi
;
ed oltre a ci6 un largo adilo entro le lingue italiche,

ed eziandio entro la lingua latina e la recente italiana per intraprendeime una

ragionevole analisi
;
e poiche di carattere senritico si trova essere questo lin-

guaggio degli Etruschi
,
una nuova fonte di risconlri per 1' interpretazioni

bibliche, che 6 cosa da piacere sommaraente ai caldi amatori di que'sacri

studii e della santa nostra religione. Ma oltre questi e forse altri frulti, che

immantinente da chi voglia applicarvisi si possono raccogliere, ben altri an-

cora debbono a mano a mano spuntare al dichiararsi dei singoli monumenti;
ed appuntouno di questi noi siamo lieti di annunziarein questo quaderno.

Una quantity di vast e uscita fuori dogli scavi etruschi colia scritla

/IHIOVM (Sulhina). Se voi ascoltate i seguaci del sistema greco la-

tino, vi diranno, che quella e il pretto 2Tp*dei Greci, cioe Salvatrice *
;

e perche la difformita delle finali uon vi atterrisca, vi soggiungeranno :

1. che il pa greco e perilo : 2.* che il (\y[ (na) aggiuntovi e segnale di di-

LANZI T.
II, pag. -494. ediz. di Rom. del H89, VERMIGLIOLI Iscr. Pern(j. Toll, pag. -153.

ediz. di Perugia del -1853, il quale piii
arditamentc sostitu'i 2o7r,p(x

>



minutivo, (appiccando in tal guisa la forma diminuliva deiLatini ad un vo-

cabolo greco): 3. che f\\/[ JOVT7
!
e Per conseguenza non semplice-

mente ta Dea Salvatrice, ma la Dea Salcatrim deifanciulli '<. Ma comun-

<jue vi possano essere persone, che abbiano si forte lo stomaco filologicoda

digerrrsi cotuli cose, ecco la verita storica, che rovescia dai suoi-altari la Dea

Suthina, e libera i fanciulli da cotale Liberatrice. Imperocche una qtiantita

di questi vasi esce fuori dai sepolcri, ove raccomandarsi alia Dea Salvatrice

sarebbe un avverare quasi alia lettera il proverbio Plautino, che pone per

apice di sciocchezza mortua re, mrba facere: e per giunta si trovano i me-

desimi non gia presso a fanciulli
,
ma bens\ presso a cadaveri di persone

adulle. Riuscito adunque ,
come sempre il sistema latino-greco ne'suoi ri-

sultati, si vuole ancora ricercare che cosa significhi Suthina,

Nell'interpretare 1'iscrizione diS. Manno 2 noi gii recamrno un passo de-

cisivo di Plutarco, ove si afferma espressamonte, che SOTHI (SUTHI presso

gli Etruschi
; perciocche essi perdifcttodellaO erano costretti di sostituirle

ta U) era il nome egiziano di SERAPIDE 5. Ci6 posto, interrogato 1'ebraico, che

osa debba intendersi per Suthina, eccone larisposta netlissima, secondo i

consueti riscontri e le consuete version! r

10VM Suthi na

Sothi naa

Serapis (heic) sedet Serapide fvi) risiede

Ma che va^t son questi , ove risiedc un Nume\ ciofc a direove UTI Nome
fa palese la sua presenza? Egli e chiaro: sono VAST DmNATOKn. E perchfe

si tocchi con mano la verita di questa interpretazione, e come 1'ebraico ri-

esce sempre fedelissima chiave dell'etrusco, veggiamone i riscontri dfella

storia.

Esisteano veramente cotali Vasi divinatorii? Acosifatta domanda non pu6
non maravigliarsi chiunque abbia una qnalche tintura di erudizione: tanto

ella e notae famosa la divinasione ex cyatho^ o per pelvim, oper scyphvm,
o per poctUum, o per dirla con una sola voce la lecanomanzia. Ne rechere-

mo qualche testimonianza, perche serva di luce a tutto il discorso, Plinio al

num. 27 del libro XXVIll della sua storia naturale, faveHaado del rimedii

\ LANZI e VEHMIGHOH ai luoghl citati.

2 Cif. Cat. Serie III,
Vol VIII, pag. 727, e segg.

3 De Iside et Osir. Tom.
II, pajj. 574, edit. Francof. ^599

I
rt Paristcn, 162*.
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superstiziosi, che solcansi trarre dall'iena cosi scrive: Tignendo col sangue

< di essa le imposte, dicono, che le arti de'maghi da per tntto sono conlra-

riate; ne pid si fanno uscir fuora gli Dei, n6 parlare, ossia che per lucer-

ne, ossia che per bacini, o per acqua, o per palla, o per qualunque altra

guisa si stuzzichino '. Nelle quali parole ognun vede I' uso, che vi era,

di far compariree far parlare gli Dei (diciamo meglio i Demoaii) per mez-

zo di lucerne e di bacini e di acqua (nei bacini infu?a).

Notabile e eziandioil seguente passo di Damascio, inserito daFozionella

sua Biblioteca. Eravi una donna sacra
,
in cui un non so che di divino era

infuso da non potersi spiegare. Poiclie in un calice di velro avea versato

dell'acqna pura, in quell'acqua contenuta nel calice vedea le immagini
< delle cose future, e da quella visione le predicea, quali al tutto doveano av-

venire: del qual fatto non ci fu occullato lo sperimento 2. Altre testi-

monianze ce ne danno Yarrone 3
, Apuleio -*, Sparziano 3, lamblico 6,

Psello 7, Niccta
,
e tra i recenti i comentalori della S. Scrittura al G. XLIV,

v. 5. della Genesi, 1'Herbelot 9, il Boissard <o e con esso lutti gli autori,che

trattarono della Divinazione e della Magia, il Gesenius ^, il Norden ^2, il Ro-

senmiiller <3ecc: dai quali tutti ricavasi, che questa sorta di divinazione

4 Eodem (hyaenae sanguine) lactis pottibut, ubicumque Slagorum infeitari arte$ (nar-

rant) non ELICI Deos, nee COLLOQUI tive lucernit, live pelvi , tine aqua, rive pila, tive quo

olio genere tententur. Vegjjasi ancora il medesimo scrittorc ncl libro XXX, n. 5.

2 PHOT. Btblioth. in excerptis vitae Isidori, auctore DAMASCJO : Ttmi upi Oeo-

|ACipcv syjiuao. cpiiatv TrotpoXo^uTaTYiv. jS'wp -^ap ifyiyaa. axpai'^ve; iroTptw Ttvt TWV

;<ipa xara TOU u^arc; eiato TOU reoTTipwu TOC caoaara TWV ooy.svwv TTpofypwtTuv,
xai i

am rnc o^w? aura dewep e'u.eW.ev s'asoflai iravrw;, ^ S's TTSISOC TOU -Kfd^iufnt oux

3 Presso S. AGOSTINO De civ. Dei VII, 35.

4 Apulmj. Tom.
I, pag. 474, edit, in utum Delphini.

5 In Didio luliano.

6 De Mytter. L. 3, C. 14.

7 De Daemon, e. ult. , npuscolo tradotto da Marsilio Ficino e pubblicato dall' Aldo insieme

on lamblico ed altri Antori 1'anno 1497. II medesimo passo riportasi in quanto alia sostaoza del

Wier De praettigiit Daemonum etc. L. 2, C. 12.

8 Bibliot. PP. Lugdun. T. XXV. pag. 1ST.

Bibl. Orient, alia voce Guw.

10 DeDicin. L. 1, C. S.

11 Thet. ling. hebr. pag. 873. A

12 Voyage 3. pag. 68.

13
Morgenland, I, pag. 212.
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lin dai tempi remotissimi era coraune e famigliare nell' Oriente
,
massime

tra gli Egiziani, gli Assirii, i Galdei e i Persian!
;
e che di la erasi pur tra-

vasata in Occidente: onde non pu6 dubitarsi, che si praticasse eziandio tra gli

Btruschi, popolo sovranamente superstizioso, e di cotali superstizioni ad altri

popoli maestro <
.

Ma ci6, che ci rende quasi testimonii oculari della reale esistenza presso

i medesimi di cosiffalti vasi divinatorii, egli 6 questo, che anche adesso (co-

me le superslizioni sono difficilissime ad essere slirpate dal basso volgo) in

que'paesi medesimi, ove gli antichi Etruschi abitavano, non e difficile Iro-

yare presso la genterella dell' ultimo ordine bottiglie e pignatte e pignat-

tini, che sono adoperati per divinazioni ed incantesimi. Imperoccb6 non e

a dire, che cotali superstizioni siano qua penetrate in tempi posteriori; per-

ciocch il confronto dei modi tenuti dai recenti maliardi con quelli ,
che

praticavansi dagli antichi dimostra palesemente il contrario. Noi abbiamo

riportato il passo di Damascio, ove distintamente si descrivela diviuazione

per poculum ,
e come la medesima eseguiasi versando dell' acqua pura in

un calice di vetro, donde avveniva il vedere in essa fantasmi ed iminagini,

che rappresentavano le cose future. Questa sorta di divinazione
,
ci attesta

Varrone presso S. Agostino De Civ. Dei L. F/7, c. 35, che fu in uso in Ita-

lia tin da tempi antichissimi
,
e che pertiuo Numa e Pitagora la praticaro-

no. Imperocch6 anche lo stesso Numa (
cosi il santo Doltore

) ,
a cui non

era mandato verun profeta di Dio, ne verun angelo santo, fu. costretto a

fare 1'idromanzia
,
PER VEDERE NELL' ACQUA LE IMMAGINI DEGLI DEI, ov-

vero piutlosto le illusioni dei demouii ,
da cui udire , che cosa dovesse

ordinare ed osservare intorno le cose sacre. La qual maniera di divi-

nazione Varrone dice
,
che fu recata da' Persiani

,
e di essa scrive che

fece uso Numa, e dappoi Pitagora filosofo 2. Qra odasi dal Farina-

cio 3
5
come la medesima divinazione qui parimente in Italia Gno ai no-

stri tempi si 6 seguitaia a praticare. Amplia quinto ut illud pariter sor-

tilegium dicatur haereticule
, quod factum est ad invenienda furta ,

VEL SCIENDA ALIA OCCTJLTA
, quaildo aCCipilUF PHIALA PLENA AQUA ,

et ante earn ponitur puer vel puella virgo cum candela seu cereo ac-

{ Etruria, dice Arnobio L. VII, verso la meta, superslilionis mater et gcnllrix.

2 Nam et ipse JYuma, ad qucm nullus Dei propheta , nnllus sanctus Angelus 'mittc-

, hydromantiam facere compulsus est , ut in aqua vidcret imagines Deorum , vel

fiotitts ludificationes Daemonum , a quibus audiret , quid in Sacris constituere atque ofc-

servare deberet. Quod genus dlcinationis idem Varro a Persis dicit allatum, quo et iptw*
:

AT

Mmam, et postea Pythagoram usum fuiste eommemorat.

o De ffaer. quacst. 181, n. il>.
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censo respiciens dictam aquam dicendo ista vcrha . videlicet : Angela

bianco, Anydo snnto ecc. Time enim aliquando APPARENT UMBRAE, SE

t IMAGINES AD iNSTAR PER80NARUM, quae furatae sunt dictas res ... NEC

NON ETIAIf FIGURAE RERUM, VEL NEGOTIORUM OCCULTORUM QUAE QUA1T-

RUNTUR. NOQ 6 egli appunto quel raetlesimo, chc tredici secoli indietro

facea la donna , di cui ci parla Damascio, ed altri dodici secoli piii in su,

secondo Varrone, il Ke Numa? Una sola circostanza si trova nella reluzione

dol Farinacio, che punto non si legge ne in Damascio presso Fozio
,
m* in

Varrone presso sant' Agostino ;
ed e 1' assistenza di nn fanciullo

,
o di una

fanciulla vergine : ma questa ancora eccola espressa in Apnleio nella sua

Apologia 4. rRicordomi (cosi quest' autore) di aver Iclto presso Varrone fi-

losofo, uomo squisitamente dotto ed erudito
,
siccomo ultre cose di cotal

genere, cosi ancora queslo : che in Tralli
(
citta delta Lidia

)
consultando

alcuni per magiche interrogazioni iotorno I' esito della giierra MitrHuti-

Oft ,
UK FAIf TJTULLO , COXTEMPHNDO NBLL,' ACQUA L' IMMAOINE DI MER-

CURIO
,
in cento cinqnanta versi proft'16 qnanto era per avvenire : e si'

milmente di Fabiu
( qnesto 6 esempio tulto italiano) che avendo per-

duto cioqoecento danari
,
se oe andd a consnliare tNigidio ;

e che iQ1-

caatati da esso ALCUNI FANCIULLI
indicarono^il luogo ,

ove la borsa ert

sotterrala con una parte della moneta, e come il riraanente era stato di-

stribuito : di piu cho un danaro di quel numero I'avea M. Gatone il filo-

sofo
,
cni Gatone confes*o di aver ricevnto dal suo fante per darne la

stipe ad Apollo 2 v. Egli 6 dunqite evidente, che 1'uso dei vasi snperstizio

8i, che tuttora si Irovuao pres*o il nostro volgo, apertamente si deriva dal

costume degli autichi popoli italiani
;
e per conseguenza che es?i sono al-

treliante vive tesliinuiiiaQise della reale esisteoza de' vasi divinatorii presse

gli Etruschi.

Ma ancora pitt ferondi sono i resuUati di qnesta osservazione. Imperoc-

che di qna noi abbiamo i riscontri slorici delle piii notevoli circostanzc

di questi medesimi rasi etruschi
,
che

, sccondo 1' interpretazione ebraica

4 Tom.
, pag. 474, edit, ad uium Dflph.

2 Memini me apud Varronem philosnp'ium. rtrum acrurntissime doctum atque erudi-

tum
,
cum alia huitumodi

,
turn hoc etiam lejere Trallikus de event* MUhridalici belli

ntagica percontatione coTisulentibtit , paerum in aqua simulacrum Mercurii contemplan-

lem, quae fulura era*t ,.centum srxajinta vertibut ceciniae: ilemque Pabium, cum quin-

gmtoi denariot perdidisstt , ad Nigidium confultvm reni$*r. : nb to puerot carmine intli*-

etot indicate , ubi locorum defosta estet crumtni cum parte eorum ; ceteri ut fortnt dl-

ttributi uiMtm etiam denarium ex eo numero habere M. Catonem Philosophum , quern tf-

pedi$$eqno in $tipem Apollinis accepistr Calo confessut tst.
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della loro scritta {\y[ 10VM >
noi diciamo divinatorii. E la prima cir-

costanzaela non piccola moltitudine de'medesimi, la qual moltitudine trae

con se una conseguenza ;
cioe a dire

,
che 1' uso dei vasi divinatorii dovea

essere presso quel popolo grandemente propagate ed al tutto famigliare e

volgare. Or questo e appunto ,
che ci ripete il fatto del trovarli tuttora ai

nostri tempi ;
conciossiache cio mostri

,
che questo reo costume era vera-

mente cosi cornune e radicato, che ne per lunghezza di tempo, ne per guer-

ra fattagli dal Vangelo , ne per timore del crimiuale si e potato mai svel-

lere. Da questa stessa moltitudine rampolla eziandio la ragione, perche an-

che dai sepolcri e da essi massimamenle ne esce fuori buona quantita.

Imperocche avendo in uso gli antichi di riporre nelle celle sepolcrali que-

gli oggetti, che stimavano dover esser cari ai defonti, e che da loro, men-

tre erano in vita, furono ritenuti con piu amore, e ben naturale, che molti

di questi vasi vi si abbian da ria venire; poiche molti erano coloro, che

li possedeano; e nulla con piu gelosia si custodisce, che cosiffatti oggetti

superstiziosi.

Un'altra circostanza parimente notevole, che si osserva in qnesti vasi se-

gnati del motto f\ [/] IQ\/M ,
e che sono non solamente di diversa ma-

teria, dal bronzo tinameute lavorato fino alia piu umile creta, ma ancora di

forme svariatissime. Un vaso a forma di canestro imposto ad una figura mu-

liebre si vede presso il Micali 4 alia Tav. XX.XV, n. 9: uno spccchio presso

il medesimo Tav. XLVIII. n. 2: un bacino manubriato (la pelvi divinatoria

di cui Plinio parla) nel Museo Vaticano: uu'altra pelvi di bronzo parimenti

mannbriata e di tal piociolezza, che sarebbe inutile ad ogni altro uso, tran-

ne il superstizioso, nel Museo Kirkeriano: un vasellino di bronzo di pari

picciolezza nel medesimo Museo: altri vasi pur di bronzo di diverse forme

in ambedue i detti Musei, Vaticano e Kirkeriano; di terra cotta sparsi in di-

versi luoghi. Ora ailrettanto riscontrasi nei vasi divinatorii dei recenti ma-

liardi, intorno ai quali ecco ci6, che scrisse Giovanni XXII nellaCostituzio-

ne Super illius specula, i cui termini furon quasi trascritti da Sisto V, (poi-

che quel malore tuttavia seguitava) nella coslituzione Caeliet terrae: Fa-

bricant vel fabricari procurant IMAGINES (ecco la figura muliebre ripor-

tata dal Micali }, ANNULUM, vel SPECULUM (ecco lo specchio del Micali rne-

desimo), vel PHIALAM, vel REM QUAMCUMQUE ALIAM (ecco altri oggetti di

< forniH svariate) ad daemones magice inibi alligandos, etab hispetunt, et

responsa ab his recipiunt, et pro implendis pravis suis desideriis auxilia

postulant etc. : appunto come delle varie forme degli antichi vasi divina-

torii abbiamo inteso testimoniarci Plinio, Apuleio e Damascio, i quali ci han

\ Storia degli antichi Popoli italiani.
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t'alto menzionc di Hale, di pelvi, di lucerne ecc. In quanto poi alia maleria,

avvegnache non si veggano piu vasi di bronzo di egregio lavoro, conciossia-

die lale superstizione sia rimasta tra il volgo piu povero, nondimeno bot-

liglie di vetro, e vasi di terra cotta, chi ne volesse cercare, ne troverebbe

di ogni sorta.

Una terza circostanza ed un lerzo riscontro tra i vasi etruschi notati della

scritta /1HIOVM; ed anzi tra la stessa scritta rtHIOVf^U
come per 1'ebraico si e interpretata, ed i vasi divinatorii dei recentimaliar-

di 1'accorto lettore ha forse di gia avvertito nelle parole purorariporlaledi

Giovanni XXII fabricant imagines, vel annulum, vel speculum, vel phialam

etc. AD DAEMONES MAGicE iNiBi ALLiGANoos
; per le quali parole e ma-

nifesto, che costoro intendono, che il Demonic stesso RISIEDA nella fiala, nel-

lo specchio ecc. tenuiovi dentro per magico incantamento -I. Or questo ap-

punto abbiam veduto per 1'ebraico significare 1'etrusco (\y[ lOVI^l :

Serapis residct, SERAPIDE vi RISIEDE. E per verita chi ben osservi il passo

di P!inio da noi sopra riferito, agevolmentc vedra, che precisamente tale

era !a credenza degli autichi inlorno i vasi divinatorii Eodem (hyaenae san

guioe) tactis postibus . . . non ELICI DEOS nee colloqui sive lucernis, sive

pelvi etc. ove son da notare quelle due voci elici Deos; conciossiache

elici vogliadire ESSER TRATTA FUORA. Stimavano adunque, che laDivinita

dovesse uscir fuora dal vaso; e che per conseguenza nel vaso risiedesse; che

c quello, che 1'ebraico ci dice Hto S

tp1*? Serapis residet. Se non che an-

che senza testimonianza degli anlichi, e senza riscontri de' recenti il fatto

stesso parlava. Imperocche 1'atto stesso del divinare dovea persuadere agl'in-

cauli la presenza di qualche divinita.

Ma come v'entra Serapide, dira qui taluno? Rispondiamo, che v'entra

lutto acconciamente, e che di ci6 ancora la storia ci fornisce piud'unara-

gione. La prima 6 che Serapide in fatto di divinazione era una delle Deita

piii consultate, fino a chiamarsi da Plinio i delubri di esso Auguria popu-

lorum 2. La seconda 6, che la piu antica memoria de'vasi divinatorii si

trova in Egitto
3

;
onde e ben conveuiente il vedervi invocata questa prin-

\ Veggasi anche S. GiBOLiXO nella riU di S. Ilarione . De eodem Gazciuii.

2 II. N. L. VIII, e. 46. Veggasi anche STIUBOSE L. XVII, c PAUSIMA L. VII, o?e parla del-

I'Oracolo di Mercuric.

o Gen. XL/F, 5, dove il tcsto originale, ed i LXX, e la parufrasi Caldaica dicouo csattamcntc

qncl mcdesimo, che la Voljata "Scyphus, qucm furati estis, ipse est, in quo bibit dominut

ixtut, et in quo autjurari Kiel . Nessuno pcru pensi, che Giascppe, di cui la si favella, prati-

ca5sc la divinazione supcrstiziosa ; pcrcioecho la santitit di csso victa il sospcltarlo. C dunque a

dire col Calmct e con
altri, che cgli rolgessc in uso santo cio, che rcaniontc praticavasi dagli

Egiziani, offerendo a Dio in quclla tazza prima di profrtarc qualche libazionc.
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cipalissima Delta Egiziana, La terza e, che secondo la testimonianza di Var-

rone 4, 1'uso de' vasi divinatorii qui in Italia accompagnavasi colla necro-

manzia, cioe a dire coll' evocazione de' morti, per la quale e cosa ben natu-

rale, che s' invocasse Plutone. Or che altro e Serapide ( soggiugne accon-

ciamente Plutarco) se non lo stesso Plutone, siccome Iside Proserpina 2?

Egli dunque chiaro, che 1'interpretazione ebraica della scritta elrusca

f\V[ 1 VM ^ Per n i verso confermata si dal confronto delle due lin-

gue, si dai riscontri della storia; e per conseguenza egli e pur chiaro, che

ragionevolmente non potrebbe dubitarsi, questi Vasi essere veramente di-

vinatorii.

A tal punto avevamo noi condotto il nostro raziocinio, quand'ecco ve-

nirci innanzi ben cinque vasi, i quali, facendo precedere all'epigrafe

/IM 10VM altre voci> ci nanno squarciato ogni velo, ed espressamen-

te ci ban detto, loro esser vasi divinatorii, appunto come argomentando noi

avevamo dimostrato. Ai quali cinque vasi se ne aggiunse un altro con

un'epigrafe al tutto singolare, poiche non vi si legge /^HIQVM?
ed in quella vece e sostituita a Serapide un'altra Divinita parimente famo-

sa in render gli oracoli, ed una formola e adoperata assai piu vivace, la

quale ancora palesa il vaso esser divinatorio.

I cinque, che or dicevamo, sono tutti di bronzo
,
tutti trovati 1'anno scorso

negli scavi di Bolsena
,
e forse tutti nel sepolcro medesimo. Un' olpe ,

od

oenochoe
,
che vogliasi dire

,
e nel nostro Museo Kircheriano : di un altro

(non sappiamo di qual forma) ce ne ha dato notizia il ch. sig. Professore

cav. Viale in una sua relazione intorno al belletto etrusco pubblicata negli

Atti de' Nuovi Lincei nella sessione dei 3 Gennaio 1858; gli altri tre sono nel

Museo Vaticano collocativi permunificenza della Santita di N. S. Papa Pio IX,

e tutti e tre degnissimi di particolare nota. II primo e unapeM, forma par-

ticolarmente notata da PJinio nel passo gia citato intorno ai vasi divinato-

rii. Riguardo agli altri, che sono due situle a doppio manico, e da premet-

tere una singolare notizia, che apprendiamo dal Galmet 3, il quale ne cita

in prova una chiosa di Eustazio sopra 1'Odissea, senza per6 indicarne il

precise luogo. Non e punto necessario, cosi il dotto Benedettino, esporre

questo testo (
il v. 5 del c. 44 della Genesi

)
di guisa, che esprima la divi-

nazione magica e superstiziosa, di cui leggesi presso alcuni antichi, quan-
do cioe un vaso pieno di acqua o di altro liquore, INCHINATO CON CERTO

^ S. AGOST. De Civ. Dei Til, 35.

2De It. et Otir. Tom. II, pag. 561 edit. Francof. 1509, et />m^62/i.

3 In Genes. XUV, 5.

Serie ///, vol. X. 23 24 Aprile 1858
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RITO VERSO LA PARTE, OVE APPICCATO ERA IL -ALANICO, VERSAVA QUEL LI-

QJORE; onde prendeansi gli augurii dell'avvenke ^Or ecco cheambe-

due queste situle dalla parteove ap^iccato era il manico, hanno una faccia

di Sileuo, che per un forellino apurtogli nella bocca palesa il luogo ,
onde

itersavasi il liquore, appuato come de' vasi divinatorii avvertiva pur ora il

Calmet.

Ora venendo all' iscrizione essa e la inedesima in tutti , se non che nella

pelvi del Vaticano si veggono due differenze. La prima 6, che la seconda

voce, che negli altri e 3 ^-1/45 (#<re),, ivie 3Q/49 (^a*e)omet-

tendovisi il Digamma (^) tra \' f\ e 1'
Cj ,

forse perche 1'aspirazione an-

uessa naturalmeiite alia
C{

che segue., aiulo 1' inavverteuza dell'artista ad

omeUerlo. L'altra differenza parimeate notevole e, che nell' iscrizione della

detla pelvi.tutte le parole sono distuaite da. spazii, salvo (\ y[ |Q \^ |^ ,
ove

le due voci secoiido.il solito sono unite : undo e, che questo esemplare della

pelvi noi sceglieremo per la interpretazione dell'epigrafe, perche, poste

oUo le singole \oci le corrispondenti ebraiche, ii monumeato stesso ci parli :

e solo coll'autorila degli aUri vasi aggiungeremo alia seconda voce il Di-

gamma.

TESTO ETHUSCO E VERSIONE EBRAIGO-CALDAICA

LETTURA ETRUSCA BD EBRAICO-CALDAICA

Etrusc. Larisal bavre nies . Sulhi na

Ebraic. Larisal havra oies . Sothi naa

VERSIO^fE LATINA E ITALIANA
. '., , .;:-. . . .-'..riHj !

fl-!j]09 ^CJHOS ifj UH'::^. i::in i/^Vf Hj

Lariaae-filius incantator auguria-captat. Serapis (heic) sedet.

Il-tiglio-di-Larisa incantatore (qui) prende-gli-augurii.

Serapide ( vi ) risiede.

4 Textut non iia necestario exponendut e$t , quati divinaliontm praeferai magietim el

tuperititiotam, de qua apud Veteret nonnullas; cum $cilice( tcyphut aqua eel alto liquore

plenut eerto quodam ritu inclinalus qua parte antulam habebat liqu&rem ilium effunderel:

f M tx re futurorum auguria $umebantw..
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Nulla di piu espresso poteasi desiderare, ond'essere accertati, che ivasi,

in cui leggesi il motto f\^[ [QV J^, sono veramente Vasi divinatorii.

fle e da preterirsi che questo figliuolo diLarisa ci ricorda il Nigidiodi Apu-

leio poc'anzi rammentato, a cuiFabio, siccome a perito incantatore, fece ri-

corso per aver notizia con questa medesima specie di divinazione (ex cyatho)

de' suoi 500 denari, che avea smarrito. Ma veniamo al vaso Orvietano, che

uon ha f{^ 10VM i
ma con UDa ^orm la eziandio piii vivace si dice

anch' esso Vaso divinatorio.

II sig. Conte Giovanni Gozzanerec6 notizia al chiarissimo P. Marchi. fi un

poculo di terra cotta
,
come dicono

,
rastremato

,
e di due liste, quasi come

di fregio, ornato, Tuna all'estremita, 1' altra vicino all' orificio
;
sotto la qua-

le leggesi, secondo il fac-simile espresso con somma diligenza dal detto sig.

Conte
,
la seguente iscrizione cogli spazii, e colle interpunzioni qui notate

V : VA
Le prime due lettere sono evidentemente staccato dal rimanente; e per6

stimo, che siano un' abbreviatura di Aulus.

La V, che segue, e distinta dalle tre lettere, che vengono appresso, con

uno spazio ambiguo. Quindi tre ipotesi possono farsi sopra la medesima: la

prima che sia uoita colle altre tre, e componga con esse una sola parola, la

quale sarebbe Urasim (Q^in) incantationes; che secondo il contesto ed

unitamente alia voce precedente vorrebbe tradursi Auli incantationibus :

la seconda, che teggasi da per se, ed esprima il pronome U ( f^n ) ips
'

e
,
si

che unito all'antecedente ed al seguente vocabolo dica Aule u resam : Au-

lus ipse signa-fecit : la terza, che sia iniziale di una voce distinta dalla se-

guente Resam
( [/J/I8Q )

ma m <luesfa guisa, che le lettere
C|,

che se-

guono, siano comuni alle due voci, ed unite all'V dicano Ures, unite alia

]/[/{
finale dicano Resam : e tutt'insieme Aules Ures resam ;

Aulus incan-

tator signa-fecit. A noi piace meglio quest'ultima, comeche ad altri possa

sembrare piu ardita; perciocche ci sembra piu convenienle al monumento,
e piu espressiva e piu propria riguardo al contesto. In quanta alia prima

ipotesi ci sa dura 1'elisione dellal, vocale piu difficile a soppriinersi: ed in

quanto alia seconda ci fa qnalche ostacolo la perfetta conformitu dell'etru-

sco coll' ebraico intorno al pronome U ( ipse ) ; percioeche questo pronome
non pur nella iscrizione di S. Manno, ma, come sembra in questa medesi-

ma (siccome tosto vedremo), leggesi secondo la pronunzia Maltese Ua.

Dopo la voce Resam
,
e la interpunzione notatavi le tre letlere J*

1

) /\,
che.si veggono staccate dalla lettera, o sigla seguente, formano senza dub-

bio una sola parola ,
ed indicano quel medesimo, che in altri monumenti,
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ove leggonsi scritte sopra 1'effigie di Apollo , e per6 esprimono il nome di

esso, cio6 Apul.
La nota che segue (V) ^ Per noi una siSla >

ove la seconda linea, che posa

sul mezzo della prima, indica ad un medesimo e la seconda linea della \/" 7

e la linea trasversa dell' ^; onde crediamo che debba leggersi Ua ipse. Non

repugniamo pert, se alcuno voglia tenerla per una pretla \^; perciocchS rl

rnedesimo pronome ipse pol6 in Perugia, secondo la iscrizione di S. Manno,

pronunciarsi Ua, come nel Maltese, ed in Orvieto /, come nel pretto ebraico

per una pura varieti di dialetto
;
siccome appunto per la varieta del dia-

letto nella voce seguente si trova cambiata 1'E in A, leggendosi Nias, in-

vece di Nies
,
siccome abbiam letto nella pelvi Vaticana e negli allri vasi

Bolsenesi.

Ci6 posto ,
ecco tutta 1'iscrizione secondo la divisione delle voci

,
che os-

servasi nel monumento, colle versioni e coi riscontri consueti.

TESTO ETRUSCO YERSIONE EBRAICO-CALDAICA

f\V 4V1A
8VD3D

LETTURA ETRUSCA

Aule ures resam :

Apul ua mas :

ce-cus

VERSIONE LATINA

Aulus incantator signa-fecit:

Apollo ipse divinat:

secundum (prout indicat) poculum

LETTURA EBRAICO-CALDAICA

Eli ores resam:

Ap-al 2 u nies:

ce-cos

VERSIONS ITALIANA

Aulo incantatore fece-i-segni:

Apollo stesso fa-le-predizioni:

confonne (indica) la tazza

Nel tradurrre Resam abbiamo creduto tenerci al suo significato generate

di signa-facere, non potendo ben determinare, se qui voglia dirsi, che Aulo

scrisse quesla epigrafe, ovvero che fece i segni, cio6 le note magiche, onde

\ Secondo la prima ipotesi poc'anzi mcitovata vorrebbe Icggersi

Urasim
(Auli) incantatiombus

Arasim

Secondo 1'altra

(Aulus) ipse signa-fccit
V u resam

N^in U resam

2 pre^isamentc Ap-ol; perciocche 6 noto che IM, onde nascc la secouda A di Ap-al,

u rolta agevoliuente in O. V. il GeSE*. Thrt. ling. hebr. in VV
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il vaso fosse incantato. Intorno poi al riscontro ebraico del nome di Apol-

lo
(Vy~*]N) ,

che significa qui circumit excelsum
,
cio6 coelum ( poiche

ognun sa
,
che Apollo e il medesimo che il sole

) non e qui luogo di par-

lame : e solo rammenteremo all' erudito lettore il verso 6 del Salmo 19

(Volg. 18), ove cosi parlasi del Sole A summo coelo egressio eius, et

occursus eius usque ad summum eius che vale a dire Qui circumit

coelum. Frattanto quello che intendevamo qui dimostrare, ci sembra suf-

ficientemente chiarito , cioe che tutti que' vasi
,
in cui leggesi il motto

(\Y[ 10VM ?
secondo i riscontri storici e le circostanze de'vasi mede-

simi, e secondo 1' espressa dichiarazione, che in alcuni di essi si e trovata,

sono veramente VASI DIVINATORII.

2. Tra gl'importanti scavi che da qualche tempo il sig. Lorenzo Fortunati

va facendo in sull'antica Via Latina presso Roma, gli e venuta recentemen-

te alle mani una grossa lastra di marmo bianco, tagliata a forma di stele,

e scolpita sulle due facce d'un epigrafe in versi greci, della quale egli ha

fatto grazioso dono al Museo Kircheriano. L'epigrafe e un epitaffio cristia-

no, la cui antichita, a giudizio dei dotti, risale almeno fino ai principii del

IV o al fine del III secolo; e il suo pregio apparisce facilmente a chiunque

per poco s'intenda di tai monumenti. Noi qui la rechiamo, prima come si

legge nella stele marmorea, poi trascritta in carattere greco minuscolo e

linalmente tradotta in italiano; lasciando ai piueruditiildarnepiiiampia il-

lustrazione.

Sulla prima faccia della stele si legge , secondo che noi medesimi abbia-

mo osservato:

twS IIATPIKON nO0OYcA

CTNAIMe CTNeTNe COOHMOT

AOTTPOIC XPelcAMsPH XT <

MYPON Ad>0nON ^NON
AIwNwN eCnsTcAC A0PI

CAI 0lA nPOCwHA

BOTAHG THC McFAAHC MsPAN

ANFeAON riON AAH0H

YMO)toNA MOAOTCA KAI EIr

ore ANOPorcA
T TPTKOTC K2

1 ' M
Qui manca in sulla iine qualche verso, che sara forse dato di trovare

piii tardi.
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I/altra faccia ossia il rovescio della stele porta la seguente iatiera epigrafe.

OTK ECXsN KOINON BIOTOY Te

AOC HAs eANOVCA

KA0TANE KAI Ztl KAI OPA

<J>AOC A*eiTON ONTc*G

Zwsl MeH ZwOIClN OANsW AK

TAIA TI eATMAZeIC NsKTOB

FfeNOC H nj*OBHGAI ^

Trascrivendo ora la doppia epigrafe in carattere comuae
,
vi suppliremo

ira parenlesi qualche lacuna, come il senso il comporta.

<!>&>; irarpDWv roftt'ouoa
aiivaijAc

OUVEUVE
Socpii

AouTpot; ^[ijjaixE'vn ^[pt(rro]o [iipov ORpOtTCv

Aiojvtov EtnrE'joa? aftppjuixi OsTa Trpo'a&wa

BouXn; rii; [XE-yaiXn? (xs'-yav avyEXov utbv

xa[t]

Oux eoxev xoivbv PIO'TOU [rjeXo?

KaftravE xxl ^CAEI xat opa <pao? a^pOiTov O

Zusi uiv ^uciat OavEv ^E 6avcuatv i/.rS(".)r.

rt
6av(J.a!lEt; VE'XUO; -^svo? r,
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La versione italiana potrebb'essere, come segue :

Bramosa del lume paterno ^
,
o Sofe consahguinea 2

,
e consorte mia

,

unta ne'lavacri di Cristo dell'unguento incorruttibile e puro'3, ti aflret-

tasti a vedere i divini volli degl' immortali 4, il grande angelo del gran

consiglio
5

,
il Figlio vero. Ttt salita alia &ede nuziale ed ai talami pa-

terni 6

Questa defunla non sortl comune I'esito della vita. E' morta.ma vive e

vede il lume essenzialmente incorruttibile 7. Ella, vive ai veramente vim ed

e morta ai veramente morti. Terra
, perche stupisci di tal morte o ne pa-

venti ?

\ II cpw? mxTptxov qui dinota manifestamente Cristo, chiamato presso Giovanni <pS>;
To6

u, e da alcuni SS. Padri espressamente owe
TroCTplXW.

2 II marito di Sofe, chiama lei consant/uinea, forse in senso figurato, per la fede cristia-

na comune ad ambedue ; benche possa anche supporsi il senso proprio.

5 Erase relativa al Battesimo .ed alia Crosijna. Veggasi specialmente la Catorhcsi XXI di

S. Cirillo Gerosolioiitaso.

4 SpUghiamo o.t<dv)v degli immortali, lasciarulo ad altri il dccidvrc, so per essi debbano

e possano intendersi le Persone Divine, o gli aageli e i celesti, o gli Eoui, od altro.

5 Frase tolta da qaella d' Isaia IX, 6, [/.s-faXn; poiiXvi; &-fliko$; come la seguente e presa

Ml* i." Epistola di S. Giovanni V, 20 utb; y.'i.ff)r,-.

6 L' allegoria delle nozze celesti e notissima; e qui soprattutto e ottimamente delta di So-

fe, Ja quale lasciando vedovo il marito terrp.no, e salita agli amplessi dello Sposo celeste.

7 La .dottrina della visione .beatifica, gia espressa ne' versi precedenti, qui e di nuovo con-

fermaU
;

e conduce 1' Aatore a quella magnifica conclusione
,

in cni esorta i mortal! a non

temre la morte, giauche essa per le animo simili a Sofe non e veramente morte, ma trapasso

fel'u issimo a vita immortale.
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Roma 94 AprHe 1858.

I.

COSE 1TALIANE.

IF I

STATI PONTIFICTI. 1. II S. Padre a S. Agnese 2. II S. Padre alia Basilica di

S. Stefano 3. Visita del S. Padre alP esposizione di Orticoltura 4. Edit-

to sopra la moneta 5. L'Osservatore, nuovo giornale Bolognese 6. Cor-

rispondenze romane dell'Independancc Beige.

1. La mattina del giorno 12 di Aprile la Santita di N. S. si rec6 a celebrare

la S. Messa in S. Agnese sulla via Nomentana
,
chiesa ristaurata ora splen-

didamente dalla sua pieta e munificenza. Durante la Messa la S. S. distribni

la S. Comunione ai superior! ed agli alunni del Collegio urbano di Propa-

ganda fide
,
ai giovani professi dei Canonici Regolari, agli alunni del loro

collegio ,
ai novizii del convento de' PP. Domenicani di S. Sabina e ad un

numero grandissimo d' illustri persone d'ambo i sessi romane e forastiere.

Dalla chiesa il S. Padre pass6 poi all' attigua canonica, opera anche essa di

sua munificenza, e quindi alluogo ove, il 12 Aprile del 1855, avvenne la ca-

tastrofe che pose a si grave pericolo la preziosa sua vita e quella di quei

tanti che in quell' istante gli faceano corona. Ora quel luogo ,
medianli

spontanee largizioni , fu cambiato in un monumento destinato a serbare la

memoria della prodigiosa salvezza del S. Padre. II monumento consiste in

wna grande arcata a guisa di portico, nella cui parete di fronte e rappre-
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sentato, in grande pittura a fresco, I' avvenimento. II dipinto e dell' egre-

gio artista Domenico Toietti, al quale e affidato pure 1'incarico di dipingere

i due affreschi lateral! : 1'uuo de' quali rappresentera 11 Sommo PoateBce

Pio IX mentre recita la sua Omelia nella disotterrata Basilica di S. Ales-

sandro
,
e 1'altro 1'istante in cui nella chiesa di S. Agnese si canta il It

Dtum in ringraziamento a Dio della prodigiosa salvezza del S. -Padre.

2. II giorno 19 dello stesso mese la Santita Sua recossi a visitare la Ba-

silica di s. Stefano Protomartire, di recente scoperta al terzo miglio della

ria Latina, dal sig. Lorenzo Fortunati. Osservo in sul luogo le non poche

preziose colonne ivi ritrovate, i basamenti ed i capitelli delle medesirae
,

alcuni dei quali aveano scolpita la croce, indizio che appartenevano alia

basilica. Pass6 poi al sito ove e ancor coperta 1' antica basilica, di cui fino-

ra non e scoperto che 1' abside, e che si sta ora sgombrando interamente

dalle maceriepersuasovranadisposizione. Yisit6 parimente 1'ingresso edun

lucernario di catacomba teste scoperta dallo stesso sig. Fortunali, ed alcu-

ni monumenti sepolcrali profani, dei quali uno e di singolare bellezza, tut-

tora ornatodi stucchi che sembrano fatti di recente. Inviatosi poi verso la

carrozza, per ritornare al Vaticano, il S. Padre si compiacque fermarsi con

varii fanciulli di contado accorsi per essere benedetti, i quali egli interro-

g6, ad uno ad uno, intorno alia dottrina cristiana, con affabilita paterna.

3. La medesima Santita Sua, il giorno 20 dello stesso mese, recossi alia

villa deU'Eccell. sig. Principe Don Marcantonio Borghese, dove visit6 in.

prima il casino in cui la societa romana di orticoltura espose quest' anno i

fiori: pass6 poi alia piazza di Siena della stessa villa, dove visitft i prodotti

pastorizii cola esposti. Sono tre anni che la societa di orticoltura incomin-

cio in questa capitate una pubblica esposizione di flori. Quest'anno poi la

societa aggiunse all'esposizione dei fiori anche quella dei prodotti della pa-

storiziae dell'agricoltura, proponendo premii perl' una e per 1'altra. II Mi-

m'stero poi del Gommercio e dei Lavori pubblici, lodandol'ulile proposilo,

stabili quattro medaglie d'oro, perche siano date in premio a coloro che

nei prodotti agricoli e pastorizii la societa avesse giudicati meritevoli. On-

de 1'esposizione di quest'anno e piu splendida ed importante, sia perche la

prima volta ne fanno parte i prodotti agricoli e pastorizii, sia per 1'amenitA

del luogo conceduto nella sua villa dall'Ecc. Principe Borghese. Ricevettero

il S. P. all'esposizione dei fiori, il Duca Gesarini, il Duca Massimo edil Prin-

cipe Aldobrandini vicepresidenti della societa, il cui Presidente, Principe

Doria Pamphili trovavasi assente; all'esposizione dei prodotti agricoli rice-

vettero il S. Padre il Presidente Duca Salviati, e i propriclarii dei prodotti

esposti.
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4. Un edi-tlodeU'Em. Card. Segretario diSlato, pubblicato nel giornale di

Roma de' 14 Aprile, fa noto che la Santita di N. S-. dopo avere provveduto

alpieno ritiro della carta mooeta, ha ora disposto cbc sia rilrrata anchela

moncta di rame di baiocchi cinque, introdotta per vincere le difficolta cl

durante il corso della carta moneta incontrava la piccola eircolazione. Alia

moneta di rame ritirata sono, collo stesso editto, sostituite piu comode mo-

nete di oroe di argenlo di tenue valore,atte a soddisfare a'bisogni del pic-

colo commercio.

5. Abbiamo rieevuto il primo N." di un nuovo giornale che s-'iatitola : L'Os-

servalort Bolognesc, il cui scopo e (come dice il programma) tenter di mira

gli avvenimenli ben gnandi di che ai tempi nostri noa e scarzezza, e pigliaa-

do a considerare le condizioni pubbliche nelle quali versiamo, togliere ad esa-

minarae 1'iadole, la quaika, il valore, per traroe opportune osservazioni, sia

nella regione dei sociali ioteressi, sia nel giro delle utili scaperte delle scien-

ze aaturali, sia ancora piu neH'ordine dei priucipii morali e religiosi . Dal

che ricaviamo che I'Gsservatorc sara un nuovo giornale politico e consex-

vatore come YAtrmonia^ il CattoliGO, il Distributore ed altri pochissimi cb.

intendono ad osservare le ease con occliio aazi Uitto ca/ttolico. Ma piu ch

non le parole del programma ci sooo mallevadrici del buono spirito di quel

giornale le persone dei suoi scrittori, dai quali non pu6 fare che Bologaa

non abbia ora un giornale ebdomadario degno di lei, siccome, graaie ad altri

valenti scrittori, ha ora nell' Eccitamento un'ottima rivista letteraria.

6. Per essere giusti ci conviene confessare, che, da qualche tempo, le cosi

delte corrispondenze di Roma dell'/ndepandance Edge non sono piu tan to in-

formale di quello spirito ostile alia Chiesa ed al Governo Pontificio, da cui

prima parevano quasi sempre ispirate. Conservano per6 sempre il tizio

assai evidente di comparire pur troppo scritte tutl'allrove che in Roma.

Cosi 1' ultima corrispondenza di Roma che abbiamo lelto in quel giornale ,

data sotto il 4 Aprile (giorno della Pasqua) dice che ci erano allora in Ro-

ma la Reina Maria Gristina, la Granduchessa Eleua ed il Principe Leopoldo

di Siracusa : laidove ogni abitante di Roma sapeva in quel giorno. che in

Roma non vi era punto il Prmcipe di Siracusa e vi erano inyece i giovani

Pruicipi di Leuchtemberg ed il Dwca di Nassau
,
che il corrispondente non

nomina punto. Sono piccole cose
,
ma sono appunto quelle che dimostraoo

se an corrispondente scrive o no dal paese da cui dice di scrivere
; giacche

i grandi affari si sanno dappertutto, e percio anche a Rrusselle dove posson*

essere scritli, sotto velo di corrispondenza, anche dalle sorgenti del Xilo.
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STATI SARDI (Nostra corrispondenza') 1. Questione diplomatica tra Napoli e il

Piemonte. Storia della cattura del Cagl\ari 2. Document! presentati al

Parlamento subalpino 3. Domande del Gabinetto piemontese al Napoleta-

no colla speranza d'essere sostenulo dall'Ingbilterra 4. Kettificazione del

Gonte di Malmesbury ad una nota di Sir Hudson 5. Come avvenisse

Perrore.

1. Due question! capital! s'agitano ora in Piemonte: la differenza col Go-

verno di Napoli per la cattura del Cagliari, e la legge proposta dal Ministe-

ro contro i cospiratori e gli apologist! dell'assassinio politico. Delia seconda

non vi parler6 questa volta, perche la battaglia parlamentare, mentre vi scri-

vo
,
e appena cominciata. Della prima eccovi brevemente la storia, la quale

10 ricaverb da! Documenti diplomatici, che il Presidente del Gonsiglio dei Mi-

nistri presento al Parlamenlo. La sera del 25 di Giugno del 1857 salpava da Ge-

nova il Vapore sardo, il Cagliari, proprieta della Gompagnia Rubaltino, per

la sua destinazione periodiea verso Gagliari di Sardegna e Tunisi. Dopo po-

ehe ore di viaggio, venticinque tra i trentatr6 passeggieri, aggredirono, ar-

matamano, il Gapitano, lo deposero dal comando, s'impadronirono dellegno,

preposero altro individuo a governarlo, e si diressero sopra Ponza, donde
,

liberati 400 e piu detenuti, mossero con essi verso Sapri, e quivi scesi a ter-

ra,, lasciarono libero il Capitano del Cagliari, detto Antioco Sitzia, native di

Sardegna, e gli restituirono il bastimento. Tolgo quasi a verbo questo rac-

conto dal dispamo che il Gonte di Cavour mand6 al Gonte di Gropello, in-

caricatodegliaffaridelGoverno Sardo a Napoli, sotto i 16 di Geaisaio 1858.

11 Sitzia, appena ritomato padrone, si pose in via per Napoli, etil divisamen-

to, egli dice, d' informare il Governo napoletano dell'accaduto. Nel corso del

viaggio due fregate napoletane, chiamate il Tancredi e YEttoreFieramosca,

arrestarono e catturarono il Cagliari e lo condussero a Napoli. Quivi esso fu

posto sotto sequestro; 1'equipaggioed i passeggieri vennero arrestafci, e s'ini-

zid contro di loro un criminale procedimento.

2. I document! diplomatici preseQtati al Parlamento subalpino iacomin-

ciano dal 4 diLuglio 1857. Sotto quella data il Conte Gropello scrive al Gon-

te di Gavour, che la banda insurrezionale e quasi intierainente distrut-

ta, e dovunque pass6, oltre di essere attaccata e battuta dalla gendarmeria
e dalle guardie urbane, trovava la piu grande avversione nelle popolazioni

che ne uccidevano ed arrestavano gli sbandati. II Gonte di Gavour, rispon-

dendo al Gonte di Gropello, lo incarica, il 9 di Luglio, di manifestare al Mini-

stero di S. M. aiciliana che 11 deplorando e eriminoso fatto ha destato Tin-
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degnazione del Governo del Re, indegnazione che fu divisa daogni sensata

ed onesta persona. Dopo quest! compliment! e dichiarazioni, che fanno

molto onore alConte di Cavour, continua un lungo carteggio tra 11 Ministro

piemontese e il napoletano. II nostro fa continue domande perche sia resti-

tuita ai prigiomeri ora 1'uua cosa ora 1'altra
;
e il Commendatore Carafa

tien fermo su questo punto, che il giudizio della preda del Cagliari e del-

1'incarcerazione dell'equipaggio venne commesso ai tribunal!, e in conse-

guenza ogni provvidenza apparliene alia giurisdizione del potere giudi-

ziario. Questo alternarsidi note edispacci continua fino alGennaiodel 1858,

senza che il Conte di Cavour abbia mai formulato le sue domande. II 5 di

GennaioSir JamesHudson,inviato straordinario e Ministro plenipotenziariodi

S. M. Brilannica in Torino, scrive al Gonte di Cavour, che il Governo inglese e

disposto a fare richiami (are disposed to object) contro il procedere del Go-

verno di Napoli per la cattura del Cagliari. II Conte di Cavour, 1'8 diGennaio,

risponde a sir Hudson che il Governo Sardo era riconosccntissimo a queld'In-

ghilterra per avergli fatto conoscere la sua opinione riguardo alia cattura del

Cagliari; che fin allora il Gabinetto di Torino non avea preso alcuna deter-

minazione, ma che 1'awiso d'un Gabinetto cosi illuminalo e cosi competen-

te in materia di diritto marittimo, avrebbe certamente gran prezzo e una

grande autorita sulla decisione del punto di cui si tratta,

3. Otto giorni dopo, cioeil 18 di Gennaio, il Gabinetto di Torino non solo

aveadeciso come regolarsi in questa vertenza, ma il Conte di Cavour man-

dava inoltre una nota da comunicarsi al Commendatore Caraffa, nella quale,

esposte molte circostanze di fatto, veniva a quesla conclusione: che il

Governo Sardo trovasi in obbligo ein diritto di domandare la restituzione

del Cagliari e la liberazione delle persone su di esso arrestate, qualunque

possano essere le formalita iniziate a loro danno. Illegittima , soggiungeva

il Conte di Cavour
,
essendo la cattura operata in alto mare di un legno di

una Potenza arnica
,
invalide rimangono tutte le conseguenze che da quel

fatto sono derivate. II procedimento instituito a Salerno contro gli impu-
tati in discorso non dovra quindi continuarsi fuorche in via contumaciale

,

nel caso che le autorita giudiziarie di Napoli giudicassero conveniente di pro-

seguirlo. (Documenti diplomatics pag. 67.) A queste domande rispondeva

il Commondatore Caraffa, con suo dispaccio del 30 di Gennaio, dicendo : Ben

ponderate le opinioni emesse da S. E. il Conte di Cavour, non possiamo dal

canto nostro ammetterle senza categorico esame, e vorri il Conte medesimo

anzi tutto convenire che le circostanze di un fatto puramente contenzioso

non possono essere chiarite in via diplomatica. E il Com. Caraffa conchiu-

deva che in questo affare
,
come 1'Inghilterra stessa ha dichiarato

,
non si
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puo aver diritto di richiedere che un giudizio sollecito, regolare, pubblico.

II Gonte Gavournon si tenne pago di quesla risposta, ma il 18 di Marzo mando

a Napoli una seconda nota, dove ribadiva le domande della prima, e termi-

nava dicendo: Ove il Gabinetto napoletano persistesse nel suo ingiustifi-

cabile rifiato
,

il Governo del Re avvisera a quei provvedimenti, che la gra-

vita del caso e gli oifesi diritti dello Stato potranno richiedere 'e consiglia-

re. (Docum. dip. pag. 77.)

4. Mentre ii Gonte di Gavour scriveva a Napoli queste parole, mandava

pure un dispaccioalMarchesed'Azeglio, inviato straordinario e Ministro ple-

nipotenziario dello Slato Sardo a Londra, affmch6 egli ricordasse al Ministro

degli affari esteri, Gonte di Malmesbury, ci6 che SirHadson avea scritto al Ga-

binetto di Torino, cioe che il Governo inglese era disposto a richiamarsi del

procedimenti di Napoli nella vertenzadel Cagliari. Intanto il Gonte di Gavour

dicea al Marchese d'Azeglio di comunicare al Conte di Malmesbury tutti i do-

cumenti relativi a questa faccenda, aggiungendo : lo non dubito menoma-

mente che il Governo britannico , persistendo nell' opinione manifestataci,

si unira con noi in una queslione, nella quale non si tratta soltanto della vita

di due sudditi inglesi, ma che interessa cosi altamente tutlele Potenze ma
rittime. (Doc. dip. pag. 79.,) In questa sentenza scrisse il Marchese d' A-

zeglio una nota, solto la data del 22 di Marzo, a cui il Gonte di Malmesbury

rispose negando che il Governo inglese avesse mai promesso al Piemonte di

procedere contro Napoli. E vero bensi che Sir Hudson scrisse cosi in un suo

dispaccio del 5 di Gennaio, ma egli non s'era conformato alle istruzioni del

Gonte di Clarendon, antecessore del Conte di Malmesbury nel Ministero degli

affari esterni. Questi era andato a verificare le istruzioni spedite al Ministro

britannico in Torino, e non vi aveva trovato ci6 che Sir Hudson dichiar6,

cioe che il Governo inglese fosse disposto a procedere contro il napoletano.

5. Ma come mai era avvenuto che Sir Hudson oltrepassasse cosi le ricevute

istruzioni? I documenti diplomatic! ci danno la seguente spiegazione. Sir

Hudson avea in Torino come segretario di legazione il sig. Erskine, il qua-

le, ricevute le istruzioni da Lord Clarendon, fu incaricato di stendere una

nota conformandosi a quelle. II sig. Erskine la stese e recolla a Sir Hudson

che, dopo di averla letta ed esaminala, 1' approv6 e la rimise al segretario ,

affinche la trascrivesse per presentarla. II Sig. Erskine trascrivendola vi

appose qua e cola qualche correzione, e v'aggiunse la frase che fu origine

dell'inganno. Intanto Sir Hudson, fidandosi del segretario che avrebbe fedel-

mente trascritto, non rilesse piii la nota
,
la segn6 col suo nome e la spedi

al suo indirizzo. II Gonte di Malmesbury fa poi sapere al Marchese d'Azeglio

com'egli avesse mandate a informareil segretario della legazione, sig. Erski-
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ne, che la sua condotta a questo riguardo eaffatto inescusabile. (Doc. dip.

pag. 87.J Piii tardi il telegrafo ci rec6 la notizia che il segretario era stato

destiluito, e giaabbiaino in Torino il suo successore. Intanto i due Gover-

ni hanno ciascuno inviato alle varie corti un loro memorandum, nel quale le

informano delle ragioni che militano a loro favore nella questione. Se si dee

giudicare dalle apparenze Qoora note
,
sembra che il Gabinetto Sardo avra

il torto; giacche 1'Inghilterra 1'abbandona, siccome appare dai documenti

diplomatic! ;
e la Francia non lo sostiene, siccome appare dai giornali semi-

officiali francesi.

n.

COSE STRANIERE.

STUIERA (Nostra corrispondenxa) i. Svizzera e Francia 2. Scrilto rile-

vantissimo del Vescovo di s. Gallo 3. Vessazioni alia Cluesa nel cantone

di Argovia 4. Seminarii in Svizzera 5. Le fste 6 Finanze

7. Restituzioni alia Cbiesa nel cantone di Friburgo 8. Protestanti efram-

massoni 9. I.avori puliblici e commercio.

*. Dopo il delitto dell' Orsini, un raffreddaraento notevole e sopravreou-

to tra il Governo francese e il nostro parti to rivolnzionario, che domina

nella Svizzera dai 1848. Subito dopo 1' attentato del 14 Gennaio il Cont

Walewski mdirizz6 una nota verbale al consiglio federate, per chiedere il

conQno in cantoni piii interni de' rifugiati politici che si accalcavano spe-

cialmente in Ginevra e presso le frontiere della Francia. La nota era in te-

nore assai severo; giacche, rimproverando alle autorita svizzere un difelto

di lealta circa i rifugiati politici, minaetiava di renderle responsabili di tut-

te le conseguenze che potessero derivare da questa differenza internaziona-

le. Ricevuta questa comunicazione diplomatica, il consiglio federale invid

commissarii straordinarii a Ginerra per esaminarvi lo stato dei rifugiali. Vi

furono trovate le tracce di un'associazione politica sotto il modesto norae

dl associazi&ne de' mutui soccorsi ; e si termin6 con 1' allonlanare da 20 a

30 rifugiati. Ma questo provvedimento e nulla, appetto di quello preso dalla

Francia quantoai passaporti. Sulle prime 1'lnYiato francese a Berna ha rice-

Tutol'ordinedinonsottoserivere piii i passaporti svizzeri,seiloro proprieta-

riinon venivano personalmente nel suo ufficio: dai che seguivache ogni Sviz-
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zero fosse obbligato, per entrare nella Francia, di far prima il viaggio a Berna

e presentarsi cola dinanzi al Ministro francese. Questo provvedimento, che

e assai molesto, massime per i commercianti e per le persone poco agiate ,

fu per un poco si rigorosaraente osservalo che ultimamente e (1'ho da una

fonte assai sicura )
il presidente stesso della repwbblica di Berna fu co-

stretto di recarsi personalmente all' ufficio dell' ambasciadore per ottenere

il visto al suo passaporto. Ma ora i due Governi sono in traftati sopra que-

sto particolare ,
e credo che si otterra qualche raddolcimento alia severitSt

delle prime istruzioni. Non vi e bisogno di notare ctle il partito radica-

le, dominanle ora nella Svizzera, e punto al vivo da questo rnodo di pro-

cedere del gabinetto francese: anche i giornali semiufficiali declamano ail-

tamente contro 1'Imperadore e i suoi Ministri; e i piu furibondi chiedono

che il Consiglio federate dia i passaporti al sig. di Salignac-F6ne"lon, Ministro

francese a Berna, per rompere ogni comunicazione diplojnatica col Gabi-

netto delle Tuillerie. Questo raffreddamento si 6 fatto scorgere ancora in

occasione deU'apertura della ferrovia da Ginevra a Lione, che ha avuto loo-

go il 16 di Marzo. Le autorita francesi, che dovevano intervenirvi, hanno ri-

cevuto 1'ordine dinon andare a Ginevra e di non prendere alcuna parte a

quelle solennita. Noto questi fatti, perche da essi potrebbero seguitare

piu gravi complicazioQi. Gti Svizzeri buoni sono senza dubbio addolorati da

questi conflitti, e nel desiderio di un accomodamento del pari onorevole per

ambedue i paesi, domandano a loro stessi, se forge questo raffreddamewto

fra il Gabinelto francese e il partito rivolazioiaario svizzero non sia per con-

durre ad alcune conseguenze favorevoli per gli onesti nomini del nostro

paese.

2. II grande avvenimento per6 Hdl' interno della Svizzera e ora la mc-

moria, che MOTS. Vescovo di San Gallo ha indirizzalo alle autorita civili per

rivendicare i diritti e le liberta ecclesiastiche usurpate dal potere civile.

L' illustre Vescovo di San Gallo e pressoch^ ottuagenario, ed ayendo un pie-

de nella tomba, siccome egli stesso si esprime, non vuol morire senza pro-

testare aache una volta, il piu vigorosamente che gli e possibile, cantro le

usurpazioni civili, che in quel paese sono giunte a!

l colmo per opera della

legge confessiomale del 1-6 Giugno 1855. La memoria episcopale ha prodot-

to una cotnmozione straordinaria, non solo fra il dtero e fra i laici, ma fra

i protestanti a-ncora. I Vescovi di Coira
,
di Losanna e di Ginevra si sono

affrettati ad esprimere,per mezzo di pwbblici indirizzi, tutta la loro simpa-

tia all' illustre decano dell'Episeopato svizzero; il clero di quasi totti i can-

toni cattolici ha preso parte a qnesta manifestazione
,
a tale che la merao-

ria episcopale e divenuta un punto di ravvicinamento per tutti i fedeli. Efe-
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sendo dunque si grande 1' importanza di questo documento, io sono qui te-

nuto a dame una breve analisi. Nella prima parte essa espone la teoria

delle relazioni tra il polere ecclesiaslico e il civile, secondo il diritto cano-

nico; dimostra come questa teoria e stata sconvolta per opera de' pro-

testanti e falsata dai Gallicani, dai Febroniani, dai Giuseppisti e da"i Ra-

zionalisti; confuta gli error! teoretici e pratici di questi falsificatori e

loro sostituisce i veri ed inalterabili principii della Chiesa Gattolica. La

seconda parle e consacrata all' esposizione e confutazione de' torti, di cui

la Chiesa ha a dolersi in questo moinento, e particolarmente nella diocesi

di San Gallo, rispetto al potere civile, che si arroga il placet sopra tutte le

pubblicazioni ecclesiastiche, la vigilanza sopra la condotta dei preti, il pa-

tronato delle parrocchie dipendenti dai conventi soppressi, la facolta di

togliere i curati nominati dai Yescovo e di difendere quelli che questi

atesse creduto di dover punire, di prescrivere ai preti un giuramenlo civi-

le, che impone ai fedeli scuole miste
,
matrimonii misti ecc. ecc. La me-

moria episcopale dimostra per minuto che 1' alta sorveglianza esercilata

dallo Slato sopra il clero e un'usurpazione dei diritti del Vescovo, che essa

viola il libero esercizio della cura delle anime e la condizione canonica

dei preti cattolici nel dominio ecclesiastico e civile; che com' essa e sta-

bilita nella legge svizzera, oltrepassa gli stessi rigori del defunto Giuseppi-

smo, e non si trova in alcun' altra legislazione moderna; che il placet della

Stato conceduto ai beneficiarii e incompatibile coi diritti essenziali del po-

tere episcopale; che la rivocazione dei beneficiarii operata dallo Stato 6 an-

che contraria alia giurisdizione del Vescovo ed all'essenza stessa della Chie-

sa; che di piii essa e un' innovazione inaudita nel codice penale delle nazio-

ni
,
come ancora quella disposizione che toglie al VescoTO il diritto di riti-

rare i beneficii agli ecclesiastici che se ne sono resi indcgni secondo le leg-

gi canoniche, e che 1' obbliga a dimandare il consenso del potere tempora-

le ecc. ecc. Da ultimo nella terza parte la memoria episcopale domanda

la revisione della legge confessionale del IGGiugno 1855, nella quale si con-

centrano lutte le usurpazioni dello Stato sopra 1'autorita ecclesiastica.

L' energica voce del decano dell'Episcopato elvetico ha cominciato gia ad

ottenere qualche successo nel Gran Gonsiglio di San Gallo, cui fu in questi

giorni inviata la sua memoria. I nemici della Chiesa proponevano che non

se ne facesse conto
;

i Cattolici ne domandarono il rinvio ad una commis-

sione speciale. Fu acceltata la proposizione di questi con 75 voti contro 73,

e fu nominata una giuota che fara la sua relazione nel mese di Giu-

gno. Chi conosce il modo ond' e composto il Gran Consiglio di San Gallo

non pud aspettare da lui grandi cose. Ma invece si pud tin da oggi assicu-
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rare che lamemoria episcopale ha ottenuto un successo immenso nell'opi-

nione pubblica; la quale, tostoo tardi,dovra reagire soprale autorita civili.

Onore al coraggioso prelate otluagenario di San Gallo ! Iddio lo ricompen-

sera del suo coraggio e della sua divozione. Intanto fin d'ora, dopo che

egli ha fatto il suo testamento, cioe la sua Memoria, si sente tutto conso-

lato e soddisfatto. Quelli che bramassero conoscere piu compiutamente que-

sta memoria
, sappiano che la Gazzetta ecclesiastica svizzera ne ha pub-

blicato alcuni estratti in tedesco, e che in breve ne verra a luce una tradu-

zione in francese.

3. Nel Gantone d'Argoviaha avuto luogo una grave collisione tra il clero

cattolico e il Governo per i matrimonii misti. II sig. Agostino Keller, che e

quegli stesso che nel 1841 propose di sopprimere i conventi e nel 1847 di

cacciare i Gesuiti, vuole oggi costringere i curati a pubblicare tutti i ma

trimonii misti, non esclusi quelli che si contraggono senza dispensa eccle-

siastica. Monsignor Vescovo Carlo di Basilea ha protestato contro quest' ob-

bligo forzato, annunziando al Governo che egli chiedera sopra ci6 istruzio-

ni alia Santa Sede. Questa risposta per6 non ha soddisfatto il focoso capo

del Governo il sig. Keller, il quale ha fulmiaato im ordine che impone ad

ogni curato un' ammenda di 50 franchi per ogni volta che egli ricusi di

pubblicare un matrimonio misto
,

cioe a dire 50 franchi per ogni caso e

per ogni domenica; il che forma parecchie migliaia di franchi all' anno.

II Vescovo ha immediatamente pubblicato una forte protesta contro quest'or-

dine iniquo, che pone i curati nella triste alternativa, di disubbidire all'au-

torita ecclesiastica o alia civile. E chiaro che il Keller vorrebbe costringere

la Ghiesa a nuove concessioni, quanto ai matrimonii misti. Gredono molti

che la prescrizione del Keller sia anche in contraddizione colla stessa

legislazione federale e colla Gostituzione cantonale
;
ma egli, appoggiandosi

sopra il concorso dei Protestantie dei Cattolici radicali, si crede assai forte da

imporre la sua volonta ai curati, siccome gia fece nell' affare dei conventi.

In questo stato di cose e assai consolante il conoscere che il massimo nu-

mero de' curati e fermamente risoluto di rimaner fedele alle prescrizio-

ni della Ghiesa. II clero e i laici di tutt'i cantoni s'impongono tasse per

venire in soccorso delle vittime del Keller, e si far di poterle compensare

delle loro perdite economiche. Domenica, 14 Marzo, si present6 il primo
caso nel Gomune del curato e Canonico Rohner. Questo degno settuagena-

rio rifiut6 la pubblicazione, e subito dopo 1' uffizio, i fedeli gli presentarono

50 franchi: lo stesso si fara nelle prossime domeniche, e cosi di seguito.

Niuno pu6 prevedere dove questa collisione possa condurre. Dicesi che il

Keller, vedendo di non riuscire con la sua pena pecuniaria, spera di spa-

Serie III, vol. X. 24 24 Aprile 1858.
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ventare i curati colla pena del carcere, e che ora stia preparando nn no-

vcllo editlo. So poi da altra parte che 1' atUtudine ferma ed uoaairae det

clcro impedira il Goveroo di poter seguitare in tutta la loro estensione i

deltami del Keller. Tutti conrengono nel riconoscere cbe questa persecu-

zione ha molto contribnito all' uaione del clero e del fedcli nel^ infelice

cantone d'Argovta.

4. La mala volonta di parecchi Governi svizzeri contro la Chiesa cattolica

si manifosta specialmente in cro che risguarda i seminarii. Sono 30 anai da

che i setle cantoni,onde si compone la diocesi di Basilea, si obbUgarono di

dare al Vescovo una conveniente casa ed i fondi necessarii per 1' erezioBe
,

di un seminario, giwsta le prescrizioni del Goncilio di Trento. L' anno pas-

sato finalmente i sette Governi hanno preparato an disegno a questo fine;

ma esso conteneva condizioni tanto arroganti e in lal moio usurpatrici del-

1'autorita ecclesiastica, che Mgr. Bovieri, incaricato d'affari per la Santa Sed*

Delia Svizzera
,

si e visto obbligato d'invitare il Vescovo diocesano a sospen-

dere ogrri trattato, per aver 1' agio di poter consullare prima la Santa Sede.

Per quest'anno i candidati del sacerdozio furono dal Vescovo inviati in se-

minarii stranieri; ma orail Governo del Cantooe diLucerna ricusa ai suoi

seminarist! le pensioni destinate ad hoc da particolari fondazioni, di modo

che i fedeli sono costretti a imporsi volonlarie tasse per fornire ai giovani

devoti alia voce del Vescovo le- spese occorrenti per la loro pensione.

Nella diocesi di San Gallo la condizione legale del seminario e anche peg-

giore. L'ammrnistrazione civile si arroga la facolta di designare al Vescoro

i candidati che deve ricerere nel seminario; e questi non pu6 ne anco ri-

cusare 1'ingresso a un candidate indegno, quand'esso estate ammesso dai

potere civile. L' amministrazione civile stabilisce pure ci6 che vi si dee inse-

gnare; cotalche tutta 1' islituzione non hadi seminario canonico altro che il

nome. Per buona fortuna la presente ammiQistrazione civile del Seminario

ha buone intenzioni, sa che il Vescovo di san Gallo, malgrado la tegge, pud

esercitarvi tutta la sua salutare influenza. Ma le persone che formano I' am-

ministrazione possono mutarsi ogni anno, e puo essere che una nuova am-

ministrazione voglia in tutto il suo rigore mettere in esecuzione la legge dd

28 Ottobre 1833.

5. Una delte svenlure della Svizzera 6 1' annullamento ufficiale dellaDo-

mentca e dei giorni festivi per la truppa. GH eserciaii e le marce delle trup-

pe si fanno, perordine dell'autorita federale, senza alcun riguardo ai giorni

festivi. Le reclute di parecchi cantoni cattolici dovettero quest'anno riunirsi

il giorno di Venerdi santo ed entrare nella scuola militare a Thoune (citta

protestantica) la Domenica di Pasqua. Invano i Governi dei cantoni si sono
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lagnati di quest' ordine: il Goverao centrale 1'hamantenuto. Cio torna tanto

piii doloroso ai Cattolici, in quanto che, proprio in quest' anno, tutti i cantoni

protestantici si riuniranno in conferenza evangelica per dichiarare il Ve-

nerdi santo giorno di festa per loro. Non posso passare sotto silenzio un al-

tro fatto che si riferisce alle feste della Ghiesa cattolica. Mentre i Protestant!

fondano un nuovo giorno festive, i Governi di Berna
, d'Argovia, di Turgo-

yiaecc. che sono in massima parte composti di Protestanti, nonhanno mai

cessato di far premure al Vescovo di Basilea perche diminuisca le feste cat-

toliche
;
fino a che il Vescovo ha domandato ed ottenuto dalla Santa Sede la

traslazione alia Domenica, per dieci anni, delle due feste di S. Giuseppe e

dell' Annunziazione. Ma il popolo cattoiico ha ricevuta si malamente la no-

tizia di questa diminuzione di feste, che solo due Governi della diocesi di

Basilea hanno osato di chiedere la proclamazione della dispensa ottenuta per

essi
,
e che anche in questi due cantoni

( Argovia e Turgovia ) quasi tutte

le parrocchie haono deciso di non dover far uso della dispensa, dimandata

dai loro Governi alia Santa Sede contro la voloota loro
;
cosicche il giorno di

S. Giuseppe e stato in quest' anno, quasi da per tutto, piu solennemente ce-

lebrato che negli anni scorsi. Lo stesso ha avuto luogo nel cantone di Gla-

ris
,
ove il Governo protestantico ha fatte le medesime premure al Vescovo

di Coira che amministra quel Cantone. Questi fatti provano chiaramente

ehe rimmensa maggioranza del popolo cattolico rimane fedelmente affezio-

nata alle istituzioni e tradizioni de' suoi coraggiosi e religiosi antenati
,
e

ehe essa non ama le innovazioni in opera di religione, anche quando queste

le vengoao permesse dall' autorita competente.

6. Noi siamo spettatori nella Svizzera di una novella prova che la secola-

rizzazione de'beni ecclesiastic! non arreca felicita alle nazioni. Le finanze

de'due Gantoni che si fecero maggiorniente notare ne' loro decreti di seco-

larizzazione, Argovia e Lucerna, si trovano oggi in molto mal essere. II Canto-

ae di Lucerna sostiene ogni anno un deficit che, dalla soppressione dei con-

venti nel 1848, ammonta a 417,709 franchi; nella repubblica d' Argovia,

ehe e porta a modello di progresso, il pauperismo e talmente aumentato
,

ehe latassa peripoveri ascendevanel 1856 a 289, 303framchi. Ecco lecon-

seguenze economiche della soppressione dei conventi.

7.A questo proposito il nuovo Governo del Cantone diFriburgo segue migliori

idee, avendo decretato che i beni non ancora venduti dei Gesuiti e dei Liguo-

rini sieno resi a queste due corporazioni: di piii ha assicurato la sussistenza

del Capitolo di S. Nicola, conferendo la prevostura e la prelatura vacante di

questa illustre collegiata alsig. Canonico Aeby, uno de'piu zelanti preti della

Svizzera,ilquale dopola rivoluzione del 1 848 e stato esiliato e spogliato di
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tutte le sue sostanze per opera dei rivoluzionarii. II medesimo spirito dire-

staurazionesimanifesta a Porrentruy, dovelachiesa de' Gesuiti, che, dalla

soppressione della Gompagnia neldecimottavo secolo, e stata adoperata per

uso di magazzino, e restituila al pubblico cullo e congiunta al collegio di

questa citta. A Lode, nel Gantone di Neufchatel, fu restaurato il culto cat-

tolico che da tre secoli n'era stalo sbandito per opera della riforma.

8. Nella Svizzera protestante si mostra ora una certa agitazione fra i pasto-

ri per fondare un centro d'unit fra le chiese evangeliche di tulti i cantoni

svizzeri. A quest' effetto si raduneranno fra breve in conferenza generale

a Zurigo i deputati di tutti i consistorii, coll'approvazione de'Governi prote-

stanti. Si trattera senza fallo di una unione riguardo al culto ed alia disci-

plina esterna, perciocche in quanto ai dommi, i pastori prolestanti sono nel-

la Svizzera disuniti come in tutte le altre parti del mondo. La superstizio-

ne e 1'incredulita vi fanno progressi ogni giorno ;
ed ullimamenle i Prote-

stanti di Zurigo (che si appellano gli Ateniesi svizzeri) erano molto impen-

sieriti dello spettro d' un cavallo che doveva essere comparso sul cimitero

di questa citta. Come i pastori prolestanti ,
eosi i capi dei nostri fram-

massoni si arrabbattano non poco per unirsi. A Ginevra si costituisce una

Loggia universale, e il capo delle Logge svizzere ha indirizzato a tutti i fra-

telli del mondo intiero una circolare, con la data di Ginevra, nella quale si

nota la frase seguente : La frammassoneria non riconosce frontiere: essa

abbraccia tutti i popoli e tutte le nazioni.

9. Malgrado la crisi tinanziaria si lavora regolarmente al proseguimento

delle nostre ferrovie. 11 tunnel di Hauenstein, che e fra i phi lunghi in Europa,

ecompiuto, elalocomotivalo passeraperla prima volta in questa primavera.

In grazia dell' apertura di questo tunnel le nostre ferrovie saranno una re-

te non interrotta : si che da quest'epoca, attesa con tanta impazienza da varii

anni, si potra formare un giusto giudizio dello stato della loro rendita. In-

tan to le azioni svizzere, vendute a 500 franchi,hanno sofferto un ribasso con-

siderevole, variando da 440 a 450 franchi. Lebanche cantonali, fondatel'an-

no scorso in diverse citta, offrono un risultato favorevole : esse quasi da per

tutto pagano agli azionistiil 5 0/0, malgrado le spese sostenute nell'impian-

to. Per contro le fabbriche di orologi e di merletti sono in angustie dopo

la crisi dell' America che e il paese, in cui le nostre fabbriche hanno uno

de'loro principali sbocchi. Generalmente oggi nella Svizzera pressoche tutti

si danno aH'industria : la vita scientiQca e in tal modo negletla che dai no-

stri torchi non e uscita quest'inverno una sola opera notevole.
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FRANCIA 1. Legge sopra i titoli di nobilta 2. Soccorsi alle vittime del 14 Gen-

naio 3. Nuovo corso di Sebastopoli in Parigi 4. Alleanza anglofran-

cese 5. Marina francese ed inglese 6. La Revue des deux mondes in Ci

cassia 7. II giornale de' Debats e la protezione delle beslic 8. Nuovo

pericolo della societa francese. i

1 . Nel!a tornata del 19 Marzo del Corpo legislative* fu presentato dal Gover-

no un disegno di legge, colla quale s'intendono punire quelli che usurpano

titoli di nobilta. Essa finora non fu discussa dall' assemblea, ma, a quello

che dicesi, i Deputati sono disposti ad aggravarc anziche a scemare il ri-

gore di sue disposizioni. Del che pare a noi che dovranno godere non meno

i democratici che gli aristocratic! : questi perch6 i loro titoli saranno tanto

piu rispetlati quanto piu sicuri dalle arti de' falsarii: quelli perche, odiando

essi con tanto zelo ogni titolo ed ogni privilegio, non possono non essere gra-

ti adunGoverno,il quale vieta appunto che i titoli edi privilegii non sipro-

paghino troppo. Tuttavia ci pare probabilissimo che i democratici amici

dell'uguaglianza amerebbero meglio una legge che li dichiarasse tutti nobili

invece di quella che ora si prepara, e in forza di cui molti ex democratici

ricadranno, forse, nel semplice onore dell' uguaglianza democratica.

2. Un altro disegno di legge venne presentato al Corpo legislative collo

scopodi dare soccorsi e pensioni alle vittime dell' attentato del 14 Gennaio.

Ricaviamo dall'esposizione dei molivi di tal legge, che avendo le bombe col-

pite centosessanta persone, di queste nove sono morte, e tredici furono fe-

rite in guisa da esserne inferme per tutta la loro vita.

3. II giorno 5 di Aprile si fece dall'Imperatore la solenne inaugurazionein

Parigi del miovo Corso, detto di Sebastopoli, aperto per mezzo alia vecchia

Parigi coll' abbattere centioaia di case einteri quartieri. Nel discorso che

in tal occasione fece 1' Imperatore, egli Iod6 molto e degnamente 1' opera

nuova sotto varii rispetti di bellezza, di salubrita, di lavoro : ma non fece

cenno di quell' altra ragione che poco dopo si udi allegata,come una delle

principali, per cui si fanno in Parigi queste nuove grandi vie. Giacche poco

dopo il Corpo legislativo ricevette dal Governo un disegno di legge inteso a

concedere soccorsi alia cilta di Parigi, perche possa continuare 1' opera dei

nuovi Corsi; e nella esposizione de' motivi si nota, che vi e pure un'altra

considerazione da aggiungersi a tutte le altre, la quale consiglia di apri-

re grandi vie che assicurino le comunicazioni larghe ,
dirette e moltiplici

tea i principali punti della capitale, e gli istituti militari destinati a pro-

teggerla . La quale idea anche piu chiara si manifesta nello scritlo pre-
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sentato a questo stesso proposito al consiglio municipale di Parigi dal

Prefetto della Senna. In esso si dice cosi : Voi siete stali tosto persuasi

della neeessita di assicurare la capitale della Francia contro i tentativi dei

ribelli, i quali, incoraggiati dallo stato presente dei vecchi quartieri pari-

gini, trasformavano il centro di Parigi e varie parti dei sobborghi in altret-

tante cittadelle fortificate periodicamente dalla sommossa. Attraversare da

parte a parte que' gruppi serrati di case malsane
,
ove regnavano insieme

le febbri, la miseria e le passioni anarchiche, liberare da vicinanze perico-

tose i palazzi delle Tuileries e dell' Hotel de Ville, eterno scopo di assalto

per i ribelli, aprire alle truppe un facile accesso e vaste piazze sopra i punti

pericoiosi, tale fu il vostro principale pensiero .

Perche si possano votare le somme necessarie a qaeste opere, ed alcune

teggi di molto rilievo, le tornate del corpo legislative, che sarebbero state

di natura loro chiuse il giorno 18 di Aprile, sono state prorogate dall'Im-

peratore fino al 1 di Maggio.

4. Invano si tenterebbe di nascondere che i vincoli dell'alleanza tra la Fran-

cia e ringhil terra siano ora molto allentati, si che 1'una e 1'altra non siano

in cerca di un alleato piii sicuro, se pure gia non 1'hanno trovato. E volen-

do stare alle congetture dei giornalisti, non parrebbe troppo improbabile che

la Francia si vada avvicinando alia Russia e 1' Inghilterra all' Austria. Dove

e.facileil notare che la Francia e 1'tnghil terra hanno nell'alleato, a cui paiono

avvicinarsi,una specie, diciam cosi, di zavorra,o di contrappeso,o di piombo

ai piedL Si che 1'equilibrio europeo, se mutadi cenlro, non pare per6 dovere

scemare di fermezza, se pure anzi non e per guadagnarvi. Tra i segai che

vi hanno di questa freddezza, che pare vada crescendo tra la Francia ed In-

ghilterra, si possouo tra gli altri assegnare le polemiche assai calde de'gior-

nali semiuffieiali francesi contro 1' Inghilterra a proposito dell'isola di Pe-

rim, dell'istmo di Suez, dell'esportazione de'negri liberi e di altre molte qni-

stioni, nelle quali le due Potenze non sonod'accordo. Nell'Ioghilterra poi con-

tinuauo a pubblicarsi opuscoli audacissimi contro Napoleone III, nei quali

si applaude endentemente a chi riuscisse ad assassinarlo. Ma il peggio si 6

che i Giurati (sicconae ci reca un dispaccio telegrafico) assolsero ora Simo-

ne Bernard dal crimine di fellonia: si che questi fu posto in liberla sotto

eauzione, e verra solamente giudicato per delitto di cospirazione. Credesi

poi che il Governo abbandonerit affatto 1' accusa. Donde ricavasi che le leg-

gi inglesi sono pur troppo inefh'caci contro chi attenta alia vita dei Sovrani

stranieri. Yedremo se la Francia esigera ora che il ministero Derby man-

tenga le sue promesse di proporre la modificazione della legge riconosciu-

tasi, col fatto,iucapace di colpire i rei anche convinti. II Maresciallo P61issier,



CONTEMPORANEA 375

nuovo ambasciadore francese, e gi.unto a Londra appunto a tempo per ye-

dere coi suoi occhi T assoluzione del Bernard.

5. Che 1'Inghilterra poi non sia troppo sicuradella Francia sipu6 provare,

non fosse altro, da alcuni discorsi tenutisi nella seduta della Camera del Co-

muni del 12 Aprile, nella quale si tratt6 del bilancio della marina. In essa

parecchi oratori raccomandarooo al Governo di aumentare le forze navali

inglesi: eLordPalmerston, fra gli altri, fece osservare che, secosdo lui, il

solo arsenale francese di Cherbourg era meglio fornito cle parecchi arse-

na)i inglesi uniti iosieme. Un altro deputato poi osserv6 die era piu faci-

le alia Francia porre centomila uomini sopra i suoi vascelli, che non all'ln-

ghilterra di pome soli cinquantamila.

6. Due temi, molto comuni gia in certi giornali francesi, gli.assalti cioib al

Coverno imperiale ed alia religione cattolica, sono stati ora loro vietati dal

Governo. Di che essi si vanno ora baloccando con due altri argomenti, coi ro-

manzi immorali cioe, e con lavori razionaiistici o, vogliam dire, da incredulo,

E ne abbiamo un esempio nel N. del 1 . Aprile della Revue des deuxmondes,

la quale ha appunto un laroro di Ernesto Renan da razionalista ed incredulo

sfacciato
,
e la priraa parte di un romanzo della principessa Cristina TrivTil-

zio di Belgioioso, intitolato : Scene della vita turca
,

la cui seconda parte

si Lrova nel N seguente. Di questo romanzo non diremo altro, se non che

descrive Tinterna vitadi unHarein, con tutto qwel peggio che in tal luogo

pu6 accadere. Degno argomento in vero in eui occuparsi una naatrona cri-

stiana, specialmente se sia stata in altri tempi caldissima per la rigenef

razione civile dell'ttalia, fino ad avere disputati al Gioberti i suoi allori. Pa-

re per6 che la Rivista abbia capito che quello non era argomento che molto

si raccomandasse da se, Perci6, volendolo raccomandare con ragioni estrin-

seche, disse in sul bel principio che qiiel racconto si iodirizza allasocie-

ti turca
,
e segue dimostrando il bene che dal leggere quel suo romanzo

possono ricavarne i Circassi. Se non fosse troppa curiosita, vorremmo in-

terrogare il direttore della Revue dcs deux mondes quanti associaJi egli

abbia in Circassia.

Lastessa Revue des deux mondes, in sul belpriocipio del suo N dei 15

Aprile, dice, per la bocca del sig-nor Saint-Rene Taillandier, che il mondo

e poco disposto ad interpretare in senso puro certe delicate relazioni Or

quali sono queste relazioni delicate che il mondo dovrebbe interpretare bene ?

Null'altro fuorche un pretto adulterio, che per quanto dica la Revve, non

sara mai cosa pura nedelicata. Ma sarebbe infinito chi volesse citare quan-

to nella delta Revue si trova di evidentemente immorale.

7. B giornale dei Debats degli 11 Aprile riporta con molte lodi un limgo bra-

no d'un discorso recitatosi inun'adunanza di una Societa protettrice degli
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animali, e dice dispiacergli molto di nonpotere, per mancanza di spazio,

riferire intiero quel discorso pieno di considerazioni notevoli sopra il ca-

rattere filosofico e morale di quell'' istituzione. Alcune di queste conside-

razioni sono veramente degne di essere meditate, siccome, per esempio,

queste: Noi poniamo qui la prima pietra di un immenso ediQcio; noi for-

miamo il germe di una grande istituzione sociale; noi proteggiamo gli ani-

mali in generale. Questa e una grande opera civilizzatrice : e perci6 ha per

fondamento necessario la religione, e per appoggio naturale 1'autorita. Com-

battere o impedire quest' opera, sarebbe un altentare empiamente ai piu

grandi interessi della societa. La civilta e la barbaric non souo in sostanza

altro che la storia delle relazioni dell' uomo colle bestie
,

dell' abbandono in

cui le lascia, e dei mali trattamenti che loro usa . Tutte queste sentenze fi-

losoGche e morali si trovano, in termini, nel discorso citato con gran lode

dal giornale dei Debats , il quale non abbiamo vedulo mai usarne delle

uguali per raccomandare
,
non diciamo gia la religione o 1' istruzione, ma

neanco 1'alleanza anglo francese, il taglio dell'istmo di Suez el'unione dei

Principal! Danubiarii
,
che sono ora le sue fissazioni piu innocenti e piii

calcate.

8. Lo stesso giornale, in un articolo sottoscritto dal signer Rigault, nel

n. dei 15 Aprile, dice che se noi siamo ora minacciati di una prossima

decadenza, cio non avverra perche lo Stato manchi di servitori, ne perch6

questi lo servano poco: ma perche essi sovrabbondano e il servono troppo .

II che ci pare veramente nuovo
;
essendosi finora creduto che il pcricolo

della societa francese fosse tutt' altrove che nel troppo suo amore al Cover-

no che la regge, qualunque poi esso sia. Ma il signor Rigault ci spiega su-

bito dopo come possa avvenire ch'egli traveda cosi pienamente, dicendo che

ciascuno giudica del bene e del male del suo tempo, secondoche sta bene o

male egli medesimo.

BELGIO (Nostra corrispondensd) . i. Camere 2. Ministero 3. Lejge della

carita 4. Proposte sopra 1'istruzione primaria. 5. Condanna di giornali.

6. Cose varie 7. Belle Arti 8. (Giunta dei compilatori) Nuovo libro

del cli. MODS. Malou, e nuovo periodico del ch. Van Der Haegher.

1. II giorno 26 Marzo le tornate della Camera furono prorogate lino al

13 Aprile. La legge relaliva ai misfatti e delilti contrarii alle relazioni in-

ternazionali fu approrata, dopo due soli giorni di discussione, il 25 Febbraio,

da 80 voti contro 10
; quattro si astennero. Ne pu6 dirsi che una tal legge

sia stata richiesta dalla Francia, dopo 1'attentato del 14 Cennaio, poichegia



CONTEMPORANEA 7

da molto tempo innanzi era stata preparata dal Ministero precedent*. Ma il

lato piii curioso di quest'affare si e 1'essere stato accolto dal MinisWro pre-

sente e votato, quasi senza discussione, un disegno di legge preparatodal

signer Nothomb
,
ex niinistro della giustizia ,

il quale fu dai liberali op-

presso di oltraggi e perseguitato odiosamente anche dope ch'egli si fu riti-

rato dal Ministero. Ilrelatore della legge poi ha spinto il suo zelo fino a con-

futare gli argomenti della sua stessa relazione del 1852. Altri piii circospetti

si son taciuti nella Camera, ma hanno fatto parlare i giornali in giustitica-

zione della loro conversione. Quindi se la legge non fu ispirata dalla corte-

sia, non pu6 ne anco dirsi che il voto di tutti sia stato netto da ogni pressio-

ne straniera. Del resto lungi dal fame loro un delitto, bisognaanzi consolarsi

di simile risultato. Solamente e desiderabile che la maggioranza liberale si

ricordi poi un giorno , quando sara divenuta minoranza
,
del suo voto del

1858 e della lealta della Destra.

Da questa legge in fuori non ci fu nella sessione cosa di rilievo. General-

mente le discussioni sono state fatte con quiete. II piccolo scandolo per6, di

cui vi parlai nelle altre mie, avvenuto a proposito di una indennita di 3500

fr. concessa al Gardinale Arciv. di Malines dal Ministero precedente, si e rin-

novato nel Senate, colla giuuta di molte accuse contro il sig. Nolhomb
,

il

quale se ne e disbrigato, rendendo conto in una lettera della sua condotta a

tale proposito.

2. II Ministero che vuole darsi aria di moderazione non lascia per questo

di applicare, senza far rumore, il suo sistema amminislrativo gia inaugurate

da lui nel 1858. Infatti agli impiegati cattolici si vengono surrogando, a po-

co a poco, impiegati liberali. II quale cangiamento avviene per fino nei piii

piccoli Gomuni
;

si che in qualche villaggio si sono fatte proteste dal Con-

siglio contro queste nuove nomine
,
ma il Ministero non vi bada. Cosi nelle

Fiandre un Consiglio comunale avea fatta registrare una lettera di condo-

glianza e di gratitudine diretta ad un ufficiale municipale dimesso
; quan-

do arriva un' ammonizione del Governatore
, poi un decrelo

,
col quale 6

sospesa la esecuzione della risoluzione del Consiglio.

3. In materia di carila
,

il Ministero continua sempre ad interpretare la

legge a modo suo
,
nonostante la sentenza della corte di Cassazione che

condanna una tale interpretazione. Gosi, mentre la Gorte d'Appello di Liegi,

seguendo le tracce della Gorte suprema ,
dava ragione agli amministratori

privati in un processo recente
,

il sig. Tesch
,
Ministro della Giustizia

,
ri-

faceva un testamento secondo il suo sistema. Del quale e bene che i vostri

lettori abbiano una qualche idea dal seguente esempio. II sig. Lacombe

lega alia fabbrica della chiesa di S. Giovanni di Gand varii suoi fondi
,
col-
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1'onere di far celobrare certe funzioni religiose e di dislribuire 1 . del pane

ai poveri in ogni anniversario ;
2. nel giovedi sanlo ai dodici poveri, nel

tempo della lavanda de'piedi, un pane e due aringhe per cadauno; 3. abiti

ai fanciulli di quella parrocchia che facessero la priina comunione. Que-

st'e il legato ;
ed ecco ora come lo fa eseguire il sig. Tesch. La fabbrica

della Chiesa e autorizzata ad accettare il legato dei beni gravati delle fun-

zioni religiose, coll'obbligo di rimettere all'uflizio della Beneficenza le som-

me necessarie per la distribuzione dei pani e delle aringhe. Quanto poi alia

somma legata alia fabbrica per acquisto di abili destinati ai fanciulli della

prima comunione, appartiene solo all'l'fjizio di beneficenza di riceverla ed

eseguire la clausola. In tal guisa precede la carita esclusivamente laica e

legale. La Corte di Liegi ,
come gia praticarono in cause simili i Tribunali

di Lovanio, diVerviers e diCharleroi, dichiar6 inammissibili le pretese del-

1'UfQzio di BeneGcenza nella Causa delta di Delsante e stabil'i cbe le leg-

gi organiche delle amministrazioni di beneOcenza
,
non proscrivono pun-

to con veruna disposizione 1'uso dapertutto invalso di fare fondazioni di ca-

rita, agghmgendovi amministratori o distributori spttiali, e che essendo

1'interpretazione costante delle leggi, sia sotto rimpero, sia solto Gugliehno

e dopo il 1830, consentanea a siffatto ordine di cose, una divergenza di opi-

nione manifestatasi di recente non potrebbe distniggere eec. .

Ed e questa una nuova giustilioazione fatta dal Tribunale della legge pre-

sentata dal sig. Nothonrb
, sfigurata dalla stampa e dagli oratori dell' op-

posizione ,
e cassata dalla sommossa del Maggio 1857. Ghe fa rl parlito

liberale al cospetto di quel gkidizio ? Uno degli organi piu a lui devoti ,

1' Observateur di Brusselle, se la prende eoi giudici, accusandoli di clerica-

lismo 1' un dopo T altro
,
e non poiendo distrnggere la sentenza

,
vorrebbe

distruggere i giudici ;
ma per buona fortuna della giustizia ifleorruttibile ,

i giudici sono inamovibili. Siccome per6 il Governo sceglie tra i Candidati

proposti dalla Corte e dal Consiglio provinciaie coloro he debbonu occu-

pare i posti vacanti nella Magistratura ,
cosi egli procura di nominar r.an-

didati liberali, come e accaduto il 20 Marzo alia Corte d'Appello di Lkgi. E

in tal guisa a poco a poco prevalendo nella Magistratura I' elemento libera-

le, pu6 ben darsi chejun bel giorno not vediamo proflFerirsrdai tribunal! sen-

tenze liberali in luogo di sentence legali. Almeno queslo e ii sogno dd-

1' Observateur ,
il quale non per altro assale laMagis4ratura.se noa percb6

questa non pensa come hri.

4. Alcuni consigli comunali hanno manifestata una rogliaun po'curiosa

in un paese di liberti come il nostro. II Consiglio di Gand
,
e dopo questo

i Consigli dei due sobborghi di Brusselle espressero il loro desiderio di ye-
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der inserita nelle nostre leggi 1' istruzione primaria obbligatoria. Que-

sla proposta fu fatta dal sig. Tiberghian (Professore neU'Universita libera,

ben nolo per il suo insegnamento e pel suoi scritti anticrisliani
)
al Consi-

glio di Saint-Tasse-ten-noode. La liberta individuale e la liberta d' insegna-

mento, inseriti nella nostra Costituzione, non paiono al detto Professore con-

sentanee alia sua proposta. Giascuno, egli dice, sarebbe libero di dare 1'i-

struzione ai suoi tigli sia in famiglia, sia nelle scuole pubbliche o private.

Solo sarebbe proibito ilnon darla, poiche la liberta non pu6 proteggere che

ildiritto, e 1'ignoranza non e diritto di nessuno. Questa pretensione di

rendere obbligatoria 1' istruzione primaria, unita coll'altra gia tempo fa an-

nunziata dal sig. Yerahegen, dal sig. Frere e consorti, di togliere ai preti il

diritto d' insegnare nelle scuole primarie, ci preparerebbe una bella gene-

razione di razionalisti e 1' eta dell'oro sognata dai Sue, dai Quinet e simile

genia. Ma il liberalismo, grazie a Dio, ha ancora nel nostro paese molto cam-

mino da fare prima di giungere a quel punto. L'Observateur stesso non am-

mette per ora istruzione obbligatoria.

5. Per insulti recall all' Imperatore de' Francesi, dopo 1' atlentato del 14

Gennaio, furono citati innanzi al Giuri i redattori di tre giornaletli della ca~

pitale, e trovati dal medesimo colpevoli, furono in forza della legge del 1852

condannati, il sig. Lobarre redattore del Drapeau, a 13 mesi di carcere e

1200 franchi di multa, il sig. Gaulon, redattore del Proktaire a 18 mesidi

carcere e 100 franchi di multa, e il sig. Hallaux, redattore del Crocodile, a

15 mesi di carcere e a 1000 fr. di multa; quest' ultimo pero e fuggite in

Inghilterra.

6. 11 giorno 28 Marzo fu celebrate il solenne battesimo della giovane prin-

cipesa Luisa Maria Amalia Giovanna figlia del Duca del Brabante. Fu padri-

no alia bambina FArciduca Giovanni d'Austria, rappresentato dal Gonledelle

Fiandre, e Madrina la Regina Maria Amalia, rappresentata dalla Contessa

vedova de Merode Westerloo. La cereaionia sacra fu celebrata dal Cardi-

nale Arcivescovo di Malines.

L' opera del monumento che vuole erigersi alia memoria del defunto

Conte Felice de Merode e stata affidata, dalla Gommissione a tal uopo costir

tuita, all' artista sig. Frailin, scultore residente in Brusselle. In quanto poi

alia somma di cento mila franchi, dati dalfiglio dell' illustre defunto sig. Con-

te Saverio de Merode
,
cameriere secreto di S. S. Pio IX

,
la Gommissione

resta ferma nella risoluzione presa di consacrarla alia Gostruzione di una

chiesa nel quartiere di Marolles.

Una recente perdita ha falto il Belgio nella persona del sig. Delfosse, rap-

presentante di Liegi ,
uomo riooraato del partito liberale e no-minato ulti-
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mamenle Ministro di Stalo. La Camera ha sospese le sue sedute per assi-

stere ai funerali del defunto celebrati il 21 Febbraio, con pom pa inusitata,

nella chiesa di S. Veronica a Liegi.

7. Ogni triennio vi ha in Brusselle una generale esposizione di belle arti,

ove sono assegnati dal Governo premii agli artisti, le cui opere ne son giudi-

cate degne da una giunta a ci6 nominata. La relazione intorno all' Esposi-

zione del 1857, comparsa in quest' anno, contiene idee molto rilevanti sopra

lostato presente dell' arte: si che io credo dovervene dare un piccolo sun-

to. Dopo aver notato che mancarono aU'esposizione le opere dei nostri arti-

sti piii segnalati (i quali ordinariamenle non fanno mostra dei loro lavori in

queste si frequenti esposizioni), il relatore si duole deirinferiorita diquesta

esposizione in confronto delle precedenti. Vi 6 forse, egli dice, in questa

maggior diffusione d' ingegno che nell'altre, ma e ancora piii considerevo-

le il numero di coloro che non fanno conto di una ben calcolata e saggia mo-

destia. N6 pu6 non cagionare sorpresa il vedere lo sparpagliamento degli

ingegni, la poca concatenazione negli studii ed una certa indisciplinatezza

iosofferente di ogni autorila. Chi arriva oggi a fondare una scuola? e se

ci fossero anche uomini capaci a fondarla, come ci riuscirebbero in mezzo

all'amor proprio ed al cullo di se stesso che ora regna? E poco appresso. I

giornali hanno progredito in pitlura come in letteratura : essi divertono per

qualche tempo; ma la facilita slessa della cosa esclude ogni sforzo, e mai

non riesce ad elevarsi al disopra della semplice mediocrita . Compendia poi

lo stato presente dell' arte considerando che non mancano gl' ingegni ne

le forze; ma manca il modo di saperle adoperare. Ci6 che manca (diceil

relatore) si 6, ci si permetta la frase, la parte spirituale, cioe la tendenza

instancabile verso 1' ideale, verso la riproduzione dei tipi, che sono il risul-

talo della potenza creatrice dell' anima, che corrispondono a quella certa

idea di Raffaello. Noi temiamo che s'inchini troppo verso la materialitae

poco verso 1' ideale artistico e che il lavoro non la vinca sull' immagi-

nazione . Cosi il relatore sopra lo stato dell' ultima nostra esposizione.

8. (Giunta dei compilatori) II dotto e infaticabile Mons. Malou, Vescovo di

Bruges, ha ora pubblicato una seconda ediaione del suo ottimo libro intito-

lato : La faussete du Protestantisme, utilissimo, a giudizio nostro, non solo

a convincere ma a commuovere ancora i protestanti che il vorranno leggere.

Vero e che il libro e piii specialmente diretto ai Cattolici, per animarli con-

tro la propaganda protestante che nel Belgio, come altrove, cerca di far pro-

seliti con ogni mezzo, non escluso quello vilissimodei denari. Speriamo poi

di vedere presto parimente una seconda edizione del veramente dotto libro

dello stesso illustre Prelato, intitolato:La Lecture de laSainte Bible en Ian-
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gue vulgaire, essendo la prima edizione esaurita, siccome ci avverte 1' Au-

tore nella prefazione del detto libro.

Anmmciamo parimente con piacere una nuova opera periodica che si pub-

blica nel Belgio, sotto la direzione del signer Ph. Van derHaegher, intitolata :

La verite historique, il cui scopo e principalmente di rettiQcare i fatti storici

piii falsati dallo spirito protestante ed incredulo. I primi due quaderni che

ricevemmo di tal periodico contengono molto notevoli lavori sopra : gli Spa-

gnuoli in America gl'Inglesi nell'Indie, e le Crociate.

NOTIZIE VARIE. 1. Erzegovina 2. IsoladiPerim 3. India e Cina 4. Con-

version!.

1 . Da qualche tempo non ci giunsero notizie di nuovi fatli d' arme nelle

parti deU'Erzegovina che dicevansi sollevate contro i Turchi. Ma in quella

vece discorrono molti giornali delle cagioni del mal umore di quei popoli

e del loro avvenire. Dove ci pare che alcuni siano, come si dice, troppo

esclusivi e vogliano restringere le varie cagioni di quei tumulti a quella

sola che pare phi confacente alle loro idee politiche. Gosi il giornale del

Debats che, per la penna del suo ordinario scrittore di cose turche
,

il sig.

Saint Marc Girardin, non sogna che un nuovo stato costituzionale tra 1'Au-

stria
,
la Russia e la Turchia, attribuisce sempre ed uuicamente al mal go-

verno de' Turchi la sommossa de' loro sudditi greci. Altri invece non vede

che panslavismo e arti greche. Forse non erra chi crede che le due cagio-

ni si diano la mano a vicenda
;
cice che le arti greche si servano come

di pretesto del mal governo de' Turchi, e che il mal governo de' Turchi dia

ai Greci scismatici loro sudditi molti motivi di desiderare nuovo Governo,

Speriamo che 1'Austria, Potenzacattolica e conservativa, confinanteconquel-

le province, trovera modo che i poveri cattolici che le abitano non siano ,

per 1'avvenire, come pur troppo furono finora, zimbello perpetuo dei Greci

e de' Turchi: e piu forse de' Greci che non de' Turchi.

Tanta poi e la simpatia che il Giornale de' Debats nutre pei Greci solle-

vati, che perflno prende sotto la sua difesa i Montenegrini, dipingendoli co-

me vittime de'Turchi e, quello che e piu curioso, come uno Stato regolare,

godente di una buonaamministrazione come dice nel suo n. dei 4 Aprile.

Una corrispondenza, data da Vienna lo stesso giorno dei 4 Aprile, e ci-

tata dallo stesso Giornale de' Debats, dice che 1' Austria e la Turchia sono

ora pienamente d' accordo per finirla col Montenegro e colle sue bande di
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ladri. Saremmo poi lietissimi che fosse vero quello che lo stesso Giornale

francese si studia di provare a lungo, nel sno n. del 17 Aprile ,
cioe che il

potentate esterno che ha influenza nelle province crisliane della Turchia
,

si e 1'Austria e I'Austria sola; che cosi oe guadagnerebbero molto i Cattoli-

ci e non ne perderebbero perci6 i Greci
,
essendo noto a lutti che la prote-

zione che I'Austria esercita sopra i Cattolici non esclude perft la dovutu tol

leranza per gli altri culli. II che pur troppo non si verifica sempre di al-

tripotcntatinoncattolici, i qualiriserbanotalvollaogni protezione per ilsolo

culto da loro professato. Ne il giornale de' Debats si maravigli che la no-

stra politica sia cosi limitata alle considerazioni religiose: giacche la prote-

zione de' Gattolici non ci pare meao importante di quello che a lui paia la

protezione delle bestie *
.

2. Non sara male il porre qui brevemente sott'occhio ai nostri lettori tutto

1'andamento dell'affare dell' isola di Perim, del quale ora tulti i giornali si

occupano come di cosa che pu6 col tempo essere cagione anche di guerra.

II giorno 14 di Febbraio del 1857 alcuni soldati inglesi, inviati dal Governa-

tore dell' India, presero possesso dell' isola di Perim che da secoli appartiene

alia Turchia. Quell' isola, posta in sull' entrata del mar rosso tra 1'Africa e

1'Arabia, lascia quinciequindidue passaggi alle navi : dei quali I'uno (quello

di ponente) e impraticabile perche irto di scogli, 1'altro (di levante) non

ha due mila metri di larghezza. Padroni di quest' isoletta gl'lnglesi presero

a fabbricarvi una fortezza, nella qnale intendono porre un presidio stabile.

Fatto questo, 1'Inghilterranon si prenderamolta pena che 1'Europa tagli o

non tagli 1'istmo di Suez, giacche la chiave del canale sara nelle sue mani.

Ci6 quanto al fatto. Quanto al diritto, esso fu eosi spiegato test6 nel Par-

lamento inglese dal sig. Yernon Smith, membro del passato Gabinetto. Nel

1795 1'lngtiilterra, credendosi minacciata dalla spedizione francese in Egitto,

occup6 1' isoletta di Perim con licenza della Turchia, la quale essendo, non

meno che ringhillerra, in guerra colla Francia, avea com'essa interesse

che il mar rosso fosse chiuso. Dunque (argomenta il Goveruo inglese) 1'isola

di Perim fu ceduta alFlnghil terra. Al che si risponde, che anzi ci6 prova che

1' isola e della Turchia, giacchS si concede che fu occupata la prima volta

con sua licenza e poi lasciata. Ad ogni modo la Turchia ora piu che mai

protesta contro 1' In ghil terra, e dice che essanondara mai il Firmano chie-

stole per aprire 1' istmo di Suez, prima che le sia restituita 1' isola di Perim.

Ora sopra quest' affare i varii giornali hanno curiosissimi articoli. Gl' in-

glesi dicono chiaramente che 1'isola di Perim e inglese, e rimarra tale, chec-

I Vedi questo quaderno al n. 7 tUlla Rubrica di Franoia.
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h dicano gli altri. Si maravigliano poi, con aria d'innocenza, che si faccia

tanto rumore d" un' isoletta si piccola e si sterile
,
che neanco ha una sor-

gente d'acqua da here. I giornali francesi, iprussiani,i russi, i turchi e

in somma pressoche tutti gli altri, s' iufiaocano a dimostrare che 1'Inghil-

terra ha torto; ed allegano, con molta eloquenza, che I'lnghilterra stessa rni-

aacci6 poco fa di nuuva guerra la Russia, perch&occupava con pochi soldati

Fisola de' Serpenti. L' Inghilterra lascia dire e fiortifica 1'isola; ei suoi

giornali ripetono freddamente che noa eapiscono perche si meni tanto ru-

more di si piccola cosa.

3. Le ultime notizie dell'India, pervenute da Bombay sotto i 24 di Marzo

recaaoche, dopo parecchi giorni di assalto e di battaglia, gli loglesi condotti

da Sir Colin Gampbel, s' impadronirono di Lucknow il 19 del delte mese. I

ribelli perdettero 117 cannoni. Sono in fuga 50 mila Indumi
,
cioe la meta

dell'esercito che era chiiaso nella citta: i fuggitivi sono ora perseguiti dall'e-

sercilo inglese. Delia presa di Lucknow trionfano, e in gran parte con ra-

gione, molti fogli inglesi: ma non tutti sono per6 d' avviso che con ci6 sia

finita la guerra. Che anzi il Daily News dice cosi: Le turbolenze dell' In-

dia non possono ora essere considerate ne anco come prossime alia loro fi-

ne. II cerchio di truppe, con cui volevasi cingere Lucknow, non pote bene

compirsi, perche il corpo comandato da Sir. H. Rose fu ritenuto sotto San-

gor. Sono poi presso a cinquanta mila i ribelli che si salvarono colla fuga

nel Rohilkuad e nel Burdelkund. Vero e che, a quello che sembra, essi per-

dettero quasi tutta la loro artiglieria: ma e vero pure che cinquanta mila

disperati possono recar grave dauno. Dicesi inoltre che presso a trentami-

la uomini si sono trovati di fronte a Sir H. Rose nelle vicinanze di Ihansi il

21 di Marzo; dicesi pure che molti ribelli siano a Kotah, dore il Generale

Roberts non era giunto che I'll dello stesso mese. In una parola, pare che

eomincera ora una nuova guerra di bande nei mesi caldi. Gi6 dice un

giornale inglese dopo la presa di Lucknow: ne e da supporre che egli vo-

glia esagerare le cose.

Delia Gina non si sa nulla di nuovo: o , per dir meglio, si sa di certo che

non ci ha nulla di nuovo, eccetto che la continuazione degli antichi disegni

linora neanco (a quello che pare) cominciati ad eseguire di ricorrere diret-

tamente alia Gorte di Pechino, per porre in qualche modo un termine alia

presente differenza. Sopra il che un giornale inglese, che si pubblica nella

Cina, dice che per quest' anno e abbandonata ogni idea di visita a Pecbino:

ma non si spiega se intenda parlare di visita militare o diplomatica.

4 II Weekly Register annunzia la conversione alia Ghiesa cattolica diLord

Morreys, primogenito del Gonte di Abingdon e nipote per madre deirultimo

Arcivescovo di York
,
Vernon Harcourt.
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L' Univers poi del 15 Aprile ha da due suoi corrispondenti ,
I'uno di Go-

stantinopoli, 1'altro di Roma, la conversione alia fede catlolica di Monsignor

Nicola, Vescovo Armeno scismatico di Aleppo. Secondo i detti corrispondenti,

il Vescovo si rec6, il 2 Febbraio di qnest' anno, presso i Rev. Padri France-

scan! di Aleppo, dove si dichiar6 cattolico, deponendo ancora sopra 1'altare la

sua croce pastorale. Siccome poi il rumore di sua conversione erasi sparsa

prima, cosi il nuovo Patriarca scismatico Girillo avea ottenuto dalla Porta il

suo esilio; il che fa cagione che il Vescovo convertito si rec6 nel convento

de'detti Padri e si pose sotto la protezione del console di Francia. L' esem-

pio del Paslore fa subito imitato da parecchi de' suoi antichi discepoli di

Aleppo, e poco dopo da moltissimi cittadini di molte citta della diocesi, le

quali tutte inviarono deputazioni ai Padri di Terra Santa per ottenere sa-

cerdoti che le istruissero nella vera fede. Dalla sola citta di Marache ven-

nero suppliche sottoscritte da piii di cinquanta famiglie. Tanto ci narrano i

detti corrispondenti.



DEL CREDITO PUBBLICO
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1. Vantaggi de' banchi pubblici: solvibilita 2. Prontezza 3. Ellieacia 4.

Estensione di relazioni J>. Grandezza delle imprese 6. Yarii ufficii dei

Banchi 7. Raccolgono capital! per via di deposito : 8. per via di azioni
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fiducia 12.Credito personate e reale 13. Credito fondiario 14. Cre-

dito industrial o popolare 15. Credito mobiliare 16. Epilogo. La fi-

ducia sostituita alia inoneta 17. Attinenze del Credito col Cattolicismo

18. II Credito non si rassoda se nella societa non regna 1' onesta del disinte-

resse 19. II Credilo fra gli eterodossi 20. Suoi esordii nel Medio evo

21. Causa de'suoi progress!. 22. Imprudenza del progresso fanatico.

1. Nell'articolo precedente
* abbiamo considerate i primi passi di

quella maravigliosa macchina economica che, sotto nome di Credi-

to, ha assunto in gran parte 1'ufficio di agevolare le grandi permu-

tazioni, risparmiando ai metalii 1'ozioso ufficio di moneta e lascian-

doli cosi piii liberi a girare pel commercio e per le officine. Ma i

primi passi del Credito, come quei del fanciullo e dell'adolescente,

si erano contenuti nelle mura domestiche e in una vita, per cosi

dire di famiglia : ogni banchiere faceva da principio da se solo

1 V. questo vol. pag. 271.

Serie HI, vol. J. 25 29 Aprile 1858.
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gli affari suoi. inutile il dire die in questa, come in ogni altrare-

lazione sociale ,
dalla congiunzione delle forze doveano nascere e

nacquero veramente mirabili increment! nell' opera e per 1' intensita

della fiducia ispirata, e per 1'estensione delle relazioni, e per reffi-

cacia dei mezzi.

L'iritensita della Qdueia.di chi racconiandail danaro al banco, di-

pende principalmente da tre elementi: vale a dire dalla certezza che

non vi manchi il valsente
;
dal presupposto che il banco vorra re-

stituire-, dai mezzi, con cui, in caso di renitenza, potrebbe esservi

costretto. Vede ognuno, e specialmente sotto i due primi aspetti,

quanto crescono le ragioni di fiducia allorchfe molti nomi concor-

rono in una societa di Gredito. Se di qualcuno degli associati po-

trebbe dubitarsi quanto ne sieno solidi i fondi
,

il dubbio diviene

moralmente impossibile, allorchfc trattasi di numerosa associazio-

ned'uomini notoriamente facoltosi.

2. Dite altrettanto della prontezza ai pagamenti, in quanto essa

dipende dalla probita personale. Che un negoziante riputato iate-

gerrimo, possa essere un vero ipocrita, un truflatore, e cosa possi-

bile. Ma che molti nomi onesti e rispettati abbiano ugualmente tra-

ditoil pubblico mascherandouna tregenda di ladri, questo sarebbe

tal fenomeno, che non puo entrare tra i calcoli probabili dell'uma-

na prudenza: tanto piu che, se anche I'onesta interna fosse in cia-

SCUQO inferiore al credito di che egli gode, la pubblieita dell' irifa-

mia, a cui la societa negoziatrice si esporrebbe col fallire volonta-

riamente al dovere, conterrebbe gli associati e per rispetto al buon

nome e per timore di perdita irreparabile negl' interessi.

3. L' efficacia fmalmente dei mezzi somnainistrati dalla pubbli-

cita per la riscossione delle quote, sebbene contro i banchi pubblici

senobri minore sotto un aspetto, per la potenza di coloro che li for-

mano e li amministrano, la quale potrebbe resistere alia coazione

giudiziaria ; pure per altri rispetti cresce in ragione e dei cointe-

ressati a riscuotere e della diflicolta di nulla nascondere ,
e delle

pubbliche guarentigie, all' ombra delle quali coteste associazioni

si formano
,
e dei cent' occhi che vegliano perpetuamente sugli
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andamenti della societa. Per tutte queste ragioni e chiaro che la

fiducia riposta nei barichi pubblici e molto piu intensa di quella,

con cui si suole confidare la moneta ad UD banchiere private : nel

quale 1'onesta ben pu6 essere superiore ad ogni eccezione; ma ilco-

noscerne a fondo 1'integrita non puo essere che dei pochi intimi

amici: e posta anche cotesta integrita indubitabile, quante sono le

vicende che possono renderne vano il buon volere scemandone i

mezzi, anche senza colpa di lui, con inaspettato fallimento ! Nella

quale ipotesi, chegiovano tutte le guarentigie, se non araccoglie-

re dal naufragio raised ed incerti rottami del banco naufragato?

4. Coll' auraento della fiducia e chiaro che in un banco pubbli-

co gia crescono le relazioni commercial!, per la facilita di trovare

chi confidi i capital!, proporzionati alia fiducia medesima. Ma esse

crescono inoltre e per la pubblicita della islituzione e pel gran nu-

mero delle persone cointeressate. La stessa pubblicita, data all'isti-

tuzione nel momento di esordirla, e per se medesima un invito a

tutti i capitali anche piu minuti, che ad un privatoriuscirebbe diffi-

cilissimo 1 andar fiutando nei loro ripostigli. Come sarebbe possibile,

esempligrazia, ad un banchiere privato andare raccogliendo quella

infinita quantita di rnonetuzze spicciolate, che raccoglie in un anno

dalla scarsella degl'infimi operai una Cassa di risparmio mediante

la sua pubblicita? Non si crederebbe a quali somme si ammonti il

totale di cotesti piccioli deposit! : e troviamo in Francia nella Cassa

di risparmio raccolti nel solo anno 1844 circa 400 milioni di fran-

chi; somma che, al dire del Coquelin, molto potrebbe cresoere, se

le operazioni del banco non si trovassero vincolate dalle prescrizio-

ni del Governo. Negli stessi Stati Pontificii, ove la mania di arricchi-

re ancor non e giunta a que' delirii che dai pazzi dell' economia

sono ammirati e invidiati come apice del progresso, ed ove I'istitu-

zione e di data assai fresca (1836): negli Stati Pontificii, diciamo,

i nostri lettori gia hanno potuto vedere (volume X, pag. 104J che

1'attivo totale di 34 di queste Casse di risparmio ascende a scudi

4,728,361.36: somma notabilissima
, quando si riflette alia pic-

ciolezza delle quote che per lo piu non oltrepassano, come quivi

e detto, i 10 scudi. La pubblicita dunque stendendo le relazioni del
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banco, in forza della sua stessa notoriela, rende piu agevole 1' accir-

mulare capitals spicciolali.

Siccome poi e nella natura di coteste associazioni che esse risul-

tino dalla cooperazione d' uomini
,
ciascuno de' quali gia trovasi

come centre di estese corrispondenze; posti scambievolmente a con-

tattocotesti centri, il complesso che ne risulta, forma, come ognun

vede, una rete immensa.

5. E di qui nasce la grande efficacia dei mezzi
,
dei quali cote-

ste associazioni possono disporre. Le enormi imprese dell'industria

moderna, corrispondenze di piroscafi che mettono in regolare co-

municazione i punti piu remoti del globo, ferrovie che innalzano

1e valli, traforano i monti, cavalcano fiumi e golfi, monumenti co-

lossali che sorgono, istituzioni ed imprese tipografiche , telegrafi

elettrici ,
che annunziano in un attimo quelle notizie che un se-

colo fa avrebbero impiegato nel loro Corso i mesi e gli anni, pro-

sciugamenti di vastissimi territorii restituiti a coltura e salubrila
;

tutte insomma le opere, il cui dispendio atterrirebbe qualsivoglia,

benche ricchissimo scrigno, divengono oggimai uno scherzo, tosto-

che una societa industre riesce ad ispirar fiducia nell'universale e a

cattivarsene co'suffragii le horse. Tutti cotesti sforzi giganteschi,

altro non sono finalmente che un' immensa moltiplicazione di quel

fenomeno primitivo che abbiamo preso a dichiarare, 1'effetto della

fiducia degli uni nella probita degli altri: fiducia dei minuti capi-

talisti nei banchieri, fiducia dei banchieri nell'associazione dei gran-

di capitalist! che compongono lapubblica istituzione di Credito.

facile il vedere che le operazioni dei banchi pubblici si ridu-

cono a quelle medesime cbe vedemmo nel privato. Anch' essi deb-

bono dapprima trovare i fondi, coi quali eseguire le imprese: poi

collocarli in mani esperte che rendano fruttifero quel che fu pri-

ma danaro giacente ; finalmente somministrare,mediante il Credito,

i mezzi celeri e semplici per mettere in giro quei fondi.

Dimostrato cosi la precellenza dei pubblici banchi sui privati,di-

ciamo una parola delle forme, con cui quelli esercitano la loro in -

fluenza, e della materia intorno a cui versano.
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6. I capital! giacenti talora si raccolgono per via d' associazione,

talora per via di deposito. Questa seconda fu, per quanto ne sera-

bra, la piu antica maniera d'istituzione dei banchi pubblici; i quali

ricevendo dai privati il deposito della loro pecunia, ne rilasciavano

una fede al deponitore.

II sommo vantaggio che quindi derivava al commercio non era

tanto la sicurezza nel conservare la moneta, quanto 1'agevolezza nei

pagamenti : atteso che ogni negoziante che avesse danari sul banco

saldava cogli altri i suoi debiti con una semplice girata di partite

su i libri del banco medesimo, senza mettere in movimento la mo-

neta metallica. Questa primitiva maniera di pagamenti, ita quasi

in disuso, specialmente nel Continente, sembra oggi voler tornare

in riputazione suU'esempio dell Inghilterra, la quale nelle sue che-

cks (trucioli diremmo noi in italiano) vien proposta dal Lechevalier

come esempio da imitarsi alia Francia. Qui, dic'egli, i pagamenti

ordinarii si fanno perlo piu o in monete, o in polizze pubbliche: le

firme dei privati sono riserbate pei contratti di maggiore impor-

tanza: di che la necessita per ogni negoziante, o grande o piccolo,

di serbar sempre nello scrigno notabile quantita di numerario gia-

cente. In Inghilterra all' opposto chiunque spende tiene alia mano

continuamente un librettino a matrice, detto check book, dal quale

distacca un foglietto ,
o un truciolo (coupon) ogni volta chedeve fare

un pagamento. Codeste cedolette, assicurate dalla fiducia scambievo-

le, sono divenute in Inghilterra moneta corrente, moneta veramente

fiduciaria; la cui autenticita e fondata sopra un altro libretto detto

pass-book (libro di passaggio), ove come inlibro di Cassa, si scrive di

giorno in giorno il conto corrente fra il banchiere e il negoziante.

Mediante coteste cedolette private, il commercio inglese opera il

giro annuo di 37 milliardi e 560 milioni, senza occuparvi ne mo-

neta, ne cedole pubbliche, le quali possono cosi meglio adoperarsi

alle operazionicommerciali. In tal guisa, rettamente osserva ilCo-

quille i, noi torniamo dopo parecchi secoli con le pubbliche isti-

\ Vnivers 28. Marzo i8o8.
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tuzioni a quella maniera di pagamenti che fu adoperata nei loro

primordii dai primi banchi di deposito.

Accreditatissimo fra quest! fin dall'origine fu quello di Amster-

dam, la cui delicatezza nella gelosa cuslodia delle somme confida-

tegli ne sostenne altissimo il credito fino all'epoca della rivoluzione

francese. La moneta che raccoglieva nelle sue casse era scrupola-

mente saggiata e ridotta a giusto valore, calcolando nelle monete

forestiere la sola pasta. Ai valori raccolti in cassa corrispondevano

esattamente le cedole gittate in corso : e le tre chiavi, confidate a tre

ufficiali delloStato, assicuravano alia pubblica fiducia 1' inviolabilita

del deposito. Di che il valore della monela di banco superava quello

delle altre monete, soggt(e com' esse erano in rnano ai Governi. al-

lora principalmente, a frequenti alterazioni oper conseguenza delle

vicende politifhe, o per malintese economic di zecche iogannatrici,

o per I'avarizia del volgoche le alterava tosandole. Se non che allo

scoppio della rivoluzione francese il credito intemerato di quella

famosa istituztoue ricevette una scossa, da cui piu non risorse, es-

sendosi scoperto che la Direzione aveva imprestato 24 railioni

agh Stati di QJanda e di Frisia
5
onde si trovava impotenle a rim-

borsare pienamete i creditor! .

Anteriore a questo nel tempo e poco inferiore nel credito fu il

.banco di Venezia, a eui successero quei di Barcellona e di Geneva,

ristretti anch' essi .generalmente all' uffizio di depositarii.

7. Nel 1694 Pistituzione del banco di Landra s'.inauguro sotto

alt ra forma, divenuta oggidi comunissima nei bancbi nazionali. II

Governo (era allora di Guglielmo e Maria) costitui il banco d' IQ-

.ghilterra, proponendo una sottoscrizione volontaria di 1 milionee

200mila sterline, i cui sottoscrittori costituiti in corporazione ve-

nivano dotati di molti privilegii : il fondo costitutivo del banco ve-

niva imprestato al Governo, il quale si obbligava a pagare gl' inte-

ressi.in ragione dell' 8 % : altre 300 mila sterline offerivano ai sot-

toscrittori volontarii uif annua rendita duratura fino a termine pre-

fisso. In tal guisa invece di un banco di deposito si ebbe un debito

pubblico guarentito dal Governo ,
il quale raccoglieva quei fondi,

non gia per comodo dei remittent! ,
ma per sovvenimento alle



DEL CREDITO PUBBLICO 391

pubbliche necessita che allora travagliavano il Regno. Ad agevola-

re poi il traffico di cotesta istituzione, fu conceduta al banco e la

facolta di scontare gli effetti di credito (cambiali eccetera), e il

diritto di mettere in giro biglietti di banco corrispondenti al capi-

tale incassato. In tal guisa vennero inaugurate le istituzioni di cre-

dito moderne, formate generalmente a somiglianza di questa. Esse

riescono equivalenti e a banchi di deposito, potendo ciascuno com-

prarne le cartelle per un valore corrispondenteallasomma che egli

intenderebbe depositare; ed al banco d' imprestito per leintraprese

ove impiega i suoi fondi
;
ed al banco di giro con le carte cbe ella

impronta-, ed alia cassa di sconto per comodo dei negozianti.

8. Cotesti banchi, invece di serbare inerti le valute metalliche

depositate, per sicurezza dei depositanti, assicurano 1'annua rendi-

ta sull'entrata pubbiica, impiegando frattanto o nei pubblici biso-

gni, o in imprese productive le somme riscosse per via di credito. Po-

ste cosi sotto la guarentigia dell'erario,le cartelle del debito pubblico

acquistano tal valore, che supplisce abbondevolmente alia promes-

sa di rimborso. II proprretario di quelle rendite, essendo sempre

moralmente sicuro (tranne i momenti critici) di poterle rivendere,

pu6 a suo talento farsi rimborsare la somma, senza che lo Stato

abbia a rrsentirne lo sborso. In tal guisa s'ottiene 1' eff'etto medesi-

mo di saldare quella specie di cambiale che e il titolo di rendita, ma

con mezzo diverso
,
facendo sborsare la tratta non dallo Stato che

sarebbe il debitore, ma dal nuovo creditore che comprandola sot-

tentra all'antico.

9. A somigliaoza di questi banohi propriamente nazionali, per-

che guarentiti sulle pubbliche entrate, anche i privati associandosi

si valgono del credito, di che godono gli onesti e facoltosi capita-

list!, per condurre a termine dispendiose ed ardue imprese ,
con-

giungendosi per lo piu. in societa anonime 1
,
le quali per via di

1 Nel commercio si distinguono principalmente qualtro specie di societa: la

societa in nome collettivo, ove la persona morale della societa obbliga solidal-

niente tutt'i socii; la societa in accomandita , ove solidalmeute sono obbligate

quelle persone soltanlo che rappresentano la ragione sociale ; la societa anoni-

ma, ove gli amministratori mandatarii, senza. obbligo pcrsonalc, governano gli
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azioni raccolgono i fondi necessarii alHmpresa. Queste, a crescere

viemaggiormente la fiducia pubblica nella societa, e ad assicurare

la societa medesima dai contrast! e dalle gare che potrehbero insor-

gere, sogliono invocare a garante delle loro intraprese la suprema

autorita dello Stato, non senza vantaggio anche di questa, la quale

non potrebbe vedere senza ragionevole sospetto sciolte da ogni vi-

gilanza e freno del Governo simili imprese gigantesche; la cui in-

fluenza sull'ordine pubblico non e chi non veda quanto possa riu-

scire efficace e in bene e in male.

10. I pubblici banchi
,
nei quali la fiducia sociale esercita ,

come abbiamo veduto ,
un' immensa forza

, possono raggiungere

fini e vantaggi, ai quali 1'industria e la ricchezza privata neppure

oserebbero pensare. Ma per giungere a tali intenti, debbono ave-

re una base, alia quale si appoggi la loro solvibilita e per conse-

guenza la pubblica confidenza. Questo appoggio pu6 trovarsi in

varie specie di fondi , dai quali vieu denominato il credito che

induce i capitalist! a iidarsi del banco. II credito dei banchi dello

Stato o nazionali e appoggiato ,
come ognun vede , alle entrate

dello Stato e specialmente alle pubbliche gravezze : credito mas-

simo allorche la nazione e il suo Governo sono onesti sicche vo-

gliano, doviziosi sicche possano attener le promesse -,
forti ed or-

dinati sicche ne per esterno assalto , ne per interno tumulto ab-

biano a traballare. Quando all'opposto lo Stato pericola, i pub-

blici fondi incominciano a vacillare e perdono gran parte del loro

valore.

11. 1 banchi pubblici, coslituiti per via di societa, possono acqui-

stare il credito ora dai nome delle persone associate, ora dai fondi.

su i quali vengono costituiti. L'onesta delle persone e certamen-

te un valido appoggio. Pure, secondo il noto adagio, niuno vorra

negare che plus est caufionis in re quam in persona. Quindi oltre

il credito personate che in ogni societa e richiesto, si pu6 distin-

interessi sociali senza altra inalleveria che dei capital! consociati ; la societa di

partecipazione , ove ogni socio opera per se stesso in vantaggio conuine. Chi

volesse vedere dichiarate )e condizioni di queste societa puo vedere il TROPLONG:

Delle tocietdy ovvero ilRoxCAGLi: Istituzioni di Dritto commerciale . 60 a 88.
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guere il credito in fondiario allorche viene appoggiato sopra i fondi

immobili, industriale allorche su i lavori dell' industria
,
mobilia-

re allorche su i capital! giranti.

12. II credito fondiario pu6 dirsi un'ampliazione del sistema ipo-

tecario, il quale, benche di grande utilita e valore per dare la ne-

cessaria sicurezza ai contratti fra' privati, lascia pur tuttavia sussi-

stere difficolta e pericoli e per la lentezza con cui le opcrazioni

procedono , specialmente se sia mestieri ricorrere ai tribunali ,
e

per le difficolta che possono incontrarsi nei titoli ipotecarii , ove

una circostanza di privilegio, di priorita, eccetera pu6 ingannare

anche i piu oculati.

Uu' istituzione di credito all'opposto, assumendosi il carico di as-

sicuraree la solidita dellipoteca e il pagamento degrinteressi, apre

ai capitali facile 1'accesso
;
e presentando per altra parte molte age-

volezze all' estinzione del debito, da, secondo che afiermano i suoi

fautori, ai proprietarii il mezzo della cultura, senza grave pericolo

delle proprieta.

13. Quell'agevolezza che il Credito fondiario procaccia agli agri-

coltori si e tefttato procacciarla agli operai, mediante un credito in-

dustriale o popolare, (
come 1' appella il Marescotti). Non e, dicesi

dai fautori di questa opinione, non e il popolo dei proletarii si mi-

sero, che non abbia intelligenza e braccia atte a procacciargli il

vitto giornaliero. Or perche non concedere anche a lui di usare i

grandi vantaggi del credito, facendo si che un biglietto del prole-

tario, guarentito dalla firma dell' intraprenditore e di un qualche

pubblico magistrato, abbia corso in commercio
,
come qual altra

vogliasi cambiale di negoziante ? L' operaio otterrebbe in tal guisa

un' anticipazione di fondi
,

coi quali innalzerebbe la propria di-

gnita ad autonomia pari a quella d'ogni altro negoziante. Se cote-

sta ragione, addottadal citato chiarissimo Marescotti *, riuscisse a

persuadere il pubblico e sortisse il suo effetto , avremmo certo a

consolarcene. Confessiamo peraltro che la cosa ci sembra o di as-

soluta impossibilita , o possibile solo nella porfezione cattolica del

i Discorsi sull'Economia Sociale \. Ill, disc, V, c. V . 13.
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sentimento religiose : e la ragione ce la somministra 1' Autore me-

desirao aflermando che cotesto segno di numerario non sara mai

ricevuto dal commercio ,
se la moralita dell' operaio non sia supe-

riore ad ogni eccezione. Una tale moralita in tutte le classi e ella

una supposizione di cosa impossibile? domanda quel valoroso econo-

mista. Noi non risponderemo essere impossibile : la speriamo anzi

dal Cattolicismo tostoche esso, ripigliato il sopravvento, rivolgera

al hene morale della societa i frutti dell' esperienza e dello studio

che si vanno accumulando da tanti secoli. Cionondimeno anche

cosi perfezionata ed autenticata la morale onesta del prolefario ,

non sappiamo se giungera mai ad ottenere personalmente gli ^ftVlti

del creditor essendo che a questo rirercasi la eertezza non solo del

buon volere, ma ancora del potere soddisfare al debito. Ora se 1 in-

certezza di questo potere fa vacillare talvolta il credito eziandio di

faeoltosi negozianti, come sperare che lasci sussistere nel comune

la fiducia in una carta appoggiata ,alle braccia, val quanto dire alia

vita e alia sanita di un proletario che pu6 da un giorno all'altro in-

fermare e morire ?

Non per questo crediamo impossibili le istituzioni di credito in-

dustriale, qualora, congiungendo in esse numerosa moltitudine

di operai, si ottenga nella societa di ttitti quella durevolezza che

manca ai singoli : ed imponendo a lei una guarenttgia .assicuratiice

contro la morte, si attribuisca alle cedole quell' immortalita rhe

manca all'operaio. Ottenuta cosi la fiducia pubblica ,
intendia-

mo benissimo che queste istituzioni di credito
,
come qualunque

altra, possono giovare a raccoglieree mettere in movimento i ca-

pitali,assicurandoli sull'opera fulura, invece di assicurarli sul frutto

dei lavoriipassati. Ma ripetiamolo: affinche questo riesca, uopo e

che tutti gli operai consociati ravvisino in ciascuno dei loro colleghi

un uomo operoso, leale e massaio, che non perde il tempo in ozio,

che non ispreca i guadagni co' beoni e coi buontemponi, che non

inganna con finte malattie o sventure i colleghi pietosi, che insom-

ma contribuisce realmente del proprio a fine di usufruttuare il co-

mune. Allora se vera sventura ed immeritata opprima un socio,

giustizia e carita parlano al cuore degli altri, e ciascuno ripete a se
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stesso : Debbo ad dltrui do che bramerei ricevere io medesimo. Non

ignara mali miseris succurrere disco. Vede perallro il lettore che

nel popolo piu rozzo cotesta solerzia, economia,lealtaabbisognano

di sentiment! di probita gagliardamente radical! nell anima, e che

tanta gagliardia di probita non giungera ad universaleggiarsi mai

in uomini men civilmente edacati, senza unaviva influenza sociale

del sentimerito religiose, che dia lena a chi deve faticare, carita a

chi deve pericolare i suoi capitali.

14. Sotto auspicii meno incerti procede il Credito Mobiliare.

Avete voi piena fiducia che un' impresa qualunque (di strade fer-

rate p. e.) nuscira fruttifera? Si raccoglie un certo numero di so-

cii checontribuiranno in parti aliquote alle spese per condurla a

termine. Assicurala Timpresa con queste quote, o come le dicono,

azioni, se ne vendono i frutti futuri, mettendone in vendita le obbli-

gazioni. Donde hanno valore coteste obbligazioni ? Dalla fiducia

riposta dal pubblico nella capacita e probita di quell' amministra-

zione che assicura i futuri guadagni dell' intrapresa*

15. In tal guisa la pubblica fiducia mette in movimento valori

smisurati, senza dare piu il menomo incomodo a quella merce mo-

neta che pareva un tempo il mezzano indispensabile di qualunque

permutazione. E siccome la fiducia e ispirata dalla Morale e la Mo-

rale sta a libera disposizione dell' umano arbitrio; cosi ogni uomo

che voglia essere onesto sembra chiamato in tal guisa a disporre di

cotesto numerario. Ma il fatto corrispondera egli veramente alia

speranza o alia parvenza? Gli entusiasti deU'Economia hanno in

queste materie tale una vivacita ed energia di fede, che per poco

non ne disgrada la credenza di molti Cattolici nel Simbolo aposto-

lico e nel santo Vangelo: e il poco che abbiamo tratto dalla Ban-

cocrazia del Corvaia ha potuto mostrare ai lettori fin dove giunger

possa il delirio. Non e questo per noi il luogo di fare le ragioni del

reale odell immaginario, del positivo o dell' eccessivo; essendo qui

solo intento nostro di spiegare a quei lettori, che nelle regioni eco-

nomiche non hanno ancora viaggiato, la topografica disposizione

dei primitivi concetti. Essi avranno compreso che le idee del cre-

dito formano il compimento di quelle di ricchezza. Conciossiache,
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essendo la ricchezza un valore permutabile, ed essendo difficili le

permutazioni scnza 1' uso del metallo coniato, questo e primitiva-

mente il misuratore della ricchezza di un popolo : misuratore peral-

tro che ha il suo proprio valore esso stesso, appunto come il metro,

misuratore dellelunghezze, ha esso pure lasua lunghezza. Siccome

nondimeno, dataquesta misura comune, io posso esprimere in cifra

le varie proporzioni o quantita di lunghezze diverse, senza che quella

cifra abbia in se determinata lunghezza^ cosi data riella moneta la

generate misura dei valori, io posso esprimere qualunque quantita

di cotesti valori con cifre notate nelle cedole dei banchi. Ma qual

valore avranno elleno coteste cifre, coteste cedole? Quel valore ap-

punto che le merci o monete da esse rappresentate : se le merci

sono reali, valore reale; se possibili, valore possibile; se immagina-

rie, valore immaginario. Immensa differenza e dunque trail nume-

rario metallico e il numerario in polizze : benche il primo non sia

ricercato nella sua qualita di moneta, se non come intermedio delle

permutazioni 5 pure se questo intermedio s' arresta a mezza via,

sicch& io non giunga a comperare quella merce, nella quale aveva

divisato impiegarlo, non per questo io mi rimango a mani vuote
,

ma posseder6 sempre il valore di quel metallo, il quale non rappre-

senta
gli altri valori, se non percheha esso pure il suo proprio. Al-

1'opposto se il numerario segnato sulla mia polizza cessi di avere

nella realta rappresentata la sua giusta rispondenza (come accade

nei fallimenti dei banchi), la mia polizza, che doveva essere mezzo

per me di giungere al possesso del valore da lei rappresentato, mi

piantera a mezza via con le mani vuote, e posseditore di non altro

che di una carta inutile. La fiduciache io aveva posta in quei segni

rappresentativi, o per dir meglio, nel banco, da cui quegliemana-

vano, si trovera in tal guisa delusa, o per colpa, o per isventura

del banco promettitore : il quale, perduta cosi la universale con-

fidenza, verra poi costretto a contraccambiare in moneta o in mer-

ci ogni permutazione, dove prima gli bastava una parola guarenti-

ta dall' opinione di probita, dal Credito, di che egli godeva nel pub-

blico. Ragionevolmente dunque il Presidente degli Stati Uniti, Bu-

chanano
, nel suo messaggio al Congresso americano verso il fine
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del 1857, attribuendo in gran parte le calamita della crisi commer-

ciale alia liberta conceduta a tult'i millee quattrocento batichi pri-

vati, di mettere in giro le loro carte, ne inferisce sommo e sacro do-

vere di un Governo essere 1' assicurare ad un popolp le giuste pro-

porzioni fra i bisogni del commercio e gli efletti giranti : essendo,

dice, gravemente ingiusto e pericoloso il disquilibrio in tale mate-

ria, il quale fa crescere o diminuire irragionevolmente i valori da

ciascuno posseduti *. Essere dunque necessario che coteste case-

commerciali, partecipando al diritto sovrano di emettere carta mo-

neta, abbiano nelle loro cave quantita corrispondente di metallo per

assicurarne quando che sia il rimborso : e che a tal uopo niuna ban-

ca vada esente da quei costringimenti di pubblica autorita,che as-

sicurano la civil comananza. Al quale intento se non basto alia

Gran Brettagna 1'avere in ricchezze metalliche il valore di un terzo

almeno dei suoi biglietti, come poteva sperarsi un tranquillo anda-

mento del commercio agli Slati Uniti, ove i valsenti metallici accu-

mulati non giungeano sul principio del 1857 al settimo dei valori

giranti in carta?

Queste giudiziose e pratiche osservazioni del Presidente Bucha-

nano intorno al fatto ancora freschissimo della crisi terribile
, poco

si accordano eon la smania teorica di liberla commerciale, la quale

prometterebbe mari e monti, se si lasciasse liberissimo 1'andamento di

coteste istituzioni 2. Tocca a voi, lettore, il decidere se sia meglio,

in fatto di borsa, attenersi alia teoria o alia pratica. II Buchanano

sembra piuttosto fidarsi alia seconda che alia prima.

16. Ecco in sostanza le primitive idee di Credito pubblico che ne

parvero necessarie, affinche ogni lettore comprendesse ci6 che do-

1 Si le montant de la circulation est fixe trop au-dessus ou trop au-dessous

de la veritable proportion, la valeur de la propriete de chacun se trouve augmen-

tee ou diminuee dans la meme proportion, et I' injustice et des dangers incalcu-

lable* pour tout le monde en sont la consequence (Univers 24 Dicembre 1857).

$ Nous avons suppose I'institution des banques publiques parfaitement libre

vt nous les avons montrees telles qu' elles seraient si dies s' etaient developpees

dans leur spontaneite et dans leur liberle. 11 s' en faut malheurettsement de

beattcoup qu'il en ait ele ainsi dans le passe (Diet. d'Econ. poL V. Banque, .

2, pag. 118).
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vremo forse dire talvolla intorno alle operazioni di Credito. In quanta

atlle esagerate speranze, di che test& si parlava, recheremo qui solo

qunlehe osservazione che richiami lo sguardo del lettore verso il lato-

morale della quislione, facendo toccar con mano quanto vadano in-

gannati gli economisti eterodossi, i quali non cessano di vituperare ed

osteggiare il Cattolicismo, come avverso a tutti gl'incrementi della

ricchezza dei popoli e alle scienze ed istituzioni che mirano a cre-

scerne 1'agiatezza. Dal poco che abbiamodetto inlorno alia natura

del Credito e delle sue istituzioni
,

i nostri lei tori potranno vedere

cbe non solo il sentimento cattolico non vi si oppone, ma vi e anzi

prerequisite necessario : e talmente necessario, che le societa ete-

rodosse ne perderebbero in breve perfino il germe , se il contatto

continuo e la gara loro con le nazioni cattoliehe non le salvasse dal-

1'essere schiave interamente del principio eterodosso.

Itifatti le grand! promesse di futuri vantaggi merce gl'incrementi

e i varii meccanismi delle istituzioni di Credito, donde muovono or-

dinariamente ? Muovono da una smania smisurata di accumulare-

quattnni per accumular godimenli. Ora cotesta smania e madre fe-

conda di mille delitti, giacche:

.... Quid non mortaliii pectora cogis,

Auri sacra fames . . . ?

E questi delitti si commettono principalmente nel maneggio ap-

punto delle ricchezze
j
vale a dire sono delitti commessi per 1'ap-

punto contro quella virtu di probita, senza la quale vien meno ogni

pubblica fiducia.

17. Quindi vedete che smania di arricchire e veri incrementi di

credito sono due element! che fanno a calci. Gli economisti etero-

dossi, che tanto vantarono il principio di destar la fame per indur-

re il popolo a lavorare con la speranza di saiollarla, caddero in quel-

1'abbaglio, in cui i'uomo e strascinato sotto varii aspetti da tutte le

passioni, le quali tutte danno a credere che basta aver liberta per

ottenere tosto le soddisfazioni richieste: 1'idropico crede dissetarsi

col bere, il collerico tranquillarsi colla vendetta, i' annoiato del

mondo rilemprarsi coi divertimenti, il sensuale satollarsi co'piaceru
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Ne s'avveggono gli stolti che il maggiore ostacolo a quella pace che

agognano dimora appunto nell' eccesso o ncl disordine, con cui ne

procaeciano i mezzi.

Vero e che le mire dell'interesse possono sottentrare fino ad an

certo segno alle ragioni di probita: ed io potro fidareil mio danaro

ad un depositario anche di poca coscienza, qualora lo creda persua-

so che il frodarmelo riuscirebbe piu nocivo a lui che a me stesso.

Ma questa, come ognun vede, sarebbe confidenza si misera, si mate-

riale, che appena meriterebbe nome di Credito
,
e il fatto va persua-

dendo pur troppo non pochi, i quali si avveggono del quanto sia la-

bile la guarentigia dell' interesse in chi ne e schiavo, or derubati dai

loro stessi cassieri, benche profumatamente stipendiati, or gittati a

sbaraglio in imprese arrischiate da intraprenditori temerarii che tras-

cinano nel loro fallimento i capitalist!, di cui maneggiano i fondi.

II vero Gredito dunque ripugna essenzialmente alia smania di tra-

sricchire, cocne questa smania ripugna al vero Credito. Di che la

conseguenza voi la vedete: le istituzioni di Credito per prosperare

abbisognano essenzialmente del temperamento di sobrieta cristiana.

Ed ecco perche nel Paganesirno non vi fu, ne vi pote essere di

Credito se non quel primo embrione che, come accennammo al prin-

cipio, si annida, qual germe nella naturale probita e nella uMucia

<;orrispondente : ecco perche a misura che va risorgendo cogli in-

crementi dell' eterodossia il sentimento pagano, il Credito pubblico

riceve terribili scosse di crisi e di fallimenti.

18. Intendiafno che gli entusiasti pel progresso moderno o si fa-

ranno qui le croci, o sorrideranno percompassione; e Dove, di-

ranno, speratevoi trovare meglio fondato il Credito, che in Inghil-

terra, in America, paesi .interamente eterodossi? Ma la risposta

non e difficile: noi parliamo della tendenza dei principii, e questa

ci sembra COST evidente, come e innegabile che quanto piu si bra~

mano denari, tanto piu altri e tentato ad accumularne, benche in-

giustamente, coll' opera ^
e per 1'opposto, quanto meno tenacemente

altri e attaccato al proprio, tanto meno agogna all' altrui.

Ma dunque voi negate il fatto che ci dice ... II sedicente fat-

to in. questo caso ci pu6 dire ben poco; giaccheparla solo d Inghil-
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terra e d' America. Ora il vantare il commercio di Inghilterra e dr

America, come miracolo di pubblica Gducia, ben potrebb'essere uno

scambio pericoloso dell' effetto con la causa: scambio che i dotti

economisti dovrebbero lasciare alia grossezza del volgo. Questo

quando vede certi ricconi che spendonoe spandono a rotta di collo.

qui crede che stia la ricchezza sfondolata, il Peru o la California : ne

si avvede il meschinello che quella profusione donde egli arguisce

ricchezza, quella appunto rende probabilissimo ,
e forse gia vici-

nissimo il fallimento, se non si trovi nelle fonti della ricchezza

quanto basti a riempire continuamente i yuoti delle continue pro-

fusion!. Or questo appunto potrebbe succedere ai paesi eterodossi

per 1' uso colossale e per \" abusa che fanno dell' antico Credito di

probita ,
di cui frattanto vanno disseccando le fonti e col perdere

jl sentimento religioso, in cui si radica la probita, e coirarrischiarsi

ad imprese imprudenti, ove si perdono i capitali. Alia vista di que-

ste audacie gigantesche grimprovvidi ed inesperti sclamano, atto-

niti, aprendotanto d'occhi : Vedete progresso immenso del Credi-

to ! Eppure se conoscessero cio che bolle colaentro nella pentola,

dovrebbero forse esclamare dolenti : Addio Credito ! > E cosi vera-

mente parvero sclamare parecchi giornali inglesi e francesi atterriti

<laU' ultima crisi commerciale.

Ma non ricorriamo
,
se volete, alia costoro severita, e supponia-

mo che Inghilterra ed America abbiano a proseguire per la via sin-

ora battuta
,
trovando sempre corrispondenza di fiducia pubblica

alle imprese che propongono, corrispondenza di lucri proporzionati

alia fiducia che spende : diremo noi per questo che a cotesta fiducia

-non pregiudichi 1' utilismo eterodosso? diremo che piu non giove-

rebbe il disinteresse cattolico ? Avvertite bene che quando esaminia-

mo le influenze del principio eterodosso
,
esse si risentono daper-

tutto ove quel principio trapela; ma non possono mai pienamente

-esercitarsi per 1'impossibilita che esso sia solo al governo di una

societa. Fossero pure quei due paesi popolati unicamente di Prote-

stanti
,
credete voi per questo che il principio eterodosso ne gover-

nerebbe tutte le operazioni ? Sarebbe grande errore. Nel Prote-

tante v' e sempre una parte di positivo, ed 6 il Cristianesimo, una
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di negative, ed e la ribellione alia Chiesa. Quando i Protestant! si

governano col primo, partecipano alle sane influenze del Cattolici-

smo, ed ecco perche si trovano anche fra loro uomini onestissimi :

laddove fra Cattolici pud prendere talvolta gagliarde influenze il

prineipio eterodosso (e che altro fu in Francia la rivoluzione del

4789?) e produrvi le natural! sue conseguenze: aggiungete aque-

sto che in amendue i paesi, anche fra i Protestanti molto ancor so-

pravvive di buona fede cristiana per retaggio degli avi e per gara coi

Cattolici. Se non che, scemandosi a poco a poco quest! avanzi d' in-

fluenza cattolica , voi vedete che nelle colossali amministrazioni

commettonsi ladronecci inauditi
,
che

,
secondo la The civil ser-

vice Gazette, un comitato delta Camera dei Comuni
,
di cui non ven-

nero peranco pubblicati i rendiconti
,
avrebbe nella decorsa sessions

scoperto tali vuoti di casse e peculati in varii dipartimenti del ser-

vizio civile, da dare la peggiore idea del mondo delle persone, da cui

cotesti ufficii sono amministrati (Armonia 20 Decembre 1857) ,

che distolto a danno del Cattolicismo dal suo destino, il Fondo pa-

triottico raccolto per gli orfani de' soldati di Crimea, i Cattolici

piu non vogliono fidare a pubbliche amministrazioni i soccorsi per

le sventure dell'India; che le intraprese americane sono si arri-

schiate, che ne sentono il contraccolpo tutti i mercati europei.

Vedete quante piaghe al credito pubblico di que' paesi! Fate che

cosi proseguasi a violare la fede dei contratti e la fiducia de' capi-

talist!, e dite qual diverrebbe la forza del Credito nelle societa pa-

droneggiate dallo spirito eterodosso, se non fossero perpetuamente

in comunicazioni e in concorrenza con le genti cattoliche, nelle quali

i meravigliosi esempii di disinteresse e di sacrifizio, sono una perpe-

tua protesta contro 1'utilismo e 1'epicureismo della corrotta natura.

A combattere contro di questa, un qualunque embrione di Cri-

stianesimo non basta, ci vuole un Cristianesimo compiuto ed effi-

cace
, quale non puo aversi se non nel Cattolicismo. Lo vedemmo

parlando dell'economia cattolica: perduta la sincerita della fede, e

inevitabile nelle societa anche cristiane 1' introduzione dell'utilismo

e 1' abolizione di quegli esempii di soprannaturale interesse, coi

Serie III, vol. X. 26 29 AprHe 1858
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quali il voto di poverta religiosa ricorda perpetuamente ai laici, po-

tersi trovare felicita in questo mondo anche sotto rozzo saio e e-

gli stenti di continua aslinenza 1. Foordel Cattolicismo dunque la

fame dell' oro , fatte le debite eccezioni , dee divenire generate.

Tra tanti affamati, la fiduria nell' universale astinenza sarebbe paz-

zia. II Credito dunque ben potra sostenersi per istituzioni mecca-

niche e per contrasti d' witeresse ; ma nel giusto e radicale suo con-

cetto, vale a dire, in quanto e fiducia deH'altrui probita, lende per-

petuamente a menomarsi e mancare. Qual meraviglia clye
nella so-

ciela pagana mai non giungesse a formarsi?

49-Questa ci sembra la base fondamentale di queHe ragioni chei

chiari econom sti Gautier e Coquelin adducono nel Dizionario d'Eco-

nomia politica, per ispiegare la totale mancanza di simili istituzioni

nell'antica societa. Esse suppongono, dice il Coqueliu, tre dementi,

senza cui non possono neanohe immaginarsi -,

vale a dire liberta di

associarsi
,
comunicazione col pubblico , guarentigie di sicurezza.

Ora queste condizioni
,
che raramente s'incontraoo anche oggidi

in grado almeno mediocre, mancarono assolutamente ai popoli

dell'antichita. Mancava necessariamente, dice il Gautier, lo spin to

di associazione in una societa, cui serviva di base la schiavitu, ed

ove 1'indusliia non poteva per conseguenza acquistare estensione,

ne importanza, ma incontrava all'opposto nello stato abituale di

guerra un incaglio irremovibile 2.

Certamente questa eondizione di popoli ci presenta una causa

immediata
,
che rendeva impossibile la meravigliosa ampiezza del

Credilo odierno. Ma se piu innanzi si domandasse qua! siu il mo-

tivo
, per cui non esisteva spirito di associazione^ per cui la schia-

vitu era eondizione indeclinabile della societa civile; per cui ogni

nazione era perpetuamente in guerra con le altre tutte-, e per cui

finalrnente, promulgates! il Cristianesimo, si trasform6 sotto quei

tre aspetti la eondizione del mondo civile-, chi non vede la| rispo-

sta? chi non trova tosto nel principio cristiano di universale fra-

tellanza in grembo alia Chiesa un tipo perfettissimo di spirito asso-

1 Vedi nel quaderno precedente ((5 Aprile) 1'articolo il FRATE pag. 284 e segg.

2 Vedi Dictionnaire d' Economic politique V. Banque . Ill, p. H9, col. l.



DEL CREDITO PUBBLICO 403

eiante-, nella dipendenza cattolica dal Capo della Chiesa Tabolizione

della guerra perpetua; nella parita degli uoniini innanzi a Dio il

principle abolitivo della schiavitu? Tolti poi cotesli ostacoli ne-

gativi al consociamento degli uomini e degl' interessi ,
chi rion vede

inoltre il positivo vantaggio recato al Gredito pubblico dalla forza

delle coscienze edall'unita del principii morali, per cui ciascuno e

certo che bene o male si giudica dagli altri, cio che bene o male

giudica, ammaestrato dalla Chiesa, egli stesso?

20. Con tale unita e gagliardia di coscienze, lo spirito di associa-

zione era naturalmente formato nei primordii stessi del Cristiane-

simo, benche dovesse acquistare a poco a poco quegli ulteriori in-

crementi cbe oggi ammiriamo, e che viepiu cresciuti amm'reran-

no a suo tempo le venture generazioni. E non era infatti un' im-

mensa fiducia quella dei primi fedeli, che, venduto per intero 1'as-

se loro patrimoniale, nerimettevano agli Apostoli il prezzo, aspet-

tandone poscia il vitto cotidiano ?

Al che sembra non avere avvertito 1'Autore di quell' articolo, al-

lorch& scriveva potersi dire del Medio evo un sottosopracioQ che ave-

va detto del mondo pagano. II chiarissimo Autoreha qui riguardato

Yaspetto materiale del mondo civile, invece di considerarne la vitali-

ta morale. Direste voi un sotlosopra la stessa cosa due querce che

sotto il soffio della bruma invernale sieno incanutite per la brina, se

una di esse fosse inaridita e morta, 1'altra viva e vigorosa prepa-

rasse ai primi soffi del zeffiro tutto il rigoglio di una fronzuta ve-

getazione ? Dire che queste piante sono un sottosopra il medesimo.

ci parrebbe un giudizio di cervello assai badiale. Eppure non dis-

simile ne sembra quel ragguagliare il Medio evo, ove la vita inizia-

ta avea tutto il vigor seminaleche dovea produrre gli odierni in-

crementi, con la societa pagana, fradicio cadavere senza vita. Certa

mente il Cristianesimo non trasformo il mondo a colpi di bacchetta

magica, o come si trastorma allo scoccar dell orologio la luminaria

della cupola del Vaticano. Ma gittati quei semi di fratellanza uni-

versale, di organismo fra le nazioni cattoliche, di parita morale

nella gerarchia, anche ilCredito mercantile poteva sorgere, doveva

sorgere e sorse di fatto, come (benches con piglio un po' sprezzan-
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te) vien confessato in sostanza da'.l'Autore medesimo, nelle parole

seguenti: Anche nel Medio evo lo stato ordinario dei popoli era

la guerra, onde non si poteva pensare a grandi associazioni com-

mercial]'. A tal condizione di societa non s'incontra quasi eccezione,

se non fosse in qualche repubblica, come Venezia, Genova, I'Olan-

da, Amburgo e Lubecca: ove non pertanto il commercio moltoan-

corasi risentiva della barbaric dei tempi . Cosi il Coquelin; il qua-

le guarda come un nonnulla quell' immensa rete di comunicazioni

e di banchi commercial! che tutto rannodavano il vecchio mondo

dal Cataio alle Azorre, dai geli dell' Islanda ai caldi dell' Abissiuia,

tutto rendendolo tributario a quelle repubbliche italiane,che tene-

vano allora I'egemonia del commercio europeo. Certamente queste

intraprese commerciali non erano allora ne azioni di strade ferra-

te, ne Credito mobiliare, come la spinetta del Paisiello non era ua

piano forte di Erhard, e come il bambino non e 1'uomo adulto. Ma

siccome il non avere una scienza adulta non fa che il bambino pos-

sa dirsi un sottotopra un orangutang; cosi lo stato rudimentale del

Credito pubblico nel medio evo non fa che questo possa pareg-

giarsi a un dipresso al mondo pagano, ove il Credito era moral-

mente impossibile.

E inverita, se parlisi dello spirito di associazione in generate

sotto tutte le sue forme e rispetto a tutti i suoi eifetti, noi non sap-

piamo che possa trovarsi un'epoca, nella quale esso abbia operato

portenti maggiori che in quel medio evo, in cui tutte le nazioni

cristiane costituivano sotto il PonteGce una sola famiglia, correva-

no periodicamente a riconoscere il Padre comune nei Giubilei, si

raccoglievano in immensi eserciti contro la barbaric turchesca e

vivevano , pu6 dirsi , sotto unica legislazione registrata nel Gius

canonico. In ciascun popolo poi tutte le profession!, tutti i ceti co-

stituivano corporazioni si strettamente congiungenti i loro membri

e le rispettive famiglie di questi, che le stesse corporazioni di arti

imposero talora riverenza ed argini alle soperchierie di Ministri o

anche di Monarchi prepotenti. Lo spirito dunque di associazione

preso in senso piu generate era nel medio evo, merce del Cristiane-

simo, sollevato ad altissima potenza.
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Ma anche restrigendoci alle associazioni commercial!, e standee

anche solo a quegliesempii, a cui il Coquelin ci riporta, qual e oc-

chio esercitato a contemplare nel germe le istituzioni moral! e po-

litiche, die non debba trasecolare vedendo la gagliardia dello spi-

rjto di associazione e le speranze di rigoglio che contenevano

quelle repubblichette, che dalle angustie delle loro mura lanciavano

colonie a tanta distanza e intrecciavano relazioni commerciali si in-

gegnosamente combinate in mezzo agli ostacoli, come dice 1'Autore,

di tanta barbaric ? Ecco dove era il germe di quelle grandi istitu-

zioni che formano oggi ingigantite il vanto del mondo moderno,

ma che forse a miglior dintto dovrebbono recarsi a merito del me-

dio evo. Se pure non vogliamo dire che Vedifizio del Vaticano sia

merito piuttosto delMaderno che malamente lo storpio, terminan-

dolo nella facciala, anziche del Bramante o del Buonarroti, la cui

merite gigantesca ne concepiva il disegno.

21. Concludiamo dunque che in materia di Gredito, come in ogni

altro ordine morale
,
troviamo avverata la teoria storica del chia-

rissimo Cesare Balbo; il quale assegnava la ragione di perfettibilita

progressiva che ravvisiamo nel mondo moderno
,
alia riparazione

cristiana, per la quale il genere umano, caduto fino all' imo della

corruzione nelGentilesimo, aveva poi ripigliato uri moto ascenden-

te
,

il cui termine solo dalla Provvidenza puo conoscersi ,
ma dal-

1'uotno pu6 talvolta congetturarsi.

22. Posto poi che la sobrieta del disinteresse cattolico sia condi-

zione sine qua non dell' ordinato e costante incremento della fidu-

cia pubblica, non e chi non veda quanto improvvidi sieno certi fa-

natici che sospingono ed incalzano perpetuamente i Govern! a ga-

reggiare in quanto pu6 avere di piu arrischiato 1' audacia di simili

imprese , rampognando all' opposto come retrivi quei governanti

die sentono il pericolo degli eccessi e non si lasciano infanatichire

dalla foga dei venturieri. Se i segni del Credito non hanno altro valo-

re che quello della realita che rappresentano, non ci vuole grande

ingegno a comprendere che il Credito non solamente e bugiardo se

oltrepassa cotesta realita, ma e disordinato ed eccessivo, ogni qual

volta pretende raggiungere con la fiduciagli ultimi termini del pos-
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sibile. II possibile in tal materia non giungera mai a compiuta rea-

lita. Un bastimento sommerso dalla tempesta, un opificio consumalo

dalle fiamme, unacassaderubata dal tesoriere, una messe fallita per

ingiuria delle stagioni sono casi per s& eccettuativi, ma nella loro

generalita sono altresi necessarii ad accadere nel mondo presente.

Esporsi con 1'ampiezza colossale degl' intraprendimenti a tale cimen-

to, che ogni sventura consimile esponga a fallirvi
, non e usare

il Credito ,
ma abusarlo. Eppure Tinsaziabile avidita del guadagno

non solamente vorrebbe mietere tutti i frutti che crede rayvisare

nel seme del Gredito; ma per poco che le si conceda la liberta (peg-

gio poi se le si aggiungano stimoli), avventa nel pubblico si stermi-

nata quantita di carta, che riesce impossible a pareggiarsi dai frut-

ti delle imprese. Pochi cerretani eloquent! e furbi fanno vedere

ai dabbenuomini il diavolo nelVampolla, carpiscono capitali, emet-

tono cedole, intraprendono colonie, spediscono emigrati, empiono

delle loro spavalderie giornali e cervelli : e poi P . . . Voi gia cono-

scete la storia dell' Icaria , ultima edizione del famoso sistema di

Law. Ed ecco perche la smodata avidita del guadagno ha oggi ri-

dotto a tale il mondo incivilito ,
che ogni privata disdetta diviene

un flagello universale.

Invece dunque di spronare il gia troppo rapido corso dell' indu-

stria e del traffico, sapientissimo ne sembra il consiglio di quei Go--

verni cbe cercano rattento alia foga e valvole di sicurezza alia so-

verchiante elasticita delle cupidigie che d'ogni parte minacciano, e

spesso spesso ripetono lo scoppio. E cotesta valvola di sicurezza e

per 1'appunto quello spirito di temperanzacattolica, le cui influen-

ze nell'economia politica dovrebbono formare oggetto di studio in-

defesso per coloro che bramano davvero gl'incrementi di cotesta

scienza. Applicando cotesto spirito alle teoriche del Credito, essi ve-

dranno che le tre condizioni richiestedaU'Economista franeese al-

1'esistenza e agl'incrementi del Credito (socialita , pubblicita, gua-

rentigie) mai non avranno condizioni piu favorevoli, che nella so-

cieta cattolica, ove sviscerata e la carita, universale su tutta la ter-

ra 1'associazione, guarentita da un Dio vindice la probita, intimato

per obbligo ed esemplato in una vita soprannaturale il disinteresse.
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Secondo le idee correnti 1' abolizione del chiostri fu affigurata

come insigne vantaggio econornico del popolo, in quanto, mante-

nendosi quelli di redditi, dallo incameramento dei loro beni se ne

venivaad impinguare T Erario
,
o veramente sustentandosi essi di li-

mosine, parea sempre un alleviamento lo spazzar le contrade da tanti

arcattoni volontarii, che crescono la piaga della mendicita verao si-

mulata. Nel quale discorso non si avvertiva, e forse non si voleva

avvertire che, trattandosi di Claustrali operosi in servigio della Chie-

sa, colla loro abolizione, pogniamo che se ne risparmiasse il sosten-

tamento, si venivano all'ora stessa a sottrarre i servigi al popolo, il

quale, se voile mantenerli, dovette sopperim in diverse maniere, ma

sempre dalla propria borsa. Ed il benefizio fa somigliante a quello

che si renderebbead un Comune, provvisto di un medico condotto,

perbenefica istituzione di un antico^ e quel medico gli sitogliesse.

Allora il popolo di quel Comune avrebbe la comodissima scelta o di

restare nelle sue infermita senza cura, ovveramente di pagarla coi

suoi quattrini. Non vi pare insigne il guadagno? Ora veniamo al-

1'applicazione.

1 V. questo vol. pag. 284 e segg.
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Per quanto sia vero che le cose sacre non si debbono ne vendere

ne comperare, non e meno vero chei distributori delle cose sacre,

appunto per non le vendere, debbono avereassicurato altronde I'o-

nesto loro sustentamento. La massima ricevutissima, che qui servit

altari de altare vivere debet, non e che un' applicazione speciale del

generalissimo principio che ogni uomo ha dirilto di vivere, se non

dal proprio uffizio, almeno pel proprio uffizio. Le decime pagatealla

Chiesa erano alia stess'ora un alto di religione e di giustizia, e fu-

rono abantico il mezzo stabilito per assicurare il sustentamento ai

ministri della Chiesa stessa. 1 popoli poi le prestavano con una pron-

tezza ed alacrita maravigliosa e ben diversa dal malincorpo , onde

paganole altre imposte e balzelli, come pu6 vedersi dovunque n'e

restato qualche vestigio ,
che non vi e bisogno ne di doganieri ne

di esattori : per esse non si viene mai a vendite forzate o sequestri -,

ma i poveretti le pagano forse piu voleritieri che non i ricchi, quan-

tunque tante altre ne paghino di diverso genere e con gusto non mai.

Col volgere degli anni la pieta dei ricchi, fondando ed istituendo

benefizi di Parrocchie, di Vescovati e somiglianti, sgrav6 la plebe

cristiana da quel peso ,
la quale cosi cominci6 a non dovere piu pen-

sare al sustentamento dei suoi pastori, ed in alcuni luoghi neppure

al mantenimento del suo tempio : non gia perche quelli e questo

non avessero piu quel bisogno ,
ma perche a quel bisogno fu sop-

perito congruamente da persone terze ed a maniera che ne restas-

se assicurato 1'avvenire. Discorrete alia stessa maniera intorno alia

fondazione ed istituzione di Conventi con proprii reddili : che dei

sustentati da limosine diremo piu innanzi. E per quei primi tuttosi

restringe a questo. Allorche, per le cangiate condizioni del mondo

e pei sopravvenuti bisogni della Chiesa, fu conveniente o necessa-

rio che qui e cola si attuasse il nuovo presidio degli Ordini religiosi,

awenne che qualche anima pietosa deputasse un valsente piu o

meno considerevole a questo scopo, che vi si mantenessero quanti

se ne potesse Religiosi, tratti s' intende dal popolo, affine di eser-

citarvi i sacri minister! in servigio del popolo stesso. E vedete cu-

mulo smisurato di paralogismi e di menzogne che ci e voluto, per

dare ad intendere al mondo che ci6 fosse in detrimento di esso
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popolo ;
e che sarebbe suo singolare vantaggio il chiudergli quel-

1'asilo ove ricoverare, ed il ft audarlo di quei servigi a cui quello fu

ordinato!

Ma ristringendoci a questa seconda parte (che della prima di-

cemmo piu sopra), guardata sotto un tale aspetto 1' abolizione del

Convento, essa puo enunciarsi con questi altri termini equivalenti :

o sottrarre al popolo gli aiuti per 1' anima che avea da quello, ov-

veramente obbligarlo a sustentarne della sua borsa altri ministri.

E perciocche il primo caso e sempre pregiudizievole e talora anche

difficile, specialmente quando trattisi del necessario
,
e certo con-

tribuirebbe a scemare non poco quegli aiuti
$
non vi ,resta che il

secondo, cioe che il popolo voglia pure mantenuti nella pristina

misura quegli spiritual! presidii-, ed il benefizio si ridurra finalmen-

te a fargli pagare buon contante per quello che prima riceveva gra-

tuitamente.

Ne e che noi non veggiamo cio che qualche lettore accorto po-

trebbe opporre,e che piu d'uno stara forse pensando. Oh ! che? non

e egli vero che, dopo 1' incameramento dei beni ecclesiastici e dei

claustrali segnatamente, i Governi che lo consumarono si tolsero il

earico di sustentarne i membri sparti e di mantenerne le opere ? e

non promettono di fare altrettanto quei Governi che vanno mulinan-

do un somigliante incameramento ? Vedete dunque come va liscia

la cosa : la nazione si prende i beni dei frati : la nazione seguita a

mantenere un ugual numero di operai, ed il popolo non vi perde

nulla. Proprio cosi ! liscia come un riccio! Ma il malanno e chela

pensata non ha nulla di nuovo, e noi la sapevamo daun gran pez-

zo. Quello nondimeno che non sapevamo e che a stento ci parreb-

be credibile, e che la gente sia cotanto sora
,
da non si accorgere

del tranello che in codesto procedimento si nasconde, e che pure e

venuto all' aperto non sappiam quante volte
;
senza che tuttavia

manchi il coraggio ai riformisti di gittarloci di nuovo tra'piedi, come

fosse la piu freschissima cosa del mondo. Signori si ! la sperienza ci

ha dimostrato le cento volte che la nazione, la quale, beccandosi i

beni di Chiesa, fa e lascia quei buco, e tutt' altra cosa dalla nazione

che deve poscia colmarlo, se pure vuole aver culto e ministero cri-
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stiano. Quella prima e rappresentata o diciamo meglio e costituita

dal pugno di mestatori avidi escredenti, i quali, avuta la palla al

balzo, danno di piglio aquanto cade loro sotto le unghie, e lo pa-

gano pro forma con tin pugno di centesimi, che appena coprono i

dispendii burocratici degli inventarii, delle misure, delle stime e dei

rogiti, senza che 1'Erario ne profitti notevolmente
;
anzi vi k chi ag-

giunge che neppur facc.ia pro' ai cupidi compratori, i quali, quasi si

avessero recata in casa la maledizione di Dio, ne andarono a gambe

levate; che la farina del diavolo va tutta in crusca. La nazione poi

che deve riempiere il vuoto e il vero popolo, 1' universale dei cilladi-

ni che, in un modo o in un altro, dovra sopperire della sua borsa al

mantenimento del culto e dei suoi ministri, a cui la pieta generosa

dei maggiori aveva largamente provveduto. E sia che se ne mescoli-

no i Governi, sia che lascino fare alle moltitudini
,
saranno queste

sempre e non altre che o verranno smunte o si vorranno smugne-

re da se stesse, per avere quella spirituale cultura-, e se nel primo

caso vi e piii sicurezza, non pu6 negarsi che nel secondo vi e mag-

giore dignita e piu merito.

Ci fanno ridere coloro che si credono da senno
,

il popolo en-

trarvi solo per goderne , quando si dice che il dispendio e a carico

dello Slato, del Governo
,

dell' Erario
,
della Finanza o come che

altro vi piaccia chiatnare quell
1

ente astratto che rappresenta 1'au-

torita governativa sotto il rispetto dei quattrini. Paga 1' Erario ! sia

pure ! ma ci si dica : quale altro modo ha 1' Erario per rifornirsi di

moneta
,
salvo quello di cavarne dalle tasche private con tasse , bal-

zelli, imposte dirette o indirette e via discorrendo? Talmente che

quando si dice che I Erario stipendia il culto e i suoi ministri, ci6

non importa altro se non che il Governo
,
oltre a ci6 che cava dalle

tasche dei cittadini per Famministrazione della giustizia, pel man-

tenimento delle strade, pei soldi della milizia, ne dee cavare un al-

tro bel poco per mantenere, esempligrazia, in un dato paese una

dozzina di sacerdoti
,
un tempio con tutto il necessario corredo

per ufficiarlo. Ora supponete cid che e il caso reale di moltissimi

luoghi ,
che in quel dato paese, prima del nuovo sistema, vi avesse

un. convento di dodici religiosi con chiesa ,
casa

,
fondi sufficient!
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per essi e per !>) sacre funzioni : il tutto per generosa istituzione di

un pio fondatore. Voi, nel paragone tra il vecchio ed il nuovo, po-

tete toccare con mano 1'inestimabile guadagno che ha fatto il po-

polo nel mutamento. Nel tempo di prima vi avea nel paese una

casa di tutti , in quanto ciascuno vi potea pigliar posto come sul

suo; vi si esercitava il sacro ministero, vi si celebrava il culto de-

centemente, senza che alcuno si dovesse scomodare di un obolo;

e se qualche cosa vi avanzava
,

si sa, era proprieta dei poveri , in

quanto a questi sulla porteria del convento non era mai negata una

zuppa o uguale, .o di poco inferiore a quella dei padroni di casa.

Compiuta la trasformazione , ecco come stanno le cose : la chiesa

e divenuta stalla o fienile, ed il popolo se n' edifica; il convento e

cangiato in manifattura ,
dove al popolo e fatto 1'insigne favore di

pagargli per venti soldi dodici ore di lavoro durissimo, e se fosse

una fanciullaavvenente, oltre al lavoro dovrehbe dare qualche altra

cosa
;
le rendite non si sa dove siano ite a parare ;

e intanto si e ag-

giunto un decimo addizionale (
i decimi sottrattivi non si conosco-

no nella moderna nomenclatura fiaanziaria) pel mantenimento dei

preti e della chiesa, colla giunta dell'essersi incaponita la buroera-

zia a guardare i primi come suoi impiegali, e come sua proprieta la

seconda. Inginocchiatevi innanzi ai riformisti umanitarii, e baciate

loro la mano, per gl'insigni favori ed onori conferiti al popolo! Non

sapremmo se piu. indegnarci della nequizia di chi ha inventate co-

deste fiabe, o piu compassionare la melensaggine di chi le si beve!

Quello che abbiamo considerato in piccolo in un paese qualunque,

recato cosi per figura di esempio, <si e veduto avverato in grande

in una nazione veramente grande per molti titoli
, quantunque non

tutti glielo vorrebbero concedere assolutamente e per antonomasia.

Guardate la Francia! essa , dopo il lungo periodo delle decime,

era giunta al termine da dismetterle al tutto
, quando la munifica

pieta d'innumerevoli fondatori con pie istituzioni le avea assicu-

rato uno splendido culto, un ministero numeroso e ben provvisto

delfuno e dell'altro clero, senza che il popolo che ne fruiva tutti i

vantaggi fosse gravato di nulla; e meno del popolo vi entrava I'Era-

rio, il quale anzi in certi casi, colle debite facolta, ne traea qualche
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straordinario sussidio a pubblico alleggerimento. Scoppiata appena

la grande rivoluzione ,
essa , come venlo che va innanzi polveroso

e superbo e tutto abhatte e srhianta e porta via
, spazz6 in pochi

mesi quanto in molti s,ecoli si era cola raccolto di beni di Chiesa
,

dalle sontuose Abazie ai modesti arredi delle cappelle campestri, in-

camerando oltre a quattrocento milioni di franchi. Quello nondr-

meno che ha del portentoso e che, ad onta di quell' immenso sper-

pero, la pubblica disdetta o bancarotta
, come dicono

,
non ne fa

o ritardata d' un giorno, o alleviata di un capello -,
e benche quella

sozza orgia infernale lasciasse dubbio se avesse o ingoiato piu oro

versato piu sangue (e avealo versato a ruscelli); il f;itto fu che,

ordinatasi comunque la pubblica cosa, di quel valsente immenso,

accumulato dalla generosa pieta di secoli credenti
, appena si tro-

varono dei resti informi e dei rifiuti
,
come sotto le mense poi che

1 convitati ebbero briachi ahbandonata la crapula. II perche, se

la Francia voile culto e ministero evangelico, dovette accollarlo

all' Erario a titolo s' intende di debita restituzione; bene inteso

che nell' Erario nulla o quasi nulla era entrato, ed esso era come il

figlio che paga le pazze malversazioni del prodigo padre. Ed ecco

che al presente 1' Erario
,
o vogliam dire il popolo francese sta

pagando oltre a 45 milioni annui pel culto *, quando prima non

pagava 4-5 centesimi, per non dire di quel tanto piu che il popolo

stesso spontaneamente largisce per rendere piu larga e piu effica-

ce la cultura spirituale delle anime, ministrata per avventura trop-

po parcamente dal Budget governativo. Con cid neppur si pud

dire che siasi tomato alia condizione delle decime : e pur sarebbe

danno gravissimo dallo avere ristorato un peso che prima non si

portava ;
ma vi e peggio di questo. Perciocche quello era un atto

di religione libero e per6 meritorio, quanto 1'adempimento di qua-

1 Seeondo il Bridget, recato dall' Annuaire des deux Mondes pel 1857 a

pag. 96, la spesa pel culto e di fr. 45,133,836. Ma si osservi che la Istruzione

pubblica, alimentata in altri tempi, per la piu parte, da beni ecclesiastic!, costa

ora alia Francia fr. 19,383,821. E la somma dvlle due cifre, in 64,5ii,657

franchi annui di spesa, rappresenta il guadagno che il popolo francese sta co-

;;liendo dall'incameramento dei beni ecclesiastic!.
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lunque altro precetto ecclesiastico
,
laddove nel nuovo sistema

si paga pel Vescovo e pel Curato come pel Prefetto di Scomparti-

mento e pel Giudice di pace. Nel primo veniva forse il sagrestano

o il campanaro a soiled tare la prestazione ,
nel secondo viene 1'esat-

tore doganale, e se questo non basta, sopravviene il gendarme. Nefr

primo il Pastore era alimentato direttamente dal suo gregge con ri-

cambio vicendevole di affezione e di riconoscenza
,
nel secondo,

andando tutto a colare nella smisurata ventraia del dio Stato, chi

attinge da questo non deve grazie e riconoscenza ad alcuno, come

chi vi versa non suole avere altro motivo cheschivare un sequestro.

In ultimo nel primo modo, se la plebe cristiana pagava complessi-

vamente quaranta milioni in decime, potea essere certa che qua-

ranta milioni ne andavano pei ministri e pel culto
,
nel secondo

modo perche a quel fine se ne impieghino quaranta, e uopo che

ne paghi per lo meno cinquanta, anche a tener conto solamente del

traversare che deve fare la pecunia gli avidi ed aridi canali di una

interminabile burocrazia. E qual dicastero non sarebbg beato che

le spese di ammim'strazioneportassero il solo venticinque per cento

sopra 1'asse amministrato?

Sommate pertanto ad uno ad uno tutti i vantaggi derivati al po-

polo dallo incameramento dei beni di Chiesa e dalla soppressione def

convent!. I. Perdere quello che per tanti titoli era suo, come ordina-

to a suo servigio ed a suo sollievo, e che fu gettato non si saprebbe

dirdove. II. Cominciare di nuovo a pagare con danarovivo quel-

lo che, atteso 1'agiatezza della Chiesa, esso avea al tutto gratuita-

mente. III. Pagare non piu come atto religioso e meritorio, ma co-

me qualunque altro atto di obbligazione civile colla persuasiva del

sequestro e della carcere. IV. Pagare piu di quello che effettualmen-

te si spende, veduto I'intramessa governativa, per mezzo d'una fa-

lange d'uffiziali che, quando pur siano nettissimi, vogliono colle lo-

ro famiglie starne un po' meglio dei sagrestani e dei campanari.

V. Vedere i proprii pastori e padri considerati
,
non pii come mi-

nistri di Dio solamente e con una pienaindipendenza dal Potere ci-

vile in cid che si attiene al loro ministero
;
ma vederli considerati

come uffiziali di quello stesso Potere, il quale, come ne governa i



414 IL FRATE

corpi per mezzo dei magistral!, cosi pretende arrogarsi talora di go-

vernarne le anime per mezzo dei preti. Oh I che? non e esso Poterc

che stipendia gli imi e gli altri? Ed a cui appartengono le opere

del miaistro, se non a chi lo paga? Per assi curare al popolo tutte

codeste bealitudini di personale dignita e di borsa, voi capite beiie

che valea la spesa di spogliare la chiesa , assassin are i frati ed isti-

tuire un clero civile con alia testa un Ministro dei culti; e notate

bene: non del culto, ma dei culti, perche vi possa avere posto de-

coroso anche quello di Maometto.

Cbe se altri ne yolesse pigliare in piccolo un argomento anche

in istato d' inizio, potrebbe guard ire il Piemonte. Ivi da un paio di

lustri ,
rottasi la guerra alle famiglie religiose , se ne sono messi a

centinaia sulla strada; si e chiuso 1'adito alle tante altre centinaia

che in questo decennio visi sarebbero allogati ;
si e sottratta al po-

polo tutta la coltura spirituale ed anehe letteraria che avea gratui-

tamente da quelli : si e inaridita quella fonte di moltiforme benefi-

cenza che erano le case religiose. Ora in compenso di tante iatture,

ne avra certo 1' Erario raccolto un considerevole valsente, da sce-

marne alcun poco le pubbliche imposte ! Proprio cosi ! La Cassa

eeclesiastica (quella cioe che ha raccolto i beni e i diritti della Chie-

sa spogliata) ha domandato un sussidio di 751,409 *, che, se non

sirimborsa, com'e probabile, il popolo perottenere tutti quei van-

taggi spiritual! e temporal! noverati di sopra, deve pagare seltecen-

to cinquantuno mila quattrocento e nove franchi. Vedete se il po-

polo non e servito a meraviglia dai suoi rigeneratori !

Ma non saria stato meglio che
,
consummate quell'immenso la-

trocinio, i Governi non se ne fossero intromessi, e avessero lascia-

to fare ai popoli come avessero giudicato essere piu opportune ?

Noi al presente non vogliamo discutere questo punto , intorno al

quale molto ci sarebbe a dire pel pro e pel contra. Ma in ogni caso

sarebbe sempre vero che, spogliati e banditi i Claustrali, il popolo che

n'era aiutato nell'aniina si trovera sempre in questa alternativa
, o

contentarsi di rimanere frodati di quell'aiuto, o sopperirvi dalla pro-

1 V. questo vol. nella Gorrispondenza di Torino, a pag. i38.
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pria horsa, rimettendo i Claustrali , ove sia concesso il farlo
^
e se

non quelli appuntino, qualche cosa di somigliante; ma sernpre a pro-

prio carico. Di cio voi avete splendido esenipio, quanto agli Ordini

claustrali, nel religiosissimo Belgio, e quanto all'uno e 1'altro clero

insieme, nella veramente magnanima Irlanda. Nel Belgio vi sono

al presente Claustrali dell' uno e deH'altro sesao, quanto per avven-

tura in qualunque altra piu cattolica contrada del mondo : e pure

net di nefasti dello scompiglio europeo, alia fine del passato ed agli

inizii di questo secolo, il turbine tempestoso avea cola disertata ogni

cosa in opera d'istituzioni religiose. Vuol dire dunque che al pre-

sente e ivi tutto e solo a carico del popolo , che vi si sommette del

miglior volere del mondo, ci6 che prima si sustentava da antichis-

sime fondazioni pie. Questo nel gergo libertino si chiama proeura-

re il benedel popolo $
anzi per tutelarne meglio i diritti hanno cola

pensato i suoi tutori di legargli per forma le mani, che siagti al tutto

impossibile il dare stabilita alle loro opere. Balordi ! e non si ancor-

gono ,
che essi cosi tolgono ai loro successor! il trovar accumu-

late qualche cosa nelle sagrestie, per fame bottino nelle rivoluzio-

ni future !

Molto diversae stata la condizione dell Irlanda per questo capo.

Ivi un tratto di penna pote bastare per ispogliare la chiesa fondata

da S. Patrizio: ma tre seroli di atroce persecuzione non bastarono

a strappare la fede dal cuore di un popolo, il cui eroismo la decre-

pita civilta del nostro Continente non puo pregiare, perche sarebbe

incapace di pur capirlo. I beni ecclesiastici adunque, e conesso gli

stabili le prestazioni medesime dei fedeli, andarono ia fascio ad im-

pinguare i ministri invisi di una storpiatura detestata che cbiamano

Chiesa stabilita
,

i quali ,
non sapendo che si fare in mezzo ad un

gregge che non li riconosce e poco meno che li tien per lupi r se ne

vanno colle loro famiglie episcopali e sacerdotali a girovagare pel

mondo. Intanto presso ad otto milioni di Cattolici smunti, esausti,

assassinati, tra i quali il morire di pura fame non fa piu stupore,

hanno il coraggio sovrumano di togliersi di bocca lo scarsissimo

pane, per dividerlo coi loro sacerdoti e coi loro religiosi 5
sino a

potere consolarsi di avere una Gerarchia eeclesiastica e conventi e
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monisteri e templi decentemenle provveduti e serviti; Pino ad aversi

novellamente coslituita una Universita Cattolica, mantenuta tutta

da spontanee obblazioni, affine di scemare i rei effetli, che prover-

ranno alia fede di quel popolo veramente martire, dai cosi detti Col-

legi della Regina (Queen Colleges). In questa maniera a quella gente

generosa e poverissima non pure e stato sottratto ci6 che la fede

del suoi padri le avea apparecchiato con tante pie fondazioni
;
ma

essa, mentre e costretta dalla forza ad alimentare un clero deteslato

che non le appartiene , spreme quanto pu6 la borsa gia esausta ed

assottiglia il pane a se ed alle grame famigliuole, per sustentarne

il clero, i frati ed il culto veramente suoi-, e con una nobile alterigia

alia maniera celtica sdegnerebbe i sospetti sussidii
, che pure sono

stati offerti pii volte dal Governo al clero cattolico. In quell' isola

voi vedete riuniti tutti i preziosi emolument! che trae il popolo dal-

lo spogliamento della Chiesa e del clero, tutti i pretesi danni della

wano morta, la quale, purche non sia cattolica, non reca alcuna

apprensione agli economist! : da ultimo tutto il bisogno che il po-

polo stesso si mantenga il suo culto ed i suoi minislri con limosine

tanto piu preziose, quanto ne dee restare decimato un pane scar-

sissimo, il quale, piu che sustentare la vita, appena riesce talora a

tener lungi la morte.

La quale condizione del popolo irlandese, che quantunque pove-

rissimo si sustenta di perdi i suoi sacerdoti, ci conduce naturalmen-

te a dire qualche cosa di quella generazione di frali che per loro

istituto professano di vivere colle sole spontanee limosine dei fe-

deli, e costituiscono nella Chiesa la numerosa e benedetta schiera

degli Ordini mendicanti. Intorno ai quali gli sperticati spropositi e i

dileggi beiTardi e le pasquinate plebee messe in voga sono al tulto

degne di un secolo che, avendo perduto il bandolo nelle cose della

fede, ne vuole pure giudicare e sfringuellare alia scapestrata con

un orgoglio, cui solo puo agguagliare la sua ignoranza $
e ci rende

immagine del villano allocca, il quale farebbe le grasse risate dei

segni algebrici, onde vedesse tempestata una lavagna. Guardate! ci

vengono dicendo : persone che potrebbero campare onestamente

o dei loro redditi o delle loro faliche
,

cacciarsi in capo la strana
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malinconia di volere essere pezzenti di professione ,
ed andare in

questa qualita a spillare dalla borsa del minuto ed ignorante po-

poletto i centesimi ed i quattrini ,
i quali messi insieme debbono

servire pert-he il reverendissimo abbia, nonche il pane ed il com-

panatico ,
ma perfino il tabacco e la cioccolatte

,
della quale cbi

fa la limosina forse non sentira in sua vita neppure Todore , co-

me lamentava qualche anno addietro un faraoso filologo italia-

no. Anzi non manca esempio di altri Ordini religiosi ,
i quali

pure avrebbero abbastanza onde alimentare la loro figliuolanza ;

e nondimeno eccovene alquanti, che staccatisi in certa guisa dagli

altri , ci fanno as>sapere come qualmente essi
, per loro spirituale

consolazione
, vogliono campare a spese del prossimo ,

e li vedete,

senza piu, costituiti in istato di mendicita pennanente: ne ci e dub-

bio che questa assicuri loro un pranzo quotidiano, che molti dei

benefattori non si apprestano neppure il giorno di festa. Or non

e questa una faccenda da sbellicarne dalle risa , e da impedirsi sic-

come ingiusta da chi ne ha il diritto ed il dovere ?

E quanto al riderne, voi potete farlo fin che vi talenta, salvo ad

altri il diritto di mettervi a paro collo zotico
,
che mostra i denti

alia vista di una tavolaispida di sirnboli algebrici ;
e noi, se potessi-

mo dimorarci sopra questo particolare, vi ci faremmo vedere ascosa

una sapienza arcana, la quale per avventura e piu lontana dal senso

ottuso dei saputi umanitarii, che non e 1'algebra dalla mente gros-

siera del contadino. Ma noi non vogliamo partirci dall' aspetto di-

ciam cosi economico e sociale della quistione, Ora diteci, se il ciel vi

salvi: a cui fa ingiuria I'uomo che, senza inganno o finzione di sor-

ta, chiede ed accetta dal suo simile un sussidio a campare la vita ?

Vivere a spese del prossimo ? ma questo e quello che fanno i quattro

quinti del genere umano, e farebbe anche il resto, se la cosa fosse

semprecosi agevole , siccome sempre e comodissima. Nel resto it

solo che possa volersi e che facciasi senza frode
5
e beato il mondo

se si facesse sempre e da tutti ! Ma il medico che imbroglia la cura

per multiplicare le visite
,
e 1' avvocato che perpetua la lite per

mantenersi i guadagni, e 1'editore che al colto pubblico da a vedere

Serie 111, vol. X. 27 3 Magg to 1838,
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lucciolc per lanterne, facendolo ben capace che V associate pagan-

do dieci scudi ne guadagnera dodici e quindici ; quest! si e i loro

consort! vivono a spese del prossimo iniquamente : e se volete
,

mettete con ess! a schiera i furbi pezzenti che fanno trafifico della

limosina e, per simulare un bisogno che non hanno
,

si aiutano di

bambini tolti a fitto o presi a prestanza, di finte pustole e di cancheri

posticci, delle quali arti vi e scuola aperta nella civilissimaLondra,

secondo che qualche giornale inglese ci fe sapere. Nel vivere a spalle

altrui a questa maniera intendiamo che siavi iniquita e furfanteria.

Ma il frate che
, presentatosi alia casa od uU'olli 'inu del popolano ,

domanda un obolo non ad altro titolo che per amore di Dio
,
non

con altra promessa che di pregare pel benefattore, e colla disposi-

zione di rieevere quasi che non dicemmo colla medesima ricono-

scenza un rabuffo e una limosiaa, questo frate, torniamo a dornan-

dare, a cui fa ingiuria governaudosi a questa maniera? Dirassi che

e un astuto chi domanda una tale limosina ed un balordo chi la lar-

gisce; e se altri pensasse cosi, non dovrebb' essere costretto a farla e

molto meno a chiederJa. Ma ci vorrebbe una fronte di selce per so-

stenere che in questo caso T astuzia e cosi frodolenta, da essere re-

pressa dalla legge, o la balordaggine e cosi prodiga, da avere uopo

di un curatore dal trihunale. E notate: fin qui supponemmo che il

frate mendicante sia veramente un ozioso
, quali ^alcuni si piaccio-

no a dipingerlo-, ed eziandio in questo caso, nella smisurata gene-

razione -di coloro che intendono vivere a ufo a spese altrui, il frate

sarebbe il piu innocuo, il piu leale, il meno a cui se ne potesse muo-

vere un rimprovepo di offesa giustizia.

Fermate nondiuiono ! E egli poi vero che tutti i Claustrali men-

dicant! siano oziosi? Quand'anche ve ne avesse di quelli che vaca-

no alia sola meditazione ed alia preghiera, questi medesimi non si

potrebbero dire oziosi, se non fosse per coloro, pei quali la contem-

plazione e un ascetisrao superstizioso e la preghiera e un condan-

nt;vo!o perditempo. Ma per chi sefba tuttavia qualclte vestigio di

fede e ;qualche concetto della perfezione cristiana, il giudizio ne

dovrebbe -essere al tutto divecso, Pei cosiffatti il contomplare ed il
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pregare potrebbero parere occupazioni profittevoli alia societa , al-

meno quanto il coltivare la musica o la pittura ;
e se si tiene per ope-

ra filantropica sustentare alcuni dilettanti o professori di quelle ar-

ti, non si vede perche il far limosina anche ai Claustrali contempla-

tivi abbia a dirsi un alimentarnel'oziosita, ogni qual volta essi spen-

dono quanto hanno di tempo e di forze in opera che a moltissimi

sembra essere e profittare qualche cosa piu del semplice nulla,

Ma veramente non e questo il caso nostro
,
e gli Ordini mendi-

canti, henche intendano comunemente alia contemplazione ed alia

preghiera, a queste accoppiano nondimeno molte opere di ministe-

ro spirituale in servigio della Chiesa e dei prossimi. Ora dai princi-

pii posti piu sopra, alia difficolta dell' essere essi a carico della pub-

blica carita, si pu6 dare risposta piii ampia e piu concludente di

quello che forse il lettore non si aspetterebbe. Perciocche state a

sentire. Se un dato Comune domanda ed accetta da quei frati i loro

ministeri spiritual!, senza gia volerli loro pagare, deve presuppor-

rejed ammettere che essi abbiano, in un modo od in un altro, i

mezzi onesti da sustentarsi. Ora che trovate voi di sconveniente

in questo ,
che essi

, potendo avere quei mezzi o da' proprii beni

delle rispettive famiglie, o da'frutti di decime, o da redditi eccle-

siastici, abbandonino i loro beni alle famiglie o li distribuiscano ai

poveri ,
non vogliano ne decime ne rendite

,
e stiano contend a

quello che la spontanea carita dei fedeli vorra loro dare in limosina,

fino ad imporsi talorala legge di neppur domandarla? Voi potrete

temere che essi piu di una volta debbano restarne a denti asciutti, o

almeno con troppo sottile servito
;
ma noi non trattiamo di questo :

noi trattiamo se gli Ordini mendicanti siano o no di aggravio al po-

polo; e ci vorrebbe un bel coraggio a dire che si. Questo si varreb-

be altrettanto che asseverare, essere aggravio del popolo avere per

niente ci6, per cui in di versa ipotesi dovrebba pagare : il che, come

vedete, non potrebbe dirsi, senza mattere sossopra, non che altro,

il vocabolario cangiando il senso alle parole. E diciamo a vero stu-

dio avere per niente. Perciocche in questo caso I'operaio evangelico

non riceve day^ero alcuna retribuzione, e quello che gli si da spon-
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taneamente non e stipendio, ma e dato al tutto per niente, ciok nor*

imponendo veruna obbligazione e non mirando ad opera che sia. Ora

in tulto questo noi vorremmo capire come ci sia detrimento pecu-

niario del popolo,e non anzi vi sia un vantaggio segnalato di borsa;

che di questa diciamo solo per ora. Certo un direttore di Poste o di

Dogana, un Giusdicente o giudice di cireondario o di mandamento,

un commissario di polizia, ed un ulliziale di gendarmi hanno il di-

ritto di farsi pagare dal Comune i servizii che gli rendono, e faccia

Dio che siano sempre content! degli stipendii che toccano in proper
-

zione di quelli ! E notate bene. quando diciamo Comune, intendia-

mo tutti e singoli i capi che lo compongono, i ricchissimi non meno

che i poverissimi ; e questi non mangiano un boccone di pane ,

non gettano un misurato pizziro di sale nella minestra, che non vi

sia un atomo d'imposta pel Giusdicente. pel commissario e per gli

altri che ricordammo e che non ricordammo piu sopra. Qui dun-

que chiediamo a voi : che gran disgrazia sarebbe per quel Comune

se un bel giorno quei degm uflizinli, a fine di alleviare il popolo delle

imposte che vanno in gran parte per mantenerli
,
rinunziassero ai

loro stipendii, e per avere onde sustentarsi,si accollasserola bisac-

cia come gli umili figliuoli di S. Francesco, o mandassero il curso-

re o la fantesca a questuare per la citta e per la campagna? Signori

si ! chiediamo qual danno pecuniario verrebbe al popolo da questo

sistema
5
e come anzi non ne sarebbe un insigne emolumento:'

Guardate ! con quel modo sarebbero issofatto scemate per quattro

quinti le imposte-, e chi volesse dare alcuna cosa, la darebbe per la

sola ragione di volcrlo!

Ne ci state a dire che questa ipotesi e ridicola , siecome quella

che non assicurerebbe ai pubblici ufficiali un decoroso sustentamen-

to, esoprattutto perche, senza cercare se la gente vorrebbe largheg-

giare col doganiere che gli fruga la valigia e col gendarme che al-

T uopo gli guernisce i polsi di manette
,

il certo e che non si trove-

rebbe alcuno cosi balordo, che volesse a tali patti servire il Comune.

Codesto sapevamcelo 5
abbiamo votuto nondimeno recare quella ipo-

tesi, per farvi intendere che, trovandosi dei generosi che, presi dalla
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beata follia della croce
,

si dichiarano parati di servire a tali patti

il Comune nei ministeri spiritual! , chi non ha senso per capirne

1'eroismo, dovrebbe almeno aver occhio per vederne la palpabile e

materiale utilita economica, e temperarsi dallo scberno e dalle stu-

pide lamentazioni dei poveretti smunti dal frate questuante, che

spilla loro il quattrino da comperarsene tabacco e cioccolatte. Buf-

foni ! e a non dirli bestemmiatori sacrileghi , ci bisogna la carita di

supporli offesi da una ignoranza mostruosa di ci6 che si credono di

piu sapere ! Se i poveri pagano col capestro alia gola i sussidii ad

un teatro, dove non vanno e non possono andare
^
se pagano i pre-

tesi incoraggiamenti, non che alle lettere ed alle arti, ma alle dan-

zatrici ed agl' istrioni
;
se ai grandi impiegati pagano il casino, la

carrozza, il teatro ed in certi casi ancora il giuoco dirupato e la

maitresse; quale gran ruina sociale vedete voi in questo, che i me-

desimi poveri al padre delle anime loro che gl' istruisce, gli con-

verte, li consola afflitti, li visita infermi e li assiste morenti
, non

gia paghino, ma sopperiscano comunque al suo sustentamento in

una misura che e il minimum richiesto dalla sua condizione? Se-

vi e differenza, essa dimora in questo solo, che nel primo raso i po-

veri pagano per forza, senza sapere perche ,
non isperando ne in-

dugi, ne remissioni dal duro esattore che loro sequestra le masse-

rizie e porta via il giumento, e vi e tal paese, dove per riscuotere

il dazio fondiario di una casipola, essa fu smantellata per venderne

i mattoni e le travi
, gettandone sulla strada gli abitatori

;
laddove

nel secondo caso i poveri non pagano, ma donano
;
e lo fanno con

gran cuore, con fede viva e quasi par loro piu di ricevere che non

di donare, quando sono fatti degni di alimentare Cristo nei poveri

suoi servi e di partecipare in certa guisa ai meriti ed ai frutti delle

sante loro opere.

E questa e la vera chiave del mistero, la quale noi non dubitiamo

di mettere in mano ai nostri lettori, sicuri che essi, nella loro qua-

lita di Cattolici, la sapranno volgere con sen no per disserrarlo-, che*

quanto agli economisti scredenti, crediamo che colle cose ragiona-

te piu sopra ve ne sarebbe piu. del bisogno per farli arrossire, se ne
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fossero capaci. Ecco dunque come noi intendiamo la cosa. Uno dei

fratti piu preziosi recati da Cristo al mondo col suo Vangelo, e dal

quale la societa rest6 mirabilmente giovata pel suo ordinamento

civile, fu 1'avere temperata in gran maniera quella sterminata cupi-

dita di avere, onde gli uomini sono dominati
,
e quell

1

ansiosa sol-

lecitudine dell'avvenire, per la quale nessun bene presente, quanto

volete ampio e dovizioso, basta a rassicurarli. Quindi quella beati-

tudtne promessa ai poveri ; quindi quel vae dinunziato ai ricchi ;

quindi la rinunziaalmeno aflettiva delle cose mondane, fattadovere

di tutti i suoi seguaci $ quindi quel comandarci di non essere solle-

citi di cid, onde dovremo vestirci o nutrirci , dandoci a conforto i

gigli del campo e gli uccelli dell'aria; quindi 1'esempio di Lui me-

desimo che, versando nel mondo, non acquist6 nulla
,
non posse-

dette nulla e sustentava la vita dalle offerte di donne pietose. Sa-

rebbe lungo a dire quali preziosi effetti recasse nella umana societa

questa nuova teorica fin dal suo primo apparirc. Si potrebbe tutta-

via intendere cosi in generale per la ragione dei contrarii , osser-

vando cioe a che mali termini la eta moderna si vegga condotta ,

proprio per avere o praticamente rinnegata o lasciata obliterare

in gran parte quella teorica.

Ed appunto a mantenerla viva nei popoli cristiani e incredibile

quanta efficacia abbiano le famiglie di Claustrali mendicanti costi-

tuite e fiorenti nel loro mezzo. II vedere uomini che, restandosi nel

secolo dove erano nati, avrebbono potuto spesso aver molto e talora

ancora moltissimo
, per non dire del tanto piu che colle loro qua-

lita naturali avrebbono potuto promettersi , al vedere, diciamo , di

cosiffatti uomini abbandonare tutto, per consumare la vita in dure

fatiche e sustentarla con un pane accattato per amore di Dio, e tale

spettacolo ad un occhio non al tutto accecato dai pregiudizii ,
che

effetti salutari e consolanti ne debbono necessariamente germinare.

Soprattutto chi a quell' abbandono nella divina Provvidenza accop-

piasse 1' opera maravigliosa di questa, considerando come le centi-

naia e le migliaia di questi fidenti in Dio non mancano mai, come non

mancarono mai, del sufficiente, giorno per giorno, alia vita, eziandio
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tra gente non molto arnica, eziandio in tempi calamitosi e di uni-

versale strettezza. Talmente che quello che parrebbe miraeoloso in

una famigliuola di pochi capi per un paio di settimane, sta durau-

do da sei secoli in famiglie numerosissime , salvo >il caso;in cui la

filantropiti ha voluto allegerire il popolo di una cosiffatta gravezza.

Ma al popolo ,
chi ne capisce i veraei bisogni ,

dovea essere ed era

infatti altamente cara quella gravezza pretesa-, la quale in quei be-

nedetti ostelli di poverta e di virtu gli facea toccar con mano che

il non avere affatto nulla in questo tnondo non e poi la cotanto mi-

sera cosa
,
che non possa essere desiderata ed abbracciata da uo-

mini, cui esso popolo ama siccome padri e riverisce siccome mae-

stri. Ed esso che
,
stretto da tanti bisogni &-, mar tellafeo da tante sof-

ferenze e privazioni , appena e mai che possa nulla xiporre per

1'avvenire, pensate se non abbia a guardare con occhio di compia-

cenza segreta ,
e come caparra della Provvidenza amorosa di Dio,

quelle famiglie tanto piu numerose della sua . le -quail, nulla nori

possedendo come la sua, non fu mai che niancassero dello stretta-

mento necessario alia vita. E<perohe non potra esso promettersi

altrettanto ? E quell' argomento tolto dalle umane creature dovra

essere forse meno persuadevole di quello che sia aegli uccelli e

nei gigli ?

Che se il popolano, per manco di lavoro, periinfermita prolisse,

per caro di vittovaglia o per quatunque altra domestica calamita,

si vedesse precipitate in quell' estremo di miseria, sul cui orlo abi-

tualmente cammina, e fosse per6 costretto ad implorare un soccor-

so per amore di Dio, non vi pare che, a disacerbagliene il dolore

ed a scemargliene la vergogna ,
debba giovare non poco 1' aspet-

to del Frate mendicante, il quale, convinto di fare opera santa,

la fa senza dolore e senza vergogna, anzi con allegrezza eper pro-

pria elezione? Intendiamo che a queste parole gli economisti uma-

nitarii torceranno il muso e faranno il niffolo : ma che ci volete

fare se i nostri principii sono 1' antipodo ed;il rovescio dei loro?

Essi abbominano la mendicita per se medesima, e, quale che ne sia

la cagione, la dannano alia carcere o a qualche Deposito che e poco
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dissomigliante dalla carcere. Noi, dove sia effetto di vero ed incolpe-

vole bisogno, e irreparabile peraltravia, la riveriamo appunto per-

che in quel caso I' uomo, piuttosto che volgersi al delilto, si piega

a quel duropasso di stendere la mano per soccorso. Tocca a voi poi

il giudicare chi sia il verace amico del popolose 1'economista che,

scontratolo per via tra i cenci, lo scbiaccia qual verme col piede,

Jo considera come un flagello e per poco non lo vorrebbe impiccar

per la gola ;
ovveramente la Chiesa che gli porge la mano, lo rileva

dalla sua bassezza e lo conforta al pensiero che quella condizione,

professata per piu alto intendimento da tante anime elette, e stata

da lei, anzi da Cristo stesso nel frate mendicante benedetta e santi-

ficata. Al che se si aggiunge che questo frate medesimo
,
che con-

forta col suo esempio i poverelli ,
serve questi e gli altri eziandio

in ministeri spiritual! , senza volerne n& dal Comune
,
ne da' pri-

vati, ne da pie fondazioni fermo sustentamento, come pure potreb-

be-, ma si contenta di quello che la spontanea carita gli viene offe-

rendo , e quanto all' avvenire , ne sta tutto alia merce di Dio sen-

za sapere oggi quello che dovra mangiare domani
$

voi intende-

rete come e perche il frate soprattutto mendicante sia la cosa per

avventura piu cara cbe abbia il popolo. Questo, condotto dal suo

senso naturale e dal lume di fede, vede in quello come un fidato

<x>mpagno delle sue fatirhe, delle sue privazioni, delle sue inter-

minabili sofferenze e diciamo ancora della sua incertezza quanto

al future
;
e leggendogli in viso la contentezza e la pace, ed ascol-

tandone le parole di rassegnazione e di speranza, impara a rasse-

gnarsi ed a sperare anch' esso. Quando poi I' operaio laborioso e

ia donnetta popolana veggonsi entrare nella officina od in casa 1' 11-

mile questuante, che stende loro la mano a fidanza di amico, sen-

tono non so che santa soddisfazione nel potervi metlere un povero

pane od un obolo sudato , parendo ad essi che con ci6 si fanno

strumenti di una Provvidenza, della cui fede essi hanno cotanto

bisogno, e di partecipare eziandio alle opere di culto e di zelo, in

cui quei Religiosi si sogliono esercitare, come altresi al merito delle

loro penitenze e delle loro preghiere. Che se all' orecchio di qualche
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opulento voluttuoso giungesse a scuoterlo la forte parola di un

Claustrale alimentato dalle oblazioni dei poverelli, noi non vedia-

mo per qual ragione quel cotal signore se ne dovesse poi tanto

rammaricare. Noi vi vedremmo anzi intrecciato in maraviglioso

accordo F esercizio di tanta umilta e disinteresse e zelo dalla parte

di chi ricevette la limosina
,
e di tanta fede e carita spirituale e

temporale da quella di chi la fece, che, a mantenerle vive riel Cri-

stianesimo, si potrebbe ben tollerare la nausea che i godenti del

mondo dicono di prendere dall' austero aspetto e dal sito fratesco

che gli sgomenta.

In ogni caso, quando le famiglie religiose o si dovessero seque-

strare dal mondo o invocate dai popoli non vi si dovessero riam-

mettere, converrebbe assegnarne le vere cagioni, chiamare lecose

coi loro nomi, e non pigliarsi spasso dell'universale ignoranza, che

pur troppo e invalsa per questo capo. Si dicadanque che i noslri

volteriani intendono cavarsi un pruno dagli occhi, in quanto essi

non vogliono neppur vedere attuata in altrui quella santa follia delta?

Croce, cui essi rinnegano e bestemmiano, perche non la capiscono,

ed in quanto nell'azione delle famiglie claustrali sanno, che e ad essi

apparecchiata la piu poderosa e la meglio appropriata resistenzaai

biechi loro divisamenti di sostituire all' opera del Redentore un Cri-

stianesimo civile, foggiato dai poveri loro cervelli. Qaesta e tutta la

sustanza del discorso. Perci6 che si attieneal popolo propriamente

detto, appartenendo a lui quanto appartiene ai Religiosi, i quali \o

confortanocol loro esempio e lo coltivano col loro ministero, il po-

polo, diciamo, che sa questo piu per istinto e per intuito che per

raziocinio, guardera sempre come sua sventura il perderli, li ricor-

dera sempre con desiderio quando li ha perduti, e li accogliera a

braccia aperte come un insigne benefizio, ogni qual volta o la sa-

pienza dei Governi o la carita delle private persone , riparando ad

un immenso assassinio di eta scredenti, vorra ridonarglieli.
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IOLANDA DI GRONINGA

II SEPOLCRO DI BEATRICE

Partitomi 1'anno passato da Lucca, ove fui a riveder la Cattedrale

e san Michele nobilissime chieso fondate dalla Contessa Matilda le

quali durano ancora a testimonio del suo grand animo e pio, mi

condussi insino a Pisa per visilare il sepolcro della Contessa Beatrice,

madre di quella sovrana fra le donne italiane. Beatrice
,
die tanto

oper6 col senno e colla mano a pro della Santa Sede romana e resse

in tempi difficilissimi le sorti d
1

Italia e le condusse ai maggiori

trionfl, Beatrice riposa in una maravigliosa urna di marmo, egre-

gia opera antica di greco scarpello.

Era la mattina del 23 di Settembre, ed io passeggiava pei chio-

stri del Campo Santo di Pisa godendo veder addoppiati dal sole sul

pavimentoi lunghi e svelti colonnelli che adornano I'interno ricin-

to, e dilettandomi delle vaghe dipinture di Giotto, di Bulfamacco e

degli altri valorosi della scuola toscana di quei tempi del nascimen-

to delle belle arti
; quando giunto nel cbiostro opposite alia porta

d'entrata, veggo dinanzi a una grande urna marmorea un piccolo

catafalco ricoperto d' un conopeo di velluto violaceo
;
e strato a pie

di quello un tappeto di velluto nero con quattro candelabri sui can-

ti, esopravi quattro torchi accesi.
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Voltomi al custode, ch' era meco, il richiesi se ivi presso fosse

stato seppellito di fresco qualche nobile pisano, cui si facesserol'ese-

quie del settimo giorno Oh, no, rispose, ora non si seppellisce

pih nel Campo Santo: ma fassi dai Canonici della Gattedrale 1'an-

niversario della Contessa Beatrice madre di Matilda di Canossa, la

quale nell' undecimo secolo doto largamente il Capitolo di Pisa. Or

ora, terminata la solenne Messa di requie per 1' anima sua, verranno

i Canonici dalla Cattedrale coi torchietti accesi a farle 1' assoluzione.

Uh! diss' io, possibile? dopo ottocent' anni la Chiesa di Pisa

conserva ancora la grata memoria di questa donna !

Di certo, rispose il custode. Io sonogia attempatello, eppure

dalla prima mia ricordanza in qua ho sempre veduto ogmanno ve-

nire a processione i Canonici dinanzi a questo monimento a rifarci

I'esequie, e se ne canta la Messa, e rizzavisi il catafalco come se

la fosse morta 1'altrieri.

Io mi soflermai alquanto a vedere gli eleganti bassirilievi di quel-

1'arca, vi lessi da pie larozza ed umile epigrafe

Quamvis peccatrix sum Domna vocata Beatrix

In tumulo missa iaceo quae Comitissa;

e uscii dal Campo Santo per entrare nel Battistero, ove sedutomi

sopra una pancaiva meco stesso considerando il trionfo che hanno

anco in terra coloro che son divoti della Chiesa di Cristo e 1' ono-

rano ne' suoi Pastori. II mondo alia morte de' suoi cari, mentre li

piange, va cercando gioie, moneta, arredi preziosi, le tenute, i pa-

lagi, edopo averli fatti seppellire, gode i frutti dell' eredita, e non

ricorda pia doman 1'altro qaelli che ier 1'altro piangeva: di guisa

che i nipoti appena sanno il nome dell'avo o del zio che aveva ar-

ricchito il padre loro.

Non cosi quelli che beneficano la Chiesa
^

essi vivono dell' im-

mortalita di lei
, perocche essendo ella partecipe della nobilta e

gentilezza di Dio, rende in terra a' suoi donatori quella merce che

Dio loro moltiplica a mille doppi nell' eterna mpmoria dei cieli. I

trionfi mortal! dei piu grandi monarchi del mondo passano, e le
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loro magnifichc toinbe passan con essi
,
ina i nomi che la Chiesa

scrive con gratiludine nel suo libro non si cancellano ne per vol-

ger di tempo, neper mutazioni civili, ne per distruzioni di guerre.

Bene spesso si spengono le piu nobili e valorose famiglie, ma ove

il loro nome sia scritto nei fasti deDa Chiesa, quel nomeesempre
acccso e fulgente. In solo Roma noi veggiamo questa verita alta-

mente chiarita. Le grandi e potenti famiglie Cesi, Farnese, Ludovi-

si, Panfili, Peretti sono estinte o innestate in altri casati
; pure il

Cardinal Cesi vive nella chiesa della Vallicella, il Cardinal Farnese

in quella del Gesu, il Cardinal Ludovisi in quella di sant' Ignazio,

il Cardinal Panfili in quella di sant' Agnese e di sant' Andrea al

Quirinale, il Cardinal Peretti in quella di sant'Andrea della Valle.

ed ogni anno ciascuno ha suffragi, e il nome loro risuona vivo e

glorioso sotto le volte di que'sontuosi templi, monumento della loro

pieta. E cosi dicasi di tanti altri magnanimi, che sopravvivon sol-

tanto pei benefizii fatti alia Chiesa, laddove i nomi de' loro consorli

col morire furono rasi dalla terra, sebben fossero stati piu ricchi,

piu dotti, piu splendidi e piu valorosi di quelli, che si eternarono

colle sante oblazioni al culto di Dio.

Se Arrigo IV, in luogo di straziare la Chiesa, 1' avesse protetta,

onorata e difesa, il nome suo sarebbe commendato e magnificato

anche oggi come quello di Carlo Magno e d' Arrigo II, suo santo

antecessore; ma perche trascinato daU'orgoglio e dall' avarizia 1'of-

fese e calpesto in mille guise tiranniche e crudeli, il nome suo ap-

pena si ricorda, o si ricordasoltanto con ribrezzo, e il suo sepolcro

fu senza onore, e dimentico da quelli stessi adulator! che 1'istigaro-

no ad opprimerela Chiesa. Si foss' egli almeno pentito di cuore!

che cotesta madre divina Favrebbe sollevato dalla sua prostrazione

e riposto si alto, che i piu nobili Re e Imperatori della cristianita

avrebbero avuto di che sommamente invidiarlo. II vilificarsi a Dio

e rera gloria-, e Dio assume 1' umiliato a si sublime altezza, che

trascende i cieli, e monta sino al trono della sua divina maesta. Da-

vidde e Teodosio il Grande conobbero questo vero, e Dio li esalt6

di^gloria immortale.
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'Gli Ambasciatori inviati da Arrigo IV aCanossa menavari tratta-

ti caldissimi peroltenergli dal Papa d'esser ricomunicato colla Chie-

sa prima che scadesse 1'anno, secondo la legge palatina e 1' intima-

zione della Dieta Triburiense : ma il Papa rispondea, che senza

ventilare la causa coi Principi alemanni non istimava conforme al-

1' equita e al!e consuetudini della Chiesa romana il dar giudizio pri-

ma d'intendere le parti. I Principi 1'accusarono solennemente al suo

tribunale, ch'egli erigerebbe in Augusta dov'era invitato; ivi Arri-

go si presentasse, ivi si difendesse liberamente dai misfatti impo-

stigli, ivi egli giudicberebbe. II Papa desiderare sopra tutti gli uo-

mini di trovarlo innocente, ne benedirebbe Iddio, e tutti i fedeli fa-

rebbero plauso alia sua sentenza.

Gli Ambasciatori rispondeano: chei sudditinon poteano giudica-

re il loro signore Essi nol giudicheranno, riprese il Papa : essi

1'accusano di aver prevaricate alleCostituzioni dell'Impero, e n'han-

no il diritto; perocche il Rede'Romani e assunto a quel supremo

grado dalla libera elezione dei Principi Elettori colla conferma del

Sommo Pontefice, il quale invest! dell' Imperio Carlo Magno Re

de'Franchi. I regni ereditarii son d'altra condizione che gli elettiv':

quelli fa Re la natura, questi il suffragio. Se gli osteggiatori della

Santa Sede avessero lealmente Tocchio a queste differenze, non

griderebbero ogni giorno contro all' audacia pontificale, che si ar-

rogava il diritto di deporre dall' Imperio quelli che infrangevano

oslinatamente le condizioni, colle quali erano stati eletti, e ch' essi

aveano giurato alia Chiesa e ai Principi dell'Impero. Se Arrigo non

le infranse, se quelle accuse son false, ne sia gloria a Dio : Arrigo

regni e trionfi. Gli Ambasciatori, che si sentiano stretti da quelia

logica iuvitta, ricorreano alia misericordia, ma il Papa rispondeva:

che la misericordia ha per sorella primogenita la giustizia.

La Contessa Matilda in su queste pratiche era tutta in faccenda.

Re Arrigo era suo cugino, la moglie di lui era figliuola della Mar-

chesana di Susa ch'ella ospitava in casa sua: 1'Abate Ugo di Clugni

era il padrino d' Arrigo cui avea tenuto al fonte battesimale
^

i

Principi e i grandi baroni ch'erano presso di lei in Canossa, i quali,
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benche cattolici, amavano in Arrigo la nobilta, la cortesia e il valo-

re, tutti !a circondavano, tutti lefacean ressa, acciocche ella incal-

zasse i buoni uffizii col Papa (be tanto erale obbligato pei be-

nefizii present! e passati. Malilde lo visitava di spesso, gli si rac-

comandava per Arrigo, pooeagli innanzi que' migliori argomen-

ti che potea ;
ma i Santi

,
che in tutte Ic opere loro guardano

a Dio
,
ove ne vada la coscienza, sono fermi come scoglio ad

ogni fiotto. Ugo ed Anselmo, uomini santissimi
, aggiugneano a

quelle di Matilda le loro preghiere ;
ma Gregorio li stringca con ra-

gioni si calzanti e gagliarde, che non aveano piu che ridire.

Dimmi un po%Ugo, ripigliava il Papa, oh perche Arrigo non

ha egli accettato di comparire a dir sue ragioni alia Dieta? Oh per-

che vien egli in Italia al Papa, quando in quella veceil Papa e av-

viato in Alemagna ?

Padre Santo, rispondea 1'Abate di Clugni, Arrigo ha troppi

nemici in Germania, i quali incaricherebbonlo senza pieta.

E Arrigo, disse Gregorio, ha egli avuto pieta de'Sassoni, de'

Turing! e degli SveviPE poi non everoche tutti sieno nimici suoi:

Tediquanti Principi, Vescovi ed Arcivescovi erano dal suo lato, e

per interesse o per piacenteria secondavano le suedisorbitanze,-ed

ora si sono eollegati ad arcusarlo cogli altri di Triburia, perocche

1 malefizii suoi sono lam pan ti.

La Beatitudine Vostra, dicea sant'Anselmo, dee pur perdona-

re alia giovinezza di Cesare, alia foga del suo temperamento, all' es-

sere stato male allevato sin dolla adolescenza, alle assentazioni

de'tristi, alle astuzie velenose de'maligni, che lo trascinarono d'abis-

so in abisso. Chi & padre, qual siete voi, guarda coll' occhio della

pieta gli errori del figliuolo.

Sia con bene, soggiungeva Gregorio. E Tocchio della giusti-

zia dee egli esser cieco nella fronte de'Papi? Se I' occhio pietoso

compate all' erronte, T occhio inesorabile della ginstizia scruta, e

sentenzia severo, ancorache Vocchio della compassione pianga a cal-

de lagrime. Arrigo tiene la Chiesa peggio che la fante sua
5
la ven-

de e la baratta al primo sciaurato che gli versi maggior gruzzolo
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d'argento e d'oro sul tavoliere. Corri collo sguardo quante Chiese

vacanti furono in Gennania da'suoi giorni in qua. Vedesti tu nep-

pur uno entrar per la porta? Le hanno tutti d' involo, ed ove non

potettero scalarelafinestra, ruppero il muro e si traforarono nelle

sedie per la breccia. Hassi egli a comportare per la pieta umana

che s'infrangano si niquitosamente gli eterni diritti della giustizia?

Ma egli scese le alpi umiliato e contrito, e viene a chiedervi

perdonanza, dissero Ugo ed Anselmo con calore.

S'egli e pentito davvero, rispose Gregorio, mi mandi le- in*

segnereali, scettro e corona, e confessi per iscritto le sue irrive-'

renze verso 1'onnipotente Iddio, e le sue ti rannie verso i popoli di

Lamagna; e allora vedremo ci6 che Dio ispireracci di fare: poi-

che noi non avemmo Arrigo mai altro che in conto di figliuolo

carissimo.

Egli fu appunto dopo questi ragionamenti di san Gregorio coll'A-

Late Ugo, col Vescovo Anselmo, e cogli ambasciatori, che Matilda'

per la quiete di lolanda commise a Odocaro di recare le condizioni

ad Arrigo, e nello scrivergli, pregollo di non rinviarlo alia Cortei

Or mentre Odocaro saliva come un furioso 1' erta di Varvassone,

pensando fra se medesimo mille modi pec rivedere lolanda <e trarre

alta vendetta dello scorno ch'ebbe di lei, si vide scendere dalla vet-

ta del monte un'accattona rinvolta in certi pannacci rattoppati con

una veechia carpi ta in capa che coprivale quasi tutto il volto. Co-

stei con due occhi acutissimi guardandosi innanzi, e fissata bene il

guerriero, soffermossi a un poco di piano che faceva la costa,! ed

ivi attesolo : Ben vada, disse, il Sire di Brunn.

Odocaro la guarda maravigliato del sentirsi salutare in moravo,

ed esclama: Oh Swatiza! come tu qui?

Eh, signor mio, gli rispose, per un rubamento fatto nellasa-

cristia della Cattedrale di Vutzburgo, fui bandita dal Vescovo di

terra e luogo con una taglia di mille marchi a chi me gli desse in

mano, o viva o morta. Tutto 1'oro e I'argento era stato da noi ri-

coverato in un castello arso dalle guerre, ov'erano de' falsi mone-

tieri, che ricevutolo, e struttolo, nefaceano moneta. Per avventura
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trovavasi cola entro a maniera di prigioniero un cotale Raimondo

antico famiglio di Pandolfo
,

il padre di lolanda, dell' anguslia del

quale venutomi compassione ,
cerrai modo di trarlo da quella di-

stretta e condurlo a salvamento. Mentre adunque noi scendevamo

per una cateratta secreta che sboccava in un vallone, e Raimondo,

guadato il torrente che vi correva per mezzo, salia 1' erta di rin-

contro, ed io stava guardandolo salire
,
tutto a nn tratto il veggo

mettersi dietro a un grosso fusto di rovere
,
e accennarmi colla ma-

110 ch' io venissi a lui. Io badava pure a guardarlo senza muover-

mi dalla bocca di quella scappatoia; e Raimondo chinatosi a terra,

e sceso carpone un pezzo, grid6: Fuggi , Swatiza; passa il tor-

rente e mettiti in salvo, che ecco una grossa banda di Bavari ar-

mati viene alia volta del Castello, e hallo gia circondato da ognr

parte. A quelle parole ,
io smucciai lesta dal covo , e messami a

guazzo pel torrente, m'inerpicai su per lacosta, ch'era d'una folta

boscaglia vestita, e raggiunsi Raimondo, il quale liberalo da me, fu

poscia il mio liberatore. Perocche il duca Guelfo di Baviera, aven-

do per le spie odorato de' monetieri imbucati in quel castellaccio,

fu loro addosso improvviso, e come si seppe poi, furon tutti colti;

preso il tesoro
,
ed essi impiccati sulla piazza di Frisinga. Io per

buona sorte avea meco sotto panni un buon gruppo d'oro, che mi

valse pel viaggio: Raimondo torse il cammino
,
e disse d' andare

in cerca de'suoi padroni a Boleslavia: ma io non tenendomi piu si-

cura in Germania per le taglie che ho in capo, entrai nell'avviso di

condurmi in Italia, ove bagattellando corsi oggimai tutla la Lom-

bardia, e ora sono avviata a Canossa, ove per la stanza del Papa

e sempre fiera e v' accorre di gran gente, alia quale tirando 1'a-

iuolo si pu6 buscare perbenino.

Odocaro che avea udito con impazienza quella diceria, mozzan-

do la parola in bocca a Swatiza, le disse : io credo che il diavolo ti

ci mandi. Sai tu ov'e la lolanda? Trallo a indovinare se ti basta 1'a-

nimo, e non vi t'apporresti alle mille.

Ell'6 a Roma di certo rispose, perch'io la trovai appunto in quel

castellaccio, ov' era incappata fra le branche di que' falsatori, e la
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trassi di la alcuni giorni prima dell'assalto del duca Guelfo. Ell' era

in abito di pellegrino, e tutta in via per a Roma : ella vi dee gia

essere da un pezzo e forse fu accolta sotto la protezione dell'Impe-

ratrice Agnesa, ch' e il ricovero e la provvidenza di tutti pel legrini

tedeschi.

No, ell
1

e costassu in Canossa presso laContessa Matilda, e

yoltosi allo scudiere gli disse: Alberto, vainnanzi e attendimi sulla

porta di Valvassone. Indi smontato di sella, e presa la Swatiza per

mano, disse : Tu non se' la Swatiza, se tu non mi paghi a misura

di carbone quella versiera di tutte le male beffe cbe m'ha fatto co-

me s' io fossi un vil paltoniere ;
ch' ella m' ha posto in canzone

presso tutti i Principi e Baroni di Lamagna: fa ch' ella non possa

piu vantarsi d'avermi straziato si crudelmente. Io 1'amai sino al far-

netico, e 1'avrei fatta donna di me e de'miei ricchi dominii, ed essa

m'ebbe a vile, ed ora si ridera di mecoi Principi italiani eforestieri

che sono in corte della Contessa d' Italia. Questo pensiere me la rende

dispetta e odiosa come la morte, ne avr6 mai un' ora di bene sin-

che quella rea femmina non e spenta. A te non pu6 mancar modo

di tormela dinanzi o di fuoco, o di coltello, o di veleno. Se tu n'esci,

tu non sarai piu povera in vita tua. Portami a Brunn la novella

della sua morte e io t' affogher6 nell' oro.

Fossi pazza di venire a Brunn! Vi troverei chi m'affoga nel fiu-

me, o mi brucia viva sul baloardo degli Ungheri. Bada, Swatiza,

Thai scapolata una volta, e addio Brunn
;
non mi ci cogli piu.

Bene. Purche me la spacci ,
io trover6 pur la via d inviarti

quant' oro tu saprai domandare. Su ! brava, la mia Swatiza, Vedi !

se tu sai colle tue trappolerie far innamorare del tuo bel mostac-

cio qualche famiglio della Contessa, tu gli porgi una stilla di que'

tuoi veleni potentissimi ,
ed o nel pane, o nel vino

,
o nella vivarida

le dai una morte lenta lenta
,
e tu avrai tutto 1'agio di dileguarti

dalla contrada senza il minimo sospetto di te.

Ma intanto, Marchese, aprite Io zaino, e datemi una buona

giomella di marchi d'oro per anticipazione, ch'io possa tirare in-

nanzi la vita in Canossa senza bisogno di buscarmi il pane d'accatto.

Serie III, vol. X. 28 3 Maggio 1858.
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Perohe voi mi veggiate cenr-iosa e con tante toppe indosso
,
non

crediate per6 ch'io non m'abbia qui nel sacco, che porlo in collo

alcuna orrevole vesticciaola , che ve 1' ho
,
e anche colle frangette

dell' oro
,
che vi parrei una regina.

Odocaro mise mano alia scarsella, e diede una buona manciata

di march! alia briffalda
;
risali a cavallo

,
e segui soo cammioo sino

ad Arrigo che attendeva ansiosamente la risposta del Papa.

Come la Swatiza fu a Canossa, prese stanza. in uno alberghetto a

pie del terzo girone della rocca, ed ivi spogliati que' pannacci , e

ravviatasi bene i capegli, che lunglrissimi e nerissimi avea
,
intrec-

ciogli in due code alia zir>gana, si mise indosso un gamurrino di

tabi gallonato , frappato, filettato d'oro lungo le costure con certi

svolazzi pendenti dalle spalle,. che avea proprio 1' aria d
%

un farful-

lone dipinto. Salita nella piazza della Rocca , e levatasi sur uno

sgabello, e posta a bocca una sua cornetta, e datovi quanto fiato la

s' avea ne' polmoni ,
comincid a sonare una stampita eon gran

frastuono. La gente traea in folia, e stipatatesi iatorno attendeva:

curiosa che volesse dire quella strombazzata. Come la Swatiza vide

intenta la sua udienza cominci6 con un gergaccio slavolombardo

a gridare Popoli di Canossa ,
io vegno dall' Erminia, ch' e una

terra lontana lontana, dove di giorno nasce la luna e di notte il sole,

dove gli uomini hanno due teste, che coll' una guardano innanzi

e colPaltra indietro; dove le donne hanno. li mustacchi come le

gatte ^
dove in luogo di ronzini si cavalcano le oche marine grandi

come lionfanti; dove 1'oro v'e per nulla come qui le pietre; dove

i fiumi in luogo di correre acqua corron vino e del grosso e gagliar-

do^ dove il frumento in luogo di granar spighe grana perle, enon

vi si fa pane che di farina perlata ch'e dolce e morbida come

la bocca di dama.

Popoli di Canossa
, per venire d' Erminia sapete voi quanto ci

corre? II viaggio di ben sett'anni; io vi consumai dugento e tren-

ta paia di searpe ,
e 1' erano a doppio guardone e coi sovratac-

chi e le bullette a tre giri. Oh che distanza sterminata ! Pure la

fama
, ch' e sparsa per Io mondo del vostro valore e della rostra
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cortesia ,
m' ha fatto animo di venire insino a voi per vedervi , per

lodarvi , per ammirare la grandezza di questi palagi ,
e la magnifi-

cenza di questa corte. Ma perche non crediate ch' io venissi a man

yuote ,
io vo' farvi vedere le cose che si fanno in Erminia, ove si

bee il fuoco come 1'acqua, e vi si mangia stoppa e capecchio, le quali

cose, lavorate e cotte dallo stomaco, ti fanno poi recere nastri di

seta a vaghi colori.

La gente rion fiatava e attendeva la fine
, qnando la Swatiza dato

di mano a un pugnello di stoppa Io si oacci6 in bocca, e poscia gon-

fiando le gote, cominci6 a soffiar fumo denso, che uscitole delle lab-

bra si convolgeva per 1'aria: indi a poco sprizz6 col fumo scintille

a razzuoli e per ultimo fiamma viva come i dragoni : e volgendosi

or qua or la con occhi truculenti soffiavala in viso alia gente, che

si cessava atterrita e facea piazza. Ognuno stordiva: ognuno dicea

Oh gua! e' pare la bocca del forno : e che pelle e -che came ha

clla costei ? tanto varrebbe se ia fosse d' acciaio. Fumo
,
scintille 6

fiamme in bocca ? ella basilisco ? o ha la bocca foderata di bronzo ?

Mentre 1'uno 1'altro si miravano adombrati
,
la Swatiza tolto da

un caldanino pieno di earboni accesi un crogioletto di piombo li-

quefatto, comincio a gridare: Dopo tanto fuoco uscilomi dalla

bocca ho una gran sete : voi vi bevereste dell'acqua fresca o del

buon vino per estinguerla ,
ma in Erminia si smorza la sete col

piombo liquefatto ; qua ,
un bicchiere E alzatolo al cospetto di

tutti e versatovi dentro Io strutto metallo, accostollo alia bocca per

berlo Levossi un grido No, rion fate per amore del cielo

Ma la Swatiza vuotatosi il bicchiere in bocca, comincio a risciac-

quarsi, e poscia a riversarlo nella tazza, dicendo Nol vi diss'io,

che mi scuserebbe 1'acqua fresca? E aperta la bocca, e mostrata la

lingua tutti la videro fresca e rubiconda : di che stettero come tra-

lunati per Io stupore.

Allora la Swatiza ricomincio Or che avete veduto come si bee

e si tracanna in Erminia, vi mostrer6 come si mangia. E preso di

molti bioccoli di stoppa, e postilisi in bocca, incominci6 a mastica-

re a due palmenti con un appetito mirabile. Le brigate rideano, ed
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essa strabuzzando gli occhi ,
e pur maciullando, facea le viste d'es-

sere ingozzata, e batteasi nel groppone, e picchiavasi al nodo della

go!a; sinche alia perfine, dato un crollo, inghiotti la stoppa. E la

gente ridere e tripudiare a quegli atti e a que' garbacci ; quando

ecco la Swatiza, divincolandosi tutta, cominciu a recere, e facendo

la spasimata e mettendosi le dita alle labbra, cominciu a trarne

un bellissimo nastro di seta vermiglia.

Oh oh, sclamavano a una voce, oh vedi ! la mangia stoppa c

la rim^tte poi si be' nastri di lustrino
;
come diacin fa ella mai?

E intanto la Sv\atiza e lira e lira e lira, e' la n'ebbe tratto da trenta

buone braccia
,
e meglio che il nastro per due canne era vermiglio

e poscia verdepomo, giallo zaflerano, biadetto, cilestro e bianco e

rosato.

II romore de' circostanti era grande che pareva un mare in bu-

rasca, e la Swatiza con aria lieta e con dolce sorriso sulle labbra

comincio a dire Qua le forbici, e avutele, tagli6 di netto il na-

stro vermiglio, e alzaloJo efattolo ondeggiare per 1'aria disse Fan-

ciulle, fatevi avanti, questo sia in dono alia piu bella Avresti

veduto battere mille cuori , imporporare mille guance, abbassare

mille teste, poiche tulte quelle buone Canossine temeano d' essere

scelte dalla portentosa bevifoco e mangiastoppa : ma niuna si mos-

se. Allora la Swatiza adocchiato un giovanottone coll'assisa di Corte

disse Garbato valletto, venite qua: il nastro e per voi, daretelo

cui vi piace II valletto si fece innanzi, e come fu a lei, la Swa-

tiza chinossegli all'orecchio, e gli disse: oggi scendi all'albergo che

voglio farti il pronostico della buona ventura.

Allorche la Swatiza vide che i popoli erano stupefatti delle sue

arti arcane, aperto un carniere ch' ella s' aveva ad armacollo, mo-

dulo alcuni motivetti sulla sua cornetta. e poscia branditasi alquan-

to , esclami : Cittadini di Canossa , per certo voi siete il popolo

piufelicedi tutta la cristianita di ponente: voi abi tale una Rocca

inespugnabile, solto le cui mura furon vinti Re e Imperatori poten-

tissimi : voi avete la piu splendida Corte che mai vedesse occhio

mortale : voi siete signoreggiati da una Principessa che non vuol
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esser cliiamata Regina ed e pari alle magne Imperatrici : oggi poi

venerate fra le vostre mura il sommo Gerarca, il quale ha in mano

le chiavi del paradise, e con lui sono i! cerchio de' Cardinal!, de*

Vescovi, degli Arcivescovi e de' Patriarch! : per lui onorareconven-

nero n^lla vostra terra i piii gran Principi cristiani, e voi vedete

e godete ogni giorno tante feste, tarito splendore e tanto trionfo.

Cittadini di Canossa, queste cose si sanno e si magnificano per

ogni dove, e tutti vi portano invidia, e tutti vorrebbero vedervi.

Di voi si parla in Baldacca, si parla al Cataio, in Golconda, in Tre-

bisonda, in Saracinia, in Pagania, ne'monti della luna ene' monti

d'oro, dove nascono i grifoni e le chimere. lo mi trovava, come vi

dissi, in Erminia, e tratta alia gran fatna del vostro nome son ve-

nuta a giovarvi. Jo appresi 1'arte della medicina nel gran Mogol, e

vi seppi i secreti della vita e della morte: il mio maestro fu il sa-

pientissimo (equi chirid profondamente la testa) il sapientissimo Cai-

macadenriculican, nome venerato in tutto 1'oriente, perocchfe egli

conosce gli influssi di tutte le stelle, e legge in ciascuna i destini dei

mortali-, sa le virtu ignote delle erbe, dei fiori, dei frutti, dei metalli

e delle pietre : la morte non osa di toccarlo
; egli ha gia settemila

settecento settantasette anni, ed e verde e gagliardo come un uomo

di trenta.

Cittadini di Canossa, quest'uomo amavami come figliuola e in-

segnommi i profondi misterii della natura, ond' io ne composi una

polvere oltramirabile Cosi detto cav6dal carniere alcunecartine

con entrovi un pizzico di polvere di mattone, e levatele in alto disse

Ecco 1'elisir della vita: chi stempera in tre dita d'acqualimpida

di fontana questa polvere saraguarito dal mal di capo, dai dolori co-

lici,dalla vertigine, dall'asima, dagli orecchioni, dagli stranguglio-

ni : in somma le febbri la fuggono, i catarri la temono, le gotte la

saltano a pie'giunti. Nelle grandi citta di Perettola e di Montelupo,

ove tengono cortebandita i Sultani di Canisgatta, io vendevo coteste

polveri dieci bisantini d' oro, ma quelli eran pagani e adoravan le

lucertole scodate; ma a voi che siete cristiani dabbene darolle per

una inezia: trenta denari Tuna e'saria poco: venti pochissimo, dieci
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e un darle per nulla per nulla : tuttavolta dieci sia : su, bravi, chi le

yuole, dieci danari.

Non ebbe detto appena, che eccoti una folia accalcatissima attor-

no alia zingana, ed essa prima voleva il danaro in mano e poi dava

la cartina E ella buona per la sciatica ? diceano Eccellenle

E per le renelle? Oitima E per la tigna? Superlativa. Per tale

che in poco d'ora I'ebbe vendute tutte, e ne trasse da ben cento li-

re e di yantaggio. Dopo ch'ella si fu ridotta all'albergo poco stette,

che scoccata la nona, il valletto venne, e chiese di lei. Ivi raccolti-

si in disparle, la Swatiza gli fe aprire la mano, e provvedutala per

ogni linea, disse Bel zitello, tu sei bene avventurato : io ti leg-

go in mano una buona mancia. Come ti domandi? Isnardo, ri-

spose il giovane Oh I Isnardo mio, fatti cuore e sii valente che se

tu mi dai retta, buon per te. Di' un po', arete roi in palazzo una

damigella bellissima che ha per nome loianda ?

L'ahbiamo gia da un pezzo, rispose Isnardo: ed oltre che bel-

lissima
,

ell' e buona e magnanima quanto dire si possa. Io sono il

figliuolo del suo falconiere
,
ed e maestra d' uccellare a Falcone , e

niuno la pareggia in ogni virtu; ondeche la serenissima padrona no-

stra Tama come figliuola, e tutti cotesti principi e baroni, che ab-

biamo in Corte a questi di, ne sono ammiratissimi. Per molto tem-

po niuno seppe mai chi ella si fossa
,
ne donde venuta : ma venen-

do il Papa di Roma a Lucca egli vi giunse un grande barone
,

il

quale si scoperse esser suo padre.

Oh davvero ! interruppe la Swatiza, e seppesi chi egli si fosse?

Disselo egli stesso
,
e il Papa e la Contessa Matilda gli fecero

feste e carezze inestimabili, siccome quello ch'e gran Principe e va-

loroso
,
ma bistrattato da Cesare

, perche favoreggiatore costante

del santo Padre Gregorio. Breve-, egli e 1'eccelso conle Pandolfo di

Groninga.

E loianda e la figliuola sua ! ella gia fidanzata a qualche

Principe ?

Egli e un secreto altissimo in Corte; ma tu sai che pei valletti

'

non V e mai secreto che vaglia: si va bucinando fra le damigelle



IL SEPOLCRO DI BEATRICE 439

di camera, e d'orecchio in orecchio sino ai valletti ,
ch'ella sia gia

fidanzata al bello e cortese Langravio di Turingia, figliuol primo-

genito del vecchio Langravio ed erede di si gran principato-, ma. . .

iss . . . non si dee sapere; ancorache egli si sarebbe veduto dai cie-

chi, che il giovane prenze 1' amava d' accesissimo amore
} poiehe

quando la contessina lolanda non cavalcasse a lato della Signora no-

stra, come soleva, il Langravio, che e che non e con due caracolli

metteasi alia sinistra di lei
;
e alle cacce, egli facea pigliare le volte

al cavriolo ,
al daino o al cerbiatto sinche giugnesse sotto la picca

o la giannetta della damigella per darle il vanto della giornata.

Sai tu Isnardo, che siensi gia fatte le sponsalizie ?

La Ginevra, sorella del giovine falconiere Vidbodo ch' e ai

bassi servigi della Serenissima Padrona
, seppe di certo che s'at-

tendono lettere di Turingia del vecchio Langravio ,
e poscia il

Santo Padre sposeralli all' altare di S. Apollonio ,
e ne saranno

padrini la Contessa Matilda e il marchese Azzone d'Este. La Gi-

nevra (sempre in gran segreto , gia si sa) disse al fratello
,
che

avendo
, tempo fa

, 1'Imperatore di Costantinopoli inviato in dono

alia Contessa grand! casse di finissimi drappi d'India e di Persia *,

ora vi si mette mano per fare alia lolanda il piu ricco e prezioso

corredo
,
che si vedesse mai. Furono mandate a Venezia gran

quantita di gioie per ingemmarne le corone di sposa e le diade-

me, e i pendenti e le collane, che sono un tesoro-, gia fu mandate

a Milano, a Verona e a Pisa per molti artieri valenti, acciocche le

nozze conseguiscano il maggior lustro della sontuosita e magni-

ficenza reale.

Tanto meglio, disse la zingana, io ne gusterd i rilievi. Isnar-

do, fa di vedere la real damigella, e le dirai. Quella che v' ha

promesso in Baviera di trarre Raimondo del castellaccio
,

v' ha

servito fedelmente, ed ora egli e al santuario di nostra Signora

di Boleslayia : aggiugni , che vorrei vederla e parlarle un istante

per aprirle una gran trama di tradimento e di morte.

1 DONIZ. Vit. Wathil.
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Mentre ragionavano insiemelaSwatiza ed Isnardo eccoti entrare

un caporale di giustizia con sei berovieri armati di labarde : afler-

rano la Zingana , e senza dire parola ,
lei che tremava

, presero e

condussero nel piu profondo del maschio della rocca. Era avve-

nutoper caso, che quand'ella ciaramelava in piazza beendo il piom-

bo liquefatto, trovaronsi nella folia alcuni gentiluomini di Odocaro,

i quali la conobbero e dinunziaronla per la piu iniqua maliarda e

micidiale e fellona di tutta la Germania: e venuta di certo per av-

velenare il Papa o per commettere qualche altro nefando malefizio.

II popolo, che la vedea condurre ammanettata, dicea: Per fermo

ella dee pur essere qualche gran fattucchiera quand'ella bee il fuoco

e se ne risciacqua la bocca e mangia stoppa, e rece nastri di seta; e
1

le

si converrebbe il fuoco La cosa and6 si oltre, che trovandosi a

quei diin Canossa di molti baroni tedeschi, e sciorinandosi da quan-

ti li sapeano i ladronecci , le truffe, i sacrilegii, le arsioni
,

i veleni

e le malie, ond' era predicata rea per tutta Lamagna, il Vidamo la

fe subito abbacinare e appresso condannolla alia catasta.

Qualche giorno appresso Isnardo per mezzo della Ginevra pote

far significare a lolanda 1' imbasciata della zingana ,
ch' ella rico-

nobbe incontanente per la Swatiza
,
la quale a suo gran ris.-hio

aveala tratta dalle mani de' falsatori : ed avendo saputo ch'essa era

accecata nel fondo della torre ( che per un andito era unita al pa-

lazzo) a gran notte vi scese soletta, e trovolla carica di catene. Al-

lorche la tapina udi gente fu tutta smarrita
,
temendo che il giu-

stiziere venisse a strozzarla : ma udito salutarsi piacevolrnente , e

dire: Swatiza io sono lolanda, la poveretta grid6 Aiutatemi, si-

gnora mia ! Sappiate , cb'io volevo parlarvi per cosa
,
che ov' io la

tacessi n' andrebbe la vita vostra : perocche il marchese Odocaro

seppe dal suo scudiere, il quale videvi sur un balcone, che voi era-

vate qui, e trovatomi appunto alia scesa di Varvassone, mi commi-

se d'avvelenarvi, e me ne promise mille marchi d'oro. Giunta a Ca-

nossa intrattenni il popolo con mie bagattelle , mostrando di here

il piombo liquefatto ,
ch' era invece un orcio di mercurio ,

e visto

Isnardo valletto della Cortc, gli dissi : ch'io avea necessita di par-
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larvi
;

il mio intendimento era appunto di avvisarvi la trama del

Marchese ad effetto che ve ne guardaste; ne dicovi ci6 per toglier-

mi di dosso queste catene ,
e avendo perdu to gli occhi salvare al-

meno la testa; che sallo Iddio s'io avea tutto 1'animo di salvarvi !

AHora lolarida senza turbarsi
,

le disse: Swatiza ,
ti ringrazio

del tuo buon volere, e star6 sopra me per non incappare in qualche

agguato: tu fatti cuore, e attend! a sperare. D'una cosa per6voglio

renderti avvertita
,
che se la Contessa Matilda mi ti ridona per be-

nignita sua, io voglio ridonarti a Dio; ch'egli e omai tempo che tu

torni a coscienza, e ti penta sinceramente delle tue trufle e de'tuoi

malefizii
,
confessandoti con gran contrizione al santo Abate Ugo

di Clugni ,
il quale ti rimetta coll' assoluzione e colla penitenza al

perdono di Dio. Pensa nondimeno che se ti ottengo dalla pieta della

Contessa, come spero, la vita, non le domandero la tua liberta; pe-

rocche tu eziandio cosi cieca torneresti a fare una vita randagia e

darti novellamente a mal fare,

La Swatiza le rispose : Signora, se voi mi campate dalle forche, io

giuro a Dio e a voi, ch'io far6 vita penitente per quanto io ci vivr6.

S'egli e cosi, soggiunse lolanda, egli v'e in sulle ultime creste

dell' appennino un luogo murato di sante penitenti ,
che menan

vita solitaria e devota ,
ed io pregher6 la Contessa che tu vi abbia

luogo.

Mentre la Swatiza serrava la mano di lolanda
,
e la baciava e la

bagnava di lagrime ,
si udi gente scender la scala sotterranea ,

e

comparve in quel covo il giustiziere preceduto da due che teneano

accesi due torchi a vento. II giustiziere, aveva in mano un' accia di

seta e un grosso randello. lolanda, gli disse : Che vuoi? II giusti-

ziere , vista la Principessa ,
si ritrasse due passi indietro e rispose :

Signora ,
il Vidamo

, per non turbare le feste di Corte
,

in luogo

d'impendere alle forche pubblicamente cotesta maliarda, m' impose

di strozzarla in segreto nclla prigione e io vengo ad eseguir la sen-

tenza.

Allora lolanda gli disse : Giustiziere, guai se 1'osi toccare. Parti,

e di' al Vidamo, che si presenti domani alia Contessa Matilda.



ESISTENZ V

DEL PRINC1PIO YITALE

I.

Pericolo dclla sentenza che non ammette un principio vitale

distinto dalle comuni forze della matcria.

Da che Cartesio nego ai bruti un principio animatore del corpo,

riducendoli a mere macchine, e al corpo stesso non attribui che ma-

teria e moto
;

i filosofi, suoi settatori, non seppero altriinenti con-

cepire la vita, se non come effetto di semplici movimenti. Lo stesso

spiritualissimo Malebranche ebbe a dire, parlando, come crediamo,

da senno
-,
che la vita d' un cane non e molto diflerente da quella del

moto d'unoriuolo, per la buona ragione che la vita del corpi, qua-

li ch'essi sieno,non puo consistere se non nel movimeiito delle loro

parti. Le principe de la vie d' wn chien nest pas fort different de ce-

lui du mouvement d' une monlre. Car la vie des corps, quels qu Us

soient, nepeut consister que dans le mouvement de hurs parlies *.

Questa grossolana maniera di ravvisare la vita si and6 sempre piu

raflermando, dopoche la scienza filosofica dechino alle basse regioni

del sensismo e del materialismo. Da indi innanzi il piu alto concetto

che la fisiologia pole formare della vita si fu quello di pensarla co-

me il risultamento della organizzazione e delle forze fisiche o chi-

miche, che nel misto organico diversamente si attemperassero e si

svolgessero. La quale sentenza si diffuse fino ai tempi nostri in un

gran nuniero massimamente di medici, capitanati dal Cabanis, dal

Broussais e da simil genia d'ignobili ragionatori.

1 De la recherche de la verite t. 3. Eclaircissement stir le chapitre troisieme

4e la seconde partic du sixiemt livre.
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Oltre 1' errore fisiologico che qui si acchiude per V idea falsa che

si da della vita, ed oltre 1' errore antropologico, a cui si spiana la

via per la scissione che ne risulta dell' unita sostanziale dell'iiomo
;

un altro pericolo gravissimo qui si corre, che non sara inutile di

notare. Codesto falso metodo di filosofare
,
che ascrive a cause

improporzionate fenomeni di un ordine superiore, dispone insensi-

bilmente 1'animo al materialismo e all'ateismo. La ragione di ci6 si

e, perche esso indebolisce a poco a poco ed annuila quella naturale

tendenza, che abbiamo, a cercare degli effetti, che si manifestano,

cause sufficient
,
benche da noi non vedute ne tocche. II perno ,

intorno a cui s' inccntrano tutte Je dimostrazioni dell' immaterialitai

dell' anima nostra e dell' esistenza di Dio, non e altro al trar de' con-

ti, che 1' impossibilita di potere spiegare altrimenti la natura dell' in-

tellezione e 1' esistenza e 1' ordine dell' universo. Or questa impos-

sibilita , fondata nel principio che non si da effetto senza cagione

proporzionata, quanto brilla chiara e cospicua nella mente di chi

non s' induce giammai ad attribuire niun effetto a cause insuffi-

cient! , altrettanto s' oscura e vacilla nell' intelletto di coloro che

tengono un tenore contrario. II perche, torniamo a dirlo, e.di sorn-

mo pericolo nella scienza avvezzarsi a trovare la spiegazione de'

fenomeni in cause incapaci di spiegarli.

Se questa considerazione ha peso nella disamina di qualunque

fenomeno naturale, certamente lo ha grandissimo in quella del rna-

raviglioso esercizio della vita. Conciossiachfe qui appunto e il luogo,

dove il filosofo
,

nella ricerca delle cause prossime ,
e costretto> a<

dare il primo passo per uscire dai limiti della pura raateria e delle

comuni sue forze , e sollevarsi in virtu del discorso ad un ordine

piu sublime. Onde se egli quivi rilutta all'impero della ragione che

vuol trasportarlo al di la dei sensi, e giunge a superarne 1' efficacia,

persuadendosi di poter attribuire si splendidi effetti a forze spro-

porzionate; gia il principio di causalita ha ricevuto presso di lui una

ferita mortale, gia nel suo animo ne e ecclissata in gran parte la

luce. Egli quinci sara disposto a sragionare egualmente sopra altri

subbietti, e piegato una volta 1' intelletto a disconoscere le vere ca-

gioni dei fenomeni che va osservan^o, non provera piu Y antica ri-
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pugnanza a far nascere il sentimento dal semplice moto delle fibril-

le, 1' intellezione dal senso, 1' ordine dal caso. II perche non e me

raviglia se noi veggiamo che i fisiologi odiatori del vitalismo vanno

per lo piu arrolati nella schiera de' materialisti e degli atei
;
essendo

molto facile il traboccare al fondo, quando si e dato il primo sdruc-

ciolo sulla china di un precipizio. N6 le onorevoli eccezioni di alcuni

diminuiscono la forza di questo discorso; giacche la buona volontu.

rompe sovente a mezza strada il reo cammino della mente sviata;

e noi accenniamo un semplice pericolo, non una necessaria ed ine

vitabile conseguenza. Nondimeno il solo pensiero d
1

incorrerlo ci

dee tener desti e suH'avviso, sgombrandoci dall' animo ogni preoc-

cupazione di sistema che per avventura c' intorbidasse la vista.

II.

Autorild di gravi fisiologi e naturalisli, per V esislenza del principio

vitale distinto dalle forze fisiche e chimiche della materia.

Benche tanto disviassero gl'intelletti intorno alia ricerca del prin-

cipio vitale-, tuttavia fin dai tempi cartesian! non mancarono di

quelli che piu o meno si accostarono al vero. II celebre Stahl, che

die origine al sistema cosi detto dell'aiu'rmswio, sostenne che la vita

organica nell' uomo procede dalla stessa anima intellettiva
;
e noi a

suo luogo vedremo le ragioni, alle quali egli si appoggiava. Questa

sentenza venne poscia modificata dal Bordeau e dal Barthez, fonda-

tori del sistema appellato vitalismo, e, secondo le modificazioni da

costoro introdotte, e tuttora sostenuta dalla scuola di Montpellier,

Secondo un tal sistema il principio vilale e essenzialmente distinto

dall' organismo e dalle forze generali della materia
;
siccome quello

che importa un' attivita sui generis, fonte e radice di tutte le facolta

ed azioni che si esercitano nel vivente. Codesto principio informa

ed unifica I' organismo ; lo regge e ne subordina a se le inferiori for-

ze, risultando nella materia per azione al tutto superiore alia sem-

plice combinazione chimica o fisica de' suoi elementi *.

t Vedi 1' opera del BARTHEZ inlitolata: De principio vltali. Montpcllier 1773,
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Noi dimostreremo con buoni argomenti la verila di questa dot-

trina, spogliandola dagli error! che molti de'suoi fautori vi mesco-

Jarono : ma prima ci piace di confortarla col suffragio di scrittori

dell eta nostra, e dottissimi nelle scienze naturali
;
acciocche quel-

lo, che saremo per dire, non appaia frutto d' astruserie metafisiche

o di poca estimazione degV incrementi moderni in quelle scienze.

Ed in prima il Berzelius
,
solenne maestro in opera di chimica

si inorganica come organica, dopo d'aver osservalo che nella mor-

te, benche restino tutti gli element! che componevano 1'organismo,

nondimeno 1' esistenza propria del vivente e perita per sempre 5

ne inferisce la necessita di ammettere un principio diverse, da cui

quegli element] vengano signoreggiati, e volti a concorrere al pro-

ducimento di effetti superiori alia loro connaturale efficacia. L'es-

senza del corpo vivente
, egli dice

,
non e punto fondata nei suoi

elementi inorganici, ma in qualche altro principio, che dispone gli

element! inorganici, comuni a tutt' i corpi viventi, per cooperare alia

produzione d' un risultamento particolare, determinato e differente

per ciascuna specie
l

. E continua dicendo che, se la materia

bruta fosse stata lasciata a se stessa e alle proprie forze, giammai

non ne sarebbero sorti organismi viventi. D'onde conchiude che

una virtu superiore, diversa dalla morta natura, ha dovuto intro-

durre la vita nella massa inorganica ,
e che ci6 si e operate, non come

effetto del caso, ma con una varieta ammirabile, con una somma

sapienza, col disegno di conseguire risultamenti determinati ed una

successione non interrotta d' individui perituri ,
che nascono gli

uni dagli altri, e presso i quali 1' organizzazione distrutta dei primi

serva al mantenimento dei secondi 2.

\ II s' ensuit de la que I' essence du corps vivant n' est pas fondee dans sts

elements inorganiques, mats dans quelque autre principe, qui dispose lei ele-

ments inorganiqucs communs a tous les corps vivants, a cooperer a la produ-

ction d'un resultat particulier determine et different pour chaque especc (Traiti

de Chimie, tome deuxieme, Chimie organique, pag. 288.)

2 .ZVous pouvons done prevoir que si le globe terrestre existait avec ses elements

inorganiques, sans la nature vivante, mat's du reste dans les memes circonstan-

ces, il conlimierait d rester sans etrcs organises. Vne force incomprehensible,

etrangerea la nature morle, a introdnU ce principe dans la masse inorganique,
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Ad un gran chimico succeda un illustre botanico. Adriano De

Jussieu, dopo d'aver parlato dell'influenza delle forze fisiche nell'as-

sorbimento e delle chimiche nelle trasformazioni
,
a cui successiva-

mente soggiacciono i succhi del vegetale, le colloca tutte sotto la

dipenden/a della forza vitale da loro distinta, la quale le infrena, le

coordina e le muove al risultamento ultimo e totale. La forza ti-

tale, egli dice, presiede a tutta questa successione e riunione di feno-

meni, che senza di essa cessano di prodursi e d' incatenarsi nel loro

ordine
-,
e sempre dee riconoscersi tra quelle forze meccaniche, fisi-

che e chimiche, delle quali essa si serve mettendole in azione 1
.

la terzo luogo citeremo un zoologo; e tale, che sopra tutti si

eleva per precisione e accuratezza di dottrina. II Cuvier, parlando

della vita, si esprime in questi termini : La vita in generale sup-

pone 1' organizzazione in generale ,
e la vita di ciascun essere

suppone 1' organizzazione propria di questo essere, come F andare

d' un orologio suppone 1' orologio stesso. Sicche noi non redia-

mo la vita se non in esseri al tutto organizzati e fatti per goder-

ne; e tutti gli sforzi dei fisici non hanno ancora potuto mostrare

la materia organizzantesi , sia per se stessa, sia per una qualun-

que causa esteriore. In effetto la vita, esercitando su gli elementi,

che fanno ad ogni istante parte del corpo vivente e su quelli che

essa vi attira, un'azione contraria a :ci6 che senza di lei produrreb-

bero le affinita chimiche ordinarie
, ripugna che essa stessa possa

essere p^odotta da tali affinita 2
. Ecco il principio vitale distinto

et cela t' est fait, non comme un effet du hatard, mail avec une variete admi-

rable, avec une sagesse extreme, avec le but de produire des resultats determines

et une succession non interrompue d'individus perishables, qui naitsent let uns

dei autres, et parmi lesquels I' organisation detruite du unt sert d I'entretien

des autres. Luogo citato.

1 Botanica . 394. Edizione italiana. Milano 1846.

2 La vi* en general suppose I' organisation en general, et la vie propre de

ehaque 4tre suppose I' organisation propre de cet etre, comme la mat che d' une

horloye suppose I'horloge; aussi ne,.voyons-nous la vie quo dan$ des etres tout

organises et fails pour enjouir; et tons les efforts des physiciens n'ontpu encore

nous montrer la mutiere s'organisant soit d'elle meme y
soit par une cause exte-

rieure quelconqut. En eftet, la vie exercant sur les elements qui font a ehaque
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dalle forze inorganiche, e dedotto dalla contrarieta e opposizione

degli effetti proprii dell' uno e delle altre.

Per ci6 che poi riguarda i fisiologi, il Bichat, checche ne strapar-

lino il Broussais e il Magendie per tirarlo dalla loro parte ,
ricono-

sce manifestamente un principio vitale diverse dall' organismo e

dalle forze inerenti alia pura materia. Egli lo deduce dal contrasto

e dalla lotta che si ravvisa tra quello e queste : il che non potrebbe

avverarsi, ses'immedesimassero tra di loro. I corpi inorganici, son

sue parole, operano senza cessazione sopra i corpi viventi
;
e quest!

stessi esercitano reciprocamente un' azione continua gli uni sopra

degli altri. Ben presto essi soccomberebbero, senon avesseroin loro

un principio permanente di reazione, il principio cioe della vita *
.

L'idea di resistenza alle forze fisichee chimiche mena necessa-

riamente all' idea di distinzione dalle rnedesime. E cosi appunto in-

terpret6 questo luogo il dottor Cerise nelle note che appose all'ope-

ra del Bichat; nelle quali, parlando della defiaizione della vita data

da quel fisiologo, cosi serive : Si noti bene : tutta la definizione

del Bichat, compiuta dalle linee che susseguono, si trova in questa

parola: resistere, e in queste altre : resistereallo sforzo delle poten-

ze esteriori, che tendono a distruggere i corpi viventi. Queste .parole

involgono 1'idead'una forza distinta dalle influenze fisicochimiche,

e di cui il complesso delle funzioui e una manifestazione 2.

instant partie du corps vivant et sur ceux qu* elle y attire une action contraire

act que produiraient sans elle les affinites chimiques ordinaires, il repugne

qu' elle puisse etre elle meme produite par ces affinites. Le regne animal. Intro-

duction pag. 17.

1 Les corps inorganiques , agissent sans cesse sur eux; eux-memes exercent

les uns sur les autres une action continuelle ; bientot ils succomberaent, s' Us

n'avaient en eux un principe permanent de reaction, le principe est celui de la

vie. Hechvrches physiologiques sur la vie et la mort : premiere partie art. I.

2 Qu'on le remarque bien: touts la definition de Bichat, completes dans les

lignes qui la suivent, se trouve dans ce mot : R^SISTER et dans ceux-ci: UESISTKR

A L'-EFFORT DES PUISSANCES EXTERIECRES QUI TENDENT A. DKTHUIRK LES CORPS

TIVANTS. Ces mots impliquent I' idee d'une force distincte des influences phy-

sico-chimiques et dont I'ensemble des fonctions est une manifestation. Opera ci-

Uta p. 274, nota (A).
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La stessa opinione intorno alia distinzione del principio vitale

dalle forze puramente material! e sostenuta dal Berard nella sua

opera : Rapports du physique el du moral de I homme, e da altri

ancor phi recent! fisiologi o naturalist! francesi 1.

Pia lontano va il signer Straus- Durcheim nella sua opera intito-

lata: Teologia della natura 2. Imperocche egli non solo ammette

nelle piante una forza vitale, distinta dal principio attivo della ma-

teria inorganica, al quale da il nome di Archeo; ma non dubita di

chiamarla, come gli antichi, anima, cosa che ai modern!, non si sa

pert-he, non va a sangue. Dicemmo a vero studio non si sa perche,

non essendoci ma! avvenuto di trovare presso codesti scrittori

alcuna buona ragione che giustifieasse il ripudio di quella voce.

E per verita, clefmito una volta che per anima non s' intende altro

se non il principio di vita in un corpo organico, principium vitae

in his, quae apud nos vivunt 3; non si vede perche essa non possa

1 II sig. Quatrefages, in un articolo inserito nella Revue des deux mondcs,

ha delle gravi parole contra quei nsici che si ostinano t alluvia a negare 1' esi-

stenza del principio vitale distinto dalle forze della materia brula. Habitues,

egli dice, d voir tous let phenomenes de laboratoire dependre de la chaleur,

de Velectricite, de Vaffinite et d' une demi-douzaine d'autres forces, dont Us

admettent Vexistence, Us ne veulent pas voir autre chose dans let fares organises.

De la des exagerations vraiment etranges, et qui n' ont rien de nouveau pour

etr datees d'hier. Sans remonter a I' antiquite, bien avant M. Fink, les iatro-

mathematiciens, les ialrophysiciens des derniers siecles etaient alles jusqu'd dire

que la psychologie ne sera bientot plus qu' une branche de la mecanique.

flicn avant M. Lehmann, les iatrochimistes, heritiers cux-mcmes des alchimi

stes, avaient nie Vexistence des forces vitales et cherche dans les lots de la phy-

sique et de la chimie I' explication de tous les phenomenes vitaux. Lodando poi

il sig. Edwards per lo zelo,oude nelle suelezioni di nsiologia sostiene la dottri-

na vilalislica, concliiiulc: Nous nepouvonsqu'applaudirdce langage: c'est celui

d'un esprit vraiment eleve, qui, au dcssus de la matiere brute et morte, wit

clairement la nature organisee et vivante, qui, au-deld des forces physico-clti-

miques, apercoit celle qui let maitrise et les reyit. On peut suivre sans crainte

le physiologiste qui fait une pareille profession de foi. Revue des deux mondes,

tome douzicme, an. 1857, pag. 854.

2 Theologie de la nature t. i
, ch. 2.

3 S. TOMMASO Swrnma th, 1. p., q. 75., a. 1. ,,u ^./a .,
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attribuirsi anche alle piante, le quali vivono senza alcun dubbio.

D'altra parte 1' adoperare un tal vocabolo generalmente gioverebbe

non poco a schivare 1' errore del dualismo, in cui cadono mol-

ti fisiologi, concependo la vita organica nell' uomo non cagionata

dall'anima umana, ma da un altro principle da lei distinto, con gra-

ve detrimento non solo dell' antropologia, ma della stessa scienza

medica, come osserveremo a suo luogo. L'unica ragione di rigettar

quella frase presso i moderni, si e 1'averla adoperata gli antichi. Ma

cio, se e per antipatia, e cosa da capricciosi ;
se per ubbia di un non

so che, e cosa da putti. Ma basti di ci6 e torniamo al nostro assunto.

Per dir qualche cosa dei nostri italiani, il professore Martini ten-

ne si certa questa sentenza, che 1' inchiuse nella stessa definizione

della vita, dicendo : La vita non esser altro, se non un periodo che

percorrono i corpi organici, durante il quale sotto 1' influenza di

certe potenze essi vanno soggette a movimenti,chenon si possono

spiegare secondo le sole leggi meccaniche, fisiche e chimiche i.

Piu esplicito eil professor Tommasi, il quale nelle sue recentis-

simeistituzioni di fisiologia propone in precisi termini la seguente

iesi: Devesi arnmettere la realita di unprincipio vitale, essenzialmen-

te vero ed identico in tutti gli esseri che vivono; al quale prindpio e

inerenle il processo esplicalivo 2. E dopo d' aver dimostrata questa

sua proposizione dalla continua successione e mobilita degli ele-

menti materiali dell' organismo ,
senza che per questo il vivente

perda la sua propria individuality conchiude che dunque 1' esisten-

za del principio vitale, diverse dalle forze dei corpi bruti, non e una

fmzione della mente, ma una realita vera ed immanente, la quale

sostiene la variabilita de' fenomeni e delle trasmutazioni materiali.

A queste autorita si aggiunge quella del chiarissimo cavaliereDe

Renzi, il quale nega potere le proprieta vitali considerarsi come un

1 Manuals di Fisiologia ad uso di prelezioni accademiche di LORENZO MAR-

TINI; Parte 1, c. 12.

2 Istituzioni di Fisiologia del Prof. SALVATORE TOMMASI Vol. 1. Prolegomena

cap. 2. Yedi ancora due articoli da lui inseriti nella Rivista contemporanea di

Torino, vol. undecimo pag. 86 e I4y sotto il titolo : La chimica e la fisiologia.

Serie III, vol. X. 29 6 Miggio 1858.
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aggregate o risultamenlode'comuni poteri della materia *; e quella

dell' egregio Dottor Taruffi, il quale, nel Bullettino delle scienze me-

diche pubblicato in Bologna, mantiene con giudiziosissime osserva-

zioni che nei viventi deesi riconoscere una virtu superiore alleforze

chimiche e fisiche, la quale informi gli element! material! dell' or-

ganismo e dia loro unita, valendosi delle loro azioni come di stru-

menti pei fenomeni della vita 2.

Infine 1'Enciclopedia italiana di Venezia alia voce : Animali, dice

cosi : u Ragione vuole, che se noi vediamo in un corpo qualunque

una data successione di operazioni, che da lui prendano origine e

non appaiano in altri corpi ,
vi argomentiamo immantinente 1' esi-

stenza d'una forza peculiare e distinta che li produce. Cosi p. e. se

da un corpo s'irradia il calorico, diremo che in esso esiste il principio

calorifico-, se la luce, che egli contenga il principio luminoso. Ogni

azione sens! bile infatti, ogni moto compiesi solo per 1'impulso d'una

forza detenninata, perciocche la mancanza assoluta di forza in un

corpo porta seco I' idea ddla sua non esistenza, o, come dice il

Giacomini, non ci porge nemtneno un concetto astratto del corpo

medesimo. Chiamisi ora cotesta forza con un nome o con un altro,

sempre che essa e una forza inerente all organismo, ne viene di

necessita che noi dovremo considerarla realmente distinta dalle

operazioni che per lei vengono eseguite, atti puramente consecutivi

e dipendenti dalla di lei esistenza. Se io p. e. produco una data ope-

razione, quest' atto sara distinto dal me agente e verra prodotto per-

che realmente vi esiste Ho. Tale appunto si e il fenomeno della vi-

ta : tutti i corpi organici che adornano la corteccia terrestre appale-

sano in loro stessi una serie variata di fenomeni, quali sarebbero la

secrezione, la respirazione, il moto volontario ecc. negli animali,

1'accrescimento e la propagazione nella pianta. L'ordine di questi

fenomeni, il loro numero, il legame, che li unisce nello stesso esse-

re, il fine cui aspirano e giungono successivamente, indipendenti

\ Lezioni di Patologia generate. Napoli 1856. Lib 1, psg. 20.

2 liullettino delle tcienze mediche ccc. pabblicato per cura della societa

medico-chirurgica di Bologna an, XXIX, serie IX, vol. VII Maggio 1857, pag.

390 e seg,
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fmo a un certo punto dal mondo esterno, anche prescindendo da

qualunque argomentazione filosofica, c' inducono per intimo con-

vincimento a riconoscere in questi esseri un principio sotlile, una

forza vitale, regolatrice, che presiede alle funzioni organiche, nel

modo stesso che 1'anima ragionevole regola e produce i fenomeni

deU'intelletto. Ora, se riflettiamo che questi atti, proprii di ciascun

essere individuate organico, prendono origine in lui stesso, si ap-

palesano per lui, agiscono indipendentemente dalle forze fisicochi-

miche della materia, colle quali anzi stanno in opposizione, noi

verremo di necessita condotti ad ammettere in ciascuno di questi

corpi un principio motore immateriale, un principio vitale, che

non nasce gia dalconflitto di forze opposte, ma che dev' essere una

forza attiva, potente, determinante, forza effettivamente distinta

dalle operazioni per lei prodotte, le quali non sono che semplici

manifestazioni della sua attivita .

Queste citazioni crediamo che possano bastare allo scopo presen-

te; ma, se noi volessimo, potremmo moltiplicarle d'assai. Avvertia-

mo peraltro che noi nel recarle intendiamo di trarne suffragio pel

solo punto principale del nostro tema, senza approvarne tutte le

frasi talvolta inesatte, o la giunta di altre opinioni, che qui non e

luogo di esaminare.

HI.

Primo argotmnto per V esistenza del principio vitale , tolto dall'in-

capacita di conseguire per sole combinazioni chimiche una sostan-

za vivenle.

Veniamo ora a provare con la ragione 1' esistenza del principio

vitale
, distinto dalle forze fisiche e chimiche dell'organismo. E per

non andare in astrattezze
,
noi ci contenteremo di dimostrare que-

sta verita con tre argomenti piu ovvii
, perche vicinissimi ai fatti

stessi dell'esperienza. Noi possiamo considerare nel vegetale la sua

produzione, le leggi che lo reggono, le operazioni che emette. Tut-

te e tre queste cose sono superiori alle forze della materia inorga-

nica, e pr6 ci somministrano tre argomenti assai palpabili per 1'e-

sistenza del principio vitale distinto dalle medesirae.
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E cominciando dal primo argomento , niente ci ha di piu saldo

ed accertato , quanto 1'inutilita degli sforzi, che si farebbero in un

laboratorio chimico affine di ottenere per via dei processi dell' arte

un vegetale. Che diciamo un vegetale ! Neppure un organo del me-

desimo, qual sarebbe una foglia o una porzione di corteccia o di

radice, non si verrebbe a formare per mezzo di sole combinazioni

cbimicbe e fisiche. Per via del calorico ne' fornelli o dell' elettrico

nella pila noi, decomponendo i corpi,li disponiamo a riproderre in

virtu delle loro aflinita cbimicbe, con piu o meno di facilita, tutti

i corpi composti o sopraccomposti della chimica inorganica. Ma per

moltiplicare di tentativi e sperienze non si spera da nessun chimi-

co, se non fosse un matto, di darvi un bel giorno come frulto de' suoi

procedimenti artificiali, non dioiamo una pianta di gia compita,

ma un germe cbe poscia in essa si tramuti e si svolga, o almeno un

semplice otricello che faccia parte di una nitela o d'una chara. Se-

nonche, egli e vano discorrere di parti organicbe , quando perfino

la materia, ond' esse constano, si mostra superiore all' efficacia delle

forze molecolari dei corpi bruti. Chi & giunto finora ad associare

siffattamente i tre elementi semplici dell' organismo, che riuscisse a

conseguire o la cellulosi, o la fecola, o la destrina, che sono le so-

stanze meno composte del vegetale ,
e che servono come di base e

di principle alle altre? Lo stesso dicasi, e a piu forte ragione, delle

materie azotate, che le piante con tanta agevolezza producono, co-

me sarebbero la fibrina, 1' albumina e va discorrendo ; per tacere

di tante altre sostanze ancor piu composte, le quali, come le anzi-

dette, non altrimenti si ottengono, che estraendole dai viventi ,
i

quali soli posseggono la virtu di formarle.

Non e punto concesso all' arte, dice il Berzelius, di combinare gli

elementi inorganici al modo della natura vivente-, con le nostre espe-

rienze noi non riusciamo a produrreche delle combinazioni binarie *
.

%

1 II n'est pas donne a I'art de combiner let elements inorganiques a la ma-

niere de la nature vivante ; dans no* experiences nous ne produison* que des

combinations binaires.

E piii sotto : En ayant reconrs a I' influence des reactift chimiques sur let

prod-tits organiques ,
le ehimiste parvient a donner nai$$ance a un petit nom-
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Le materie organiche non si formano, che nel vivente
,
e il viven--

te non si riproduce, se non per via di generazione da un altro vi-

vente. Onde ci6
,
domandiamo , se la vita non e altro che il risul-

tato degli atomi e delle forze fisiche o chimiche , ond' essi sono do-

tati ? L' organismo e conosciuto e perfettamente descritto da' na-

turalisti. Gli elementi primi della materia, che lo compongono 1,

sono gli stessi della natura inorganica. Le proporzioni, con le quali

siffatti elementi sono contemperati fra loro nelle singole parti del

vegetale, sono oggimai ridotte a formole aritmetiche 2. Che manca

dunque per conseguire una parte almeno del cadavere del vivente?

Vero eche in questi ultimi tempi, a via d'incredibili sforzi e per-

severanti, i chimici sono riusciti ad avere per combinazione dei soli

elementi della materia comune alcune sostanze analoghe od affini

a quelle che si trovano nei corpi organici. Cos! essi ottennero 1'urea

dalla scolnposizione di materie albuminoidi
5
e mediante analisi e

bre d'autres matieres analogues aux produits organiques; mats en meme temps

les elements des corps soumis a cette action se trouvent rapproches, de quelque

pas , de leur separation finale en combinaisons binaires. Ainsi nous obtenons

de I'acide malique et de I' acide oxaliqwe en traitant un grand nombre de

corps par I'acide nitrique ; du vinaigre et des huiles empyreumatiques , par la

distillation a feu nu; mot's on n'a jamais reussi a produire a I' aide d' elements

inorganiques de I'acide oxalique ou de I'acide malique ou de Vacide citriquc, et

on n'a pas ete plus heureux en ayant recours, pour leur donner naissance d des

combinaisons binaires qu' en essayant de combiner les elements isoles. ( Traite

de Chimie. Chimie organique pag. 207).

1 1 medesimi elementi che compongono il momlo inorganico entrano nella

composizione dell' organico. Nondimeno in questo non si ravvisano tutti
,
ma

solo i seguenti: ossigene,idrogene, nitrogene, carbonic, fosforo,zolfo, cloro,io-

dio, bromo, fluorc, silicio, magnesio, alluminio, potassio, sodio, calcio, ferro,

manganese, titanio, rame, piombo, argento. Dei quali i quattro primi sono i so-

stanziali, in quanto nella composizione della materia organ! ca prendono parte

precipua: dipoi per la importanza e per la copia sono da annoverare il zolfo, il

fosforo, il calcio, il sodio, il cloro, il ferro, il potassio; da ultimo il magnesio,

il silicio, 1'alluminio, il iodio, 1'argento. Istitusioni di fisiologia del Profes.

SALV. TOMMASI, 2 ediz. v. I, prolegomeni p. I.e. I.

2 Vedi, se non altro, la chimica organica del Berzelius.- ,
dove tali formole

sono registrate con la massima precisione.
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sintesi sopra materie gia appartenute a corpi viventi essi giunsero

eziandio ad ottenere combinazioni quadernarie, non molto dissi-

mili agli alcaloidi, che si formano dai vegetali nelle cellule della

loro corteccia. Ma il dover prender le mosse dalle stesse materie

organiche per procacciarne altre, mediante le decomposizioni del-

le prime, conferma anzi, non ismentisce 1 impotenza delle sole for-

ze inorganiche ;
e 1' affinita o I' analogia di alcuni effetti, che si con-

seguono, non equivale all' identita e molto meno alia convenienza

con tutti-, massimamente se a conseguirli non si adoperano gli stes-

si mezzi, come accade appunto nel caso nostro, nel quale i chimi-

ci son dovuti ricorrere a reattivi potentissimi, di cui non fa uso il

vegetale.

Oltreche, quand* anehe si giungesse alia fine a conseguire per

siffatte vie, diverse sostanze organiche, ese vuolsi anche tutte; for-

sechfc si sarebbe per questo imitata la vita e scopertone il segreto?

Falsissimo. I chimici non dovrebbero solamente ottener tali sostan-

ze, ma dovrebbero ottenerle pei processi medesimi, con cui si ot-

tengono nella pianta , applicarvi gli stessi agenti , seguire lo stesso

ordine. Essi ci dovrebbero elaborare i succhi al moilo medesimo ,

onde si elaborano nella corteccia
,
fame qumdi nascere il cambio

5

condensare poi questo cambio in gelatina, trasformarlo in tessuto

cellulare, e fame sorgere le fibre, le membrane, i vasi, e tutto ci6

che si riferisce allo stupendo edificio del corpo organico. E dopo

aver fatto tutto ci6, che avrebbero conseguito ? Niente piu che lo

scheletro, il cadavere della pianta-, non la pianta stessa avvivata ed

operante. Per si grande effetto, essi dovrebbero procacciare che

siffatte operazioni si ponessero dai primo abbozzo di quella macchi-

netta da lor congegnata ,
sicch& essa veramente da se si nutrisse,

crescesse e generasse altre macchinette viventi. Niuno sara, credia-

mo, si privo di senno, che ardisca prometter sul serio di potere un

giorno giungere a tanto.

Se dunque, torniamo a chiedere, la vita non e altro che i! com-

plesso armonico delle forze molecolari: ond'e che la fisica e la chi-

mica
,
le quali dispongono a meraviglia di tali forze

,
non ci sanno

produrre un simile effetto ? Se la pianta non e che un laboratorio
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chimico, perch& i chimici non giungono ad imitarlo, come sono

giunti nel regno inorganico ? Che cosa oppone un ostacolo insor-

montabile ai tentativi dell' arte e della scienza ? L' unica risposta

ragionevole, che pu6 farsi
,

si e che all' arte e alia scienza manca

una forza ,
un principio , che non e in loro mani

, perche non si

ritrova nelle forze generali della materia. Un tal principio e il prin-

cipio vitale, che non rampolla ne dall' accozzamento ne dalle forze

degli elementi ,
che compongono 1' organismo; ma che introdotto

da Dio la prima volta nell' universo non si propaga altrimenti se

non per via di generazione. Questo principio e quello, che regge

1'economia vegetale ,
e che informando la materia produce in essa

azioni di un ordine superiore, e le imprime proprieta non possibili

ad introdursi per altro mezzo. Quindi e che i chimici con tutti i

loro stacci e lambicchi e crogiuoli e storte, non arrivano ne arri-

veranno mai, nonch& a produrre le funzioni vitali, neppure ad imi-

tarne il solo organismo. La ragione e, perche essi non pongono in

opera, che le sole forze della natura inorganica ^
e tra si fatte forze

manca affatto il principio vitale.

Ne varrebbe il dire, come fanno alcuni, che negli elementi ma-

teriali , oltre Tattivita che si spiega nella natura inorganica ,
si ac-

chiude un'altra virtu, che si mantiene inoperosa e latitante, finche

non venga desta e messa in esercizio da un singolare organamento di

quelli 1. Irnperocche questa risposta non solo salta a pie pari la dif-

fieolta della formazione stessa dell' organismo e delle sue parti, ma

concede in sostanza che la vita trae origine da una forza diversa

dalle attitudini fisiche o chimiche, proprie dei corpi non viventi
j

solo attribuisce senza ragione una tal forza a ciascuna molecola

della materia comune, supponendo inoltre gratuitamente che essa

quivi stia assopita. Per6 siffatta risposta non milita contro il pre-

sente nostro proposito, ma piuttosto contro 1'unita del principio vi-

tale in ciascun organismo, del che noi parleremo a suo luogo.

E questo del primo dei tre proposti argomenti : gli altri due sa-

ranno svolti nei seguenti quaderni.

1 Vedi BUFALINI Jstituzioni patologiche, Prolegomeni.
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II Media Evo , Sludi storici
, filosofici e lelterarii del Conte TULLIO

DANDOLO Milano, Stabilimento Civelli Giuseppe. 1857. Tre

volumi in 8. di pagine 378, 498 e 526.

Roma ed i Papt, Studi slorici, filosofici, letlerarii
,
ed artistici del

C. TULLIO DANDOLO Milano
, presso Volpato e Battezzati suc-

ceduto a Volpato, 18o7. Cinque volumi in 8. di pagine 504
,

536, 560, 472, 484.

II grandioso e bel disegno ideato dal Conte Tullio Dandolo di

narrare la Storia delpensiero nei tempi moderni, dicui gia piu d'una

volta ci accadde di parlare *, eoramai condotto tant'oltre, che poco

resta ad averlo interamente compito. I varii frammenti che egli ne

and6 pubblicando a guisa di saggio , e^di cui ciascuno da se forma

una beH'opera, sono venuti a mano a mano incorporandosi ai loro

luoghi nella grande Storia di cui sono parti ;
e in questa la serie

continuata dei secoli abbracciati dall'Autore gia si distende fino al

secolo XVI, sicche a chiuderla non avanzano che i tre ultimi
, dei

1 Vedi Serie II, Vol. IV, pag. 82 e segg. Vol. VI , pag. 548 e segg.
-

Vol. VII, pag. 79 e segg., e pag. 187 e segg.
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quali pure gia molta parte trovasi sparsamente pubblicata in varie

sue opere.

Questa serie incomincia da Cristo
; imperocche Chi prende (di-

ce 1'illustre Autore) a delineare la Sloria del Pensiero moderno
,
da

qual punto pigliera dipartita, se non e I'apparizione di Quello sulla

Terra, che 1'ha rigenerata? Per6 ('soggiunge egli ) non potra pas-

sare sotto silenzio gl'ispirati chelo profeteggiarono, il popolo che lo

attese, il mondo intero che dall'abisso della sua corruzione lo avea

invocato salvatore col grido lacerante delle sue miserie e delle sue

colpe j dimodoche, nel quadro colossale che lo storico del Pensiero

delinea, ben ei dara successivarnente opera, perquanto potra, dili-

gente ,
ad ordinare sui piani anteriori la moltitudine dei fatti, dei

personaggi recenti
,
ma gli sara mestieri esordire collocando sullo

sfondo, proporzionalmente impiccolite, in ragione della distanza
,

le tradizioni del tempo aritico 1
. Queste tradizioni compendiate

dall'Autore in pochi capi formano il primo volume della sua Storia

che ha per titolo Prolegomeni, ed e come la base, sepolta nel mondo

antico
, dell'edificio, la cui mole dee tutta campeggiare nel mondo

moderno.

A questo volume preliminare seguono i tre che ban per titolo ,

// Pensiero Pagano a' giorni delV Impero ,
// Cristianesimo nascente

e II Pensiero Cristiano a'giorni delV Impero, nei quali abbracciansi i

primi cinque secoli dell'era cristiana, cio& fino al cadere deirimpero.

Ivi al quadro della societa pagana, giunta all'apogeo del suo splen-

dore
,

il Dandolo contrappone gli umili inizii del Cristianesimo ,
e

poi al disfacimento e alia rovina del colosso pagano il meraviglioso

grandeggiare dell'idea cristiana divenuta dominatrice e maestra del

mondo novello : contrasto eloquentissimo che in s& acchiude tutta la

storia di quell'eta, e che, dipinto com'e dal vivace pennello del Dan-

dolo, presenta nel suo piu vero e grandioso aspetto la prima delle

quattro grandi epoche, in cui tutta la Storia del Pensiero moderno

e da lui distribuita.

i Storia del pensicro Vol. I. Prolegomeni, pag. XII.
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Caduto l'Impero,comincianocol dominiode'Barbari in Occidents

i tempi che soglionsi chiamare del Medio Evo, e stendonsi pel corso

di circa dieci secoli, fino a quasi tutto il secolo XV. Questa seconda

epoca, la piii lunga ma non la piu ricca per la Storia del Pensiero,

forma appunto 1' argomento dei tre volumi <>he ora annun/iamo e

che hanno per titolo comune: // Medio Evo. La divisione in essi te-

nuta dali'Autore e quasi la stessa che lillustre Ozanam meditava di

seguire nel farsi a scrivere la Storia della Civilta nel Medio Evo
,

interrottagli troppo presto da morte, e che egli con gentil pensiero

paragonava ai tre regni dell'epopea dantesoa. Tre vaste misteriosc

regioni, scriveva egli nel Proemio della sua Opera, me pure invitano

pellegrinante. Mi confinero da prima in, quel periodo delle invasioni,

fosco e sanguigno come I'Inferno. Ne usciro per visitare i tempi che

si stendono da Carlomagno alle crociate, siccome un Purgalorio nel

qualevan yia penetrando i raggi ddla speranza. Trovero il mio Pa-

radiso negli splendori religiosi del sesolo derimolerzo e Dante mi ae-

compagnerd fino atte ultime sommita del medio evo, in quelle regioni

di luce ov egli risplende sovrano 1. Di questi tre stadii che 1'Oza-

nam e il Dandolo (due nomi degni a
piii

di un titolo di andare appa-

iati), ignari Tun dell'altro, ideavano al tempo stesso di per^orrere,

1'uno non pote compiere che poco tralto, mentre il,Dandolo giunse

a toccarne felicemente il termineco'suoi tre volumi del Medio Evo;
nei quali appunto egli descrive prima iSecoti barbari, cioe dal quin-

to al decimo , poi i Secoli di mezzo dal decimo al decitnoterzo
,

fi-

nalmente t Secoli di Dante e di Colombo cioe il decimoquarto e il

decimoquinto.

T Secoli barbari meritano sopra tutti questo nome, perche in essi

la civilta cadde veramente al
piii

basso punto che mai toccassedopo

Tera cristiana^ merce le invasioni vandale, gote, unne, longobarde,

normanne che, 1'una dopo Taltra o a piu insieme rovesciandosi sopra

le regioni piu colte d'Europa, le copersero di rovirie e le abbuiarono

di tenebre
,
a dissipar le quali la Chiesa ,

sola face rimasta viva in

tanto buio, ebbe a penare lunghi anni. Quindi lo storico del pen-

i OZANAM. Civilta nel V secolo. In sulla fine del Proemio.
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siero nel cercare per entro a quell' epoca sciagurata le rare tracce

superstiti di ci villa, deve rivolgersi ai santuarii e aichiostri, giacch&

fuori d'essi egli e quasi itnpossibile di trovare niun monumento di

letteraturae di dottrina, niuna gentilezza di arti e di costumi. Car-

lomagno nel suo splendido impero diede bensi , appoggiandosi so-

pra la Chiesa ,
un novello e gagliardo impulso di vita all' incivili-

mento europeo, ma quell impulso non dur6, colpa de'fiacchi e in-

degni suoi successor! ,
e 1'Europa ricadde in piu cupa barbaric ,

quale fu quella del secolo decimo, tra i barbari il piu barbaro. Non

dovra pertanto far meraviglia al lettore, che in questo volume i

personaggi dal Dandolo messi in campo a rappresentare le fasi piu

ragguardevoli del pensiero e della civilta urnana in cotesta epoca ,

siano quasi tutti uomini di Chiesa e di chiostro^ cominciando da

S. Avito, S. Remigio, S. Gregorio di Tours, S. Benedetto eseguen-

do colla serie de'Pontefici, a capo de'quali domina la maestosa per-

sona di Gregorio Magno, colla schiera illustre de'missionarii, i quali

come S. Agostino, S. Bonifacio, S. Colombano , incivilirono evan-

gelizzando le genti del Settentrione, cogli scrittori e maestri, come

Isidoro, Beda, Alcuino, Lanfranco, che ne'loro scritti e nelle loro

scuole mantennero viva la tradizione scientifica, e per ultimo coi

pii autori delle leggende, fiore quasi unico di letteratura e di poesia

in que' tempi ,
fino alia gentile Rosvita, monaca e poetessa del se-

colo decimo, la quale ne chiude la serie.

Alle ferree tenebre del secolo decimo succedono i lieti albori del-

la civilia rifiorente
,
la cui storia ne' tre secoli che seguono si va

sempre piu rallegrando di luce e di vita. Eccone il rapido abbozzo

che ne da il Dandolo col brioso suo stile nel Programma *. Mer-

ce due Papi ( die' egli ) Silvestro II e Gregorio VII, la civilta torn6

a galla, dacche furono vigorosamente osteggiate incontinenza e si-

monia
, compressi i soprusi dei feudatari

,
frenata la tirannia dei

principi. Alia felice riforma contribuirono le Crociate, altro de' su-

blimi concetti di Gregorio, ch'entusiasmarono e rimescolarono i po-

poli. Noi qui aspiriamo per la seconda fiata soffii nunzii ed accom-

1 H Medio Evo Vol. I, pag. 13-14.
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pagnatori d' una confortevole aurora. Ecco Goffredo che pianta la

Croce sulle mura dell' espugnata Gerusalemme. Ecco i Normanni
,

ch' empiendo Occidente ed Oriente delle loro cavalleresohe avven-

ture , conqaistano 1'lnghilterra e la Puglia. Ecco fondati in cima a

gioghi agghiacciati, in fondo a burroni inospiti, chiostri die diffu-

sero beneficii d' ogni maniera. Ecco fieri Re Plantageneti , tristi

Imperadori franconi e svevi
,
umiliati dalla voce d' inermi Pontefi-

ci ,
domi dalla verga di resistenti Pastori. Vero e che it Medio Evo

ebbesi lati bui
;
Bisanzio sempre insidiosa

, piu arnica agli infedeli

che la dovean ingoiare ,
che agli occidentali che prendevano a di-

fenderla
;
una teologia pregna di errori

,
che Abelardo insegnava

nelle scuole francesi
,
che Arnaldo traduceva in rivoluzioni per le

citta italiane
$
le feroci avventatezze del primo Federico; le nequi-

zie, 1'apostasia del secondo; i sanguinosi sacrilegi d'Enrico II d'ln-

ghilterra-, il Manicheismo redivivo appo gli Albigesi. A ciascuna di

queste piaghe della Societa cristiana un farmaco veniva tosto ap-

prontato da gagliarda fede, da calda carita, da magnanimo patriot-

tismo. La Lega Lombarda e Venezia fiaccavano la prepotenza ghi-

bellina
, gli Svizzeri

,
tra mezzo le loro rupi, redimevansi a liberta

duratura
,
Innocenzo III schiacciava la testa all' infame eresia

;
S.

Bernardo dissipava i miasmi ddla infetta teologia ,
S. Domenico e

il Serafico d' Assisi curvavano grandi e piccoli sotto la comune li-

vella della umilta e della poverta volontaria
;
Alberto Magno e Ro-

gero Bacone appianavano a S. Tommaso e a S. Bonaventura la via

della perfetta sapienza: mirabil eta, in cui, mentre Gengiscano e Ta-

merlano dal fondo dell' Asia minacciavano 1' Europa d' un rinnova-

mento d'invasioni spaventoso, 1'Europa s'invigoriva a resistere, evo-

cando (come in Inghilterra al tempo della Magna Carta) le immunita

nazionali-, francando (come in Francia sotto Filippo Augusto) i Co-

muni; ririforzando in ogni parte la virtu religiosa mediante iConci-

lii, e la guerresca collo spesseggiare delle Crociate. Rodolfo di Hab-

sburg e S. Luigi di Francia tenevano fermo in pugno il timone del

fortunoso nariglio: le minacce dell'Asia svanirono. Ma non appena

Filippo il Bello ebbe alzata contro Bonifacio VHI 1' empia mano ,

che in lui e ne' figli inaridi il sangue di Ugo Capeto ,
al modo che
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poco avanti si era spenta tragicamente la discendenza degliHohen-

staufen rea d'ugual colpa. Grande insegaamento , vedere le prosa-

pie di tali Monarch! sciogliersi come fumo
, perche contaminate

;

mentre oscure trihu di pastori, di pescatori , Svizzeri e Veneziani,

si tramutavano in forti e liberi popoli perche virtuosi !

aL'Arte architetto allora stupendi edifizii,chiese di marmo dalle

cento aguglie ,
dalle mille statue

, campisanti circondati da sontuosi

portici, palazzi cui 1'oro, il porfido, le stalue di Costantinopoli e di

Alessandria decoravano da capo a fondo. La filosofia si Iev6 a con-

cetti sublimi. La giurisprudenza usci dal Caos a tutela dei deboli.

Pei contatti moltiplicatisi tra Latini e Greci, tra Cristiani e Islamiti

erudizione
, scienze, lettere disvilupparonsi, si trasformarono. Fu-

rono secoli animatissimi
$
Ozanam li denomino il Purgalorio : rac-

contarli con parole vibrate e rapide , gli e ammanire materiali ai

canti di una gigantesca epopea. Chi svolgesse il Medio Evo in poe-

ma troverebbe d'aversi a protagonista 1'Italia, la quale, stata lungo

i secoli tenebrosi la sola fida depositaria della tradizione incivilitri-

ce
,
la incarn6 sull' aurora del suo intellettuale risorgimento in un

suo figlio, che fu il piu grande ingegno di quel tempo, forse di ogni

tempo, in Dante Alighieri .

E con Dante, T interprete piu perspicace , T erede piu fido
i della

tradizione letteraria in Italia
, comincia il Dandolo a svolgere la

splendida storia del pensiero ne' due ultimi secoli del Medio Evo ,

splendida per tanti nomi illustri che specialmente in Italia recarono

a si alto punto 1' intellettuale incivilimento, fino all' ultimo di essi,

Cristoforo Colombo, che colla sua immortale scoperta diede alia ci-

vilta nuovo impulso, nuova direzione, nuovo e vastissimo campo e

chiudendo col secolo a cui merito di dare il nome
,

il Medio Evo,

aperse veramente una nuova epoca, 1'epoca dei tempi piu moderni.

Ma di quest' ultimo Volume, che s'intitola I secoli di Dante e di Co-

lombo, non accade che noi diciamo qui altro, avendone gia ragionato

altrove, quando 1'Autore, sei anni or sono, lo pubblico a parte co-

me primo saggio e frammento della sua grand' opera
2

.

1 II Media Eco. Vol. Ill, pag. 26.

2 Yedi Civiltd Cattolica 11 Serie, Vol. IV, pag. 82 c segg.
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Quest' ampio disegno, di cui abbiamo accennato i contorni
,

il

Dandolo I' incarnocon mirabile ricchezzae vivacitadi colori; que-

sto campo vastissimo egli popo!6 di personaggi ed in essi inspir6

tanta vita, che ti sembra non di leggere una storia, ma di assistere

a un dramma evederli quasi rappresentate dinanzi le grandi scene,

di cui essi I'urono attori principal! in sul teatro del mondo. Molti

autori hanno fin qui narrate ed illustrate il Medio Evo 1 con gran

lode di erudizione profonda, di critica sagace,-di eloquenza sto-

rica
;
ma nondimeno anche dopo questi il Dandolo giova e diletta :

anzi mentre a molti non bastera forse 1'animo di leggere per intiero

quegli storici comeche1

pregevolissimi , troveranno nel Dandolo le

lor delizie-, tanto egli e riuscito felice nell'arte non facile di rendere

attraente e popolare la storia e di farla leggere quasi coH'avidita e

passione di un romanzo. Egli non professa di fare indagini profon-

de, studii reconditi, nuove scoperte nel campo della storia-, ma bensi

da una svariatissima ed assidua lettura di molti anni ha cercato di

distillare nel suo libro il miglior succo di quanto gli venne trovato

presso gli scrittori piu accreditati
, dopo averselo prima egli stesso

profondamente inviscerato nelT animo, e impressogli per cosi dire

I'originalila tutta propria della sua mente. In lui non e da cercare

una narrazione diffusa, minuta, piena e continua degli avvenimenti,

fatta per chi voglia profondamente impossessarsi dei material! della

1 Tra i piu recenti non e da tacere Enrico Milman, Dottore anglicano, la cui

History of Latin Christianity ecc. (Storia della Crist ianita I.atina, che com-

prende la storia dei Papi fino a Nicolo V. I.ondra 1854-88, in 6 volumi) se non

va esente da errori e difetti, e ricca tuttavia di grandi pregi e merita special-

mente d'essere lodata per 1'aspirare rbe fa a quel candore d'imparzialila stori-

ca, di eui i Tedescbi ban gia dato nello stesso campo si begli eserupi. A giudizio

della stessa Edimburyh Revieuw (Gennaio 1858 pag. 58), il Doltor Milman e

il primo Autore inglese protestante, che abbia restituito nel vero swo posto quel

centra vitale della societd, deW incivilimento, della itoria e deWarte nel medio

euo, I'elemento del potere ecclesiastico
, quell'elemento che fu da Gibbon trat-

tato con odio e duprezso, e da Ballam con indifferenza. Felice sintomo, il qua-

le ci fa sperare cbe anche in Inghillerra, come gia in Alemagna, gli studii sto-

rici , spogliando a poco a poco le passioni eterodosse , giovino a ravviare gli

aniini alia vcrila e per essa ail' amore del Cattolicismo.



BELLA STAMPA ITALIANA 463

storia} ma sono piuttosto grand! vedutee complessive, sintesi ma-

gniQche, le quali, raccogliendo in breve i dati dell'analisi storica,

giovano mirabilmente a rappresentare tutto 1 aspetto e il carattere

proprio di un personaggio, di un'epoca, di un secolo, di una na-

zione, di un periodo qualunque della storia: somiglianti al foco di

una lente, il quale, condensando in brevissimo spazio, senza con-

fonderli
,

i raggi degl' innumerevoli oggetti signoreggiati dal cam-

po del telescopio , dipirige di questi una esatta imagine e alPoc-

chio, che non potrebbe da se tutti abbracciarli d'un tratto
,
ne

presenta limpido tutto il complesso. La politica, le guerre, le rivo-

luzioni dinastiche e simili, cbe sono ad altri storici tema precipuo,

il Dandolo non tocca che leggermente ; imperocche suo scopo e de-

scrivere la storia non di Re e di popoli , ma del pensiero umano
,

esponendo le successive e preoipue manifestazioni ch'esso ha fatto

di se ne' varii tempi e presso le varie nazioni. Tema tutto specials,

ma pur vastissimo pcrche abbraccia religione, filosofia, scienze, let-

tere, arti
,
istituzioni

,
costumi e quant' altro si appartiene alia vita

intellettuale degli uomini
,
estrinsecata nella storia. La quale am-

piezza del tema costringe 1'Autore a trasvolare leggermente so-

pra molte cose, solo fermandosi a que' fatti piu illustri ea que' per-

sonaggi piu cospicui ,
cbe nella storia grandeggiano, segnalando a

guisa di termini prominenti gli stadii successivamente percorsi dalla

civilta. Questi egli presenta col suo fare pittoresco espressi al vivo

in altrettante monografie, ciascuna delle quali fa quasi un corpo da

se
, pur senza nuocere all'unita continua del tutto : di modo che la

storia ti si svolge dinanzi quasi una splendida galleria di quadri o

come un panorama che, in una serie continua di scene svariate, ti fa

passare sott'occhio in brev'ora il teatro d' immensa contrada.

Ma la vivezza dello stile e 1'originalita delle forme e piccolo pregio

nella storia del Dandolo in paragone di quell'altro principalissimo

che e Tavere messo il Medio Evo nella vera sua luce, e I'avere fe-

licemente colto e seguito il bandolo di quella si avviluppata ma-

tassa che sembra a prima vista la storia di quella buia eta. II Medio

Evo
,
chi voglia riassumerne in un sol concetto tutta 1' indole e lo

svolgimento, altro non fu che una lunga e faticosa lotta della Chiesa
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colla barbarie. Come ne' primi secoli
,
fmche stette 1'Impero in Oc-

cidente
,

il Pensiero cristiano ebbe a combattere col Pensiero pa-

gano ,
e finalmente lo trionf6

,
cosi ne' secoli susseguenti egli tro-

vossi a fronte un nuovo e terribile mostro, la barbarie, che sosti-

tuitasi all' Impero da lei abbattuto
, occupd la maggior parte del

mondo civile e fu quasi per soffocarvi ogni fiato di civilta. Se non

che la Chiesa salvolla, perche impossessatasi dei barbari conquista-

tori ne ammans6 la ferocia
,
ne dirozz6 i costumi e prese con ma-

terno amore ad educarli fino alle squisitezze piu elette della civilta

cristiana : lunga e difficile educazione
,
che le costo per piu secoli

fatiche immense, lotte fierissime, afflizioni profonde ,
e che di quei

secoli appunto comprende in se la storia e la spiega.

Ora questa appunto e 1'idea maestra che domina per entro a tut-

to il libro del Dandolo; quest' e 1'aspetto, sotto cui egli presenta il

Medio Evo e ne rischiara le tenebre e ne riduce ad unita ed armo-

nia le fasi e le vicende. Di qui nasce ,
che la Chiesa occupi tanta

parte nel suo racconto e tanto vi spicchi e grandeggi ;
come quella

che allora piu che mai rappresento e concentr6 tutta in se la storia

della civilta e del pensiero umano. Di qui pure e avvenuto
, che

all' Italia toccasse nel suo libro una parte assai piu ampia che non

alle altre nazioni, senza che per6 sia da tacciare 1' Autore di una

parzialita, la quale sarebbe per altro scusabilissima
; imperocche

Y Italia fu I'organo di Roma, immortale depositaria della tradizione
i

politico, letteraria, religiosa dell' universo ; e se di ogni tempo puo

dirsi col Dandolo che non e vera civilta che non sia di conio ro-

mano 1, cio si avvera specialmente dei tempi di mezzo, in cui fuori

di Roma e d
1

Italia tu cercheresti invano la sede e la patria di una

civilta qualsiasi.

Con ci6 1' Autore ha adempiuto le parti di fedele storico del Pen-

siero, e nel tempo stesso ha verificato il bel motto della sua epi-

grafe: Anzi tutto son Cattolico ed Italiano. Certo egli non e facile

trovare oggidi uno scrittore come Tullio Dandolo ,
in cui il senti-

mento cattolico sia cosi puro e generoso ,
e che ami e caldeggi al

1 n Medio Evo, Vol. HI, pag. 26.
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par di lui le vere glorie d'ltalia. Queste due qualita ,
che alcuni di

quei che chiamansi italianissimi, vorrebbero far credere insociabili,

nello scrittore milanese si veggono unite in bellissima armonia
^

anzi tutto il suolibro dimostra con evidenza luminosissima ch' elle

non possono ne' suoi concittadini andar disgiunte ,
che ciofe non e

possibile essere vero Ttaliano e non esser Cattolico, amare veramentc

1' Italia e odiare il Cattolicismo, prima e imperitura gloria della no-

stra patria e vera fonte d' ogni sua grandezza.

II medesimo giudizio che abbiam recato del Medio Evo debbe

intendersi della seconda fra le due opere annunziate in capo a que-

sto articolo la quMe s'intitola: Roma e i Papi. Essa meriterebbe

per sk
,
atteso 1'importanza del tema

,
la sua ampiezza e 1'egregio

modo in che e trattato, un'accurata e speciale esposizione. Ma del

farla noi qui potra dispensarci il riflettere, che ivi non solo lo spi-

rito e le forme, ma la materia stessa del libro e in gran parte la me-

desima che gia trovasi nel Medio Evo e nelle altre opere del Dan-

dolo sopra mentovate. Imperocche, avendo per costume 1'Autore*

come abbiam gia notato, di trattare la Storia ed esporre i varii te-

mi in altrettanti quadri o moriografie distinte
,
ciascuna delle quali

pu6 star da se, egli e facile
, raccogliendo poi insieme col debito

ordine tutte quelle che si riferiscono a un qualche soggetto princi-

pale, il comporne un'opera a parte, la quale con proprio titolo fac-

cia un libro da se
,
distinto e compiuto. A questo modo 1'Autorc

compose gia que'due bei volumi intitolati Monachismo e Leggende,

di cui abbiamo dtrove fatto menzione. Ed allo stesso modo egli ha

composto recentemente Roma e i Papi, pregevolissimo racconto
,

in cui
,
adunando dalla sua Storia universale del Pensiero tutto

ci6 che si riferisce agli avvenimenti della Citta eterna e dei Ponte-

fici dal principio dell'era cristiana fino aidi nostri
, presenta al let-

tore in uno splendido quadro questo che tra tutti i soggetti della

storia moderna e certamente il piu magnifico ed importante. L'o-

pera e divisa in cinque volumi, il primo dei quali conduce la Storia

per dieci secoli da Augusto fino al Papa Silvestro II
5

il secondo dal

principio del secolo XI fino ai principii del XVI sotto Giulio II
;

il

Serie UI, vol. X. 30 6 Xaggio 1858.
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terzo precede per non piii di mezzo secolo fino al pontificate di

Pio IV
;

il quarto abbraccia piu di un secolo e giunge fino ad In-

oocenzo XI eletto nel 1676, e I'ultimo, scorrendo fino a! primo de-

cannio del Poritificato di Pio VI , si ferma in sulle soglie di quella

novissima e tremenda epoca che fu aperta dalla rivoluzione fran-

cese e da cui s' inizia la storia contemporanea.

Rallegrandoci coll'egregio Autore dell'infaticato suo zelo nel pro-

muovere che da parecchi anni va facendo co'suoi nobili scritti la

causa della civilta e della Chiesa, facciam votiche la Storia del Pen-

siero da lui si felicemente ideata e condotta gia a si buon punto

venga presto a totale com pimen to. Allora i frammenti e le parti se-

parate, messe finora in luce
,
che pur da se appaiono tanto pre-

gevoli , coordinate tutte insieme in un grandioso e armonico com-

plesso, risplenderanno vie meglio, e la Storia del Pensiero stara fra

i piu bei monumenti che 1'ingegno italiano avra innalzati nel seco-

lo XIX, a restauro degli studii storici che I'empia leggerezza del

secolo XVIII avea si turpemente guasti.

II.

V Ordine ed il Progresso al X/X secolo. Cause che an prodotlo lo

spirilo rivoluzionario e mezzida rimediarvi. Ricerche di ACHILLE

SMITTI. Parigi Stassin e Xavier 1856. Vol. in 8. di pagine!92.

Se la rettitudine delle intenzioni ,
coni'e il primo requisite, cosi

fosse Tunica dote richiesta a scrivere un buon libro, ottima sareb-

be riuscita questa operetta del chiarissimoSmitti venutaci da Parigi,

ove, non sappiamo il come, 1'autore e andato a stampare in lingua

italiana. Tutta questa scrittura dimostra che, se vi sono difetti, non

nascono certamente da vizio di volonta. Anzi diremo anche piu :

moltissime sono le quistioni ,
nelle quali egli sembra aver provato

col fatlo ci6 che asserisce
, giovar piu molte volte

,
a ben condurr*

gli affari in pratica ,
il buon criterio del senso comune , che tutta

1' acutezza e la sottigliezza di una sofistica filosofia. E siam lieti di

poter notare che in moltissime delle quistioni che piu si controver-

tono oggidi ne'convegni socievoli,rautore abbraccia dottrine rette,
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scorge i veri principii di disordine, suggerisce riraedii opportuni;

guidato per lo piu da una singolare conoscenza degli aflari, da lun-

ga esperienza e dal rialurale suo senrio e da devozione sincera alia

Chiesa ed a' suoi insegnamenti. Cosi , per cagion d' esempio , egli

sente e sostiene fortemente , principio d' ogni progresso essere la

stabilita dell'ordine, principio d'ogni ordine la dottrina del Vange-

gelo, al Vangelo per conseguenza andar noi debitori, non che del pro-

gresso civile, perfirio
della possibilita di concepirne lidea. Ne meno

sapientemente ha egli ravvisato che, ogni opera di civilta deve na-

scere nell' ordine pubblico dalla separazione de
1

due poteri e dalla

prevalenza teoiica dello spirituale atta a frenare 1'onnipotenza pra-

tica del temporale : la creazione di un potere spirituale distinto ren-

dera, dice, per sempre inconciliabili le abberrazioni della politica an-

tica con la morale moderna ( pag. 34 ). Biasima egli dunque quel

filosofismo che
,
inlrodottosi principalmenle nella classe de' legisti,

servi loro di arma per sofisticare contro tutti i diritti e contro le

leggi della Chiesa
,
e

,
rivestitosi di aulorita intellettuale e morale

,

voile mettere in opera tutte le sue visioni teoretictie in norne della

ragione, della giustizia, della religione delta naturale (pag. 69). Gli

stessi elogii potremmo tributare a molte delle sue idee intorno al-

1'eduoazione, al lavoro, alia ricchezza, al salario eccetera, quistioni

nelle quali egli mostra un' assennatezza non comune.

Con pari franchezza per6 dobbiamo osservare che il sig. Smitti

non si dimostra nella parte storica e filosofica del suo lavoro egual-

mente forte, come nella parte diplomatica, politica, ed economica^

anzi siamo costretti a notare parecchie asserzioni o false o audaci
,

le quali non possono in uomo veramente cattolico scusarsi se non

con 1' imperizia della storia, della filosofia e delle sacre discipline.

Cosi per cagion d'esempio, chi potra accettare quell asserzione che,

Yultimo sforzo del potere morale fu quello di Gregorio VII contro

I'imperatore Enrico IV (pag. 103)? quasi dopo di lui non bastasse

anche il solo lunocenzo III a mostrare vivo e vegeto il potere della

Chiesa sugli animi e sulle coscienze! E quel dirci che il Concilio di

Trento poco giovo alia fede (pag. 104)-, quel raccontarci che una

quistione di fede fu regolata (nel Concilio di Costanza) dall autorila
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temporale (pag. 03) : e la maniera con cui si parla della Chiesa in

materia d'interesse del danaro (pagg. 89, 90) e dei duelli e della

Messa sentita per prepararsi alia battaglia (pagg. 107
, 108) , mo-

strano generalmente un uomo debolmente versato nelle materie di

die scrive.

Cosi pure, trattandodell'influenza della metafisica, con soverchio

ardire il sig. Smitti asserisce che la Metafisica scuote le fonda-

menta della fede (pag. 61), che la filosofia degli Arab! introdotla

nelle Spagne ,
ove sussiste sempre , produsse lo spirilo dispulatore

della filosofia scolastica, la cui barbaric reed maggior danno alia re-

ligione, che alle scienze (pag. 64) : che il solo veramente logico e il

Malebranche, cui basta il dito di Dio per ispiegare tult'i fenomeni

(pag. 65) : che per prova del male dalla Metafisica recato alia Reli -

gione si vegga lo Strauss, doltore in Teologia che parla e che fa auto-

rita in una parte della crislianitd: che la metafisica gira in un cir-

colo incapace a servire la mente wmana, e lo provano gli Eoni di

Valentino e la lotta di Abelardo contro S. Bernardo (pag. 70J. E
volendo poco dopo riconoscere che, perdendosi invanearguzienella

ricerca deUassoluto, la Metafisica non erro sempre con disegno pre-

meditato
,

si reca 1'esempio di Fenelon che pubblico egli stesso la

condanna del suo libro (pag. 73J. II che e un corifondere cose di-

versissime, la metafisica, la teologia scolastica,il mitismo di Strauss,

il misticismo gnostico, e 1'ascetica di Fenelon. Strauss e tutt'altro

che metafisico e chi ne accetta T autorita tutt' altro che Cristiano :

ma se anche fosse, proverebbe solo che la metafisica dei protestanti

pu6 condurre all'empieta. Conseguenza pur troppo naturalissima :

ed appunto per questo un Cattolico non deve lasciarsi gabbare dalle

declamazioni degli eterodossi contro gli scolastici, tante volte ripro-

vate e da uomini santi e dotti e dai sommi Pontefici : specialmente

dopo la condanna fulminata nella Bolla dommatica Auclorem fidei ,

contro il Sinodo di Pistoia che vilipendeva alia rinfusa quei grandi

maestri. In tutte le scienze
,
accanto a pochi nobili e sommi inge-

gni, camminano molti mediocri, le cui stranezze o errori o difetti

non debbono imputarsi alia scienza che essi professano. Per qual

ragione dunque 1' A., mentre con giustizia sostiene che non nuoce
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al merito dclle scienze fisiche 1' essere state adoperate contro la

religione ,
non ammette poi ugualmente che un tale abuso non

debba imputarsi alle scienze razionali?

In fine ricorderemo al sig. Smitti (e questo e un punto, al qua-

le tutti gli scrittori dovrebbero seriamente riflettere) cbe quanto

e lodevole lo zelo de'Cattolici allorcbe tolgono a difendere la Chie-

sa e la religione ,
tanto e necessario che nell' intraprendere un

cosi nobile uffizio si armino della scienza e delle doti necessarie

a ben farlo, aftinche non avvenga loro di rendere incerta e dub-

bia 1' infallibile e santa causa che prendono a sostenere. Parole son

queste un po' severe
,
e che di malincuore adopriamo , parlando

d'uno scrittore si bene intenzionato, e che si mostra non poco va-

lentenelle altre parti del suo lavoro. Ma che farci? Non e egli me-

glio far comprendere ci6 che manca ad un libro, e al suo Autore,

che lasciar credere agli avversarii con lodi incaute approvarsi inte-

ramente cio che vi e scritto, dando loro campo a deridere o a con-

futare?

HI.

Corso d'istruzioni catechistiche sulle parti principali della Dottrina

cristiana, del Teologo GIUSEPPE REBAUDENGO. Torino per Gia-

cinto Marietti, 1857.

Gia dabuonapezza i riformisti umanitarii, avendo saggiato i tri-

sti frutti delle dottrine bandite dall Enciclopedia francese del secolo

decimottavo ed attuate poi dalla rivoluzione
,

si dicervellano per

trovar modo di ristaurare quella ch'essi chiamano moralitapubblica.

Sono atterriti dall'abisso orrendo ch'essi vedono aperto da' loro de-

gnissimi predecessor! ,
e vorrebbero colmarlo

, per assicurarsi di

non dovervi precipitare essi medesimi con tutto I'ordine sociale so-

spintovi dentro dalla demagogia piu minacciosa che mai. Per cosi

lodevole scopo ,
in cui entra piu che un poco 1'interesse proprio,

essi cercano con grande sollecitudine aiuto e presidio da ogni cosa,

fuorche dalla sola che sarebbe efficace
, cioe dalla religione cattolica



470 RWISTA

sinceramente e praticamente professata in se stessi e promossa nei

popoli.

Ricorrono pertanto agli spedienti dellaletteratura, della filosofia,

delle arti meccaniche
;
mettono in opera le specolazioni de'morali-

sti pagani dell' antica Roma e d'Atene; s'aiutano colla sapienza

calcolatrice degli economisti
$
stuzzicano i poeti a cantar sull'arpa e

colla mandola le bellezze delle virtu social!
;

si fanno essi stessi pro-

fessori di agricoltura -,
istituiscono biblioteche popolari e gabinetti

di lettura a buon mercato
, aprono teatri con la consueta divisa del

ndendo castiyat mores; fabbricano carceri cellular!-, seminano scuole

di aritmetica, di storia, di botanica e di geografia in ogni bicocca;

insomraa mettono sossopra terra e mare. Dimenticano tuttavia d'or-

dinario, se non anche I' escludono del tutto o ve I aggiungono solo

in dose omiopatica, T insegnamento del Catechismo cristiano per

opera di chi ne ha missione da Dio e da Santa Chiesa.

Onde consegue che nel popolo cosi coltivato ed educate viene

sempre piu scemando 1'efnVacia dei principii religiosi o ignorati o

travolti; e spegnendosi a poco a poco la fede, vien meno altresi la

pratica dei doveri cristiani cbe e la salvaguardia dell'onesta privata

e pubblica.

Percio non e meraviglia se codes ti riformatori, con tutto il loro

afiannarsi pel ristauro della moralita popolare, non riescono ad al-

tro che a promuovere i funesti effetti della morale ctw'fe, ossiastret-

tamente pagana , sostituita alia morale cristiana. Pensate voi se

potrebb'essere altrimenti! Molti di codesti umanitarii, anche a la-

sciar da parte i professori di rivolture politiche pe' quali la filantro-

pia serve solo di maschera, sono cultori divotissimi della filosofia

volteriana-, tengono per loro \angelo TEnciclopedia del secolo de-

cimottavo; hanno a schifo i frati
\
non s'impacciano co'preti; se la

ridono di catechism!, di prediche,di mission! edi Sacramenti; misu-

rano la felicita e la grandezza d' un popolo dai progress! che esso fa

nell'agricoltura e nell industria, daH'operosita nel commercio, dalla

prevalenza nelle arm!, dall importanza polilica dello Stato. Fate dun-

que che costoro si levino in alto e rechinsi in mano, per diretto o per

indiretto, qualche gran parte nella cosa pubblica, chei loro consigli
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siano seguiti, poste in opera le loro teoriche, attuati i loro disegni : e

state pur certi che a poco pu6 andare il maturarvi que'frutti che in

qualche luogo gia sicomiriciano a ricogliere. Si distrugge la memo

morta e si vuotano i conventi, che poi si trasformano in casermeed

in carceri, rnentre si colmano le galere. Spariscono dalle strade gli

accattorii, ma stentano a fornirsi di pane i ricoveri aperti e dotati

dalla pieta degli avi a! sostentamento de'mendici, perche questi si

moltiplicano oltra misura, e la beneficenza de'particolari, impaccia-

ta da fastidiose formalita, sottoposta a pubblicita odiose ed a con-

trolli senza fine, s' illanguidisce, si stanca e lascia fare a cui tocca

il salario. Tutti o quasi tutti sanno leggere^ perci6 si spacciano a

milioni i volumi di romanzacci impuri e di laide novelle. Anche il

rolgo diviene conscio de'suoi diritti inalienabili alia sovranita ed

all' indipendenza; e si ne impara la teorica ela pratica nelle ribal-

de pagine di giornalacci destinati ex officio a fare 1'apologia del re-

gicidio, dell'assassinio politico e d'ogni lordura di comunismo. S'in-

sinua negli animi lastima e 1'amore dei vantaggi portentosi d' una

industria febbrile, d'una sfrenata operosita a fine di guadagno senza

badare a scrupoli nell'uso de' mezzi
;
e se ne colgono i frutti nella

frequenza ognor crescente de fallimenti subitani che traggono al-

1'indigenza le migliaia d' innocenti, e sono talvolta suggellati dal

suicidio. Si tempera e si riduce ad apostolica semplicita il culto

esterno nelle chiese, ma si dotano con munificentissimaprofusione

i teatri, affinche si possano comprare a peso di oro le migliori gole,

e le migliori gambe al diletto delle scene. S' impara acompatire leal-

truidebolezze,anonlimitarela personalelibertadeiruomo,afavorire

1'emancipazione e la riabilitazione civile della donna; e. se ne pu6 mi-

surare il progresso rispondente nelle statistiche de'bambini o stroz-

zati nel nascereo gittati in abbandono sul lastrico d'una strada, per

nulla dire del grave disgregamento delle famiglie. Di cotali mise-

rie s' ebbe in ogni tempo a lamentare un buon dato, perche sono

il porlato naturale delle passioni umane; e sarebbe stoltizia il pre-

sumere di poterle annientare. Ma cidche vogliamo qui far notaresi

e per appunto il crescere di codeste calamita e di codesti disordini,
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diremmo quasi in ragione diretta della efficacia, con cui s' adope-

rano codesti filantropi per cessarli.

Perfezionata per tal modo la morale civile del popolo , essa noa

pu6 tardare a vigorire cosi rigogliosa che debbonsi raddoppiare gli

eserciti, ed assiepare di baionette le citta, per impedirne le troppo vive

espansioni. Ecco il ristauro della moralita pubblica ottenuto il piu

spesso coll'attuazione delle dottrine umanitarie de'libertini. Ipochi

dabbenuomini che vogliono sinceramente il bene, e pure fanno co-

munella con codestagenia,sistupiscono a torto di riuscire a tutt'al-

tro termine da quello ch'essi intendono. Dovrebbero capire che an-

che a lasciare da parte i niezzi per se corrompitori, di cui si servono

i tristi, gli altri o indifferent! o per se buoni nell' ordine puramente

materiale, riescono inefficaci al ristauro morale, quando rion sono

avviyati da quella fede e carita cristiana che e il principio unico di

buona morale; e sogliono esser tali, quando chi vuole usarne si sot-

trae dal magistero della Chiesa.

Noi vorremmo proporre a codesti riformisti un disegno semplicis-

simo, il quale non vale direttamerite a migliorare il commercio o

1' industria, ma e necessario pel ristauro bramato della morali-

ta pubblica. Lascino per poco da parte codeste sterili arti
,
con

cui vorrebbero educare a buona morale i Cristiani, usando i mo-

di praticati forse da Socrate e da Seneca co' lor pagani. Essi han-

no gia potuto toccar con mano che questi non pruovano bene,

e che se bastano ad accattare a chi li esercita un onorevole posto

nel Pantheon umanitario
,
non giovano gran fatto a quelli che per

essi dovrebbonsi migliorare. Facciano pertanto , non fosse che a

maniera di sperimento , quello che bast6 a togliere il mondo dalla

barbaric. Invece di screditare il clero, lo mettano in onore
;
invece

di aizzare le passioni popolari col vantarne i diritti, lascino al par-

roco liberta d'insegnare a tutti i loro doveri; invece di far impara-

re ai bambini ed ai giovinetti il calendario dei martiri della causa

italiana, si contentino di mandarli in chiesa ad imparare i coman-

damenti di Dio e gli esempii de' Santi
,
invece di scaldare le teste

coi racconti dell'eroismo repubblicano di Bruto, di Decio e di Manlio,
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con le solite apoteosi d' Epaminonda e di Scipione, favoriscano la

diffusione di buoni libri che spieghino agl' intelletti anco meno

perspicaci la santissima dottrina di Gesu Cristo. Noi mettiamo pe-

gno quanto si vuole, che in pochi anni si otterrebbe piu, per tor-

nare a sensi veramente civili e social! tutto un popolo, col solo

insegnamento ben fatto del Catechismo cristiano
,

di quello che

in molti lustri con tutte le raffinate Industrie filantropiche.

Codesti pensieri ci vennero suggeriti alia mente scorrendo i due

bei volumi dell'opera del Teologo Rebaudengo. Se tanto muove e

sprona a ben fare la parola evangelica di questo venerando Sacer-

dote, ancorche non avvivata da quell' anima che in lei deve trasfon-

dersi dalla viva voce
,
che cosa non potrebbesi ottenere dallo zelo

e dalla scienza di migliaia di parrochi che hanno per ufficio di

educare i fedeli alia vita cristiana
,

se 1' opera loro non venis-

se attraversala e distrutta? Certo e che tra le grandi ed impor-

tantissime ordinazioni con cui il Concilio Tridentino provvide alia

riforma de'costumi ed alia purezza della fede ne' popoli, efficacis-

sima riusci quella, per cui voile che si stendesse il Catechismo Ro-

mano
,
nel quale fosse chiaramente esposta e la regola del credere

e la legge dell' operare cristianamente.

Fino dai tempi apostolici fiori sempre nella Chiesa di Dio 1' uso

di commettere a Sacerdoti o diaconi, poi acherici, 1' ufficio di dare

ai fedeli ed ai catecumeni gli ammaestramenti sopra la fede e la

morale cristiana
;
e per agevolarne la pratica nei secoli a noi piu

vicini, si congiunse all' insegnamento orale 1' aiuto dello scritto o

stampato ,
sotto nome di catechismo

,
che e quanto dire un libro

compendioso ed elementare di dommatica e di morale. Ma rimase

sempre riserbato ai Vescovi il diritto di prescrirere alle loro dio-

cesi quel catechismo che piu si confaccia alle speciali condizioni di

ciascheduna ,
salva la integrita e la purezza della fede e della mo-

rale cattolica. Dalla quale perche niuno potesse mai discostarsi, fu

per ordine del Concilio di Trento composto il Catechismo Romano,

approvato poi e pubblicato solennemente da San Pio V e da Gre-

gorio XIII
,
ed accolto da tutto 1' Episcopate ,

come regola a cui si



dovessero attenere i parrochi nel dichiarare ai fedeli e spiegare a'fao-

ciulli la dottrina cristiana.

Ma queslo santo ministero non e cosi facile e piano come a prima

giunta si potrebbe credere dagli inesperti. La sublimka inaccessi-

bile dei misteri
,
di cui pure vuolsi procurare che an( he i rozzi ab-

biano sufficiente notizia
;

il pericolo d' ingolfarsi in disquisizioni

troppo astruse e fors' anche dannose per gl' intelletti men forti ; la

necessita di adoperare un linguaggio precise, senza dare nelle sot-

tigliezze delle locuzioni teologiche ;
il metodo che debb'essere chia-

ro, famigliare e capace di tener desta 1'attenzione
,
senza scendere

a volgari trivialila-, Timportanza di fratnmettere preeetti e consigli

pratici alia spiegazione specolativa dei dommi
;
tutto questo esige

nel catechista molto discernimento ,
molta soavita

,
studio non su-

perficiale ma sodo, longanimita, pazienza e zelo veramente aposto-

lico. Ma supposto che tali doti si trovino anche solo in grado poco

piu che mediocre nel catechista
, Tesperienza dimostra non esservi

quasi altro mezzo tanto poderoso per educare a cristiana morige-

ratezza qualsiasi popolo, e di cui siano piu certi i buoni frutti.

Quindi e che non sara mai soverchio lo studio, con cui vi appli-

cheranno Tanimo coloro che per debito d'ufficio sono chiamati a

spezzare cosi il pane della vita ai parvoJi di Cristo
$
e santa vuole

dirsi 1' opera di chi fa di venirloro in aiuto, o spianando le difficolta

o dando loro buoni esemplari di cosi salutare industria. Tra questi &

degno di ampia lode il Corso d'istruzioni catechistiche del ch. Rebau-

dengo, nel quale un parroco o catechista, eziandio se gia fornito del-

la scienzaconveniente ed acceso di zelo, trovera utilissimoindirizzo

per impiegare a gran profitto de' suoi uditori codeste sue doti. In

questi due volumi, di 805 pag. 1' uno e 1' altro di 775, sono stesa-

mentedichiarate,seguendo 1'ordine del Calechismo Romano, le par-

ti precipue della dottrina cristiana, cioe i trattati del simbolo degli

Apostoli, dell' orazione domenicale, dei comandamenti di Dio e della

Chiesa
,
dei peccati in generale e specialmente dei capitali ,

e dei

Sacramenti. La forma prescelta dall' Autore e quella di ragiona-

mento-, in cui e veramente mirabile la spontaneita del discorso
,
la
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limpidezza della frase, la concatenazione dei pensieri e delle ragio-

ni ,
la proprieta delle similitudini e delle immagini, onde si vale a

snodare le difficolta e chiarire le proposte verita di fede. Vanno

innanzi a tutta 1' opera diciannove istruzioni sopra i fondamenti

della religione cristiana, ossia sopra 1'esistenza e le principali per-

fezioni di Dio, la necessita in generate della religione ed in parti-

colare d' una religione rivelata, i caratteri da conoscerlae distin-

guerla da ogni altra, ecc. Di che ognuno vede quanta sia T impor-

tanza e 1'utilita, massime a questi tempi in cui, anche fra i popoli

d'ltalia vanno aggirandosi merciaiuoli ambulanti,incaricati di spac-

ciare la miscredenza o 1' eresia sotto le apparenze di puro Vangelo.

Ci piacque sommamente il vedere quanto a proposito ii Teol. Re-

baudengo seppe nella parte specolativa trarre in campo i testi delle

Sacre Scritture e le interpretazioni che ne danno i sanli Padri ed

i sommi teologi , principalmente sant'Agostino e san Tommaso,

dando a quelle talvolta astruse o sublimi sentenze tanta luce, che

ogni persona di mente non affatto ottusa ne dee rimanere appagata.

Con questo egli ottenne ancora il vantaggio d'essere sicuro che la

parte dommatica e conforme interamente alia dottrina della Chie-

sa, per la cui interpretazione egli s'attiene, come a guida sicura, a

quel sapiehtissimo libro che il Tridentino commetteva a' suoi Teo-

logi, da noi mentovato pi6 sopra. Niuna fatica, niun tedio si prova

in leggere codeste istruzioni, per la cura ch'ebbe 1'autore di ve-

nirvi intrecciando cogl'insegnamenti specolativi le riflessioni mo-

rali, a cui servono di bel corredo le narrazioni di fatti scritturali

ricavati acconciamente dall'Antico e Nuovo Testamento. Soprat-

tutto poi in questi libri spira una cosi dolce pieta ,
una mansuetu-

dine cosi evangelica, uno zelo cosi temperato ma pieno di caldissi-

mo affetto pei viziosi che vuol correggere e verso gi' ignoranti da

istruire, che proprio ti guadagna il cuore.

Ecco dunque pei Sacerdoti e parrochi un bel modello da esem-

plare ed imitare in se stessi , ed un buon aiuto per insegnare al-

trui. Ecco pei riformisti umanitarii il mezzo ch'essi vanno cosi

ansiosamente cercando . di tornare a coscienza
,
a vivere onesto

,
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civile, cristiano le plebi guaste ed immorali ; e se loro non da 1'ani-

mo di farsi piccoli coi piccoli come fece Cristo ecome fa la Chiesa,

almeno si guardino dall' impedire chi ha virtu da tanto sacrifizio,

almeno badino a non distogliere la gioventu dai catechismi per ad-

destrarla in quel tempo ad esercizii ginnastici o peggio, almeno si

tengano dal farsi riformatori di religione , quando i piu d'essi, (ed

accenniamo qui ai banditori del Cattolicismo civile) interrogatine,

forse non saprebbero recitare i principal! misteri di nostra Fede.

Termineremo congratulandoci di vero cuore coll'egregio Giacin-

to Marietti, si benemerito per servigi continui e grandi da lui ren-

duti alia causa della religione, col tenere i suoi tipi a servigio uni-

camente di scrittori pii e cattolici
,
alia stampa di ottimi libri. La

bella ,
nitida e correttissima edizione di questi due grossi volumi

del Rebaudengo gli vale certamente un titolo alia gratitudine di

quanti amano il vero bene del popolo cbe speriamo doverne essere

molto vantaggiato, se i Sacerdoti e parrocbi vorranno valersidi co-

deste istruzioni nei loro catechismi.

IV.

Cenni storici intorno la vita dell' A. R. di Luigia Carlotta di Bor-

bone Infante di Spagna Duchessa di Sassonia. Roma 1858.

Uno tra i molti vantaggi, che a Roma derivino dall' essere la

capitale del mondo cattolico
,

e a riputarsi senz'altro Taccogliere

che continuo fa nel suo seno un'eletta di nobili e virtuosi perso-

naggi ,
i quali attratti dalla loro divozione alia sede di Pietro, qui

lasciano bene spesso il doppio retaggio delle ricchezze elargite in

pie istituzioni
,
e degli esempii d'una vita spesa tutta nell'esercizio

delle cristiane virtu. Una prova di questa verita ci offrono i Cenni

slorici, che annunciamo con vero piacere ai nostri lettori, persuasi

che chiunque si fara a leggerli attesamente ,
sentira risvegliarsegli

in cuore un dolce senso di cristiano compiacimento , qualel'ab-

biamo sperimentato in noi stessi. Non troveranno qui un pomposo

elogio della Principessa Luigia Carlotla di Borbone , ma si vera-
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mente una bene intesa e limpida sposizione degli avvenimenti e

Jelle virtu ,
che segnalarono la sua vita

;
la quale consumata in

continue opere di cristiana beneficenza ha meritato all'augusta don-

na il titolo di madre dei poveri.

L'Autore comincia dal porci sott'occhio con pari verita e luci-

dezza alcune delle fortunose vicende della reale famigliadi Spagna,

riducendo al vero loro merito parecchi avvenimenti ,
su cui tanta

oscurita e tanto fiele versarono gli autori di parte. Espone con qual-

che piu agio i particolari della morte violenta dell' Infante D. F*r-

dinando Duca di Parma avo paterno di Luigia Carlotta
,

il quale fu

luminoso esempio di tutte le virtu, cbe s'avvengono ad un Princi-

pe cristiano, e reo soltanto di non essersi lasciato tranellare dalle

biecbe e perfide suggestioni d'un Governo straniero. Passa quindi

a narrare i tanti infortunii, che da quel punto s'aggravarono senza

posa sulla famiglia della Principessa Luigia, la quale bambina di

pochi mesi perdette il padre Carlo Lodovico Re di Etruria, morto

in Firenze nel Maggio 1803, e nel Dicembre 1807 dovette abban-

donar la Toscana e riparare in Ispagna coll'augusto fratello spo-

gliato de' suoi Stati, e colla madre fatta giuoco alia prepotenza ed

alParbitrio, che reggeain quei tempi le sorti di tutta 1'Europa ;
fin-

ch&
,
staccata la Reina a viva forza dal figlio, angariata , tradita e

condotta a modo di prigioniera fino a Roma, Luigia Carlotta venne

qui colla medesima rinchiusa a titolo di grazia nel monastero dei

SS. Domenico e Sisto. Questo quadro di persecuzioni e di sofferenze,

di soprusi e di virtu, di tradimenti e di angosce, e una pagina elo-

quente per chiunque ha intelletto a conoscere e cuor per sentire.

Educata alia scuola della sventura e del disinganno non appena la

fanciulla pote aU'ombra di quel sacro ritiro tranquillare una vita si

lungamente angosciata, cominci6 sotto il magistero della madre a

crescere la vergine mente nelfassidua pratica delle cristiane virtu,

e a gustarne le dolcezze per modo, che fino agli ultimi anni ricor-

dando i giorni passati tra le figlie di S. Domenico, solea chiamarli

i piu felici che avesse avuti sopra la terra. E quando, ricomposte

ad ordine migliore le pubbliche cose nel 1814, abbandono quell' a-
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silo per ritornare in seno alia reale famiglia, ne riporto la stima

e P affezione di tutte. Vivra certamente lunghi anni benedelta tra

quelle mura la memoria della Duchessa Luigia Carlotta.

Nel 1815 passo a Lucca presso it fratello Carlo Lodovico II , a

cui per gli ordinamenti del Congresso di Vienna fu data la signoria

di quel Ducato sotto la reggenza della madre, e, morta questa del

1824, abbanclono quella corte neU'Ottobre dell'anno seguente spo-

sandosi all' A. R. del Duca Massimiliano di Sassonia. Visse dodici

anni con lui, e quando per la morte del Re Antonio la corona reale

venia di diritto a posarsegli in capo ,
ella con raro esempio di

magnanimo disinteresse persuase il consorie a cederla al Principe

Federico suo primogenito. E fu consigliodi Provvidenza che decli-

nassein tempo le cure e i pericoli che circondano la male invidia-

ta altezza dei troni, poiche non and6 guari e colla morte dello stes-

so Duca perdette in lui tutto insieme un virtuoso marito
,
un sag-

gio consigliere ,
e com'e Ha era solita chiamarlo , un padre. Lihera

cosi di se stessa abbandono la Sassonia, toruo in Italia, e, dimorata

alcun tempo presso il Duca suo fratello, ferm6 alia fine la sua stan-

za in questa capitale del mondo cattolico, ove la chiamavano la sut

piela e le care memorie della sua fanciullezza. E se negli anni addie-

trosi avea sempre cattivati gli animi di quanti usarono con lei per le

sue molte e rare virtu, parve che qui la piela della Principessa Luigia

Carlotta si manifestasse in azioni sempre piu splendide e piu perfet-

te Se non che dotata di un'anima squisitamente temprata aU'arnore

della virtu, ma tutto insieme, per indole di natura, affettuosa, fer-

vente
,
ella sentiva vivamente il bisogno di una persona ,

con cui

potesse a sicurta allargare il cuore, e che le fosse guida e conforto

nel recare ad effetto i suoi caritatevoli disegni. E per6 ,
messa a

partito la cosa, e per accertarsi ad operar dirittamente, consiglia-

tala con persone savie e prudenti , si elesse in isposo nel 1838 il

Cav. Comm. Gian Francesco de Rossi
,
e poichfc la morte ebbe ra-

pito quell' illustre archeologo all' onor delle lettere ed ai vantaggi

della patria, si congiunse nel 1855 in terze nozze al Conte D. Gio-

vanni Vimercati.
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Dal suo prirao stanziarsi in Roma si appigli6 ad una maniera di

vita modesta e privata, che la facea libera a spendersi tutta nel sol-

lievo dei poveri e nell'esercizio della cristiana pieta. Nemiea di quel

freddo naturalismo, che vorrebbe surrogata la mondana filantropia

alia carita del Vangelo, e adultera e svilisce tante opere di benefi-

cenza viziandone lo spirito e stremandone il merito
,

la Princi-

pessa Luigia Carlotta favori quelle istituzioni che riate in seno alia

Chiesa e benedette dal Vicario di Gesii Oisto presentano un carat-

tere indubio di cattolicita come neU'origine cosi ancora nelle pro-

pensioni. Schiv6 fino all'ombra d'ogni pieta esagerata e spigolistra,

ma franca e leale non ismenti giammai la schietta protestazione della

sua fede, e lunge dal vergognare di comparire cattolica e pia nelle

parole e nei fatti, con libero animo ne gloriava s& stessa. Vincendo

coll' alacrita dello spirito le ripugnanze del senso
,
e invigorita da

sentimenti sopra natura era continua intorno al letto delle povere

inferme
,
ne v'era servigio si vile

,
a che non iscendesse , prestan-

dovisi in atto di tanta bonta che si rubava i cuori di quelle pazien-

ti. Costumava volentieri coi poverelli, e se questi facendo a fidan-

za colla sua carita
, riescivano qualche volta soverchi ed importu-

ni
,

la buona Principessa non si reoava ad animo le loro pretensio-

ni, ne punto si ritraea dal soccorrerli. Occultava a studio le larghe

sovvenzioni ai vergognosi indigenti ,
volendo che sollevati da una

mano segreta la benedicessero senza conoscerla.

Ma non vogliamo allargarci di vantaggio in questa materia trat-

tata con tanta unzione e semplicita dall'autore dei Cenni Storici, a

cui rimettiamo chiunque desideri saperne piuavanti; standogli noi

pagatori che 1' operetta rispondera pienamente alle giuste sue bra-

me. E la vorremmo piu specialmente raccomandata a coloro che

la Provvidenza colloc6 in alto stato, perche deH'autorita e delle ric-

chezze si valgano a vantaggiarne la religione e la patria.
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sui vcnt'anni, di cui ci sarebbe grato pub-
klicare il nome, se la discrezione ci perraet-

tesse di fare vio'.cnza alia sua modestia. Non

ha cgli voluto scrivere un romanzo spcttaco-

)oso
}

ricco d'immaginarie arventare e di

casi strani, ma un libro ameno e tutto spi-

rante quei dolci affctti delle virtii doracsti-

che proprie d' un giovane cristiano. Vi si

tratta pure d'amore, ma con espressioni ca-

stigatissime ed incapaci di mettere nella mcn-

te o nel cuore punto nulla men che onesto.
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ri bene ideati e ben condotti, per dirittura

d'intcnzioni, per saviezza di principii, e per

eccellenti ruassiine detlatc senza ostentazio-

ne c scnza pedanteria. A noi piace sovrat-

tutto lo spirito profondamente religiose che

vi regna da capo a foudo, e che tulta 1' in-

linra. Ci congratuliamo col giovane autorc
;

spcramlo che sc egli mctterii iiiano ad altra

soinigliautc operetta ,
andra piu canto nel

ritrarre
,
come facile a continuarsi per lun-

go tempo scnza dare in fallo
,
un intimo

scambio d'affclt!,una pericolosa famigliarita

tra un giovane cd una douzella, quali egli lie-

strive in questo racconto.
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buon cristiano Torino, tipografla diret.ta da P. De Agostini 1858.

Un vol. in 16 di pag. 2SS, che forma le dispense 201 e 202 della

Collezione di buoni libri a favore della Religione, Cattolica, pubblicata
a Torino.

^ II Sacerdote novello erudito intorno la S. Messa e divino officio. Or-

vieto, presso Sperandio Pompei 1858. Un vol. in 16. di pag. 160.

Raccomandiamo ai chicrici ed ai novelli sacrifizio della S. Messa, il secondo al divino

sacerdoti questa buonissiraa operetta, divisa officio, spiegandone i riti e le misticbe ra-

in due trattati,
de' quali il primo spetta al gioni con molta semplicita ed esattezza.

AZZOGGHI M. TOMMASO Le vite de' piu illustri capilani scritte da Gornelio

Nipote, volgarizzate da Mgr. Tommaso Azzocchi, Gameriere d'onore e Cap-

pellanosegreto di N. S. e benefiziato di S. Pietro, seconda edizione. Ro-

ma. Slamperia di Propaganda 1858. Un vol. in 8. grande di pag. 214.

Gi affrcttiarao di annunziare la presente ri- cbe adornano Cornelio Nipote. Delia buona

stampa di quest' opera di Mons. Azzocchi da lingua e de' modi elegant!, con cui c dettata

lui medcsimo in piu luoghi ritoccata e da questa versione bastici dire di avcrla trovata

capo afondo corrctta, per modo che sembraci per ogni parte commendevole, no crediamo

ai tutto rispondere al divisameoto suo di fare che ue giudicheranno altrimenti i cultori

che il volgarizzamento avesse que' medesimi delle buone lettere

prcgi di chiarezza, di candore, di leggiadria

III, vol. X. 31 8 Maggio 1858.
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RAROZZI PIETR.O. -- Del modo di bene morire, tratlato di Pictro Barozzi,
Patrizio veneto, Vescdvo di Bellnno e poi di Padova; voltato di latino in

italiano dal Sacerdote Giosemmaria Barozzi. Portogmaro, dalla Ti-

pografia prem. di B. Castion 1858. Opusc. in 8. di pagine 77.

BIBLIOTEGA DEI G10VA.N1 GOLTl ED OXESTI. - Ruccolta di operctte in pro-
sa ed in versi atte a formats la mente ed il cuore della gioventu di-

leltando ed istruendo. Venesia, presso G. Antonelli.

Di qnesta Raccolta abbiamo parlato ampia- cato (Srie HI, Vol. V, pag. 474 esg.). Si

nirnte negli annunzii bibliografici del Feb- pubblica a volumi in pice. 46. stampati in

braio 4857. Ci basti qui ricordare che ogni carta a mano con piccolo caraUerino. Ognu-
volnme porto 1' approvazione riceruta dalla no dei quali contiene da I'i a 31 foglio, e

Curia Patriarealo di Yenczia, c che la scelta vendcsi al prezzo molto tenue d' una lira

delle opere c fatta con molto scnno, come austriaca.

puo vedersi noil' elenco che ne abbiamo re-

BINI TELESFORO In morte dell'Avv. Luigi Fornaciari Orazione di Mons.

Telesforo Bini delta nella Metropolitana di Lucca Hdi25 Febbraio 1858.
- Lucca, Tipografia di G. Giusti 1858. Opusc. in 8. di pag. 31.

Agli amatori dei buoni studii ha dovuto facciamo voti che alia coltissima citta di l.uc-

riuscire altamente dolorosa la perdita del ca non manchi mtii. siccorae mai non manco

Fornaciari, tanto beneraerito d'ogni maniera finora, chi meriti gli encomii come il primo e

di letteratura
, soprattatto italiana. L'Ora- chi sappia degnamente tributarli come ha

zione in lode di lui dettane da Mons. Bini fatto il secondo.

ci e paruta al tutto dcgna del lodato
;

e noi

BIRAGH1 LUIGI. Le confession! di Sant'Agostino Vescovo d'Ippona, vol-

garizzate e ridotte a facile intelligenza, per uso specialmente della col-

ta gioventii, dal Sacerdote Luigi Biraghi, Diretlore spiriluale nel Semi-

nario teologico di Milano. Terza edizione approrata dal traduttore. -

Uilano, presso Natale Baitezzati successo a Volpato, 4858. Unvol.inS,*
di pag. 280; che forma lepuntate %Q e 11 della CollezioiieintitolataLdi

Parola Cuttolica.

BLANCHARD La scuola dei costumi proposta a guida morale e soave

istruzione della gioventii ecc. ecc. Prima edizione accuratamente ese-

guita su quella di Milano per cura di Giuseppe Pelella Sac. Nap. Na-

poli 1856. Un vol. in 16.

Quest' opera del Blanchard, a giudicarne fivace e il modo prescelto a tal fine, poiche

dalle molte sue cdizi^ni, fu accolta in Fran- in questo rolumetto di 480 pagine si vicne

eia con grandissimo favorc
; compendiata poi discorrendo pei doveri e per le virtu pro-

e rolta in italiano, si do^Ue ristampare piu prie d'ogni stato e d'ogni condizione di per-

volte per satisfurc ai molti rlic ne volevano s.uio, dando i precetti opportnni con an fare

regalare i lor fijliuoli,
o giovarsene a gover- sciolto, chiaro, conciso

,
ameno e sempre

nare e dirigcre saviamcntu i giovanetti. San- confortato da una gran copia di esempii

to e lo scopo a cai intcnde, cioc d'insegna- storici cbe alletta I* cnriosita ed imprimc

re con soave diletto la morale cattolica ed vie meglio nell'animo il dettato morale,

indirizzarc i costumi alle virtu cristiane ; of-
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BONUCCI FRANCESCO Relazione triennale delle malattie mentali curate

nel Manicomio di S. Margherita di Perugia gli anni 1855, 1856, 1857,
da Francesco Bonucci medico primario. Perugia 1858, Tipografia

Vagnini diretta da Giuseppe Ricci. Un opusc. in 8.

BOSCO GIOVANNI II mese di Maggio consacrato a Maria SS. Immacolata,
ad uso del popolo, per cura del Sacerdote Bosco Giovanni. Torino,

Tip. Paravia e Comp. 1858. Opusc. in 16. di pag. 192, che fa parte
della Collezione intilolata Letture caltoliche, anno 6. fasc. 2. Aprile.

BRESCIANI P. ANTONIO D. C. D. G. - II Lionello, Racconto del 1849. Setti-

ma edizione italiana e l.a modenese riveduta
,
corredata di note ecc.

dell'autore. - Volume primo. Modena Tipografia dell'Immacolata Con-

cezionencl Regio Stabilimento dei Filippini, 1858. Un bel wlumettodi

pag. 236, che fa parte della Collezione di letture amene ed oneste.

BULLARIUM DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM SANCTORUM ROMANORUM
PONTIFICUM Taurinensis editio locupletior factacollectione novissima

plurium Brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis, a S.

Leone Magno usque ad praesens; cura et studio R. P. D. Aloisii Tomasset-

tiAntist. Dom. Pontif. et Collegii adlecti Romae virorum S. Theologiae et

SS. Canonum peritorum; quam SS. D. N. Pius Papa IX. Apostolica benedi-

ctione erexit, auspicante Em. ac Rev. S. R. E. Cardinali Francisco Gau-

de. Tom. I. A. S. Leone M. (an. GCGGXL) ad Nicolaum II. (an. MLXl.)
-

Augustae Taurinorum Seb. Franco, H. Fory et H. Dalmazzo edilori-

bus, MDCCCLVII.

Questa ristampa del Bollario Romano e de in 4. costa fr. 48. Del volume II. so-

ora posta sotto lo piu saldc guarentigie d'ot- nosi gia pubblicate quattro dispense. Le con-

time riuscimento. Gli editor! tipografi, vo- dizioni per 1'associaziooe sono le seguenti.

lendo che il loro Bollario potesse aver corso -I . L'opera si pubblica a fascicoli o
dispense

autentico nel raondo cattolico, si volsero a di 40 pagine in 4.; 2. Ogni mese, perora,

Roma, fonte del diritto canonico. L'Em. usciranno cinque fascicoli
;

di cui si accre-

Card. Gaude accetto di buon grado d'esserne scera poi il numero mensile, per aceelerar*

protettore. Venne stabilita in Roma, sotto la il compimento dell' opera; cd ognuno degli

presidenza di Mons. Luigi Tomassetti, una associati puo a piaccr suo ritirare i singoli

giunta di teologi e canonisti, i qaali attcn- fascicoli od aspettare cho sia pubblicato tutto

dono a corredare 1' edizione torinese di co- intiero ciascun volume; 5. II prezzo d'ogni

piosissime aggiunte di Bolle, Brevi, Diplomi, fascicolo e di un franco, da pagarsi quando
Lettere apostolich* riguardanti non solo il si riceve, c le spese tli trasporto sono a ca-

iloinnut
,
ma eziandio la disciplina della rico degli associati per gli Stati fuori del

Chiesa. La benedizione del Sommo Ponteftce Regno Sardo
;
4.L'aQtico Bollario sara com-

Pio IX ed il patrocinio di altissimi personag- posto di circa seicento fascicoli. Le giunte

gi ne assicurano il prospero successo. Questo poi a maniera di appendice formeranno vo-

Bollario si comporra di molt! volumi, ed il lumi separati ,
ed usciranno eguahnente a

primo qui annunziato, di pag. 720 in gran- fascicoli collo stesso prezzo.

BUONARROTI FAUSTINA. Yersi di Faustina Buonarroti Vedova Sturlini:

Firenze Felice Le Monnier 1851. Un volumetto in 8. piccolo di pa-

gine 166.

Qnesti versi, pieni di grazie ingenue e det- stribuiti in due Parti. La prima i- special-

tati con grande nnturalezza di vena, sono di- mente per i fanciulli, cui 1'egregia Autrice
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si studia di educare con matcrno amorc a voli generalmrnte per cleganza di forme che

sensi cli virtii c gentilezza. La parte secon- per nobilta di affetti e di pensieri.

da contienc Poetic tarie, non ineno prege-

CANEVA ANTON1I De nature et origine idearum
, Dissorlalio thrologico-

philosophica Antonii Ganeva Placentiae Typis del Maino 1851. 1 vol.

in 8.

Di qucsto prcgcvole lavoro siaroo contenti a fame un esame accurato, quando la copia

per ora ad annunziarc il titolo riscrbandoci di altrc inatcrie cc nc dial' agio.

CANTAGALLI GIOACCHIXO Orazione funebre delta dal parroco D. Gioac-

chiao Cantagalli il giorno settimo dalla deposizione della nobil donna

contessa Marianna Rondinini Muzzolani. --
Imola, dalla Tipografia

d'Ignuzio Galeati e F. 1858. Un opusc. in 8.* di pay. 28.

Quella p|;re;jia donna che avea tan to edi- il Sac. Cantagalli. Egli in questa breve scrit-

Hcata e beneficata la sua Faenza, lasciando- (ura si c mostrato nella prosa niente meno
le morendo ondc ricordarla per seixpre, me- valente di quello che gia a\oa fat to nella

ritava bene 1 Encomio che ne ha tessuto poesia italiana.

CAPOZZI FRANCESCO All'Amor Cristiano - Inno di Francesco Capozzi
-

Firenze Tip. di G. B. Campolmi 1858 in 12

La nobilta dci concetti, I'armonia del verso, rito del sun Autore. Vi possono ! giovani

la sceltezza del!c parole e delle inim.-ijini imparare come la poesia e grande, anzi allora

fanno di qucsto poemetto di circa -iOO versi e solamente grande, quando si Jeva all'ordi-

sciolti un vero gioiello, e ci ban confermato ne vcramente sacro del pensieri edegli affetti.

nel concetto che gia avevauio intorno al me-

CARBONIERI GIAGOMO Osservazioni di Giacomo Carbonieri Sordomuto,

sopra I'opinione del sig. Giovanni Gandolfi, ProFessore di medicina le-

gale nella R. Universita di Modena. intorno ai Sordomuti. Modena,

Tipogr. di Carlo Vincenzi, 1858. Un opusc. in 8 chevendesi a bcnefizio

del R. Educatorio EstensedeiSordimutidi Modena, ital. L. 1. 50.

Avrebb'egli potato il sig. Carbonieri, sor-

domuto a natiritatf, caldeggiare con esprcs-

sioni di tanto affetto la causa de' snoi fra-

telli d' infortunio e rivcndicarne i diritti
;

avrebb'egli potuto ordinare tanto testimo-

nianze, tcssere tanti discorsi, rlfiutare tanti

argomenti, discntere fatti e principii e con-

seguenze ,
come vedesi nel prescnte opu-

scolo, se i sordimuti fossero di condizione

intcllettuale diversa dagli altri nomini, privi

ed incapaci di chiare nozioni morali e di

quello che dicesi sentimento d'onestii? Con

qucsto ci sembra che il presente libretto sia

una prova di fatto molto calzante del poco

fondamento
, sopra di cui posa un' opinione

rosi sfavorcvolc a codesti sventurati
,

che

gia sono pur troppo csposti al pericolo di

dover patire senza conforto
,

senz' aiuto
,

senza speranza di piu licto a\ venire, i danni

dell'abbandono in che sono i piu d'essi la-

sciati pel pregiudizio che sieno incapaci

d'educazione morale e religiosa. II sig. Car-

bonieri . temendo che la dottriua sostenuta

dal prof. Gandolfi potesse nuocere a' suoi

consorti di sventura
,

discute nel presente

opuscolo qucsti due capi prccipui. 4. Qua)

sia lo stato fisico, morale, intellettuale del

sordomuto a naticitate , e dei principii so-

pra cui si fondano le leggi che lo riguardano,

considerando i due casi, che il sordomuto

riceva o noil riceva la necessaria cducazione
;

2. Quale sia la capacita civile e la rispon-

sabilita legale del sordomuto. No gia in-

tendo, die' egli,
di misurare la scienza del
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mio avversario, ma bensi di soddisfare la parvero non meno giuste che onorevoli, sia

mia coscienza. Ne confutero gli crrori,checon pel ch. Prof. Gandolfi sia pel Carbonieri, le

tutto il rispctto dovuto al suo carattere e alia osservazioni che sopra il presente opuscolo

sua dignita di professore.
'> Questo libretto furono fatte dal ch. sig. B. Veratti nel fasc.

merita d'cssere letto con attenzione da quanti 8. Tom.
Ill, degli Opuscoli religiosi, let-

hanno a cuore di migliorare la condizione terarii e morali che si stampano a Modena.

morale, religiosa e civile dei sordimuti : e ci

CASTAGNOLA (DE) Ricordi intorno a Claudiano de'GontiSormaniMoretti.

Parma 1858, Tipografia Ferrari. Opusc. in 8.

CAVATTONI CESARE. Elogio del Marchese Bonifacio di Ganossa. - Tipo-

gr. Vicentini e Franchini 1858.

GESTARI EMANUELE Modelli di buono, vero, bello scrivere italiano per

letture oneste, utili, amene, tratti dagli Autori illustri d'ogni secolo. Fo-

glio periodico compilato da T. Emarmele Gestari. Saggio primo, che con-

tiene le 30 prime dispense di pag. 8 ciascuna Venezia Giuseppe Gri-

maldo Tip. e Calc. 1851. Un vol. in 4.

DUBOIS La guida dei seminaristi e dei giovani preti, opera dell'Ab. H.

Dubois ecc. tradotta dal francese da Paolo Capello prele torinese To-

rino per Giacinto Marietti, tipografo libraio 1858. Un vol. in 8. pic-

colo di pag. 438.

L'EGGITAMENTO - Giornale filologico, letterario e di amenita. Marzo 1858,

Bologna tip. delle Scienze.

II fascicolo del mese di Marzo contiene fascicolo al mese di quattro fogli in 8., di

una Storia di Most e del suo ritrovamento , pag. 64
,

essendone il prezzo per lo Stato

testo di lingua ora per la prima Volta pub- Romano di paoli 12 per ogni semestre
; pel

blicato dal Cav. Ab. Giuseppe Manuzzi; la rimanente d' Italia paoli 11; e pel di fuori,

continuazione del Tesoro di Ser Brunetto paoli -16. Le associazioni si ricevono prcsso

Latini, cd altrc pregevoh scritture. Tornia- Carlo Ramazzotti in Bologna, per gl'italiani;

mo a raccomandare a7
nostri lettori codcsto per gli stranieri presso il sig. Ugo Gliick

iinportante giornale, di cui si pubblica un libraio, nella stessa citta.

FERRUGGI CATERINA - Rosa Ferrucci e alcuni suoi scritti, pubblicati per
cura di Caterina Ferrucci sua Madre. Firenze, 1858. Tipogr. Barbe-

ra, Bianchi e Comp. Seconda edizione, riveduta ed accresciuta.

Ninna madre cristiana potra leggere questo arricchita Iddio. Sono poi degnissimi di at-

bel libro senza accendersi di desiderio d'aver tenta considerazione i savii consigli dati alle

una figlioola somigliantc alia Rosa Ferrucci madri cristiane in sul finire il
' una holla let-

nei singolari pregi delta mente e del cuore tera a MOMS. Andrea Charvaz Arcivescovo di

che P adornarono. Ma noi vorremmo soprat- Genova; dove la sig. Ferrucci accenna con

tutto che si poncsse mente alia grandissima gran forza i danni gravissimi ed irreparabili

parte che v'ebbe 1'educazione soda, cattolica che provengono alle giovinette dalla lettura

e pia, con cui 1'egregia sua madre coltivo de' romanzi e de' versi d'amore, dagli spet-

quei doni di natnra e di grazia, onde 1' avea tacoli de' teatri e dal fascino delle danze ecc.

FONTANA II mese dei fiori consacrato a Maria Santissima. Libricciuolo

pel popolo. Monza
,
1856. Tipografia dell' Istituto dei Paolini. Un

vol. in 12. dipag. W8.
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FORTUNATI LORENZO Brevi cenni intomo>allo scoprimento della basili-

ca del primo martire della Ghiesa S. Stefano, ed altri monumenti sacri

e profani lungo la via Latina a 3 miglia da Roma, illustrati dallo slesso

intraprendeate Lorenzo Forlunati. Parte prima. Roma, Tipografia

Tiberina, Marzo 1858. Opusc.

FRATILUIGI Della vita e degli scritti di Giambattista Bianconi. Mernorie

pubblicate per le bene augurate nozze dell'Avv. Giamb. Gasoni colla

donzella Luigia Bianconi Bologna Tipogr. all'Ancora 1858. in 8.

Meritevoli sono queste Memorie di essere di rinfrescare colla stampa la ricerdanza di

ricordatc, non foss'altro, pol dilicato intcn- gplendide virtu doraestiche all
1

n no degli sp->

dimento che ne ha ispirata la compilazione. si, perehe siano incitamento ad essi e nobilr

la vece di poesie spsso frivole,o li altri coUli esempio alia prole che se ne sper*.

augurii di conrenienza, e stato bel pensie.ro

FUCCIO ODOARDO - Sermoni morali raccolti per uso specialmente del Me-

se di Maggio, consacrato a Maria Vergine SS. dal Sacerdote Odoardo Fuc-

cio Novara, presso Enrico Crotti libraio editore 1858. Un vol. in

12. di pagine 315.

GIAGOLETTl GIUSEPPE Eiogio Funebre di Terenzio Sal6ni, patmio pesa-

rese, letto per la trigesima il dl 4 Marao 1858 nella chiesa parrocchiale

di S. Giacomo da Giuseppe Giacoletti delle Scuole Pio. Pesaro Tipo-

grafia di Alessio Nobili 1858. Un opuso. in 8.

GIUSTINO MIECOVIENSE - Discursus praedicabiles super Litanias laureta-

nas Beatissimae Virginis Mariae, studio et opera P. F. lustini Miechovien-

sis Poloui, Ordinis Praedicatorurn. Neapoli ex Typis Fibrenianis

MDGCCLVIl Dm Vol. in 4gr. di pag. 386, 602 a 2 col.

I? opera e antica, come quella che vide la nnli concepta; della dissertazionc del ch. f.

Ince fin dall' anno 1-660
;
ma i molti pregi Perrone De Immaculate B. V. Mariae Con-

obe 1'adornano, come le meritarono sempre ceptit; e finalmente della Bibbia Mariana di

somma lde presso i sacri scrittori, cosi in- S. Bonaventura.

dussero, non ha (juari. il benemerito Saccr- Gli Ecclesiastic!, i quali yogliano torre ad

dote napoletano Giuseppe Pelella a intra- argooiento del loro ragionamenti al popole

prenderne una uuova edizionc. E questa e fed el* le lodi della Reina del cielo, troveran-

riuscita splendida yuoi per la bellezza del no in quest' opera un grandc aiuto per la

formato, vuoi per la eleganza dei tipi
o per sodezza delle dottrine e per la copia della

la i-onv/.ioiu' della stampa. Le acorescono put erudizioue che tanta sliina conciliarono al sun

nuovo jircjjio le giunte faite dall
;
Editore di niissimo antore. Di quest' opera poi si hi

opportune note; di tie nuovi discorsi so-r uno sceUo fiore nl libro seguente.

pra 1' invocazionc Regina tine lake orii/i-

De Rosario mystico, discursus praedicabiles selecti ex percelebri opere

super Littiaias Lauretanas P. F. lustini Miechoviensis Ordinis Praedicato-

rum, ad usum concionatorum, studio et opera losephi Pelella pred).

Neapol, Neapoli, 1857. Un vol. in 16. di pag. 264.

GOLFIERI ANGELO Fiori di virtu: Raccolta islruttiva, fatta da Angelo

Golfieri per utilita della gioventu studiosa. bologna Tipog. alTAnco-

ra 1858. Un opusc. in 8. di pag. VI11, 94.

Questo caro lihrettino sara un piaccvole virti'i religiose e morali sono qni a un per

regalo poi giovanetti. Gli atti delle precipue nno descritti e commentati con poche e s-
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vie parole, a cui tien tlictro un' elegante e derna, per raodo che la mente ed il cuore

concisa narrazione di un fatto ricavalo o dalle vi trovano del paro gratissimo pascolo.

Sacre Scritture o dalla storia antica e mo-

GOLFIERI GAETANO Versi e Prose di Monsignore Gaetano GolOeri Vol.

1. Fasc. 2. in 8. di pag. 63.

E la continuazione d'una raccolte gia da noi mentovata nelle precedent! nostrc biblio-

grafie.

LAZZARI GIUSEPPE Detle lodi di S. Girolamo Emiliani. Discorso recrtato

dal Parroco Giuseppe Lazzari nel giorno 8 Febbraio 1853, primo da che

i RR. PP. della Congregasione di Somasca riprendevano la Direzione del

pio istituto degli Orfani in Venezia, ecc. Vemezia, nella Tipografia
di L. Gaspari, 1858.

LEXICON TOTIUS LATIMTATIS. I. Facciolati, Aeg. Forcellini et L Furla-

netti, Seminarii Patavini alnmnorum cura, opera et studio lucubratum;
nunc demum iuxla opera R. Klotz, G. Freuad, L. Doderlein aliorumque
recentiorum auctius, emendatius mclioremque in formam redactum,
curante Doct Francisco Corradini eiusdem Seminarii alumnp. Dalla

Tipogr. del Seminario Vescoviledi Padova.

Questa edizione, in graiulezza, forma e che vi si associano prima che esca in luce

bellezza perfettamente simile a quella di il fascicolo 3., ognuno di essi costera soli

Londra del 1 826
,

sari divisa in 4 volumi franchi 3: pubblicato il fasc. 3.*, il prezzo

in 4. massimo
,
e comprendera circa 400 sara di fr. 4 per (jnelli che tardassero fin

fogli di otto paging I' uno in 5 colonne. Si allora ad assuciarsi. E gia pubblicato il \ .'

pubblica a fascicoli di fogli 10, e per quelli fascicolo di 40 fogli.

MAGNANI MONS. GIANFRANCESGO II progresso materiale ed il clero cat-

tolico, discorso di S. E. Rev. Mons. Gianfrancesco Magnani Yescovo di

Recanati e Loreto. Recanati, Tipografia Badaloni 1858.

Questo discorso fu letto il giorno 27 Gen- rere sbrigliato, sino a sostituire la materia a

naio p. p. nell' adunanza che si tiene ogni Dio : percio essere debito del Clero fornirsi

mese dal Clero Loretano per la risoluzione del di scicnza per indirizzare al bene codesta

casi di morale; e desto tale-ammirazione ne- tendenza e bramosia di progresso materiale,

gli uditori, che qnesti feeero dolce violenza ond' e agitato il secolo, ed infonderle h> spi-

ll
;

egregio Pastore per averne in grazia la rito cristiauo che la govern!, e ne impedisca

laciillii di ni:niilaiT allc stampe si beila ora- gli abusi. E intorno a cio venne dtsegnando

zione. In essa 1'eloquente prelato dimostra il i modi da adoperarvisi con frutto ; dove si

progresso materiale essere effetto di natura parve inui meno grande lo zelo e la pieta

ed inteso dal Creatore stesso
;
ma grandissi- che 1' ingegno e la doltriua del Tencraiulo

mi danni doversene temere, ove si lasci cor- Prelato.

MAM LU1GI Csnni storici sopra 1'origine ed il culto del prodigioso simu-

lacro del SS. Grocitisso, detto comunemente del Rosario, che si venera

nella Ghiesa del Gesu in Mirandola, compilati dal Dolt. Luigi Maini.

Slodena Tipografia della R. D. Camera 1858. Un opuc. in 8.

MALVEZZI AW. GIUSEPPE MARIA. Per il trasferimento nel palazzo di

Spagna dell'Istituto Manin, sezione maschile, e Tinaugurazione del busto
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del Co. Giambattista Scheriman, allocuzione dell' Aw. Giuseppe Maria

Malvezzi. Venezia, dalla Tipogr. di Pictro Naratovich. 1858.

MAR1NELL1US IOSEPHUS PASCHALIUS Job, Apocalypsis et Moysis canti-

ca a Josepho Paschalio Marinellio versibus expressa. Anconae 1856,

per Sartorium Cherubinium P. P. Opusc. in 8. di pagg. 88. 45, \9.

- De Sacramentis
,
libri II, losephi Paschalis Marinellii. Recineti, Typis

Morici et Badaloni, 1851. Opuscolo in 8. di pag. 60.

-
Prophetae a I. Paschalio Marinellio versibus expositi. Tomns primus.

Anconae. 1856, per Aureli losephum et Soc. Due fascicoli in 8 di

pag. 454.

MELGA MICHELE Quattro leggende inedite del buon secolo della lingua

Napoli, Stabilimento tipografico del cav. Gaetano Nobili. 1857-

A queste quattro leggende, cavatc d un grafia di qucste leggende, o per adilitar

Bodice magliabecchiano, flic e tra qnelli il- qualche vocc e modo di dim o mancante al

Instrati dal Follini,veiine aggiunta dall' edi- vocabolario o degno di considerazione. Al-

tore sig. Melga una tavola di osscrvazioncel- trettanto fece il sig. Melga pel segnente opu-

Ic, o per dichiarare qualche voce oscura e scolo, (ratio ancor esso da un codice nioglia-

giustificare qua e la con altri esempii 1' orto- becchiano.

-
Leggenda dei Santi Cosma e Damiano, scritta nel buon secolo della lin-

gua. Napoli, dalla tipografia Trani. 1851.

MICOVIK II Gonteslo e le bellezze delle due lettere ai Corinti; dimostrate

dal Sac. Giacomo Micovik dell' Oratorio. Brescia, 1850, Tipografia
Vesc. del Pio Istiluto. Vol. unico in 8, di pag. IX, 232.

- II Contesto e le bellezze della lettera ai Romani, dimostrate dal Sac. Gia-

como Micovik delF Oratorio
;

colla ricerca in fine dei significati, che

hanno nelle Sante Scritlure le parole Prescienza, Preordinazione, Pre-

destinazione, ed Elezione. - - Brescia 1851, Tipografia Vesc. del Pio

Istituto Vol. unico in 8. di pag. X, 569.
-

II Contesto e le bellezze della lettera agli Ebrei; dimostrate dal Sac. Gia-

como Micovik delFOratorio. Brescia 1858, Tipografia Vesc. del Pio

Istiluto. Vol. unico in 8. di pag. 142.

Nan vogliamo differire 'a' nostri lettori per modo che un discorso continue, plans
I annunzio di queste prcgevoli opere ,

le e senza impaccio di spinosc controrersie e

quali torneranno certamente utili assai ai di variant! serve a mettcre in luce il senso

giovani chcrici e sacerdoti
,
che attendant) e la bellezza della dottrina dell'Apostolo. Jn-

alle discipline teologiche, per entrare bene tanto, chi bramasse averne fin d'ora pin

innanzi nello studio e nella conoscenza delle estesa notizia, vogga la bella rivista ehe della

Epistole di S. Paolo. Accanto al testo latino seconda di queste operc fn scritta dal eh." P.

della volgata vi si legge la rispondente tra- Sorio, ed inserita nel fasc. 8. Tamo
III,

duzione del Martini: la parafrasi, la sposi- dell' eccellente raccolta intitolata Oputcoli

zione, gli schiarimenti dell'autore sono, o?'e religion, letterarii e morali, che slampasi

ii'uapo, intercalati tra versetto e yersetto, in Modena.

MIGNANTI. Due poesie inedite di Maestro Nicolo Cieco di Arezzo, scrilto-

re del quattrocento, pubblicate dall' Ab. D. Filippo Maria Mignanti ecc.

Roma, fratelli Pallotta Tipogr. in piazza Colonna, 1858. Un opusc.
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MISLIN ILuoghi Santi, per Monsignor Mislin. Volume. II, parte-II.
8 eIII. a

che formano le puatate 22* e 23a della collezioae intitolata La Parola

Cattolica. Milano presso lo Stabilimento librario Battezzalii. 1858.

MORI P1ETRO II Parroco di Campagna che istruisce il suo popolo, per
il Can. Pietro Mori Pievano di Montopoli. 2 edizione corretta dall'Autore.

-
Firenze, Felice Le Monnier 1851. Un volume in 8.* piccolo, dipa-

gine, 288.

Qucsto luinii libro contiene settc Discorsi L' esperienza m'insegno, die' egli (pag. 9),

dell'autore al suo popolo, dei quali i prinii che se il Prete non ispiega il \angelo al

due sono Delia Malattia dell' uva (consi- popolo con la lingua viva del popolo, getta

derata come gastigo divino), il terzo Della il fiato e qualcos' altro. . . . Volli quindi .

Bettemmia, due Del Furto e due altri Del- * provarmi a scrivere con questa cara lin-

la Onesla della Donna Cristiand ; inoltre gua parlata dal nostro popolo non corrotto

due Oinelie, 1' una in onore di S. Stefano alcuni discorsi di cose religiose. E vi e

protomartire , V altra di S. Giovanni Apo- riuscito felicemente
, soprattutto per la pu-

ttolo ed Evangelista. Idue Discorsi Della rezza della lingua, piena di que' vezzi e di

Malattia dell'uva furono gia pubblicati nel quelle schiette eleganze che fioriscono tuttodt

-1854 sotto il nome di Don Felice Priore di spontanee sulle labbra del popolo toscano e

Pratiglione (Vedi Civilta Cattolica II Se- rendono la lettura di questi Discorsi singo-

rie, Vol. X, pag. 688); come quel Della Be- larmente cara e dilettevole.

stemmia e i due Del Furto sotto il nome L'Autore pubblica il presente libretto co-

di Don Giuseppe Parroco di Bellavista me un saggio che fra qualche tempo sard

nel -1835. seguito da altri; promessa che tut'i lettori

In questi Discorsi la dottrina del Vangelo di tal saggio vorranno certamente veder tosto

piglia una singolar grazia dalle forme popo- avverata, a vantaggto della religione e delle

lari ed elegant! ondc 1'autore 1' ha vestita. lettere italiane.

NICOLAS La Vergine Maria e i divini disegni, nuovi sludii tilosofici sul

Gristianesimo per Augusto Nicolas. Volume primo. Torino, biblioteca

ecclesiaslica editrice, 1858. Un vol. in 8. di payine 318, che e il pri-

mo dell'anno VII della Biblioteca Ecclesiastica.

PALMIERI ADONE Topografia Statistica dello Stato Pontificio, compilata,

dal Gav. Adooe Palmieri fascicolo 4 e 5 di pagine 208 e XXIV. Ro-

ma 1858. Dalla tipografta forense.

Di quest' opera importante e favorita da descritta la Comarca di Roma, colla giunta

auspicii autorevolissimi abbiamo gia annua- di un' Appendice della Parte prima. L'Ope-
ziato altra volta i primi tre fascicoli conte- ra intera sara di fogli 200 di starnpa in 8.*,

nenti la Parte prima, ove e la descrizione di ed e a spcrare che il favore pubblico, rispon-

Roma. I due fascicoli che ora annunziamo dendo all' utilita di essa, ne assicuri sempre

contengono la Parte seconda, nella quale e piu e ne acceleri la pubblicazione.

PIERUCCI DOMENICO Ruiimenti di Rettorica raccolti e ordinati in lezio-

ni dal P. Domenico M. Pierucci da Montemilone professore di Sacra Elo-

quenza. Napoli dalla stamperia del Vaglio ,
1858. Un opusc. in 8.

di pag. VII, 118.

POMPEl SPERANDIO Compendio della vita del Beato Tommaso di Orvie-

to detto dal Fico, dell'Ordine de'Servi di Maria, con la narrazione dell'in-.

venzione del sacro suo Gorpoe solenneBeatificazione. Orvieto, pres-

so Sperandio Pompei 1858. Un opusc. in S.dipag. 51.
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PROTALUIGI Cenni storici della pia Confraternita della Milizia Angelica,

del P. Luigi Prota de'Predicatori, Lettore in sacra teologiaece. Pesa-

ro 1858. Nella tipografia Nobill. Opusc. in 8,* dipag. 80.

RESTELLI .GIO. Barnabita Corso di storia per le claesi superior!. Parte

prima : Storia antica. Parte seconda : Medio eve. VoL 2. in 8. di pag.

226, 233. itilano, Tkpografia e Libreria Pirotta e C. 1858.

RICGI MAURO La fede cattolica in Firenze. Discorsi morali detti nei tre

solenni Oratorii del Febbraio 1856, nella Ghiesa di S. Giovanni Evaoge-

lista, dal P. Mauro Ricci delle Scuole Pie. Seconda edizione approva-
ta dall'Autore. Imola Tipbgrafia d' Ignazio Galeati e F. a 1851.

SCAVINl PIETRO. Theologia moralis universa, ad mentem S. Alfonsi M.

De Ligorio, Pio I'X Pontifici M. dicata, auctore Pelro Scavini. Editw se-

ptima omnium absolutissima. Mediolani, apud Ernestum OKva
Edit. Bibliop. 1858. Tre bei volumi in 8.c di pag. 662, 130 e 150.

Del valore e dm pregi molti e gramti di e Patrochi 1' aver qui raccollc a' luoghi loro

quest'opera abbiamo discorso altra volla (Se- proprii qnelle citazioni di diritto ciuilo ch

rie
I,

vol. VI, pag. 580) quanto hastava
, occorrono; e cio non solo per uno Stato, mi

non certo ad agguagliarne il meritn. ma per pel Piemonte, per 1' Austria, per la Francia,

10 meno ad invogliarne i nostri
letlori, mas- pel Ducato di Parma, e per gli Stati Poatifi^

sinic del Clen>. Intorno alia presente edizio- cii,.Estensi e Toscani, indicaiido per ciasci*

no, die e la seltima, ricorderemo di nuovo no i tratti del rispettivo Cudica che rij;uar-

11 vantaggio grandissimo che e pei Moralisti dano la quistione, di cui si tratta.

SCHULTE GIOV. FEDERICO Manuale del diritto matrimoniale cattolico

del Dottore Giovanni Federico Schuke. Vol. II. lllnstrazione della legge
sui matrimonii dei Gattolici, nell'Impero d'Austria, dell'8 Ottobre 1856, e

delfannessavi patente iraperiale, colla esposiaone e motivazione delle

disposizioni della legge ecclesiastica. Milano , presso Natale Battez-

zati 1851. Un vol. in 8. piccolo di pag. 160, che forma la puntata
%4 della. Collezione intitolata La Parola Gattolica.

TOIGNE M. T. H. S. Trattato generate della pronunzia francese, seguito

da bran i scelti ne' migliori autori per fame I'applicazione. Opera del

Sacerdote francese M. T. H. S. Toigne, gia professore pubblico dilettera-

tura francese nella sua patria, ora professore a Roma della stessa lette-

ratura. Roma Tipografia di Giuseppe Mengoni 1858.

II presente volume di pag. 292, forma la uieute per gl'
Italian!

;
ma c indipcndenU

prima parte d'una npova grammatica gene- dalle altre parti e puo giovarc assai anche

rale della lingua francese, composta special- da sd sola.

TOTl AB. GIAMBATTISTA Eleganze italiane diraostrate con gli eserapii dei

classici, e ridotte a piccolo diziooario dall'Abate Giambaltista Toti. -

Roma, tipografta delle Belle Arti, 1851 e 1858.

K usi-ita la decima ed ultima dispensa di ne 485. L'autorenon ha dissiraulato le dif-

^oost' opera gia da noi commendata negli ficoltii che soglionsi recare contro cotali rac-

annunzii bibliografici del mese di Maggio colte di eleganze, ma le ha saldamente ri-

4857, la quale forma un bel volume di pagi- fiutate nella prefazione; e<l a noi sembra ehe
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quest' opera d;bba riuscire utile non poco leggiadre e quelle maniere piii eleganti di

all' intento di fare che i giovani pongano dire che in buona lingua rispondono alle

more al bello e purgato scrivere ed allo comuni : di che puo ricavarsi il vantaggio di

studio degli autori classic!. E in sostanza non averle a cercarc in certi libri,
in cui si

nna specie di dizionario, in cui dopo la voce migliora lo stile a discapito del buon -

piu usuale yeggonsi notate le piu scelte e stume,

VALLE P. GIUSEPPE MARIA della Congregazione del SS. Redentore. -- II

nuovo mese di Maggio in onore di Maria, rieavato dalle opere di S.

Alfonso de' Liguori. Monza 1851. Tipografia dell' Istituto dei Pao-

lini. Opusc. in 12 dipag. 216.

VILLIERS La dignita della natura umana considerata da vere filosofo e

da cristiano
,
dall' Ab. diVilliers, prete ecc. Torino , 1858, -Tipogr,

dir. da P. De Agostini. Un opusc. in 16. di pag. 151
,
che forma le

dispense 203 e W4 della Collezione di buoni libri a favore della reli-

gione Cattolica.

VOGABOLARIO Universale latino-italiano e italiano-latino compilato e in

nuovo ordine disposto colla scorta dei migliori e piii recenti Lessici

e Vocabolarii pubblicati sin qui nell'una e nell'altra lingua in Alemagna,

Francia, Inghilterra ed Italia, da Antonio Bazzarini e Bernardo Bellini

Professore di lettere greche, latine e italiane, colla giuata di moderni

accreditati vocaboli resi latini dal Gav. Tommaso Vallauri, Prof, di Elo-

quenzaLatina nelle R. Universita di Torino, ad uso delle classi di Lati-

mtasuperiore Torino, L'Unione Tipograftca editrice, Via B. V. de-

gli Angeli 1858.

Attencndoci, in quanto al merito di questo corapreso in 55 dispense, sono gia uscito 30

Tocabolario, a quello che notammo altra vol- a'tre dispense del secondo volume italia-

te (Serie III, vol. VII, pag. 48C) ricordia- no-latino, con le quali si giuagc alia voc*

moche, ultru alprinio volume latino-italiano, Reconciliare.
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Roma 8 Maggie 1858.

T.

COSE ITALIANS

STATI PONTJFICII. 1. 11 S. Padre ad Ostia 2. II S. Padre alia Basilica di S. Cro-

ce 3. Beneficenza del S. Padre 4. Nuovo inviato di Nicaragua 5. Ar-

rivo a Bologna dell' Em. Card. Legato 6. Scoperte archeologiche del sig.

Lorenzo Fortunati 7. L' Orfanello, nuovo giornale.

1. II S. Padre
,

il giorno 29 di Aprile, parti dal Vaticano per recarsi ad

Ostia, dove si compiacque di rivedere gli scavi allre volte visilati, e parecchi

monumenti scoperti piu di recente. Ebbe 1'onore di essergli guida il signer

Commendatore Visconti, commissario delle antichila, il quale in talecirco-

stanza pubblic6 un nuovo quaderno di antiche iscrizjoni ostieasi, rinvenute

nella via de' sepolcri, tornate in luce dalle escavazioni fino al 1858. Sua

Santita si rec6 poi a S. Paolo, fuori delle mura, ove ammise alia sua mensa

parecchi Em. Cardinal!, le Eccellenze dei signori Ambascialori di Austria,

Francia e Spagna, i suoi Ministri, parecchi Arcivescovi e Vescovi, 1' Eccel

lenza del sig. Generale Conte di Goyon, comandante la divisione francese,

il Generale Conte di None comandante francese di Piazza ed altri personaggi.

2. II giorno 3 Maggio poi, festa dell'Iovenzione della S. Croce, il S. Padre

recossi, nell'ore pomeridiane, alia Basilica Sessoriana di S. Croce in Gerusa-

lemme, ove fu ricevuta daU'Em. Card. Clarelli, prolettore dell'Ordine Ci-

stercense, dal Rmo. Padre Abate Cesari, Presidente generate del medesimo

ordine, e dalle due comunita riunite di S. Bernardo e di S. Croce. Entrala

la S. S. nelT interno del monastero dei monaci Cistercensi, ai quali 6 afti-

data la custodia di quel tempio, fece in prima, in forma privata, la be-

nedizione degli Agnus Dei, che suole aver luogo in tempi determinati. Si

condusse poi nell' interna cappella a venerarvi le insigni reliquie Sesso-
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rianc, che vi si conservano; Ic quali voile egli slesso mostrare al popolo

dalla tribuna, benedicendo con quella della SS. Croce, i molti fedeli romuni

e slranieri che erano accorsi nella Basilica.

La sera del giorno 5 cli Maggio la stessa Sautita Sua parli da Roma per

la villa di Gastel Gandolfo.

3. LaSperanza, giornale di Atene, anmmzia che il S. Padre Pio IX, mosso a

pieta dei poveri di Corinto, poco fa quasi distrutta da un terremoto, invi6

loro la somma di 500 dramme. II Giornale di Roma poi reca che la stessa

Santita Sua ha leste appagato i voti del Glero e del Popolo Maentino, nella

Provincia di Frosinone, dando la somma necessaria per il ristauro della

chiesa collegiata che abbisognava di grandi riparazioni, per compire le

quali non bastavano le forze del Comune.

4. II giorno 24 di Aprile, 1'Eccellenza del sig. Marchese Ferdinando Loren-

zana fu ricevuta in particolare udienza dalla Santita di N. S., alia quale pre-

sentd le lettere, onde e accreditato come Ministro plenipotenziario della

Repubblica di Nicaragua presso la S. Sede.

5. L'Em. Cardinale Giuseppe Milesi Pironi Ferretti, Legato della Provincia

di Bologna, partito da Roma per la sua nuova residenza il 22 di Aprile, giun-

se in Bologna la sera del 30 dello stesso mese. Lacittae provincia di Bolo-

gna e lietissima cheil restituito reggimento consueto siaora inaugurate da

un Principe di S. Ghiesa
,
del quale vive si bella ricordanza ne' paesi del-

1' Emilia, ch'egli gia resse Prelato, e che nel Ministero dei Lavori pubblici

inaugur6 e compi tanle opere si important} alia prosperita dello Stato. Due

deputazioni bolognesi, 1'una della Provincia, 1'altra del iMunicipio, incontra-

rono in Imola I' Em. Porporato e 1' accompagnarono poi nel suo viaggio
iino a Bologna, dove egli fu ricevuto cogli onori dovuti all'alto carico da lui

sostenuto.

Mons. Gamillo Amici, che ne' due anni scorsi govern6, come Gommissario

slraordinario, le quattro Legazioni, reggendo insieme la Prolegazione di Bo-

logna, prima di partire per Roma, dove fu eletto da S. S. a Ministro dei la-

vori pubblici, si rec6in Modena per ossequiare 1'A. R. del Duca Francesco

Y. Sua Altezza lo ricevette con quei modi benevoli ed affettuosi che dimo-

slrano quanto 1'augusto Principe sia stato soddisfatto delle relazioni passate
trail rappresentante della S. Sede in quelle province ed il Governo eslense.

6. Importanlissime per le arti e per gli studii archeologici sono le scoperte
fatte flnora dal sig. Lorenzo Fortunati negli scavi da lui impresi, con molti

dispendii, sulla vialatina, a due miglia da Roma: ma quella fatta il gior-

LO 28 del passato Aprile, vince nel pregio molte altre. Essa consisle in una
stanza sepolcrale quadrilunga, a croce, ornata nella volta di stucchi e di

pitture, si che molte parole sarebbero necessarie per darne giusta idea. Ne-

gli stuccbi si vedono, con grande eleganza , flgurate parecchie scene del

ciclo troiano, come il giudizio di Paride, Achille a Sciro, Ulisse e Diomede
col palladio, Filottete a Lemno, Priamo davanti Achille pel riscatto del cor-

po di Ettore, e fmalmente Ercole Gitaredo. Nel centre vedesi rappresentato
Giove portato dall'aquila, col fulmine accanto: ed in varii scornpartimenti
sono figurate divinita diverse e combattimenti di Centauri colle Here, e pit-
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lure fra mezzo, le quali rendono 1'effetto dello stucco ancor piu meraviglio-

so e vago. In mezzo a questa staoza e un gran sarcofago di marnio greco,

diviso dentro in due parti, per ricevervi due corpi. E lungo 13 palmi e mezzo

e largo circa selte. Intorno giacciono, senz'ordine, allri nove s^rcofagi, tre

de' quali di iinissimo lavoro e maravigliosamente conservati. Sappiamo che

il sig. Fortunati si e accinto gift ad illustrare questa'e le altre grandi sco-

perle da lui fatte sulla via latina in una speciale relazione. Intorno allo sco-

primento della Basilica di S. Stefano e di altri monumenli, egli ha gia dato

brevi cenni in una memoria a stampa, che abbiamo sott'occhio e che abbia-

mo citata negli Annunzii Bibliografici di questo quaderno.
7. II 1 di Maggio e uscito in Roma il primo numero di un nuovo giornale

intitolato: L'orfanello; giornale di istituzione morale, a benefizio del Con-

servatorio della SS. Concezione pel collocamento di povere or/one. Uscira tre

volte la settimana e coslera a ragione di 30 baiocchi al mese. 11 titolo sles-

so del giornale, la tenuiti del prezzo, e piu lo scopo morale e di beneticen-

za a cui tende e per cui e istituito, sono piii che bastevoli argomenti della

sua soda utilita.

STATI SARDI (Nostra Corrispondenza} 1. Legge contro le cospirazioni e il regi-

cidio 2. Discorso del Conte Solaro della Margarita 3- Gli Emigrali nel

Parlamenlo subalpino 4. Lodi del Hrofferio ai regicidi o. IVogramma

politico del Conle di Cavour 6. U Pieinontc e la Kepubblica francese uel

1*U8 7. LamarCine, Bastide e la Gazz. Piemontese 8. Votazione del-

la legge.

1. Due mesi fa il Jlinistero piemontese presenl6 alia Camera dei Depvitati

un disognodi legge in tre articoli; il primo per punire le cospirazioni con-

tro i capi de'Governi forastieri-, il secondoper definire e reprimere 1' apolo-

gia dell'assassinio politico; il terzo per riformare 1'organameuto dei Giurati

che giudicano tra noi una parte dei reati dislampa. La giuntaincaricata di

esaminare questo disegno di legge, propose alia Camera di rigettarlo, come

gik v'ho scritto nelle mie precedenti corrispondenze. II 13 di Aprile la Ca-

mera incominci6 a discuterlo, e la discussione dur6 fino al 29 di Aprile

inclusivamente, spendendoxisi intoroo ben quindici tornate. Vi parni giusto

perci6 cb' io vi spenda almeno una corrispondenza; ne saprei altrimenti

dare ai vostri lettori un' idea chiara della discussione, de'suoi episodii, del-

le important! rivelazioni che venneroagalla,e delle condizioni e stato delle

parti in Piemonte. Questa politica discussione si divise indue parti; nella

prima si tralt6 in generate dello schema di legge, se cioe si dovesse pren-

dere o no in considerazione, tanto per la sua sostanza, quanlo per le cir-

costanze che pareano esigerne la votazione; nella seconda si tratt6 dei

termini e dello spirito onde dovea essere informata la legge.

2. Primo a parlare fu 1' eloquente capo dei Conservator}, il Conte Solaro

della Margarita; il quale stabili che la legge era commendevole e conforme

ai doveri di societa ben ordinata, in quella parte in cui voleva condannare
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la cospirazione e 1' apologia del regicidio. Vi fii pur troppo, cosi egli, chi

non crede contaminarsi portando alle stelle la memoria di Pianori, di Age-

silao Milano, di Libeny; chi non segn6 col marchio dell'iafamia il nome di

Pieri, di Orsini, de'loro complici esecrandi. Meglio ispiratii Ministri, da gran

tempo, a tutela di nostro onore, di nostra indipendenza, avrebbero propo-

stouna legge severa riparatrice di tanto scandalo. (Alt. uff. della Cam.

N. 147. pag. 553). II Gonte della Margarita impugno I'attitudine dd Mini-

stero e la fatal sua politica, mostrandone la contraddizione. Or son po-

chi giorni, diceva egli, abbiatno vista pubblicata nella Gazzetta ufficiale, e

con parole di simpatia quasi proposta ad insegnamento alia gioventii ita-

liana, la lettera con cui Orsiui, dai gradini del patibolo, aveva 1'impudenza di

raccomandare all'Imperatore 1'Italia. L'ltalia esterrefatta e sdegnosa respin-

ge gli ufticii e gli affetti d'un malfattore, che, par quanto era in lui, 1'ha dis-

onorata, ne credero mai che inchini verso di lei 1' animo di un augusto

Principe quella teraeraria commendau'zia. Riconobbe e Iament6 1'Oratore

che il Ministero piemontese fosse stato costretto dagli uffizii di Francia a

piresentarela legge-, mafece qnesta iraportantissima osservazione: II Conte

di Gavour, nel 1856,invocava gli nfficiidelle Potenze per moditicare lo Sta

to Pontiticio, per imporre al Papa mutazioni essenziali nell' amministrazio-

ne, e nondubitavache la volonta irremovibile di quelle Potenze costringe-

rebbe la Corte di Roma ad accondiscendere. Egli applaudiva all'intervento

diplomatico in Napoli; e ben mi ricordo che, quando si discusse il traUato,

find'allora io gli diceva ch' egli aveva aderito implidtamente aU'interven-

to in Torino. Or egli ealla prova della verita delle mie parole: non ebbero

le sue note grande efticacia per quanto riguarda gli Stati d'ltalia, ed or toc-

ca a lui
,
tocca al paese nostro subire 1' applicazione delle sue teorie. II

Conte della Margarita promise poi che avrebbe proposto un temperamento
alia legge, per cui i giudizii contro i cospiratori e gli apologisti del regicidio

fossero sottratti ai Giurati e commessi invece ai Magistrati ordinarii.

3. Dopo di lui par!6 lungamente il deputato Boggio in favor della legge ,

ma nulla vi fu in quel discorso che meriti un cenno. II Mamiani accett6 la

legge per quella sentenza che disse di aver sempre ammirato fin dall'in-

fanzia: fiat iustitia et pereat mundus; ma colse il destro per lanciare

qualche frecciata contro 1'antico Governo di Carlo Alberto e i suoi Minislri

prima della Gostituzione
;
nel che fu pure imitate dal deputato Farini. Sta-

vano per6 nella Camera due di questi antidii Ministri di Carlo Alberto, il

Conte della Margarita e il Conte di Revel, che amendue risposero. II primo,
con solenni parole, rimproverft il Mamiani di trattare con finzioni poetiche
cose che toccano la ragione di Stato, e di offendere co' suoi rimproveri la

dignita della Corona. II secondo si Iagn6 di certi oratori. che non ebbero

i loro natali in questo Stato, ma che, da qualche anno, vi conseguirono cit-

tadinanza, onori e favori
,

i qnali bene spesso sorgono a parlare, e, con-

dottivi o no dagli altrui discorsi, si sbracciaao a viluperare gli atti di un pas-

sato, che male conoscono e peggio apprezzano, quasi che, per far brillare

di piu viva luce il quadro del presente , fosse necessario di oscurare con
'

neri colori quello del passato (AH, Uff, N. 15
>, pag. 590). Yi so dire che il
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paese ha fatto plauso di gran cuore alle risposte del Conti della Margarita e

di Revel *.

4. Tra gli oppositori della legge vi fu il deputato Brofferio, il quale, in un

lungo discorso, applied ai Re il titolo di assassini politici, e celebr6 i regicidl

lo porto opinione che 1'assassinio politico sia 1'atto di un principe die cai-

pesta i suoi doveri, che tradisce le sue promesse, che spoglia i suoi popoli
della liberla, che governa colle spie ,

che regna col terrore, che domina col

sangue ;
econtinu6: Proibite tutto e tutti

, proibite la verita, lagiusti-

zia, la virtu, il sentimento, la ragione; ardetc le biblioteche, rovesciatei

teatri, gettate alle iiamme tutti i libri : senza di queslo 1'uccisione dei R

malefici, barbari e liranni, voi la vedrete applaudita sempre . Parve pro-

prio che il deputato Brofferio avesse preso a provare col falto quanto nc-

cessaria fosse in Piemonte una legge contro 1'apologia del regicidio. Rap-

presenlanti della nazione, (conchiuse egli) quello che vi e chiesto non e atto

di popolo libero, e atto di popolo pauroso e servile . Le gallerie applaudi-

rono fragorosamente 1'oratore, a segno che il Presidentedovette invitarle a

rispettare la rappresentanza nazionalc.

5. In questa occasione del discutersi una legge di tanta importanza, il Conte

di Gavour stim6 di dovere esporre alia Camera il suo programma politico,

che si pu6 riassumere in due parole. Non polendo il Piemonte far la guerra
sui campi di battaglia, ilMinistero vuol farla nella cerchia della diplomazia;

mancandogli i grandi battaglioni, si vuol servire delle note, dei protocolli e

dei Memorandum. Perci6, egli disse, noi abbian:o bisogno di alleanze po-

tenti, e vi proponiamo la legge Deforesta, che serviraa rinforzare la nostra

alleanza colla Frantia. Masiccome il Brofferio gli avea detto fate alleanze,

ma fatele con popoli che abbiano istituzioni e professino opinioni simili alle

nostre
;
cosi il Conte di Cavour prese a dimostrare questa sentenza : La

storia c'insegna, che i popoli liberi, i piii fieri e i piii audaci non disde-

gnarono di ricorrere ad alleanze con Governi fondati su tutt'altriprincipii,

quando si accinsero alle grandi imprese d' indipendenza e di liberta . E cit6

i Borgomastri di Berna e di Zurigo confederate con LudovicoXI; e le Pro-

vince Unite dell' Olanda confederate con Elisabetta d'lnghilterra; e la de-

mocrazia americana stretta in lega con Luigi XVI. Pass6 di poi a quesl'al-

tra tesi storica: La sloria anticae la moderna c'insegnano che le repub-

bliche abbero tutte e sempre una politica altamente egoistica . E lo provo

\ A proposito degli emigrati rhe abitano il Pirmonte e notcvole cio che dice la Rivitta di

Firenze a pag. 223 del fascicolo di Aprile, in una sna corritpondenza letteraria del Pie-

monte. Dopo enumerate molte nuove opere uscite alia luce in Piemonte, il corrispondente .

probabilmente eraigrato, conchiude osservando che la piu parte dei nomi ricordati appat-

tengono alia classe degli emigrati che, oltrc la sua attivita nel produrre per le stampc, popo-

la di professor!, in ogni ramo del sapore, le cattedre delle universita e dei collegii in questo

regno ed altrove Niuno vorra negare che la classe degli emigrati popoli}
in Piemonte, It

cattedre e i collegi : giacche di qnesto appunto si lagnano i Picmontesi. Ma cio che molti nc-

gheranno alia Rivista di Firenze si e quello che segue, cioe che V emigrazione e I' onore dei

paesi dai quail fu escluta. Ci pare un po' strana questa opinione della Riritta di Firense,

*hc 1'onore di Firenze sta nei suoi emigrati (Kola dei Compilatori).
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coll'esempio delle repubbliche greca, romana, diVenezia, di Geneva,.e

coll' ultima repubblica di Francia, della quale disse le seguenti parole : Net

Consigli di essa sedevano, nei primi tempi, gli uomini, che hanno voce di

rappresentare le opinioni le piu spinle della rivoluzione, i Ledru-Rollin ,

i Montfaucon, i Bastide : e che cosa fece essa? Ci neg6 ogni sussidio, non

solo d' uomini e di denaro, ma perfino il sussidio di un Generale, che noi

avevamo avuto il torlo immense di andarle a chiedere (Alt. Uff. pag. 59G).

Queste parole ho voluto riferire perche diedero luogo ad una polemica di

cui vi parler6 piu innanzi. Del resto il Conte di Cavour rigelt6 eziandio 1' al-

leanza colla rivoluzione, chiamando, per ben quattro volte, insensati colo-

ro che la vogliono : Insensali ! perche amano assai piii la rivoluzione che

1' Italia!

6. II Ministro della guerra, Alfonso Lamarmora, nella tornata del 17 di

Aprile, forse a confermare ci6 cheil suo Collega, Conte di Cavour, avea dct-

to contro I'ultima Repubblica francese, recit6 un lungo discorso ridendo alle

spalle del Lamartine. E racconto com'egli, Generale Lamarmora, fosse sta-

to, nel 1848, mandate in Francia a richiedere quel Governo che ci concedesse

un Generale, ma trovasse molla freddezza nel Generale Cavaign'ac, che gli

chiese le credenziali, mentre il Lamarmora non sapea quasi che cosa fos-

sero le credenziali, e a forza di chiedere e supplicare, inline ottenne in ri-

sposta che la Repubblica francese non volea inimicarsi 1'Austria per far pia-

cere al Piemonte. Al che il Lamarmora si contentft di replicare potevate

dirmelo prima ch' io facessi venire le mie credenziali . 11 Ministro della

guerra not6 poi cbe, avendo giaavute quattro missioni diplomatiche presso

I'lmperatore Napoleone, fu sempre da lui ricevuto molto corlesemente
,
e

trov6 molle simpatie pel Piemonte. V ho fatto questo racconto quasi colle

medesime parole del Generale Lamarmora, il quale suol essere semplicissimo

ne'suoi discorsi, come si addice a un militare avvezzo a maneggiare la spa-

da piu che non il dizionario della Crusca.

7. II Lamartine e il Bastide, cosi malmenati nella nostra Camera, risposcro

alle accuse ne'giornali e si purgarono, come meglio seppero, della loro indif-

ferenza per la causa italiana. Ma la Gazzetta Piemontese contrarispose ad

amendue, pubblicando un dispaccio diplomatico del Marchese Erignole Sale,

che era allora rappresentante del Piemonte a Parigi, d'onde appariva che la

Repubblica francese ed i suoi capi, ben lungi dal volerci recare il menomo

soccorso, aveano deliberate d' invadere, alia prima occasione, to Stato nostro

e toglierci la Savoia e la Contea di ISizza. E con questo fq tinita per era la que-
stione e rischiarato un punto della nostra storia contemporanea, sopra cui

rimaneva tuttavia molta incertezza.

8. Ritornando alia legge Deforesta, dope mold parlari e una trentina di

discorsi, si venne alia conclusione, e per appello nominale s'interrogarono,

ad uno ad uno, i Deputati se volessero prendere in considerazione il dise-

gno di legge ,
o rigettarlo come avea proposto la giunta. La questione era

gravissima, anche perche il Ministero avea dichiarato che, rigeltata la legge,

avrebbe abbandonato i portafogli. II Deputato Valerie, relatore della giunta,
disse che la Camera non dovea dolersi gran fatto della caduta del Mini-

Serie III. vol. X. 32 8 JUaggio 1858.
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stero, avendo la sua politica ridotto il nostro paese a pessimo parlilo. E ven-

ne enumerando le condizioni del Piemonte, dove trov6 Governo e popolo di-

scordi
,
finanzo in pessimi termini

,
tasse enormi e male distribuite

,
mol-

tissime sociela industrial! in misera liquidazione, le proprieta involute dalla

JibertA dell'usura, alcune province in preda agli usurai
,
enormi le spese

de'giudizii, la polizia debole e in disordine, 1'agricoltura senza tutela e in-

coraggiamento ,
le coscienze turbate colla Cassa ecclesiaslica, ecc. occ. Mi

fermo in quosta enumerazione perche troppo lunga. (Alt, uff. N. 169) La

conseguenza era che, se si rigettasse la legge e cadesse il Ministero, il gua-

dagno sarebbe doppio. I soli della sinistra la pensarono per6 col Deputato

Valerio; giacche 142 voti,contro 29, decisero che la legge si dovesse prendere
in consiclerazione. Allora si pass6 alia discussione degli articoli, e da tulte le

parti della Camera venne proposto un subisso di temperamenti, secondo le

diverse opinioni politiche. I sinistri volevano ridurre La legge a nulla e imprj-

merle il carattere delle loro dottrine; e viceversa i conservator! eercavano di

renderla una legge favorevole alia causa dell' ordine, come dovea esscre per
la sua medesima natura ed origine. Per6 il disegno minisleriale non pati

gravi modilicuzioni, eccelto nell'articolo che riguarda 1'organamenio dei Giu-

rati. I Ministri ne volevano fare una emanazione del Ministero, e i Deputati
si studiarono di provvedere il piu che si potesse alia loro indipendenza. II

29 di Aprile si venne alia votazione definitiva per isquittinio segreto; e 110

voti furono favorevoli alia legge contro 42 contrarii. Bisogna poi sapere che

un articolo dichiara la legge provvisoria, in guisa che debba cessare di pien

diritto nel 1862. Un ordine del gioroo eccil6 il Ministero a preseotare un di-

segno di legge per estendere il giudizio dei Giurati a tutti i delitti comuui.

Ma mentre la Camera manifestava questo suo desiderio , gli Ofatori face-

vano la critica piu sanguinosa dell'istituzione dei Giurati, e confessavano i

grandi errori e le condanne e le assoluzioni scandalose che, in questi dieci

anni, s' ebbero da loro nei giudizii sopra i reati di stampa.

SVJZZERA ITALIANA (Nostra Corrispondenza). 1. Moderazione del Governo e

bonla del popolo 2. Necrologia 3. Nuovo Vescovo 4. Separazione
delle diocesi 5. Yessazioni del Governo.

1. Dacch6 il sig. G. B. Pioda, uno de'capi piu frammeltenti del radicali-

lismo tieinese, ha cessato di far parte del nostro Consiglio di Stato, per oc-

cupare nel Consiglio Federate il luogo del defunto Stefano Franscini, scor-

gesi nel nostro Governo un tantino piii di moderazione. Del che sono pruova
le missioni non interdette a Rovio nel Luganese, e permesse a Losone presso

Locaroo, dove presentemente si stanno predicando da due RR. PP. Cap-

puccini, con grandissimo frutto di quella numerosa popolazione ,
e prolitto

dei paesi circonvicini, donde accorre in gran folia il popolo ad ascoltare la

parola di vita. f,i6 mostra ad evidenza la bonta del nostro popolo e la docile

sua indole nel lasciarsi facilmeote guidare al bene. Oh quanto fiorirebbe fra

noi il buon costume e la religione, se la Chiesa fosse lasciata libera nell'ope-

rare, e fosse sostenuta e corroborata nell'alto suo ministero dai poteri dello
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Stato! Ma pur troppo accade 1'opposto, essendo omai quasi quattroluslri che

la Chiesa ed i huoni soffrono in questo misero angolo d'ltalia persecuzioni,

avvilimento ed oppression! d'ogni guisa. La moderazione poi, di cui feci ceu-

no, non toglie die, di quando, in quando non compaia qualche decreto

ostile alia religione ,
siccome e qnello emanate nel mese d' Aprile, il qnale

proibisce le Procession! che varie Parrocchie soleano Tare ai Santuarii posti

fuori del Can tone.

Un altro fatto
,
che prova 1'affelto del popolo alia religione, 1'abbiamo in

quanto avvenne a Loco, grossa terra del Locarnese. Questo paese, com*

ti acceonai in altra corrispondenza, gia teatro dei piii vergognosi scandali

contro la religione ed il buon costume, era direlto spiritualmente da un

certo Volpini, che diceasi pretee Lucchese, ma che in realta non doveaes-

sere ne prete,ne Lucchese. Costui raccomandato dai capi radicalie sostenuto

dall' autorita , pote fermarsi in quel paese per quasi un anno, con quello

scandalo e ruina, che suol portare il lupo che enlra nell'ovile. II popolo pe-

r6, chedi fondo e buono e religiose, stanco di sopporlarlo, tanto fece che 1'eb-

be cacciato senza piii, coslringendo a cooperarvi quegli stessi che seinpre

1'ebbero protetto.

2. II nostro clero fece, nei passati mesi di Gennaio e Marzo, due perdite do

lorose nei Canonici Beretta e Santini,membri assai segnalati del Capitolo di

Lugano. II primo, nativo di Lugano, fu colpito da apoplessia mentre stava

predicando le missioni in Rovio, donde condotto alia patria citta, mori fra

i conforti dalla religione, dopo aver sopportalo con cristiana rassegnazione

i pochi giorni della tormentosa malattia- II Santini, nato in Cadempino, pic-

colo villaggio a tre miglia da Lugano, nel 1773, fu sempre modello di tutte

le virtu, e vero decoro, non solo del dotlo Capitolo e clero luganese, ma di

tutto il Gantone e della intiera diocesi. Egli fu parroco e missionario zelan-

tissimo e pieno di carita, fu valente nelle teologiche discipline e nel diritlo

canonico
,
fu fermo sempre nel propugnare i diritti della Ghiesa e nel pro-

muoverne anche cogli scritli il vero bene. Mori 1'undici di Marzo,fra il com-

pianto parlicolarmente del popolo luganese, che perdette in lui un ottimo

pastore ed un benefatlore generoso.
3. Anche la nostra Diocesi fu ora provvista del suo Vescovo nella persona

dell'egregio Monsignor Marzorati, gia Prevosto di S. Carlo in Milano. L'opi-

nione pubblica sopra di lui si e ch egli e uomo energico e fermo nel sostene-

reidrilli della Chiesa di troppo manomessi nel Cantone Ticino, parte princi-

pale della Diocesi; e, quel che assai rnonta, si ha ogni ragione di credere ch'e-

gli sapra prevenire le arti dei tristi e specialinente dei radical! e degli ita-

lianissimi. Un gran bisogno di questa Diocesi si e poi 1' educazione mora-

le e fisica del giovane clero, al quale non solo occorre 1'istruzione, ma vera e

soda educazione scevra dai pregiudizii del tempo.
4. Vorrei parlarvi della separazione del noslro Cantone dalle diocesi lom-

barde
,
ma per averne gia piu volte scritto , mi ristringer6 questa volta a

citarvi un articolo della Nuova Gazzetta di Zurigo, riserbandomi di ri-

tornare sopra 1' argomento quando conoscer6 qualche cosa di piii certo.

L' articolo e come segue: Per quanto era possibile, queste negoziazioni
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gia soao incamminale ,
ma la S. Sede insiste sempre nella modiiicazionc

della legge ecclesiastica del 1855 nel Cantone Ticino
,
e semhra prelen-

dere che questa esser debba assolutamente la condizione preliminare d'ogni

trattativa. Pertanto questa ncgoziazione non e cosa agevole al Consiglio

federale, senza una concessione da parte della S. Sede, per poter conse-

guire lo scopo. Quand'anche , per es. 1'Assemblea federale pronunciasse di

sua autorila una separazione dai vcscovadi di Como e Milano, poco si otter-

rebbe quanto allo spirituale. La Curia poutih'cia non puo essere costretta a

pronunciare 1'incorporazione ad uu Yescovado svizzero, e ad approvare un

Vicario generate. E poi molto dubbio che il clero ed il popolo del Ticino

sieno disposti a tollerare a lungo UQO stato provvisorio senza Pastore dio-

cesano
;
come pure la decisione della Dicta non potrebbe troncare la qui-

s'Jooe temporale in quanto si riferisce agl' interessi di terzi. Non e pertan-
to da maravigliarsi se la cosa si protrarra ancor molto. Del reslo 1'operato

dalla sola autorita temporale non porterebbe ad alcun risultato: anche per-

che il clero del Cantone Ticino, animate da spirilo nazionale
,
non inchina

all' unione con un altro Vescovado. Tuttavia il Consiglio federale non ces-

sera d' adoperarsi per conseguire un risultato soddisfucente . Fin qni la

Nuova Gazzetta di Zurigo , foglio al solito assai bene informato e che si

pu6 qualificare per uno degli organi piii influenli nel Governo della Confe-

derazione.

5. 11 nostro Governo, tenero sempre della buona educazione della gioven-

tu, con un suo decreto proibi al sacerdote Don Giacomo Adeodato Castelli di

insegnare il Catechismo negli istituti privati, Dellani in Lugano eLandria-

ni in Agno. Quesla risoluzione era fondata sopra i segnenti motivi Per le

molte brighe date da questo soggetlo al potere ;
e perche non ha saputo

meritarsi la nostra contidenza . Questesono le precise parole del decreto.

Non saprei dirvi quali possano essere queste brighe; ma probabilmente sa-

ranoo, 1' essere questo Sacerdote Redattore dell'ottimo giornale il Credente

e l
?

aver sempre, col far parte della Commissione centrale del Clero, combat-

tute le ingiustizie del Governo e le persecuzioni mosse alia Chiesa ed al

Clero. Egli,gia da Ire anni, fu nomiaato, dal Sommo PouleQce, Canonico Par-

roco in Lugano, e benche istituito canonicamenle,fu, senza verun motivo,

iuipedilo dall' esercitare il suo miuistero. So che il medesimo sta occupan-
dosi intorno ad un lavoro sopra la separazione diocesana

;
dal quale verra

certamente gran luce a questa questioue agitatissima fra noi. A suo tempo
ve ne parler6 piii di proposilo.
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II.

COSE STRAN1ERE.

SPAGNA (Nostra corrispondenza') 1. Statua di Mendizabal 2. Iinminente cri-

si ministeriale 3. Question! parlamentari 4. Delilti e timori 5.

IXuovi Cardinal! e Vescovi.

1. La questione della statuadi Mendizabal, che vi accennai 1' altra volta

come cosa accidental nella nostra politica, e divenuta un affare di somma

importanz;i,tanto da produrre da se solaunacrisi ministeriale permanente.

Tutto il carnpo liberale si e scagliato in fascio a difendere quello ch'esso chia-

ma suo dirilto, di fare cioe 1'apoteosi rivoluzionaria di chi fu 1'autore, 1'ini-

ziatore e 1'esecutore quasi assoluto della disammorlizzazione
,
;mentredal-

1'altro latoidifensori dell'ordine protestano gagliardamente contro le preten-

sioni liberal!. 11 signor Isturiz, presidente del consigliode'Ministri,furse per
non aver bene compresa 1' intrinseca importanza della cosa, ba avuto rimpru-
denzadi concederedase solo, senza consultare i suoi colleghi,lapermissione
d'innalzare la statua; al qual effetto spedi un orcline reale,dopo cui si die to-

sto rnano ad erigere il piedestallo nella piazza del Progresso. Ora accade, cer-

tamente per alto giudiziodi Dio,la singolarissima coincidenza che il silo de-

stinato alia statua e quello appunto dove sorgeva il primo dei Gonventiche

furono distrutti a Madrid dal vandalisrao della rivoluzione
, quello dove si

cominisero i primi sacrileghi assassinii del luglio 1834, e in cui conserva-

vansi sepolte le spoglie dei discendenti di Ferdinando Cortes. Tulte queste
coineidenze conferirono grandementeadaumealareilgiustosdegnodi quan-
ti considerano come un vero insulto al senso morale e alia Religione della

uostra Spagna cotesti onori destinati ad esaltare, con pubblica solennila, la

memoria del defunlo signor Mendizabal, vero simbolodi quel fanatismo em-

pio e barbaro, die segna!6 i primi anni della nostra rigenerazione potilica,

dopo la morte di Ferdinando VII.

2 Interpret! ed eco di questa giusta indegnazione furono nel Gabinetto qua-
si tutti i Ministri, e specialmente il Conte di Guendulain e il sig. Ezpeleta, Mini-

stri, quegli del fomento, questi della guerra. Essi fecero acerbe rimostranze

al sig. Istudz per la sua poco prudenle concessione, e gli intimarono che, o

trovasse iramediatamente mezzo di rivocare 1'ordine regio da lui spedito, od

essi ritirerebbonsi dal Gabinetto, non potendo conlinuare ad esserne mem-
bri senza offesa del loro onore. Qui cominci6 la crisi ministeriale, che agita

al presente la Corte ed i partiti, e la cui soluzione non puo esser altra che

la caduta del Ministero. Si tent6 da prima, come per palliativo, di presen-
tare alle Cortes il disegno di erigere un monumento a Ferdinando Cortes,

sperando che ci6 si stimasse sufficiente a correggere lo scandalo della statua

destinata a Mendizabal. Ma questo espediente non pote soddisfare anessuno;
e mentre nel Congresso si approvava unanimemente (e come avrebbero potu-
to opporsi i liberali?) il monumento a Ferdinando Cortes, nel Senato il Mar-
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chese di Molins alzava la sua energica e nobile voce, interpellamlo il Gover-

DO ed eccitandolo a presentare, senza indugio, alle Cortes uu disegno di leggi

per determinare la forma e le condizioni da lenersi nel concedere onori

pubblici agli uomini celebri. Gia prima di lui il Senatore Don Santiago Fe-

jado aveva fatte interpellate sopra il medesimo argomento; e, mosso daque-
ste, il Governo aveva promessodi presentare il disegno di legge,che poi non

presento se non dopo la viva istanza del sig. Molins, e dopo che, per hocca

del sig. Isturiz,era stala fatta una specie di apologia di tulti ifatti e di tulle le

idee liberali cbe si vogliono onorare nella memoria del Mendizabal. II

disegno di legge 6 stato dunque presentato al Senalo, proponendosi in esso

che, per concedere onori pubblici a unoSpagnuolo, sia necessaria una legge
delle Cortes, e che inoltre siano trascorsi cinquant'anni dopo la morte del

personaggio. Tosto che questo disegno fu presentato dal Governo, venne
dato ordine di sospendere i lavori gia incorainciati perl'erezione della sta-

tua; di che la commissione incaricata dell'opera, tutto iiore e crema di pro-

gressisli fanatici, mosse richiamo e si rec6 in corpo per consegnar la sua

lagnanza nelle mani del sig. Isturiz ad Aranjuez, dove si trova ora la Cor-

te dal 10 del mese di Aprile. fi facile immaginare in qual imbroglio un tal

messaggio abbia posto il sig. Isturiz, bramoso, dall'una parte di mantenere

I'autorila dell'imprudente permissione da lui concessa d'erigere la statua, e

dall'altra di schivare il conflitto ministeriale che u'e nato. Mosso da quest!

due contrarii impulsi,il sig. Isturiz rispose alia Commissione che egli VP-

drebbe con piacere innalzarsi il monumento designate in onore di un patrizio

cosiillustre qual fu il sig. Mendizabal, cbe dal suo lato aveva fatto quanto

poteva per* cooperarvi, ma che, stando solto I' esame e deliberazione delle

Cortes il disegno di legge sopramenzionato, gli era necessario aspettare la

decisione del Parlamento, ed operare conforme ad essa.

Una siffatla risposta non potea soddisfare, e infalti non soddisfece, nessu-

no. Perciocche o il sig. Isturiz volea mantenere i suoi atti precedenti, o no: nel

primo caso, perch6 prestare 1'opera sua a un disegno di legge che ha per

fine immediato, come tutti sanno, d'impedire direttamente 1' erezione della

atatua ? Nelt'altro caso, perch6 non confessa egli francamente d' aver com-

messo un'imprudenza, e perch6 va cercando alcuni sotterfugi per delnde-

re, nel Parlamento o fuori di esso, il fine della legge, ilcui disegno egli me-

desimo ha presentato ? Egli teme la vocedei partili dell'ordine, teme quella

degli uomini onorati di tutti i partiti, ma non paventa meno la voce de'suoi

antichi amici. Siccome poi la discordanza delle sue opinioni e della sua con-

dotta da quella deisuoi colleghi mantiene nelGabinetlo un antagonismo ir-

reconciliabile, quindi nasce la necessita di una nuova crisi minisleriale, se

non si vuole che, orfana del tutto la cosa pubblica, le parti poliliche ultra-

liberali seguitino, con assoluta sicurezza e con perpetua impunita, a co-

pirare. Molti e gravi gia sono i sintoini, cbe si manifestano di prossimo dis-

ordine : la stampa sfrenata e non repressa, i noti fautori e capi di sommosse

liberamente in corsa per ogni parte ,
rumori sovversivi e sfacciate calun-

nie; insomma, da quanto oggidi si vede e si sente i perspicaci osservatori

pronosticano probabile scoppio di nuovi sconvolgimenti.
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3. Nel Congresso, dne settimane fa, si agito una discussione mossa dal-

1'interpellanzadi un Deputato progressista, intorno ai disegni di fusions di-

nastica, che 1'interpellante alleg6 trattarsi in region! estraufficiali. Profondo

e doloroso e stato in tutti i buoni il senso prodotto da questo dibattimento,

in cui la digriita e la persona del Monarca furono, per molti giorni, il tema di

coteste conversazioni parlamenlari, le quali, anche quando sembrano voler

onorare e consolklare i troni, sempre lasciano ferito il prestigio della mo-

narchia. Tutto il dibaUimento si aggir6 sopra 1'assunto che gli esterni ne-

mici della liberta cospirano contro il trono d'Isabella lie lesue istituzio-

ni
;
senza pero mai recare una pruova di tale assunto, e senza clie gli orato-

ri, a cui preme di mantenere viva, colle loro declamazioni, Y agitazione pub-

blica, abbiano tralasciato di ripetere le viete e vaghe accuse di ipocrisia

e di fellonia contro tutle le persone, le classi e le istituzioni veramente le-

gate colla causa dell'ordine pubblico. Questo furore repentino di siffattein-

vettive ha del misterioso;e considerando la vita antecedente e gl'interessidi

quei che le muovono, tutti gli uomini assennati ed onesti s'interrogano con

ansieta dolorosa, se cotesti falsi timori non siano per avventura un velo,

dietro cui si voglia coprire il pericolo di vere congiure tramate nel tene-

broso mistero delle societa segrete.

4. La sospensione e 1'eccitamento degli animi e tale, che il solo fatto d'es-

sere stato proditoriamente ferito, di pieno giorno, in una delle vie piii fre-

quentate di questa. capitale ,
un Deputato liberale, e la circostanza dell'a-

vere il feritore fatto parte della polizia nel 1854
,
bastarono a far preten-

dere che fosse altentato politico ci6 che, secondo tutte le circostanze ante-

cedenti,concomitanlieconseguenti,non pu6 esser altro che un delittoprivar

to. L'imprudenza degli uni e la malignita degli altri indussero lamoglie del

ferito a stampare un foglio, da lei indirizzato alia Regina, chiedendole giu-
stizia coll'accento di una vittimadi passioni politiche. Egli evero che i ma-

gistrati si adoperarono a impedire che il foglio andasse in giro, ma lo fecero

quando se n'erano gia diffusi piii di 30,000 esemplari ,
e quando eransi

lasciate dare a quel fatto tutte le assurde e mostruose spiegazioni che tor-

navano a conto degli agitatori.

A flnire questa cronaca
,
non altro mi resta che darvi conto dei duelU,

suicidii e delitli accumulatisi nel corso dell' ultimo mese in questa no-

stra Spagna. I furti sacrileghi sono oramai cotidiani. Gli scandaU d' ogni
fatta non hanno numero. Egli e pur forza che la nostra patria abbia un

fondo inesauribile di rassegnazioue cristiana e di naturale rettitudinei poi-

che, in tale spaventosa operosita di quei che cercano dlcorromperla e rovi-

narla
,
essa si conserva, grazie a Dio, in quiete e non ha perduta la spe-

ranza di sodi miglioramenti. Gonchiudendo questa trista rassegna, io sono

di parere che il Gabinetto cadrae molto presto; ma non ispero molto da

quello che gli succedera, perche non veggo ferma risoluzione per abbrac-

ciare la condotta, che sola potrebbe salvarci.

5. Dai giornali avrete gia inteso, con quale splendida magnificenza tanto

la Corte quantoil Nunzio abbiano festeggiatoi nuovi Cardinal! di Siviglia e

di Toledo. Frattanto si vanno consecrando i Yescovi recentemente nomi-
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nati, e le nostrc Sedi episcopali vanno riacquistando i loro Pastori : il che e

grande consolazione per noi clie non vediamo altro rimedio a' nostri raali
,

fuorche nella Chiesa di Gesii Cristo, la quale, rinnovando i miraculi del Mc-

dio Evo, si volga a salvarci dalla barbaric, che oggi rode le viscere della no-

stra societa; barbaric tanto piii funesta, quanto piii sfacciala a vestirsi il

fastoso orpello di secol d'oro.

FBANCIA 1. Flnanze 2. Nuovi Deputati 3. L'assoluzione del Bernard, i

giornali francesi e 1' Independence Beige 4. Perche il Bernard sia stato

assoluto 5. Sequestro d' una nuova opera del Proiulhon 6. Soltoscri-

zione nazionalc pel Lamartine 7. Politica italiana del Lamartinc 8. La

filosofia del giornale dei Debuts e del Constitutionnel 9. Nuove Confe-

renze di Parigi.

1. Al Corpo legislative di Francia (le cui tornate,gia prorogate fino al 1 di

Maggio, furono con recente decreto prorogate ancora di otto giorni ) fu lesle

distribuita la relazione che, sopra il bilancio del 1859, fece il deputato sig. De-

vinck. Essa sostiene che, benche il bilancio presentato dal Governo paia un

bilancio, non solo in equililmo, ma in vantaggio di selte milioni di rendite

sopra le spese, pure in realla vi e un soprappiii di spese di oltre 47 milioni.

Alia quale conchiusione si oppone il Constitutionnel de' 25 Aprile, il quale
mantiene che, avendo egU rifatti i conti e stato conctotto a risultati op-

posti a quelli dell' onorevole relatore
;
cioe ha trovato che non solo non

mancano i 47 milioni, ma che anzi vi sono 93 milioni di avanzo per ispe-

se straordinarie. Che se e cosa naturale che il Constitulionnel abbia com-

battuto il Devinck e trovati tutti quei milioni, era anche cosa facile a pre-

vedere che il Giornale de' Debats trovasse lull' altro : il che egli si 6 incari-

cato di dimoslrare nel suo n. dei 26 Aprile, non gia con un calcolo, ne con

affermazioni precise (il che sarebbe stato imprudente), ma con un semplice
dubbio piii che sufliciente a farci intendere che in tempi migliori egli a-

vrebbe parlato piii chiaro. Nell' assemblea dei depulati intanto e ora comin-

ciata ladiscussione sopra questo punto; dalla quale fin d' ora apparisce che

il Devinck ha di molto esagerato lo squilibrio del tesoro.

2. Dei tre deputati al Gorpo legislative, che si doveano eleggere in Parigi,

due furono eletti il primo giorno; 1'uno pel Governo, il sig. Generate Perrot;

1' altro per 1' opposizione, il sig. Jules Favre, il noto avvocato dell'Orsini. Per

il lerzo ci sara, il 9 di Maggio, nuovo scrutinio, nessuno dei due, tra cui si

divisero i voti, avendone avuto il numero necessario.

3. L'assoluzione del Bernard pronunciata dai giurali inglesi, fu accolta,

siccome e noto, da grandi e molte acclamazioni del popolo presente alia

sentenza. Del che, non meno che del giudizio medesimo, si offesero allamen-

te parecchi giornali francesi: tra i quali furono i piii caldi nel manifesta-

re la loro indegnozione YUnivers ed il Constitutionnel, ambedue per bocca

dei loro direltori Noi (dice il sig. Rene"e, direttore del Constitutionnel)

non faremo commento sopra una tal sentenza, esempio inudito di scandalo

per la morale pubblica : giacche quale uomo onesto pu6 dubitare in Fran-
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da od in Inghil terra della colpa del Bernard?" e segue diccndo die se, per

caso, si spargesse in Francia la difesa fatta dall' avvocato del Bernard, sa

rebbe difficile al Governo di arrestare gli effelti del pubblico sdegno. II si-

gnor Luigi Veuillot poi conchiinle il suo articolo cosi: Siamo sinceri, ed

aggiungiamo che, nella condizione vera delle cose, le infami acclamazioni

del pretorio di Londra ci paiono preferibili ai pesanti compliment! fatti in

Douvres al Duca di Malakoff. Nella loro pom pa di lealta quei complimenti

erano, senza fallo, inglesissimi; ma le acclamazioni trionfanti a Simone Ber-

nard mostrand il cuore della stessa Inghilterra . L'articolo AelYUnivers fu

lodato dal Constitutionnd che, in tali materie, non suole approvare senza

esssre certo di essere approvato. Dell' articolo poi del Constitutionnel, come

di giornale semiufticiale, si fece gran caso in Francia e fuori, si cbe, per al-

cuni giorni, {'Independance beige, reperlorio di tutti i pettegolezzi parigini,

non parl6 quasi d'allro : ed ora dicevadieil Constitutionnel dovea ricevere

im rimprovero, ora che il suo direttore dovea essere licenziato per la colpa

di avere cosi otfesa I'lnghilterra alleata della Francia e piii ancora dei libera-

li, di cui 1' Independance e 1' organo ufficiale. Mentre per6 queslo giornale

spaziava in tali congetture ( falsissime, dice il corrispondente di Francia

della Bilancia, perche, com'egli assicura, Parlicolo era stato inviato al Con-

slllutionml dalle Tuileries
) ,

il Moniteur pubblic6 una noterella, in cni di-

ceva avervi persone che, per togliere la pace dagli animi, inventano ogni

giorno false notizie. Gosilacorrispondenza parigina dall'Independance beige

pretende falsamente che grandi armamenti marittirni si facciario ora in

Francia . II foglio belga si tenne moltooffeso di essere stato dal Moniteur

citato per esempio di coloro che inventano ogni giorno false notizie, e pro-

test6 nel suo N. dei 26 Aprile, allegando per iscusa che egli crede com-

piere un dovere verso il suo pubblico essenzialmente cosmopolita, non pri-

vandolo di alcuno dei rumori che corrono il mondo e conchiude dicendo:

Ecco quelloche noi sentivamo il bisogno di dire a coloro che, appoggian-
dosi sopra le parole del Moniteur, volessero porre in dubbio la nostra buona

fede e la nostra lealta . Le quali parole noi prendiamo come dette anche

per noi, i quali, pur troppo, siam dispostissimi a dnbitar molto di sua buona

fede e di sua lealta in forza, non solo delle parole del Moniteur, ma di molti

fatti che sono noti ad un pubblico piu cosmopolita ancora, che non sia quello

che 1' Independance vanta falsamente per suo.

4. Tornando al Bernard, questi dopo essere stato assoluto dai giurati dal

delitto capitale, dovea ancora essere processato di cospirazione : il qnal delil-

to lo avrebbe sottoposto ad una tenue pena. Per il che il Governo inglese cre-

dette dover abbandonare 1'accusa. Sopra la quale decisione il signer Renee
dice nel N. dei 26 Aprile del Constitutionnel: Punire per un delitto chi era

stato assoluto d' un crimine sarebbe stata una derisione . Dov' e da notare

che alcuni giornali inglesi, tra i quali il Times, dicono che i giurali assol-

sero il Bernard, non perche il credessero innocente, ma perche non lo cre-

deano degno della pena capitale ,
alia quale dovea essere condannato dal

tribunale, se essi noi dichiaravano innocente. Si che, in conchiusione, il Ber-

nard non fu condannato per crimine, perche la pena era troppo forte : e non
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fu condannato per delitto, perche la pena era troppa piccola. Chi osera mi-

surare, d' or' innanzi, o, cio che sarebbe peggio, mutare leggi cosi sapienti?

5. II Monitew del 21) Aprile reca che il fisco ha fatto sequestrarc la nuo-

ya opera del Proudhon, intitolata: Delia (jiuslizia nella rival uzioneenefUl

Chiesa. Idelitlidi cuisouoaccusulil'editore e 1'autoredei tre volumi, di cui

si compone I'opera, sono I'oltragirio alia morale pubblica e religiosa, 1'apo-

logia di delittie crimini, la mancaozadi rispetlo alle leggi ed ai diritti del-

la famiglia e la riproduzione di notizie false. Questa e una breve ma soda

ed efh'cace Rivista dell' opera.
6. II poeta e politico Lamartine trovasi, come molti altri, con piiidebiti che

crediti : ma, come pochi altri, trova ora in Francia parecchi che intendono

di pagare i suoi debiti,col mezzo di una sottoscrizione che chiamano nazio-

nale. L' Imperalore Napoleone diede il boon esempio, sottoscrivendosi pel

primo per nna buona somma, e dietro 1'Impcratore vennero gia moltissimi

allri, si che,se i'debiti non sono oltremodo eccessivi, si pn6 credere che il

Lamartine non. avra bisogno, come molti altri poeti e politici, di appellare

dalPingiustizia dei confemporanei alia ginsla posterita.

7. Noi speriamo di buon cnore che il Lamartine riesca a sodrtisfare colla

carita pubblica aisiioi creditor!: ma dubiliamo che egli siaper ritornare piii

mai nella grazia dei liberal! italiani e dei repubblicani francesi di puro san-.

gue, dopo i documenti, ora pubblicati nella GazzellaPiemonlesc, sopra la

sua politica verso 1' Italia nel 1848. E se abbiamo da dire schietto il parere

nostro, noi, senza dolerci poi molto cheilLamarlinenon abbia aiutati idise-

gni dei Irberali italiani, non possiamo per6 non unirci a coloro che, coll'amba-

sciatore sardo a Parigi, 1'egregio Marchese Brignole Sale, chiamarono shale

ed insidiosa una politica che parea promettere a Carlo Alberto aiutoper con-

quistare la Lombardia, mentre nel fondo non intendeva che a rubargli la Sa-

voia e laConteadi Nizza. Questa non 6 politica da Apollo, ma da Mercuric.

Del resto da qneste curiose rivelazioni si pu6 cavare questo, che i liberali

di tutti i paesi,o poeti o prosatori che siano, seguono la stessa politica clas-

sica, che consiste nel parlar molto della liberta dei popoli, e nel cercare il

proprio tornaconto, senza trovar poi mai ne 1'una ne 1'altro ^.

8. II Giornalcde' Dibattimenti, dopo avere, con tulle le sue forze, com-

battutala liberta d' insegnamento, ora che e sconfittoe vede che i religiosi

e i sacerdoti sottentrarono in tante catledre agli allievi razionalisti di quel-

I'Universila pressoch6 incredula, di cui quel giornale fu sempre 1' organo

aemiufficiale, si consola in guisa assai curiosa, e trova che, alia fine dei conti,

meglio che tanti,gia professori nei collegi, sianoora ridotti a dovere stu-

diare ed insegnare a se medesimi. II che egli ci spiega a lungo nel suo n.n

dei 21 Aprile per bocca del sig. Provost- Paradol, il quale dice cosi: Meno

occupata ora la filosofia dell' educazione dei giovani, meno protetta ma per-

ci6 piulibera 2, essa sara meno tentata di confondersi colla pedagogia e, a

4 Sopra la politica dclla Repubblica f rancese verso 1' Italia nel J8-48, vedi la Corrisponden-

za sarda di questo quatlerno.

2 Cbe (hi e meno protetto sia piu lihoro , o nno di quegli assiomi assurdi die si odono

ggi piii ripeterc da quelli cbe non possono ora. come vorrebbero, proteggere il mondo a loro
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poco apoco, si fara indipendente. Noi crediamo poter predire, con profonda
riconoscenza ai nostri maestri, cite la filosofia francese non dovra molto

deplorare di essere stata in parte liberata dal dovere dell' insegaamenlo.
Noi speriamo che, senza lasciare di essere savia,sara piii feconda, e che non

perderanulla col parlar meno a' fanciulli e pin agli uomini. II die, trale

altre cose, significa che questi esprofessori intendono di servirsi del loro tem-

po per fare scoperte; ed il sig.Pr6vost-Paradol gia ha cominciato a darci un

saggio dei suoi studii in questo stesso articolo, dove ci dice che, la Chiesa,

ridotta gia da Galileo a non regnare che sopra una terra detronizzata, non

potea soffrire la vista di tanti nuovi soli e pianeti e mondi sconosciuti e lon-

tani dalla sua vista ed autorita. Questa scoperta dell' invidia della Chiesa

per non poter regnare sopra Giove e Salurno e al tutto clegna delle medita-

zioni di un maestro di scuola detronizzato dalla liberta d'insegnamento, co-

me la terra da Galileo.

Men Ire il giornale dei Debats filosofeggia cosi all' orleanese, il Constitu-

tionnel filosofeggia piu alia moderna, lodando assai, nel suo N. de' 29

Aprile, per bocca del sig. Errico Gauvain, la filosofia cattolica che molto

saviamente egli dice contraria a tutte le rivoluzioni, e censurando assai la

filosofia razionalisticaedempia, nemica, non saprestidir piu, SG della ragio-

ne, o della Ghiesa, o dell' autorita civile. L' articolo del sig. Gauvain e cer-

tamente assai lodevole e caldo di spirito religiose : ma contiene un perio-

detto in cui traspira uno degli errori piu comuni ora in Francia, special-

mentenoi giornali che hanno le tendenze del Constitutionnel. Ilperiododi-

ce cosi: II moto dell' 89, puro come un' aurora, era cristiano . E molto

dubbio che fosse interamente cristiano un moto che nel 1789 non era che

un' aurora: sapendosi da lutti che il Cristianesimo 6 piu antico del 1789

e che 1' aurora significa metaforicamente un principle di cosa nuova. Q

dunque il moto dell' 89 nonfu nuovo,o in quanta funuovononfu cristiano.

9. Dicesi che, nella prima quindicina di Maggio, si apriranno in Parigi le

Conferenze sopra gli affari non ancora decisi nel celebre Gongresso che

chiuee laguerra d'Orienle. Secondo 1' Ost-Deutsche-Post non vi si tratteran-

no che quattro questioni; il riordinamento dei Principati Danubiani, secon-

do la relazione della giunta europea; la pubblicazione e forse anche la re-

visione del regolamento per la navigazione del Danubio fatto dalla giunta

degli Stati corsi dat fiume e gia ratificato da questi Stati; lo scioglimento
della giunta internazionale sedente a Galatz, le cui attribuzioni debbono

essere trasmesse, secondo il trattato di Parigi, alia Giunta degli Stati corsi

dal Danubio stabilita a Vienna
;
ed infine la sanzione del trattato sopra la

rettificazione delle frontiere turco russe nell' Asia. II Gwrnale di Vienna

poi assicura che sara nullo ogni tentative che altri potesse fare per muove-

modo. 11 vero si e che niuna liberta finita puo esistere senza qualclie protezione : e che nella

uiisurn, in che cessa la protezione, cessa anche la liberta. Infatti, per recare un escmpio cbiaro,

iiiun ittailino sarebbe libcro a viaggiare senza la protezione degli uomini d' arrac che custodj-

scono la libertii delle strade. Cosi pure, per recare un csempio oscuro, ma non pero meno ve-

ro, niun giovanc e libero ad imparare nolle scuole la buona filosofia . senza la protezione di

chi vcgli sopra la bonta del pnbblico insegnamento.
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re nelle Conferenze altre question!. Intanto pare che gia siano cominciat

di fatto le Conferenze :giacch6 il Monitcur del 29 dice che, qucl giorno si

so, si riunirono i plenipotenziarii di Austria, Francia, loghilterra, Prussia

Russia, Sardegna e Turchia per prendere cognizione dell'atto finale solto-

scritlo a Costantinopoli il 5 di Decembre scorsu, per sancire il risultaio dei

lavori della giunta istituita per la veriiicazione delle frontiere della Russia

e della Turchia. 11 solo scopo della lornata fu di dare alto ai plenipoten-

ziarii della Russia e della Turchia della comunicazione da loro fatta, sopra

ci6, alia Gonferenza.

NOTIZIE VAHIE 1. Erzpgovina 2. Circolare russa 3. Qu8stione del Kansas

4. Conflitto tra il Congresso e il Governo americ*no 5. Nuovo governo
nel Messico 6. India inglese 7. Gli anglo francesi a Canton 8. I Rus-

si al Nord della Cina.

1 . Dell'Erzegovina nulla di molto rilevanle abbiamo da raccontare: die anzi

non mancano giornali i quali pretendono che la sollevazione siaormai finita.

H che dice aperlo una corrispondenza da Moslar della Gazzetta delle Poste.

Quello inlanto che merita parlicolare attenzione (ci scrive il noslro corri-

spondenle di quelle parli) si e la continua vessazione,a cui sono ora piii che

mai sotloposti i Gristiani dalle truppe turchesche.Oggi slesso ho ricevuto let-

terada Gradaz, laqualemidice, che i Crisliani, dal IGFebbraio aquestapar-

te,continuano a somministrare alle truppe tulto il necessario, colla perdita di

ogni loro sostanza, specialmente dei cavalli, che sono per loro un mezzo preci-

puo di sussistenza. Dei 4500 uomini di truppe gransignorili, che sbarcurono

a Klek il 23 Marzo, si dice che piii di 150 perirono, parte annegati e parte di

malattia, durante il loro viaggio da Goslanlinopoli. A Klek si aliendonoaltri

tre legni di guerra carichi di truppe ottomane; ma ignore con qual fondamen-

to. Intanto quelche v'hadi buono si 6 che Cadri Fascia, capo comandanie del-

le truppe in Erzegovina, sembra un uomo equo e di buone intenzioni, che

vorrebbe un po' repressa la prepotenza dei uazionali lurchi. Ho argomento
di sospettare ch'esso sia un ungherese. Del resto i Greci rivoltosi si trovano

allo stesso punlo di prima : fanno qualche rappresaglia, moleslano i soldati

ausiliari turchi, senza per6 affrontare le Iruppe regolari. Allre truppe au-

striache non sopraggiunserofinora in sui conn'ni; ilche ebuon segno . Fin

qui il nostro corrispondente. N6 noi abbiamo allro da aggiungere, fuorch6

pare cosa certa Ira i giornalisli che non si debba occupare per ora il Mon-

tenero n dai Turchi n6 dagli Austriaci.

2. La Gazzetta delle Poste di Francoforte contiene un sunto della lettera

circolare indirizzata, ne' primi giorni di Marzo, dal Gabinetto russo ai suoi

incaricati diplomalici, sopra gli affari della Bosnia e dell' Erzegovina. In es-

sa il Governo russo allega le relazioni ricevute da' suoi consoli in quelle

due province, per dare ragione ai lamenti dei Greci scismatici sollevati.

Dice che rHalti-humaium non fu eseguilo in nessun luogo,e ricorda che lo

scopo principale della guerra d' Orienle si fu appunto di migliorare la sorle

dei Cristiani nell' Impero turco. Per ottenere questo miglioramento si voi-

le 1' Haiti humaium da tutte le Potenze: le quali dunque debbono ora so-



CONTEMPORANEA. 509

stenere i Cristiani che invocano appunto il loro soccorso perche siano at-

tuate le leggi emanate per voto loro conmne. II Governo russo spera che

questa quistione sara esaminata nelle prossirae conferenze di Parigi ;
e che le

Potenze intanto s'informeranno presso i loro consoli del vero stato delle

cose nelle province cristiane dell' Impero otlomano. Ma,, se sono vere le no-

tizie da noi riferite sopra le conferenze di Parigi nell' ultimo numero della

rubrica di Francia di questo quaderno, pare che invano si tentera di ec-

citare nel congresso tale questione.

3. II Presidente degli Stati Uniti, signor Buchanan, nel suo Messaggio al

Congresso, avea proposto di ammettere nella Unione americana il nuovo Sta-

to del Kansas colla Gostituzione sua particolare di Lecornpton. Ma contro quel-

la Costituzione si erano eccitati molli lamenti nel popolo ch'essadovea reg-

gere,sia perche non ne piaceano troppoledisposizioni, sia perche queste non

pareano legali. Ed in prima sono giustamente posli in dubbio i poteri del cor-

po legislativo che convoc6 la Gonvenzione di Lecompton, essendo stata 1'ele-

zione di quell'assemblea opera di frodi edi violenze compiute dai partigiani

della schiavilu. Inoltre la Gostituzione preparata dai legislator! di Lecom-

pton avea,se non risoluta,almenopregiudicatala questione della schiavitu,

decidendo che i proprietarii presenti di schiavi nel territorio del Kansas

conservassero sopra i loro schiavi i diritti che avrebbero nel momento del-

la promulgazione della Costituzione. E con ci6 non era per6 guadagnata la

causa della schiavitu. II Governatore del Kansas poi aveva promesso, a

nome dell' autorita federale, che la Costituzione di Lecompton sarebbe sot-

toposta all' approvazione del popolo che avrebbe deciso da re sopra la

questione. Ma la promessa non fu mantenuta, non essendo stato il popo-
lo chiarnato a decidere se non che la clausula della conservazione o abo-

lizione della schiavitu per 1'avvenire: di che il popolo ricus6 in grande

maggioranza di prendere parte allo scrulinio, nel quale esso non potea

esercitare che una piccola parte del suo diritto. Lo scrutinio, apertosi il 21

Dicembre dell' anno passato, diede 6 mila voti per la schiavitu e 500 con-

tro di essa. Ma la maggioranza del popolo che non avea votato fece da

se un nuovo scrutinio sopra 1'intera Coslituzione: nel qual voto popola-
re 16 mila furono conlro la Costituzione di Lecompton , e 6 mila in suo

favore. Cosi due votazioni si fecero
;

1' una officiate e legale della mino-

ranza, 1'altra illegale della maggioranza; ambedue fondate sopra qualche

ragione, ambedue conlraddittorie; delle quali per6quella che avea per se

la maggioranza del popolo era contraria alia Gostituzione di Lecompton ed

all' istituzione della schiavitu.

Essendo cosi le cose, il Presidente, senza tener conto del volo illegale

della maggioranza, propose al Congresso di ammettere nell' Unione il Kan-

sas colla Costituzione di Lecompton. II Senate, che pel primo dovetle votare

sopra la questione, se la cav6 con un compromesso. La Costituzione di

Lecompton avea deciso che solo nel 1864 si sarebbe permesso al Kansas di

rivedere e riformare la sua legge fondamentale. II Senato invece stabiti che

il nuovo Stato avrebbe immediatamente il diritto di modificare la sua Co-

stiluzione e di abolire cosi, se voleva, la schiavitu. Ma la Camera dei Rap-

presentanti, secondo le notizic giunte di fresco, fu di diverso parere. Giac-
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che, dopo lunga deliberazione, rigett6 la proposta del Presidente e de

che la Costituzione di Lecompton dovea essere sottoposta una seconda

rolta al voto popolare. Se la Gostituzione sara approvata, il Kansas sara

unito subito agli altri Stati araericani; se no, il popolo dovra formare una

nuova Costituzione. Questo voto della Camera, che da ragione alia magizio-

ranza illegale del popolo del Kansas, 6 per6 un nuovo imbroglio; giacch*
dall' un lato e un voto di opposizione al Governo del Presidente, e daU'altro

i un voto pure contrario al Senato, il quale ricusa di sanzionarlo; donde

nasce un conflitto Ira il Governo e le due Camere del congresso. Questo

6 in breve lo stato preseote della questione assai imbrogliata del Kansas.

Piu Felice del Kansas il Minesota ebbe dal Senato facoltadi inviare,d'o-

ra innanzi, come Stato dell'Unione, due deputati at congresso americano.

4. Dopo che la Camera dei rappresentanti diede al Buchanan U voto

sfavorevole nella questione del Kansas, questi vi ebbe un oovello voto con-

trario in cosa forse di maggiore importanza. Giacche la Camera, con 124 vo-

li contro 106, rigetl6 la legge dei credili supplementarii chieati dal Governo

pel 1859. Tra icrediti chiesti vi era quello,con cui il Governo voleva pro*-

vedere ad uaa piu efficace guerra contro i Mormoni. fi dunque probabile

che, in forza di questo voto, il Governo non potra spingere piu ollre la guer-

ra contro quel popolo indocile. Ne si sa poi bene perch6 la Camera dei

rappresentanti si moslri cosi ostile al Presidente, tino a negargli quello che

gli e necessario per 1' onore stesso dell' Unione americana.

5. Una rivoluzione nell'America meridionale non e cosa si rara, che debba

eccitare molto la curiosita. Sarebbe anzi cosa strana se quelle repubbliche

fossero per qualcbe tempo quiete. Ma 1' ultima rivoluzione avvenuta tesle

nel Messico, e non ancor bene finita, tanto piu degnadi considerazione,

quanto che, contro quasi tulti gli esempii delle sue sorelle, essa ha condotta

questa volta al potere i cattolici e i conservatori. Noi non ci siamo affrettati

a recarne le notizie, perche temevamo che, nel tempo che dovea correre tra

lo scriverle e il pubblicarle, le cose potessero mutarsi, si che noi annunzias-

simo i'awenimento al potere dei cattolici quando essi invece forse ne era-

no giacacciati. Ma, grazie a Dio, pare che questi ora vi si siano consolida-

ti, e benche non si possa con prudenza assicurare che le cose debbano ri-

manere per un pezzo ordinate, mancheremmo nondimeno al nostro dovere

di narratori fedeli, se non racconlassimo ora ai nostri lettori i fatti gia coa-

sumati. Dunque il giorno 1 1 di Geonaio di quest' anno, governava ancora il

Messico il Presidente Comonforl, che rappresentava il partilo che tra noi si

chiamerebbe dei rossi scarlatti. La Camera eletla sotto la sua influenza era

pure rossa quanto potea essere: si che non vi e nulla a meravigliare che un

tale Governo crcdesse dover subito por mano alia roba altrui, spogliando

prima di ogni altro dei suoibeni la Chiesa. Queslo fatto, e molti allri con-

trarii ai diritti della Chiesa cattolica, alienarono dal Governo 1' animo della

piu parte de' Messicani, i quali, il giorno 1 1 di Gennaio, cominciarono nella

stessa citta capitale del Messico una sommossa, che tosto divenne una yera

guerra tra le truppe del Goverao e le sollevate. Dopo parecchi giorni di

combattimento, tinalmente, il 20 Gennaio, i sollevali ebbero la meglio e riu-

scirono a cacciare dalla citta il presidente Comonfort con pochi suoi. Fuori
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della citta per6 e in varieparli della repubblica vi erano General! e truppe

che cercarono per un pezzo di sostenere il vacillante Governo. Tra i quali

il piu noto e Juarez, gia Presidente della Gorte suprema di giustizia, carce-

rato dal Comonfort e poi liberate; il quale ora cerca piuttosto di lavorare

per conto suo, che non del Gomonfort. La capitale per6 ed il meglio dell'e-

sercito stanno per il Generale Znloaga eletto ora Presidente. Questi form6 to-

sto un Ministero di uomini savii e cattolici, annullo le leggi ostili alia Chiesa

cattolica, e ordin6 che le fossero restituiti i beni toltile dal Governo caduto.

La citta del Messico fu cosi lieta di quesl'atto di giustizia, che illumin6 tutle

le case la sera del giorno,in cui i decreti in favor della Chiesa furono pub-
blicati. II Generale Zuloaga indirizz6 poi una lettera alia Santita di N. S.

Papa Pio IX, che fu pubblicata ormai sopra lult'i giornali, nella quale as-

sicura il S. Padre della gioia comune del si cattolico popolo messicano, nel

vedere ora annullati tutti quegli empii decreti, dati daun Governo che tut-

i' altro rapprescntava che il popolo messicano. Tutta la lettera e poi infor-

mata di schietlo gpirito cattolico e degna di piissimo governante.

Le nltime notizie sono molto fausle pel nuovo governo dei conservatori
;

giacche recano che le truppe del Presidente Zuloaga hanno tesle sconGtte

qui
jlle dello Juarez presso Salamanca, e che il trionfo del nuovo Governo 6

quasi pieno; si che qnelli che fmora obbedivano allo Juarez si affreltano di

sottomettersi al vincitore. La citta di Vera Cruz era nondimeno ancora in

potere del parlito sconfittoper tutl'altrove.

6. Tra le gazzette piu ostili all' Inghilterra, e piu persuase cbe la sollevazio-

ne dell' India 6 lull' altro che domata, e la Gazette de France. Quest' avviso

togliera forse molta importanza alle notizie, del resto notevolf, dell'India che

quella gazzetta da, in uno dei suoi ultimi numeri, in una corrispondenza che

cssa dice di aver ricevula dall'India. Eccone alcuni brani assai curiosi L'e-

sercito indiano ha tirato per la seconda volta il Campbel a Lucknow, e ne lo

fara uscire la seconda volta come la prima. II Generale inglese ha dovuto

entrare nella cittik in mezzo alle fucilate degl'Indiani che uccisero non meno
di 1,800 soldati della Compagnia. Ecco un particolare che i bollettini tele-

grafici hanno dimenticato di riferire, ne piu ne meno di quest' altro, cioe

che dei soldati incliani non siriusci aprenderne uno ne morto nevivo. In-

fatti la loro ritirata fu piena e quieta e fatta da 62 mila uomini con tutta

pace e colla musica innanzi. 11 Campbel entr6 dunque in Lucknow, senza

altra consolazione che di essersi lasciato tirare 700 miglia lungi da Calcutta.

L' esercito indiano intanto si e diviso in tre parti, di cui una mosse verso

il distretto di Moradabad, parte del Rohilcund, provincia abitata interamente

da musulmani: la seconda and6 verso Etawha: e la terza, assai phi forte,

Terso il Bundelcund. Cola 1'esercito non manca ne di viveri ne di aiuti
; e,

quel che piu monta, avra tutto 1' agio di rinforzarsi di bravi soldati. Questo

dice la Gazette de France: ne il Times, in una sua recente corrispondenza,
da notizie molto diverse. Giacche narra che il Gampbel fu maravigliatissi-

mo di trovarsi di repente in una citta abbandonata, e che i ribelli si ritira-

rono in ottimo ordine dentro un paese loro noto e favorevole.

7. Non si pu6 certamente negare che 1'lmpero cinese non sia ora in fran-

genti assai pericolosi. Giacche, mentre nel suo interno corrono i ribelli quasi



512 CRONACA COISTEMPORANEA

padroni di parecchie province, allc sue frontiere opposte del sud e del nord

Tincalzano i forastieri russi, inglesi e francesi. E della guerra degli anglo-

francesi nulla per ora ahbiamo da aggiungere al detto nelle precedent! cro-

iiache, eccetlo che la Corte di Pechino ha creduto di dover deporre dal

carico di Vicere di Canton il Mandarino Yeh : la quale determinazione e

tanto piii savia, quanto che quesli e gia ora in viaggio verso Calcutta. La

ragione di queslo castigo si e (dice il decretoj perche egli ha esasperati e

spinti ad eccessi i barbari forastieri. 11 suo successore ha dall'Imperatore

1' uflicio di trattare con essi e di rabbonirli. Secondo le ultime nolizie, la

stepsa corle di Pechino ha gia dato qualche indizio di volere entrare in

pratiche di pace cogli Europei.

8. Quanto all'invasione russa al Xord dell' Impero, e da sapere che al Nord

della Cina e della Corea, sopra uno spazio di piii di dieci gradi di lalitudine

geogralica, si steude una vasta contrada conh'nante col mare, tagliata da

catene di alti raonti
,
e attraversata in tutla la sua larghezza da un gran

fiume detto I' Amour. Questa contrada, delta dai geograti la Manciuria, e

parte del celeste impero e conQnante colla provincia della Russia asiatica

delta SiberiaOrientale: il fmme poi che 1'attraversa e navigabile dalle fron-

tiere della Siberia Qno alle sue bocche nell' Oceano Pacifico. fi chiaro che

la Russia dovea desiderare di possedere il corso di questo tiume si utile al

commercio; cionondimeno per un pezzo non ne fece nulla, pel giusto limorc

di offendere la corte di Pechino. Ma dal 1840 al 1842, facendosi la guerra
dall' Inghilterra alia Cina al Sud delFIrapero, la Russia Ient6 il colpo al Nord

e si impossess6 delle foci del fiume, formandovi un emporio ed innalzandovi

un forte che chiam6 Nicolaieff. Altre piccole colonie mercantili, difese da

forti, si fondarono lungo le rive cinesi dai Russi, e il commercio and6 d'allo-

ra a questa parte prosperando assai. Ma rare volte la prosperita e senza in-

vidia. Infatti, ora che si cominciano a sapere gli utili che la Russia ricava

quietamente dal commercio del nord, mentre gli inglesi e i francesi com-

baitono per avere quello del sud, si comincia parimente amormorare di

questo che gli Inglesi chiamano, con indegnazione, monopolio del commercio

russo. E gia si dice sollovoce che gli Inglesi vogliono occupare anche essi

un porto sulle coste della Tartaria, presso alle foci dell'Amour, per osservare,

se non altro, ci6 che cola fanno i loro competitori. Inoltre anche la Cina co-

minci6 ad adombrare di quegli stabilimenti commerciali russi fondali nel

suo terrilorio. Infatti si sono ricevutc notizie che una specie di prolesta o

di manifesto era stato lanciato dal Governo di Pechino contro un brigante

chiamato Muravieff che turba la pace sulle frontiere cinesi. Questo iMura-

vieff non e altri che il Governatore Generate della Siberia Orieutale ed aiu-

tante di campo dell'lmperatore delle Russie, a cui si dee pressoche intera-

mente 1'apertura della navigazione e del commercio sopra il fiume Amour.

Forse a questi inizii di dichiarazione di guerra della Cina contro gli stabi-

limenti russi si dee che il plenipotenziario russo, Ammiraglio Poutiatine,

ed il suo collega degli Stati Uniti dichiarassero di voler far causa comune
coll'Inghi I terra e colla Francia nelle domande e nei fatti che d'ora innanzi si

preparano dalle corti europee verso la corte di Pechino.
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Se gli ammiratori passional! del reggimento parlamentare voles-

sero giustificare le loro prediiezioni dall'aringo che esso schiude

alia pubblica parola della tribuna, noi non esiteremmo a concedere

questa sua pregevole condizione, la quale in altre forme di governo

e piccolissima o quasi nulla. E ci par quindi ragionevole che gli

umanisti si dimostrino comunemente innamorati di quel reggimento

per T onore in che vi e messa la loro merce, come altresi ne debbono

essere tenerissimi gli oratori in erba per gli allori che si promet-

terebbero di mietervi; e quando per qualsivoglia caso quegli ordini

parlamentari fossero smessi, piu di qualunque altro ne dovrebbero

portare rammarico gli oratori emeriti, a cui sarebbe chiusa quella

palestra da sfoggiarvi il loro valore. Ed e si grande la salutare in-

fluenza che alcuni credono vedere nella tribuna parlamentare sopra

1'arte della parola in tutta la sua ampiezza, che per poco non si av-

visano dal silenzio della tribuna doversi temere un notevolissimo e

lamentabile scadimento di ogni amena letteratura. Certo il signor

A. de Pontmartin, in un pregevole articolo pubblicato neU'ultimo

quaderno del Correspondant, cercando Dello spirilo letterario nel

1858 4, e restrigendosi, com' era naturale in uno scrittore france-

se, alia sola Francia, ne descrive e lamenta i mali termini a che e
- - -

id-jib iiaij c-ii'{ ,i^uua'] aigg-ijqa u U-IXJODB u i^'t 'i>n. , naiciciH l jflfo
4/

1 De I'esprit litteraire en 18S8 IV Livraison 25 Avril 1858. ;

t)

Serie III, vol. X. 33 20 Maggio 1858.
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condotto, sia a rispello dell'arte, sia a rispetto del costume, e nel-

lo assegnarne le cagiuni non dubita di contare tra le precipue ilsi-

lenzio presso che assoluto imposto cola alia tribuna parlamentare.

Nealcuao per fermo vorra oegare che, discutendosi la pubblica co-

sa in- freqtienti asgenrbtee 1

,
tra spettatori ed ascolta-fori acealcati,

collu speranza che un bel discorso, nel cozzo delle parti civili, abbia

a fruttare un trionfo alia propria, ed all' avversa una sconfitta, ne

deve essere molto aguzzato il desiderio di formarsi una parola po-

tente, con quei vantaggi pei retori e con quell' onore per la retto-

rica che tutti possono agevolmente immaginare.

Tuttavolta se da quegli Orditii rappresentativi, non in quanto pro-

fessano di essere guarentigia di ben intesa liberta; che sotto un tale

rispetto a nessunu persona cristianaed onesta potrebbero essere men

che gradili ; ma in quanto nel loro meccamsmo sono radicalnicntc

infetti dello spirito eterodosso, se ne dovessero te.mere tutti- quei <

danni che noi diiscorremmo largamente in unaserie di articuli, i quali

da un lustro atbaadonoaacora indarno una risposta; in questa ipotesi

noi non sapremmo rammar icarer del silenzio delta tiiLuna, e ci

rassegneremmo alia iaUura di alcuni trutti di eloquenza, che piu

non ci sarebbe datodi ammirare negli oratori consuniati, come gl'in-

cipienti si dovrebbero rassegnare alia manoanza di quella spleudida

esercitazione. Che poi da ci6 si debbatemere un tolaledeperimenr-

to ed una ruina irruparabile di ogni lelteratura, noi maiagevolmen-

te c' indurrenuno a credcrlo, e men di noi dovrebbero-esseredispo-

sti a credwrb i Francesi. Essi non possono ignorare che il vero se-

colo aureo delia loro letteratura fu il regno lunghissimo di Luigi

XIV, il (jualo non pure fu Re quanto qualunque akro assoluto, ma

potrebbe dirsi ii foadatore delKassolutismo in quei reame ed anche

altrove, per quanto un esempio cdehre pu6 influire su quanti cer-

cano imitarlo <
, appunlo come 1'aurealatwiitaera saiita alia splen-

1 Tina siffatta obbiezione non isfuggi all'egregio Aulore di quell'articolo, ne

poteaper avventura, perche troppo salta agli occhi per se medesima. Tutta-

volta la inanicra, ond'egli si adopera a spiegare 1'euimma, puo ben dirsi inge-

gnosa, ma, a quanto ne pare a noi, non puo essere trovata vera.

.ftl'g! .vv.AI -II; t'C .V- .'OT ,\\V ;1^
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dida ed unica sua altezza sotto di Augusto ,
il quale era tutt' altro

che Principe oostituzionale che regna e non goverua. Ne questo noi

diciamo quasi volessimo I'assoluMsmo per amore deUa beHa lettera-

tura; ch& ci parrebbe anzi una molto strana idea quella che, a |>or-

tare giudizfo delle varie forme goveFnatve,>ne volesse pigliare la

misura dalle forbite orazioni cbe vi si pronunziano e dalle nobili

poesie che vi si declamano. L'abbiamo voluto si veramente notare,

perch& tra i tanti tneslimabili emolument! del Governo a Statute,

non si venisse dni suoi adoratori a cte"iarei tra i piedi quest' altro,

che esso, coll' aringo che schiude alia parola pubblica o parlate nelle

assemblee o scritta nei giornali, contribuisce alia purezza ed agl' in-

crementi degli studii letterarii. Codesto potrebbe parene a prima vi-

sta ragionando per cosi dire a priori; maooiJeslo e smentilx) sol'ri-

nemente dai fatti autichi e modnnii : ed assodato eh.e sia il fatto,

non sarebbe malagevole rintracoiarne anoora le ragioni, che most re^

rebbero quel discorso a priori essere un vero paralogismo. L.Inghil-

terra ha certo n ell' Euro-pa civile la tribuna piu ant,H>a e forse ancora

la piu loquace; ma non pnp questo ha la piu splendida letteratura,

e quello che ha per questo rispetto , lo devu a tutt' altro che agli

Speechs dei lordi o d^i comuni; gia notammo che la letteratura fran-

cese ebbe il .suo tempo pi6 bello quando i Parbnierili, tutf altra

cosa da quello che sono ora , non parlavano ma decretavano e ci6

appena per altro che per fare eco al padrone; ed il nostro cinque-

cento <?f>si ricco, cosi vario, c&si forbito in ogni maniera di lettere

fu quello che tuUi sappiamo quan<lo dominavn, in sentenza dri li-

bertini
,
non che I* assolutismo, ma I' Inquisizione. Che se noi noa

invochiamo quello e questa per>roglia di starne meglio nclla retto-

rica, si potrebbe avere la discrezione di non volere aggiunta quest' al-

tra corona alia iribu-na parlamentare, che si lira dielro colla libera

slampa 1'interminato cicaleccio del giornalismo; alia quale ed al

quale molti muovono anch il rimprovero di avere guastata anzi la

.letteratura dei paesi dare ban dominio, senza avere accoriciata la

pubblica cosa.-.^M'b

'li f- : w
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Una discussione parlamentare , e sia delle piu rilevanti vuoi pel

subbietto che vi si discute, vuoi per le passioni chevi s' infiammano,

quale rert> sarebbe quella che rivelasse nuove speranze all' Italia,

pu6 ben talora offenders la pubblica morale in qualche sua parley

pu6 rerare all'aperto aneddoti scandalosi e iterare puerili ricrimi-

nazioni, e berlingare da pettegole , pu6 ledere le convenienze fino

a scendere al pugilato plebeo come e avvenuto piu di una volta tra i

legislator! del Campidoglioamericano ; pu6 logorare in vacuochiac-

chierio un tempo prezioso,cheforsein qualunque altra cura privata

o pubblica sarebbe piu utilmente collocate
;
e nondimeno in una

somigliante discussione potrebbe non osservarsi neppur un fiato di

quello che i nostri antichi chiamayano vera coltura letteraria , e

faccia Iddio che vi siano sempre rispettati i diritti del vocabolario

e della grammatica. Anzi, quando altri non fosse disposto ad appa-

garsi di quel gonfio frasario,onde i cittadini legislatori sono usi d'in-

censare la propria rettitudine, il proprio patriottismo, la propria

generosita e va dicendo per non so quant.e altre doti proprie del

preopinante; potrebbe altresi avvenire che da una somigliante di-

scussione non si vedesse riluoere neppure un lampo di qnellti schiet-

ta riverenza al vero ed al giusto, la quale dovivbb essere la por-

zione di tuMi, ma che non sappiamo se possa andare rostantemente

e sicuramente occoppiata coll' obblio dehberalo e professato del

sentimento cattolico. \ero e che questo non manca mai
,

la Dk>

merce, di avere nelle assemblee interpreti caldi e gen^rosi ;
mn e

vero altresi che essi vi sono comunemente i meno ascoltati, fino a

far parere un vero guadagrio alia causa della religione e della Chie-

sa, quando purevi sono solamente ascoliati.

Queste considerazioni ci si offerivano al pensiero quasi spontanee

nel correre che facevamo coll'occhio la prolissa discussione, che ha

avuto luogo in qupsti ultimi giorni nel Parlamento subalpino in-

torno alia legge, che chiamano Deforesta dal nome del Ministro

che la propose e (he dalla cospirazione e dall assassinio pobiico ha

saputo innalzare gli
oraton fino alle Speranze d

j

Italia. Ne era ulti-

ma ragione della nostra maraviglia il soggetto medesimo della di-
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scussione
-,
cioe la legge che si sommetteva alia sanzione del Potere

legislative. Gran cosa per vero dire! che oltra ad un centinaio e

mezzo di legislated debbano per due o tre settimane consumare il

tempo, 1' attenzione e le parole per definire questo semplicissimo

purito: se la cospirazione contro la vita di un Sovrano straniero,

e se F apologia dell'assassinio politico fatta per le stampe, si deb-

bano o nonsi debbano punire. E che volete? senza cercare quello

che potrebbe significare anche la sola proposta del dubbio, e certo

strano che siasi dovuto si lungamente dibattere siffatto punto, eche

tutti nonabbiano risposto con un si quasi indeliberato eperistinto,

come si fa nello assentire ai primi principii del vero e del retto. Noi

non conosciamo ad una ad una tutte le legislazioni dei varii Stati

italiani e molto meno quelle del di fuori. Nondimeno siamo certi

che nei paesi non costituzionali , dovunque 1' Autorita abbia co-

sciVnza dei proprii doveri e dei proprii diritti
,
al solo sapersi per

sicuro che Tizio, Mevio e Caio, esempligrazia, si assembrano nella

tal casa alia tale ora, per macchinare efficacemente contro la vita

di un qualunque e sia pure straniero e non Sovrano, siamo certi,

ripetiamo, che si troverebbe modo d impedire quell'azione, crimi-

nosa anche quaudo non esce dagli apparecchi esteriori, edi punirne

gli autori. Ed o che si facesse per forza di leggi dirette, o che si fa-

cesse applicando indirettamente altre disposizioni legali, o che per

via di poteri discrezionali, come li rhiamano, il certo e che si do-

vrebbe fare e si farebbe: e ad ogni modo la ci parrebhe una molte

povera Autorita civile quella ,
a cui fosse dinegato il poterlo fare.

Ne dite guari . diversamente dell' apologia dell' assassinio politico

fatto per le stampe ,
e quando pure al potere civile non occorresse

il modo di prevenirlo, dovrebbe certo averela maniera di troncar-

gli il corso e gastigarne gli autori.

Ma nelle contrade rette a Statute la cosa va tutto altrimenti. Ivi

1'Autorita trova bene la maniera di spogliare del loro frati e suore

quanti gliene lalenta, ed all'occorrenza pu6 eziandio cacciare in

carcere ed in esilio qualche Vescovo ed Arcivescovo per vie estra-

leyali ed econorw't/ie, come le appelld lo stesso Cavour. E tuttavia,
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quanto ad impedire la cospirazione contro la vita di Sovrani stra-

nieri e 1' apologia dell' assassinio politico, I'Autorita medesima si

confessa impotente ;
e benche da im pezzo ne conoscesseil bisogno,

secondo che il conte di Cavour ebbe a dire, essa nondimeno non si

e deliberata a provvedervi, se non quando un grave interesse glielo

e venuto a proporre od imporre, secondo che altri altrimenti ha

opiriato. Ma il futto e che la giustizia intrinseca dell'atto, la quate

dovea essere il tutto, vi e stata quasi per nulla
;
ed e maraviglioso

1 obblio del senso morale, onde da piu di uno si ediscussa con molta

posatezza 1' utilita estrinseca del provvedimento, seriza il menomo

sospetto che vi potesse essere qualche ragione intrinseca, la quale

avrrbbe dovuto determinare 1'atto, anche quando si fosse preveduto

materialmeute pregiudizievole.Potra ben cercnrsi se sia per amman-

sare de&s inferos ne noceant, ovveramenle per propiz'are deos supe-

ros ut adiuveitt, come ingegnosamente disse il deputato Carutti in

ainltedue i casi doversi fare; ma ad ogni modo noi non intendiamo

come, debba riputarsi bello il farsi per ischivar nocirnento o per trar-

re utile, quello che si sarebbe dovuto fare per la sola ragione che era

giuslo.-E molio meno bastiamo ad intendere come al signor Teren-

zio Miimiani sia saltata la fantasia di dire che pel Governo sardo il

vedersi invitatoafare quella legge e segno manifesto di civilta. Sa-

ran dunque iucivili , esempigrazia, i Governi toscano e pontificio,

perck^ -nel loro mezzo non si cospira contro la vita dei Sovrani

stranieri e non si vede correre per la stampal'apologia dell assassi-

nio politico:?
: dimorasse in questo I'incivilta , che essi, vedendone

qualche germe pullulare qui e cola, vi provvederebbero da s me-

desimi
, senza aspettaredi esservi gentilmente invitati con qualche

dispaccio o con qualche Nota diplotnatica dalla parte di una gran-

de nazione?

Non ignoriamo che il conte di Cavour nel suo lungo ed ingegno-

so discorso ha rifiutato in nome della dignita nazionale il sospetto

die ndla proposta di questa legge fosse entrato per nulla alcuna

pressione straniera. Vi pare? quando di ci6 si fosse potuto avere il

pii lontano sentore
,

la Camera avrebbe dovuto percid solamente
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negare la sua sanzione alia legge, ed il Ministero, chesi fosse de-

chinato a proporla, avrebbe issofatto dovuto demeritareogni fiducia

della nazione. Manon ignoriamo neppure che al conte Solaro della

Margherita ed a parecchi altri con lui ne e paruto diversamente
^

ed essi, senza asserire propriamente la pressione, ban mantenuto

clie qualche cosa di grave ha dovuto influirvi dal di fuori, laseiando

poi ai cbimici edai fisici il determinare qual nuovo genere d'im-

ponderabile sia codesto cbe essendo pur grave non esercita pressione.

Non si appartiene a noi certamente il comporre una tanta lite, e

crediamo cbe i! Cavour e cavaliere degnissimo di essere creduto sulla

sua parola. Nondimeno chi sappia quante onorevoli ritirate ba il lin-

guaggiodiplomatico e parlamentare, potrebbe, senza dar taccia di

men che verace al Presidente, non meritarla neppure egli di teme-

rario quando si avvisasse, la cosa essersi fatta percbe altri voile che

si facesse, pognamo che quella brutta parola di pressione non vi en-

trasse; soprattuUo che chi aveva interesse che si facesse
, appunto

per farla fare, dovea non darsi 1'aria di volerla per forza
,
e potea

anzi dar vista di acretlurla come spontanea deliberazione di chi la

fece. Suppotiete ch Tizio mi debba da parecchi anni un migliaio di

scudi, ne per pregarlo che io ho fatto con tutt' i mezzi amichevoli

abbia trovato mai la via di satisfarmi
, per quanto ne avesse alia

mano i mezzi. Allora io, provvistomi di una sentenza del tribunale

che ordina un sequestro, sto per mandare cursori, uscieri e gendar-

rai a ripetere il mio diritto
,
ed ecco mi veggo entrare in casa Tizio

che mi porta il gruzzolo dei mille scudi
, protestando di farlo per

solo sentimento di leaka e di giustizia. Vero e che io potrei dirgli :

ma caro voi! la e uua lealta un po' sonnolenta codesta vostra, se

per destarsi e venire all'at.to ha bisogno di fiutare I' odore dei cu-

riali. Maio avrei malgarbo a parlar cosi e negare al debitore 1'in-

nocente soddisfazione di dirsi onesto a cotnpenso del ramraarico e

del rimorso di non essere stato. Non cerchiatno dunque come e per-

che, quando si cospirava in Geneva, se non contro la vita di un re-

gnante, almeno contro la quiete di un regno, il Governo che non

poteva ignorarlo non propose allora la legge contro la cospirazione j
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neppure cerchiamo come e perche , quando la stampa democra-

tka faceva in Piemonte , non che I' apologia ,
ma 1' apoteosi di

Agesilao Milano, il Governo non propose allora una legge contro

1' apologia dell' assassinio politico. Anzi non vogliamo neppure di-

scutere perche il Mmistero sardo che avea emulata la nobile fierezza

del britannico nel rispondere alle prime proposte della Francia che

1e leggi esistenti bastarano ; non 1' abbia emulate poi nella conclu-

sions, ed in quesia S'asi uniformato piuttosto al Brlgio ed alia Sviz-

zera. Queste inchieste ci condurrebbero forse a trovare la ragione

della differenza nel diverse numero di baionette e di cannoni onde

i diversi Stati possono disporre, il che non sappiamo quanto sia con-

forme alia civilta e alia giustizia. Orto e che la proposta di quella

legge fu lodevole, e benche il Deputato Buffa si sia rammaricato che

essa non poteva accetlarsi come omaggio al principio di giustizia,

q^ale saria stata, se la legge si fosse presentata in un' allra occasio-

ne; in questa nondimeno e stata un omaggio al principio della

utilita nazionale, e delle speranze italiane, bene, come sapete, che

dee andare innanzi a tutto, anche alia stessa giustizia, secondo la

sentenza piu comune degl' It'ilianissimi.

Le quali parole non dovrebbero per fermo increscere al conte di

Cavour^ egli anzi, nel discorso in sostegno della legge, si allurg6

a spaziare nel campo vastissimo della politica per lui seguita, e la

qualeegli reputa eminentemente nazionale ed italiana. Detto che,

dopo i succedimenti dolorosi di Novara ,
al Piemonte rimanea la

scelta o di seguire I'antica via, circoscrivendosi a procacciare il bene

interne non iscompagnato dal decoro di fuori, o mettersi a capo della

nazione (italiana), caldeggiandone con ogni studio la emancipazio-

ne, la risurrezione, la rigcnerazione con tutto il resto; soggiunge

non essersi da lui e dai suoi consorti esitato un istante ad attenersi

a questa seconda, poniamo che al Piemonte dovesse costare gravis-

simi sacrifizii di danaro e di sangue, e vi e dalla parte avversa chi

aggiunge: di morale, di religione e di tranquillita cittadina. La

somma del discorso e cbe il Piemonte, dovendo a rispetto di tutta

i'ltalia esercitare la Egemonia a lui decretata dall'abbate Gioberti
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in quel bisticcio di libro, cui voile intitolare Rinnovamento d' Italia,

e non gli essendo venuto fatto di compierlo nolle armi, ne vi essen-

do speranza che possa, deve attendere allanobile impresa per mez-

zo delle alleanze-, cio& a dire conciliarsi per guisa 1'amicizia di af-

cune grand! Potenze, cbe queste gli porgano la mano forte, quarido

sara suonata 1' ora della terza riscossa e sventoli un' altra volia nei

piani lombardi la bandiera tricolore, per visitareposeia 1' Italia del

mezzo e la meridiana, fino al capo ond'e tronco Peloro; anzi Peloro

eziandio con tutto il resto dello stivale. Per questo alcuni Ministri

sardi ,
umilissimi servidori dell' Ingbilterra ,

fecero buon mercato

della religione cattolica lasciando sguinzagliare nel proprio paese

la propaganda anglicana; per questo lo fecero ancor piu largo nel

fatto dei quattrini, e dicono gli esperti cbe in varii trattati si fecero

ben gl'interessi del liopardo britannico a discapito della croce sarda
j

per questo duemila vite di generosi soldati e cinquanta milioni di

franchi gettati in Crimea parvero piccolo prezzo all' abilila avulane

dal rappresentante sardo nel Congresso di Parigi di dire alcune in-

concludenti parole intorno ai futuri destini dell' Italia. E cosi per

questo pure si pu6 fare una legge per ingraziarsi la Francia, o certo

per non T irritare, poniamo che la convenienza, la giustizia e forse

ancora lo stretto dovere non fosse bastato a persuaderla. Questo po-

trebbe cbiamarsi la teorica delle alleanze, I' utilismo politico, il

compute degl
1

interessi nazionali, e piu rhe altro 1' arte di mante-

nere vive e fiorenti le speranze d' Italia
;
ma per fermo non pud

chiamarsi amore alia verita ed alia giustizia, il quale, quando fosse

sincere
,
indurrebbe a compiere il proprio dovere non pure senza

ombra di utilita, ma eziandio ad onta di qualunque iattura.

Ma, come incontra in somiglianti calcoli, quando a farli non e-

una parte sola, in ultima conclusione, anche in parita di astuzia,

la miglior porzione tocca sempre al piu forte-, e non altrimenti pare

cbe sia avvenuto e stia per avvenire al Governo sardo. Esso, pala-

dino dichiarato della indipendenza italiana, per assicurarla agli altri

ha immolata gran parte della propria, con tutta la probabilita ehe

quando i forti si sono serviti di lui o si sono fatti servire da lui, lo
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piantino nell' uopo mi^liore rolla gloria di aver tutlo voluto, accop-

piata alia vergogna di non aver nulla prxtuto E oosi altri Italianig-

simi riprovano altamente il sislema delle alleanze, tornano a dire

che T Italia deve fare da se; e supposto che il Piemorite sia 1'Italia,

e che in Italia siano venticinque milioni di persons vive, chieggo-

no tutto stupefatli come e perche vi pu6 essere bisogno di aiuti

stranieri? E non e questo anzi un rinunziarealla propriaautonomia

in quella appunto che si pigliano le mosse per a^quistarla? Gli ora-

tori di questa partespirarono fuoco e fiamme nella mernorabile di-

scussione, faeendosi lingua e vor.e di tutti il belliooso avvocato

Brofferio, che non deve di corto aver daio grand! pruove dei suoi

spiriti gtierreschi, quando il G^nerale Lamarmora se la rideva sa-

poritamente sotto i baffi e metteva in canzone I'onorevale preopi-

nante, con tutta probabilita che a molti tornasse a mente la pru~

dente ritirata dell' avvocato sul suolo svizzero , quando il barbaro

stava a Novara e, volendolo, nessuno avrebbe potato tenerlo dal

marciare a dirittura sopra Torino.

Di qui noi abbiamo osservato che il sistema delk alleanze noo

ispira nessuna fiducia , quanto a rigenerare 1' Italia
,

ai parteggia-

tori del far da se , come per contnrio quei primi non credono po-

tersi cavare nessun costrutto dalla id^a careggiata dai second!. II

Cavour dice al Brofferio : Firiche il Piemonte non sia sostenuto da

una mano potnnte ,
non fe possibile che esso compia la grande sua

missione di fare f Halia; \ vostri venticinque milioni d'ltaliaui stao

sulla carta
, quando si dovesse venire all ergo, non ne trovereste a

pezza I'uno per mille
;

e voi pel primo ,
ove si dovesse stringere i

sacchi e fare qualche cosa piu del parlare , gia si sa ! vi tenete, a

qunnto ne dicono le male lingue, apparecchiata una villetta su quel

di Svizzera. Pensate che sarebbe a sperare dai meno fogosi di voi !

Ed il Brofferio risponde al Cavour : le vostre aSleanze ci possono

ben costare sangue, quattrini e decoro, e voi ne potete pigliare oc-

casione da pompeggiare in Parlamento del cannone mandato dai

cittadini di Boston e delle lodi tributate in riva al Gange al valore

piemontese non sappiam bene se da un Bramino, da un Musulmano
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o da un Inglese. Ma quanto a sperare che una grande Potenza si

metta in guerra con mezza Europa a solo fine di fare T Italia, son

sogni da farnetici
$
ed il lione non si soomoda per recare aiuto a chi

nel prega, se non per pigliarsi la parte leonina, che in altri termini

significa pigliarsi ogni cosa, o certo il piu ed il meglio.

Nel qual diverbio ,
se a noi fosse dato recare giudizio tra cosi

illastri contendenti,avrernmo la soddisfazione che rare volte e data

gustare agli arbitri ed ai compromessi ; quella cioe di poter dare

ragione pienissima a ciascuno dei due litiganti : soddisfazione che

ci e nel vero attossicata dal vederne cadute al fondo le povere spe-

ranze d' Italia. Signori si ! chi intende com' e al presente equilibra-

ta 1 Europa e come sono disposti gli animi delta vera universalita

della Penisola, trovera verissima la opinione del President dei Mi-

nistri, che cio6 non ci e nulla a fare assegnamento sullo slancio dei

yeiiticinquemilioni,e verissima non meno la sentenza del Deputato

dLCaraglio che nulla non si pu6 sperare dalle alleanze straniere,

quanto al fare I'ltalia, come la intendono quei signori. Ora, tolto il

moto di dentro e disperato 1 aiuto di fuori, questa povera Italia si

dovra rassegnare a starsene chi sa per quanli altri anni e lustri

senza essere fatta* Questa e la sola conclusione vera che da quelle

due cosi diverse sentenze si pud trarre, e noi pensiamo che i nostri

leltori italiani, per quanto siano meno di venticinque milioni ,
non

ne vorranno essere rarnmaricati. Quanta al Piemonte, esso si dovra

contentare che la sua Egemonia per ora non esca fuori del Risor-

gimento giobertiano ,
se non fosse per qpalche scandalo che la sua

parte libertina da all' altra Italia sia colla licenza della stampa ,
sia

colleesorbitanze della parola, sia colle ire anticlericali, che in aitri

termini vuol dire anticattoliche.

Ma e egli poi vero che i venticinque milioni d* Italiani, almeno nella

loro universalita, non ne vogliono saper nulla quanto a rigenerare

la loro patria alia maniera dei libertini, si che il far da se debba es-

sere sinonimo di far nulla ? A noi pare che il sol dubitarne sia se-

gno di una testardaggine portentosa: tanti segni se ne sono avuti

nei presso a due lustri che sono seguiti agli sconvolgimenti del
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qtiarantolto ! Lasciamo stare che
, quanto e larga e lunga 1'Italia

,

non si e mossa spontaneamente una mano od una voce che si po-

tesse attribuire al vero popolo , questo colla non curanza
, col di-

sprezzo ed eziandio colle armi alia mano ha mostrato pur troppo il

conlo in che teneva i non chiesti servigi ,
che i suoi rigenpratori

gli venivano ad offerire. Cominciate dal tentativo di Milano, venite

poscia al conato di Sarzana
, quindi al tafferuglio di Livorno , e

poco stante alia congiura di Genova, fino al Bentivegna colle sue

pruove di Palermo ed alia pazza spedizione di Ponza e di Sapri ;

voi scorgerete sempre lo stesso quanto alia rispondenza trovata nei

popoli: non curanza
, disprezzo ed eziandio le fucilate prodigate ai

fratelli con miglior gusto che per avventura non si saria fatto coi

barhari. Direte che codesto contegno ostile verso chi viene a rige-

nerare e cosa al tutto illiberale, stupida ,
scellerata

;
ma qui v^ra-

raente non si tratta del se quelle popolazioni facessero bene o ma-

le: si tratta semplicemente di averlo fatto: e quando la cosa e sicu-

ra, 1'aver fatto bene o male ci sta per nulla. Nel resto a giustificare

quel loro contegno ostile potrebbe forse entrare per non poco la

mala voce, in che sono presso di loro i libertini, non foss' altro pel

capo della religione che astiano e delle borse che smunuono , si

che pote essere creduto doversi contro di essi far testa
,
come pro

am el foris. Ma come dicemmo
, qui non entra il diritto

,
entra il

fatto
;
e questo , essendo ne piu n& meno di quello che dicemmo

noi, si ha tutta la ragione di ridere, quando ci si viene a parlare dei

venticinque milioni parati ad insorgere come un uomo solo. Que-

sti, salvo qualche centinaiodi teste calde, non accetteranno la rige-

nerazione , se non viene loro imposta coll'astuzia e colle armi
;
e

voi vedete bella maniera di rispettarela indipendenza di un popolo

che sarebbe il volerlo indipendente alia propria maniera e per forza!

Ma per buona ventura non ci e questo pericolo; che il sistema delle

alleanze non ha miglior costrutto di quello che abbia 1' altro del

fare da se.

Sul quale proposito sono al tutto singolari ed altamente istrutti-

vi i fatti che abbiamo sott'occhio e le rivelazioni di cose seguite un
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dcennio addietro. Che non ha fatto il Piemonte per essere alleato

dell'Inghilterra, per averne s'intendepresidii poderosi nella impre-

sa che esso si e fitto in capo di capitanare ! Ed eccovi tutt'un tratto

sfumate in gran parte quelle speranze dall' avvenimento al potere

del partite thory che vuol dire dei conservatory eccovi 1'Inghilterra

stringers! di amicizia all'Austria-, eccovi che neppure nell'affare mi-

croscopico del Cagliari si e potuto spillare un conforto risoluto dal

gabinetto di S. James, fosse pure di sole parole, e dopo tanto tempo

si cominciaora a parlare d un cominciamenlo di appoggio morale *.

E considerate quanto si possa sperare di aiuto per conquistare il

Lombardo Veneto, quando ne pure se ne ha per ricuperare un navi-

cello alia compagniaRubattino ! Se 1'indipendenza italiana non ha al-

tra speranza che la generosita disinteressata e famosa di Albione, as-

sicuratevi che dovran passare molti secoli prima di venire all' atto.

Meglio certo si potrebbe fare assegnamento sulla generosita della na-

zione, che esprime bene la sua indole nell'antico suo nome di franca.

Ma perche a questa impresa non sarebbe la nazione a stendere ia ma-

no, si veramente una parte politica, non se ne potrebbe nel 58 aspet-

tare per 1'Italia nulla di meglio di quello che essa speriment6 dalle

armi francesi nella fine del passato e negl'inizii di questo secolo. Nel

resto le parole dette in Parlamen to dal Generate Lamarmora, intor-

no alle disposizioni della repubblica francese del 48 a sostenere

Fimpresa italiana; le risposte fattedal Lamartineedal Bastide, mes-

si in ballo da quelle parole 5
la pubblicazione di un dispaccio. del

Marchese Brignole Sale, per quel tempo Incaricato sardo a Parigi,

',
r-3liiO'nai

f
J li oJJud oitliuA'l .oivxtq^iu U.i.iun i'ib abuGQft3 ,MJ6|

1 Ecco come si esprime 1' Independence Beige del 10 Maggio. Aujourd'hui

void ou en est cette question d'arbitrage: Lord Malmnsbury a enwoye, le 24

avril dernier, a M. le comte de Cavour une note diplomatique dans laquelle

Sa Seigneurie offre au Piemont ses bons offices comme un commencement

d'appui moral donne au Piemont, appui qui pourrait lui amener des actes sub-

sequents. C'est la I' esprit, sinon les expressions memes les plus saillantes de
'" ' 'J '

1 1 i
* ^

i.
1

V Ijl ii * I
'

*<i \
la depeche du cabinet de Saint -James. Ce commencement d'appui moral fait un

peu Veffet, vous en conviendrez, du commencement de munificence d' Arpagon

<jt( ( conscillait de le faire souvenir de promettre quelque chose.
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(pubblicazione che, a dir poco, e slalo eflelto di una insigne indis-

cretezza) ci rivelano una cosi tenera e sorellevole affezione di quella

repubblica per 1'Italia, che quesla mostrerebbe un senno pratico ma-

raviglioso, quando si affidasse a chiusi occhi alia Francia imperiali-

st, e se ne corupera^se le buoue giazie con ogni maniera di sacri-

fi/ii. Guardale ! A quali lei mini Josse 1 Austiia nel 48 nessuno pu6

ignorare, mentre Carlo Alberto con meglio di CO mila combattenti

gia ealcavail suolo lombardo e . vi I'aceva&ventolarela bandiera trico-

lore. Intanto la Francia era retla a repubblica: e sedevane al liuione

un Generate Cavaignac, repubblicaiio di anticadata e COD tradizio-

ni domestiche piu die repubblicane, un Lamartine democratico,

poeta sentUuenlule, passionato amatore d Italia, cui avea data ad

anmiirare alia Francia nella sua graziosissima Grazietta; un Basti-

de, economista piogrt-ssivo e amico risoluto della solidarieta dei

popoli. Or bene: a quella Francia ed a quegli uonaini 1' Italia, per

mezzo del Piumonte, che ne stava per imprendere la rigenerazione y

chiese niente piu cbe un Generale. E sapete che rispose il Cavai-

gnac ? eccolo: Noi non lvoglianio rompere coll Austria per amore-

dell'Italia: Nous we voulons pas nous brouiller avec I' Autriche pour

vuus fair-e plaisir. Vero e che in quel tempo medesimo si rinforza-

Tano le artni francesi ai
pit-

di delle Alpi, (he quasi facean ceuno di

valicarlew Ma il dispaccio sopra citato del Marchese Brignole, rive-

landoci gfintendi nicnti ond\.ran cola raccolti quei 62 mila uoniini.

ci toglie il poter vedere in essi neppure una velleita di far causa

comune coUe.armi pieotontesi. Ecco come faceva i conti il Lamar-

tine, secondo che narra il dispaccio. 1'Austiia batte il Piemonte^

ed allora q.uell'esercito servira per contenere il vincitore, che non

allarghi i suoi confini da farci ombra^ oil Piemonte batte 1' Austria

e si unisce i\ Lombardo Veneto, ed allora la Francia, per non veder-

si accanto una troppo grande potenza e per simmelrizzare o ton-

deggiare (pour arrondir] il proprio territorio, si prendera la Savoia

e la Contea di ISiz^a. Questi erano i sacrifizii che la Francia repub-

blicana intendeva fare per la causa italiana, e da questi si puo pi-

gliare argomenlo di quei tanto maggiori cbe sarebbe parata a fare
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al presente la Francia retta ad Impero, contro 1'Austria com'e dopo

dieci anni di assodamento, e ci6 per far piacere al conte di Cavour

ed a merito diavere vinto il partito nella legge Deforesta. Questo

& il discorso che fe dire al deputato Buffa da quella legge dipendere

le sorti e colle sorti le speranze d'llalia; ed ognun potra intendere

da se quanto sieno bene raocomandate le sorti e le speranze d'Ptalia

a quel discorso. Che se altri volesse sostenere che da quella legge

dipendevano le sorti non tanto dell' Italia quanto del Ministero del

conte di Cavour, noi non vorremmo contraddirlo, veduto i tanti che

lo hanno gia detto. Anzi chi sa che in alcuni altri casi, come per

esempio nella guerra orientale, il Piemonte col suo sangue e coi

suoi quattrini pagava 1'insigne emolumento di essere governato da

chi lo governa. E se in questo sono affidate le Speranze d1

Italia,

esse, per ora alineno, semhrano assicurate.

Per noi che crediamo e per quanti eredono con noi che il vero

bene d'ltalia e la verita e la giustizia, le quali importano rispetto a

tutti i diritti, edordme e tranqtiillita cittadina e riverenza agl'im-

mortali diritti della Chiesa cattolica, per noi, diciamo, tutta la di-

scussione parlamentaresopra la legge Deforesta e le manifestazioni,

a cui ha dato opcasione, sono riuscite di conforto maraviglioso a

sperar bene della patria nostra. Noi vi abbiamo toceato con mano

che la causa itdliana, quella causa che involgerebbe disconoscimen-

to di dritti, pubblici s>
%

ompigli e danni irreparabili della Chiesa, >Q

al presente a termini, a quali per avventura non fu mai e quasi si

pu6 dire disperata. Lo spontaneo movimento dei venticinque milio-

ni e un sogtm; lo sperato airrto dalle alleanze e una illusione, ulile,

se volete, quando sospinge a.compiere un attodi :giustiziaiche avreb-

be dovuto esere imposto da piu nobili mativi,rma sprecato al tuUto

quanto aU'intendimentoprecipuo a cui si vorrebbe ordinato. E co-

i ci para poterne concludes che per ora I'ltalra pud promettersi

qualche tempo tranquMlo, onde riparare i danni dei passati scoovol-

gimenti; il che \e pafera valere di sufficiente compenso al mancape

di esercitazioni rettoriche nei Parlamenli.
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Un articolo del signore Baudrillart, inserito nel Journal des De-

bats del 31 Marzo, ci somministrava materia di gravi considerazioni

annunziando con parecchi altri libri 1' opera di M. r Laurier intorno

alia Liberlt de Y argent ; della quale egli discorre secondo il con-

sueto degli economisti eterodossi, riguardandola come domma in-

dubitabile del suo simbolo di fede. Ne questo poteva rerarci mara-

tiglia conoscendosi da tulti e la dottrina che si professa da quella

scuola, e il coraggio, per non dire 1'audacia, con cui si professa.

Quello che piuttosto potrebbe recare ammirazione e la superfieia-

lila ed inesattezza che va congiunta a tanta baldanza
,
la quale vi-

lipende con piglio ironico e sprezzante e filosofl antichi e Padri della

Chiesa, e teologi e giureconsulti (i Papi e i Concilii neppur sono

mentovati) ;
i quali tutli avrebbero condannata 1' usura gli uni tratti

da un testo del Vangelo , gli altri ingannati da un sofisma goflb e

badiale di Aristotile. Rispetto ai primi egli non ci dice se cotesto

sproposito di condannare 1' usura sia stato ignoranza dei Padri che

non capirono il Vangelo, o ignoranza del Vangelo che non capiva

i vantaggi e la necessita sociale dell' usura. Ma di chiunque sia I'er-

rore, sappiamo dal borioso economista che
, 1'abolire 1'usura con-

durrebbe al comunismo. Avec sa Mgitimilt (dell' usura) disparaU
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celle de la rente et du profit comme du loyer : disons pZws, celle de la

propriete mcme ; ilfaul sur ceite pente aller jusqu' au communisms

absolu (L. c. ).
La seoperta , come vedete , e splendida non meno

per novita che per importanza -,
e noi la raccomandiamo agli stu-

diosi di Patrologia e di sacra Ermeneutica.

Ai moralisti poi e filosofi raccomanderemo di ascoltare con rive-

renza il cattedratico, il quale , esposto in poche parole e in forma

ridicola 1' argomento di Aristotiln, conclude: polenza d' un so-

fisma tramandato di eta in eta ! Per annientare cotesto argomenlo

irrrfutabile e trionfante, ci voile uno deyli spiriti piu sottili e svelti,

un leyisla, un filosofo, un Bentham <. Al vedere cosi poco meno

che canonizzato cotesto materialissimo Epicureo , capira il lettore

qnali sieno pel Journal des Debats gl' ingegni sotlili e svelti : sono

quelli che gl Italian! con Cicerone appellerebbero filosofl da trivio:

phbei philosophi.

E sapete qual e qtiesta famosa confutazione del sottilissimo dot-

tore? fi quella trivialita clie avrete sentita le mille volte e che vie-

ne in capo ad ogni idiota, allorch^ seme addurre, per proibire 1'in-

teresse nei prestiti, la notissima ragione dello Stagirita(// denaro c

per sew/TM^//t;ro).Qaalequel contadino che a tal ragione nonsap-

I Non sappiamo, a dir vero, corae conciliar qui 1'articolista che concede pri-

ma al Bentham questo primato, esubito dopoda a Gal vino il meritodiessere stato

pritno a sguardare in faccia I'argoinento di Aristotile, e d'averlo fulminato con

una delle mjgliori confutazioni, alia quale nulla di meglio seppe aggiungere

1'economia politica. C'est d Calvin, dans une de ses LETTRES, querevient I'hon-

neur d 1 une des meilleures refutations qui puissent etre faites de cette conda-

mnation si emportee. . . Calvin, en efle.t,
a le merite d'avoir le premier regarde

en face Vargument d'Arislote sur la sterilite de i argent . . . L'economie politf-

que en cut encore aux raisons qu'un bon sens superieur indiquait au reforma-

teur protestant. (Journal des Debats 31 Mars 1838) Ma se alle ragioni di Calvi-

no nulla si e aggiunto, perche ci volte un Bentham? A quanto pare, 1'inferio-

rita di Calvino nasceva da 1 1 'aver egli studiato la teologia ; giacchc 1'Autore con-

clude quell' elogio con un epifonema , quasi amniirando che un teologo, il teo-

loyo Calvino, sia stato capace di azzeccarne una: En verite four un Iheologien

ce n'etait pas mal.

Serie III, vol. X. 34 20 Maggio 1858.
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pia tosto rispondere: II danaro 6 infruttiftro per s-, ma se s'impie-

ga, da frutto? La trivialita di codesta risposta e le opinion! con-

trarie di tanti dottissimi uomini citati dall* articolista medesimo,

S. Tommaso ,
Bossuet , Potliiers

,
Domat ecc. avrebbfi dovuto ba-

stare presso un autore che sappia rispettare s& stesso ed altrui
,

non solo a fargli smettere quel piglio, il quale a forza d'essere ar-

rogante da nel comico ,
ma anche a fargli sospettare, esservi nel

preteso sofisma degli antichi maggior forza che a prima vista non

sembra, e nella prctesa confutazione essere ascoso un qualehe vizio

che la infiacchisce. Esaminando cosi 1' argomento ron un po' pii

di modestia e di posatezza ,
il dnbbene economista si sarebbe ae-

corto che il soltilissimo Bentham o non capl la ragione o la salt6

a pie pari.

Qual era la ragione di Aristotele? Una darica non produce altra

darica (moneta greca): dunque chi chiede frutto d' un dariaro

giacente, chiede ci6 che non ha imprestato . Che cosa risponde il

Bentham? Se con una darica si comprano due pecore si avranno

per frutto due agnelli : dunque. ...

Dunque che cosa volete. inferire, signer Geremia? Che il danaro

giacente ha dato frutto? Sarebbe falso e sara, fmoh^ non ci avrete

mostrato che un pezzo da venti franchi chiuso nello scrigno vi ab-

bia figliato un agnello ,
e cosi il danaro impiegato nelle pecore

non fu giacente. Che il danaro impiegato da frutto? E chi 1'ha mai

negate? se anzi tutta la quistione riguarda il danaro giacente?

Non intendiamo qui ripigliare questa polemica e dimostrar nuo-

vamente ci6 che abbiamo spiegato allroveTingiustizia di chi, som-

ministrando altrui la materia inerte dei guadagni , pretende rica-

varne un frutto, perche il mutuatario fatichera. Solo abbiamo vo-

luto con queste poche parole confermare la insigne levita di certi

barbassori, i quali tanto
piti simostrano sprezzanti verso i loro av-

versarii
, quanto sono piu incapaci non che di confutarne, pur di

comprenderne gli argomenti.

Non e per6 questa la principale considerazione suggeritaci da qtie-

sto articolo : anzi non I

1

abbiamo accennata
,
se non trattivi a forza
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dalla pedantesoa burbanza usata verso nomi si reverendi. Quello che

piu ci sembra notabile e la dura I a di quest'aniua quistione, la quale

da piu di duemila anni si va agitando da uomini d' altissimo intel-

letlo
$
e che dopo essersi termiriata le tanle volte per decreti solen-

ni e deU'autonta sacra e della laicale, pure, appena vacilla il senti-

mento di fede e la river^nzaalla Chiesa, riv-ive. stibito e rimette il

campo a rornore. Ui tal fatto innegabde dee naturalmente muove-

re nei nostri lettori, se non una titubanza rispetto all insegnanaento

cattolico ^, almeno una cunosita risp^uo alle cause di queste per-

petue alternative: giacche Come mai
,
diranno seco medesimi i

nostri lettori , come mai coutro tanta evidt-nza di ragiorii e forza

d' autorita tanta ostinatezza di sofismi? QuaU-he intimo principio

ha da covare in tal quistione : qualche ibrza segreta che all'Anteo

atterrato rinvigorisca ogni voltala lena .

[.Mill

1 Badatc, lettore, a non confondere 1' iusegnamento cattolico con le libere

opinion! : 1* intrinseca tnalvagita dell'usura coll' interesse conceduto per legge

pubblica. Questo viene, per ora almeno, riguardato come disputabile, secondo

le note risposte della Sacra F
>enitenzieria : Non aunt inquietandi : la prima fu

sempre riprovata dalla Chiesa secondo la solenne Enciclica di Benedetto XIV.

Ma die cosa s'intende per usura nel prestito? Non potrebbe dirsi che 1'usu-

ra e condannata, perche la \ovepresttto suppone la promessa di non ricavarne

mi lucro ?

Questo trasformerebbe la qurstione dell'usura in una quistione di parole: la

Ghiesa e tutti i filosofi e i giureconsulti si sarebbero sbracciati per tanti secoli

a dimostrare cbe chi prometle e obbligato a mantenere; presupposto eviden-

temente assurdo e contrario al linguaggio di tutti gli aulori cbe combaUend*

1'usura la dissero violatrice della legge naturale; dissero il prestito contralto

gratuito per natura, non per conveuzione, trassero i loro argomenti dalla natu-

ra fungibile del danaro, non dalla convenzione libera dei contraenti. Questi era-

no i termini, in cui si agilava la quistiouc quandola Caiesa la defmi. Pretendere

be essa possa o non comprendere di cbe cosa trattavasi o rispondere lutt'altro

da cio che dimandavasi, egli e un rendere iucomprensibili le dennizioni della

Chiesa e un aprire facile scappatoia a chiunque le voglia eludere. Queste dot-

trine vengono piu diifusameute spiegaie nel Saggio Teoretico del TAPAIIELLJ

(edizione di Roma 1855). Dissertazione \\,capo IV, nota C,pay. 746.
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Ed avete ragione, lettore. Covano in cotesta quistione certi ele-

raenti che sfuggono a prima vista, e che debbuno perpetuamente

ritornare in campo, secondo che prevale or 1'uno or 1'altro dei due

spiriti che si disputano 1 impero della terra. Ed a ben compren-

derli, osservate gli aforismi pratici, die si ascondono impliciti nelle

due opposte teorie. Che cosa dice I' insegnamento cattolico? II

diinaro essendo per se infruttifero, mutuato non pu6 per se produr-

re : dunque se produce, ci6 e solo per le fatiche altrui : ora non es-

sendo lecito usurparsi le fatiche altrui
,
non e neppur lecito per se

1'interesse (ben puo essere, specialmente nel commercio, per ragio-

ni estrinseche ) : un Governo cattolico non pu6 dunque lasciare li-

ber ta all' usura; liberta che ricadrebbe a flagellare i poveri.

In questo raziocinio voi vedete assumersi per indubitato : 1 . il

diritto di ciascuno sul proprio lavoro, 2." il debito in ogni Governo

di tutelare tal diritto^ 3. il giusto concetto di liberta che consiste

nella sicurezza di tutti i diritti ; i. le influenze della coscienza nel

determinare gl'interessi, secondo le personal! disposizioni del mu-

tuante
,
cioe secondoche egli teneva il danaro giacente o lo de-

stinava al traffico. Qual e la dotlrina contrapposta dall' etero-

dossia? II danaro e per se fruttifero: se ci6 non si ammetle niu-

no vorra piu imprestare: distinguere I imprestito commerciale

dal civile e impossible: fissarc il maximum dell' interesse e assur-

do: Tunica guarentigia di moderazione negli interessi e la liberta .

Tali sono le dottrine estratte pel signor Baudrillart dalle opere che

egli annunzia del Laurier, del Romiguiere, del Koenigswarter, ecc.

Nelle quali voi vedete impliciti i principii diametralmente oppo-

sti ai principii cattolici : 1. II lavoro puo usurparsi da chi ne age-

vola le opportunity 2.Fidarsi alia coscienza de' contraenti e dab-

benaggine ^
3.Darne la tutela ai Governi e tirannia

5
4. Lasciarla

alia passione dell' interesse e giusta liberta.

Ora per poco che un uomo esperto del mondo e degli affari

prenda a considerare nelf online pratico coteste due dottrine
,
si

accorgera tpsto che esse sono fondat^ sopra que'due principii morali

che in tutto T ordine delle cose agibili separano assolutameiite e
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pongono in diretta opposizione il Cattolico e 1' Eterodosso. Coloro

che da tanti anni onorano di benevola attenzione i nostri quaderni,

ricorderanno benissimo che fin da principio , spiegando noi i mo-

tivi dei traviamenti delle societa ammodernate, notammocrearsi in

esse, merce del razionalismo protestante, due element! funesti che

dehbono mettere a soqquadro tutte le parti della comunanza civile.

Cio sono 1. I'utilismo epicureo, vale a dire quel turpe egoismo ,

per cui un cuore che abbia perduta la vivacita della fede in un Dio

reale, storico, perpetuamente sollecito di ciascun uomo
, quale lo

mostra il Cattolicismo, siasi ridotto a quel dio ontologico, astrat-

to, nebbioso ,
vario ed incerto quale se lo foggia il razionalismo

protestante; un tal cuore, diciamo, malsicuro e poco innamorato

di beni futuri, colloca ogni sua felicita nel godere asazieta dei pre-

senti : 2. la prudenza di uno spirilo positive, il quale disinganna-

to dell'antica bonariela, con cui affidava alle coscienze altrui gran

partedvi proprii interessi, tutti studiasi di assicurarli con guarenti-

gie material! di istituzione e di forza. In poche parole : lo non penso

che a godere, io non mi fido di nessuno; ecco i due aforismi pratici, su

i quali si fonda la societa eterodossa. Io non penso che a far bene;

gVinteressi miei sono ben racccomandati alia coscienza degli onesti;

ecco i due aforismi contrarii, ai quali si appoggia praticamente la

societa veramente cristiana. Beneinteso che, siccomein questa mol-

ti vi sono che pizzicano in pratica dell'eterodosso, cosi nella prima

molti esser possono per piu di un capo praticamente crisliani. Par-

liamo qui dunque solo della tenderiza logica delle dottrine: tenden-

za la quale, quando trattasi d'intere societa, piglia tosto o tardi il

sopravvento a dispetto di tutte le personal! eccezioni e resistenze;

e deve per conseguenza introdurre toslo o tardi la pratica sociale

corrispondente alia teorica.

Ci6 presupposto, ogni accorto lettore comprendera quanto logi-

camente proceda in materia d usura la teoria politica degli econo-

naisti. Voi sperate, debbono dire,trovare prestiti gratuiti ! Ma

siete davvero un gran dabbenuomo ! E chi volele che si spogli gra-

tuitamente di cio che possiede, senza altra speranza che di vederlo
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restituito interamente? Si fatica tanto per arrivare a possedere \\

danaro; e vorreste che senza un perche si gittasse in balia d'altnii !

Al che un Caltolico risponderebbe. Come senza un perche? E

pare a voi un picciolo perche il sapere cbe rendo un servigio al

mio prossimo ?

Se lo fate per quesfco, fate un beneflzio. Ma un benefizio non

c dovuto per giuslizia : a che dunque parlare del dovere di giusti-

zia quando vietate gl'interessi ?

Non confondiamo le quistioni, proseguirebbe il Cattolico-, il

permettere al mutuatario che esso adoperi per materiadelle sue fu-

tiche il mio danaro ehe per me non produrrebbe, e un favore, un

atto di benevolenza che io non posso vendere : il non voler poi

usurparmi le sue faticlie e un dovere di giustizia imposto dal setli-

mo precetto: Non rubare. Cosi risponderebbe il Cattolico a quella

prima proposizione dell'eterodosso: continui ora questo a sciorma-

re la sua teoria
,
secondo la quale non trova un perche onde dare

in balia altrui il proprio danaro.

E in balia di chi ? Forse di un truflatore che fa del bizzoco, del

graffiasanti per farvi credere alia coscienza che non ha, e smugner-

vi la borsa che voi avete. Dabbenuomo siete voi se vi lasciate gab-

bare ! in quanto a me non gitto il danaro senza un guadagno. Co-

me vedete , 1' eterodosso ha
, secondo i suoi principii , pienamente

ragione. E se cotesti principii trionfano universalmente nella so-

ciela ,
tutti

,
e specialmente i piu ricchi , dovranno dire il medesi-

mo : gP imprestiti dunque in una tale societa ( e per conseguenza

anche un vivo movimento di commercio) ,
se non si permett*) 1 in-

teresse, divengono impossibili.

Permettasi dunque un quolche interesse ^
ma vi si metta una

tassa, affinche 1'usura non trascorra a tirannia senza freno.

La sbagliate, replichera qui 1 economista eterodosso ; ogni tassa

dell interesse e ingiusta, e contraddittoria, e nociva, e impossibile.

Ella e ingiusta, giacche il Cover-no non pu6 sapere quale sia il vero

valore corrente del danaro: e contraddittoria, giacche quelle ragioni

stesse che persuadono la convenienza dell' interesse, ne persuadono



UN AVVOCATO DELL USCRA

la liberta ( e chi imprestera se il lucro non corrisponde atle cupi-

digie?) : e nociva, giacche costringe a fare di soppiatto quell' usura

che legalmente viene proibita : e firialmente impossible; non es-

sendo possibile al Governo di andar rifrugando in tulte le borse,

an tutte le coraputisterie, in tutti i fondachi, per assiourarsi quan-

do sia e quanlo il lucro cessante e il danno emergente ,
secondo il

quale perfino i teologi permettono I'interesse.

Cosl ragionano g\'\
economisti : e ben vede il lettore che tutto

cotesto raziocinio sta appoggiato al presupposto , nulla doversi spe-

rare dalla coscienza dei contraenti. A che dunque distinguere il

prestito commerciale dal civile ? Se al primo voi concedete un in-

teresse maggiore ,
tutti i prestiti diverranno commercial} e la di-

stinzione riuscira vana. On se tromperait fort si Ton pensait que la

distinction enlre les matieres civiles et les matieres commerciales snit

facile a faire et qu'elle a un sens legal nettement defini ( Debate 31

Marzo 1858). Ma in tal caso qual sara la gnarentigia chn potra li-

herare i mutuatarii dall' oppressione dei mutuanti ? La guarentigia

^ per ogni dove la medesitna : prestare il danaro e un mestiere co-

me un altro. Siccome dunque la concorrenza assicura dall' oppres-

sione chi compra civaia o panni ,
chi compra legno o metallo

,
chi

compra case o terreni
5
e il Governo lascia a cotesti negozii ha li-

berta
-, cosi, lasciata la liberta al danaro, la concorrenza tra coloro

che vogliono imprestare li costringera a non eccedere nella lassa

degli interessi se non vogliorro perd erne ogni vantaggio.

Non istaremo qui a notare come si assume pr indubitato quel

principio appunto che molti negano; tanti essendo quei Govern! e

quegli economisti che la disapprovano e la restringono nel commeroio

dei grani e di altre derrate necessarie : I' assokita convenienza cioi

che in ogni altro commercio si conceda la liberta. Nulla parimenti

della differenza essenziale che passa tra la moneta e le altre merci.

(}uello che all' uopo nostro importa e di far comprendere Tanalo-

gia delle dottrine eterodosse ap plicate all' usura con quelle applicate

ad ogni altra materia sociale. Lasciate, dicono esse, la liberta alia

parola e la discussione produrra la verita : lasciate la liberta agli
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elettori
, e Jal cozzo del partiti scintilleranno i migliori : lasciate la

liberta alle associazioni e la societa degli onesti infrenera le societa

de'malvagi : lasciate la liberta ai culti
,
e la religioneverace otterra

gli omaggi spontanei dell' universale a dispetto della superstizione

e dell'empieta . Tal e per ogni dove il pronostico del liberal! : e

quale poi ne sia I'esito ce lo insegnano, per quella parte di liberta

cbe gia hanno abbracciata
,
la Spagna, il Piemonte, il Belgio. Con

cotesto ragguaglio ogriuno pu6 comprendere quale effieaeia aver

debba la concorrenza nel frenare 1' usura : specialmente poi se si

supponga (come abbiamo supposto poc'anzi) perduto nella societa

ogni avanzo, non che di fede, perfino di erubescenza caltolica.

Cionondimeno 1' eterodossia non ha logicamente il torto. Se io

concede ad un governante il diritto d' imporre tin limite agl'inte-

ressi, chi mi assicura che egli non sia per abusarne a mio danno?

Affidarsi alia cos<-ienza del governante sarebbe stoltezza. Se all op-

posto lasciamo la liberta al danaro, o gli usurai non ne abuseranno,

ed abbiamo 1' intento
,
o ne abusano

,
e il popolo, cui si concede la

liberta di associarsi sapra larsi giustizia da se medt-simo
,
come il

popolo romano sul Monte Sacro, quando 1'opprtssione sia divenuta

intollerabile.

Tale e 1' ultima conseguenza du>\\'egoismo senza coscienza, pre-

supposto primordiale delle teoriche eterodosse.

Dateci all' opposto il principio caltoliro Amore e Coscienza ;

1'amore induce al prestito ogniqualvolla non porti danno: la co-

scienza mentre assicura nel debitore il fermo proponimento del re-

stituire, impone al mutuante di non dare il danaro giacente per

danaro fruttifero. La coscienza dunque distingue per se medesima

il prestito commerciale dal prestito civile-, e con tal lealta rende

possibili le influenze dell' autorita legittima sulle mutue relazioni

dei cittadini, proteggendo gli onesti senza ronvertire la societa o in

uno spionaggio inviso di polizia per sorprendere 1' usura m fla-

granti, o in un campo di battaglia di libere associazioni , ove gli

onesti abbiano perpetuamente a paventare i malvagii, i ricchi a

paventare i poveri.
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Distinto cosi 1'andamento dell
1

interesse nelle due societa cristiana

ed eterodossa secondo 1'indole dei loro principii rispettivi ,
a niuno

potra recar meraviglia che il regno dell'usura risorga ogni qual vol-

ta risorge il principio eterodosso. L'evidenza delle ragioni cattoliche

non ha valore alcuno, quando non si ammette il principio d'ond'esse

derivano: ed e per conseguenza naturalissimo che il Baudrillart ed

ogni altro suo pari creda averle confutate con nulla piu che accen-

narle e deriderle. Anzi diremo ancor piu : fra gli stessi cattolici, a

misura che le influenze eterodosse aumentano la smania dell'arric-

chire, e scemano 1' amore s^ambievole e la riverenza ai diritti di

lavoro, di proprieta e di liberta in altrui
,
e naturalissimo che scemi

1'orrore dell' usura, chele ragioni eterodosse prevalgano e che s' in-

cominci a giudicare, essere necessario un frutto negl' imprestiti per

trovarechi impresti: necessaria la liberta nei frutti per non incep-

pare 1' energia del commercio : supremo bene della nazione 1'in-

cremento perpetuo del commercio: supremo dovere del governante

promuoverlo senza fine e ad ogni costo.

Ecco, lettore, la soluzione di quel problema che al principio ab-

biamo proposto; ecco per qual motivo la lotta delle opinioni pro e

contro 1'usura, come intorno a tanti altri subbietti, fu e debb'esse-

re perpetua nel mondo
,
finche vi dura quell' altra lotta fra le due

Cilta mosse da due amori
, di cui parla i! grande Espositore della

Cit(d di Dio , T amor di Dio fino al disprezzo di se
,

I' amore di se

fino al disprezzo di Dio.



LA NOBILTA REDIY1VA

II fatto Europeo.

SOMMARIO

i. Non e reazione, ma natura; 2. che fa parlare Spagna f. Piemonte. 3.

Francia e sua legge 4. Inghilterra e Germania 8. Parenesi cklla Ereuze

Zeitung alia nobilta prussiana. 6. Opportunita e importanza di spiegare

cotesto fatto, 7. specialmente per la Civiltd Cattoliea. 8. Partizione.

\. Nonhanno torto, no, i liberlini cliefremono continuamente, e

sbarrando da ogni lato un occhio sospeltoso ed inquieto , veggono

atterriti lo spettro della reazione che li minaccia. Che vale il negar-

lo? Che vale il difendersi dall'accusa? Una terribile cospwazione si

ordisce da lungo tempo sotto gli auspicii e le ispirazioni. . . . indo-

vinate mo'di chi ? del Teologo Margotti ,
direbbe un libertino pie-

montese: dei curialisti o de'giornalisti romani, direbbe Lo Spetta-

tore di Firenze : dei Carlisti o della Regeneration, risponderebbe un

descamisado spagnuolo : di Luigi Veuillot direbbe il Siecle e la Pres-

se in Francia: del Distributor di Modena, direbbe la Sferza di Ve-

nezia, e tulti mostrerebbero di non conoscere i misteri della nostra

congiura e il vero Capo che la dirige. Che possa trovarsi fra quegli

accusati un reazionario non vogliamo negarlo ;
ma il Grande Orien-

te di questa Loggia sapete dov'e? Sapete dove ella attinge e luce
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e lena in quel suo perpeluo rinascere e rincrudire? Vei dtremo noi,

iettore: il capo della cospirazione reaztonarta, la guida de'suoi di-

segni, il fonte della sua vigoria e niente meno che la Natura: sissi-

gnori ! proprio madre Natura ha commesso questa scelleraggine di

mettersi alia testa della cospirazione, alzare il vessillo contro le fo-

mose conquiste del 1789 e farsi la banderaia dell' oscurantismo. E

noi gia molte volte ve Tabbiamo denunziata come una testa calda,

incaponitasi nel far contrasto al carro del Progresso *. Ma oggi non

vogliamo dissimularvi un nuovo tentative che minaccia nienteime-

no che .... Borresco referens e appena lo credo agli orchi miei
;

nientemeno che la risurrezione della FEUDALITA. Credereste che la

Natura sia tanto sriocca, da potere meditare un simile anacronismo?

Eppure tant' e: sara una feudalita senza castelli e trabonchetti ; tin

blasone senza ne scudo, ne spada; duchi e conti senza uomini d'ar-

me. e senza vassalli
;
sara insomnia 1'aristocrazia, la nobilta, quel-

1'essa appunto che la filantropica uguaglianza del 1793 o sbandeg-

gi6 e spogh'6 nell' emigrazione ,
o macel!6 sulle spiagge di Quibe-

ron, o appiccA alia lanterna, o decapit6 sulla ghigliottina. (7a ira,

fa tra, grid6 allora la filosofia: (7a revient , fa reviertt par che gridi

oggi da ogni terra europea la natura reazionaria. E noi dhe tanto

abbiamo acuore aggraduirci i libertini e cattivarci la loro protezio-

ne che ci fu si cortese nel 1848, chiamandoci a parte della nazio^

nale liberta, traendoci dalla prigione ove eravamo incarcerati
;
noi

ci crediamo in dovere di denunziare la congiura , prima che scf>-

pino quelk bombe che vorrebbero far saltare il carro della liberta.

2. Ed affinche non ci piova sul capo la terribile accusa di calun-

niatori
, vogliam procedere co' docurr>enti alia mano. Ne a tal uopo

occorre rifrugare negli archivii della societa segreta de'sanfedistrr'i

document! sonopubblici,sonoautentici. E chi non sa, per esempio,

che in Ispagna la dignita di Grande va ripigliando tal valore
, rhe

1'avervi Tentrate a Corte diviene un affare di Stato
;

le decorazioni

dispensate dalla Regina eccitano le gelosie degli ambiziosi e diven-

1 Vedi p. e. I Sctie Vol. V, pg. 399 e stgg. e Vol. IX, pag. 624 e
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gone soggetto di discussione nelle Camere
;
e Y onore di una stall

conceduto a Fernando Cortes viene conleso al famoso progressist

ebreo Mendizabal t ? Nulla diremo dell' Italia
, ove tanto ancor

mantiene e di istituzioni aristocratiohe e dello spirito cheleanim6.

Basti dire chenel progressive Piemonte ,
il piu demooratico dei de-

mocratici Deputati ghermisce appena un porlafoglio del Minislero

democratico, e tosto corre ad afiVrrare un ciondolo di cavaliere, e

beato se al fumo delia decorazione si aggiunga 1'arrosto della com-

menda.

3. In Francia poi la smaniaaristocratica era giunta a segno ,
clie

per mettere un freno alle usurpazioni ,
I' avvedimento del Governo

10 condusse a far la guerra perfino ai genitivi, proponendo leggi che

vietino 1'aggiungere un de al proprio casato, se non si appoggi quella

particella sulla polvere di quah he pergamena tarlata 2. Anzi v' e

ancor di peggio : vi ha chi preieride che I'Algeria conquistala abbia

a ricevere sulle sue terre i titoli di noliilta novella, sommiuistrando

a questa , non soloonori, ma feudi. Noi non entriamo mallevadori

di cotesta istituzione futura : ma se riguardiamo alia primogeni-

ra, istituita Tanno scorso nella famiglia del Maresciallo Ducadi Ma-

lakoffe le ragioni addotte dal Rapporto al Corpo legislative dalRe-

latore M. r

Rigaud, non troviamo la notiziarie inverosimile, ne ir-

ragionevole. Certamente non possiamo non ammirare la sapienza

delle considerazioni, con le quali il Guverno e rnoUi membri del Cor-

po Legislativo nella lunga sua discussione, ricordavano e metttvano

in onore i naturali principii, per opera de'quali sorge in ogni socie-

ta ordinata e durevole un corpo aristocrafico di patrizii. Quanilo,

dice il Rapporto , nel 1789 e 90 trionfarono i principii di liberla,

non vi ebbe mano si gagliarda che contenerne potesse la foga, sio

1 Vedi Artnonia 2> Aprile 1838.

2 Nel 1854 la famiglia De Mcrci avverti che nella fede di nascita di quel

Carlo Odoardo , al cui giudizio tiene oggi intenti gli occhi tutta la Francia , si

era tralasciata prima del casato la particella de. Hicorse al Tribunate di Toul
,

11 quale al 21 Decembre dcllo stesso anno consent! al richiamo e ordiuo che si

aggmngfsse sulla fede di Battesimo ( ISUnivers 6 Maggio 18S8 }.
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che tutto non atterrassero fino all' ultima pietra ,
1' antico edifizio

aristo^ratico. Titoli , arme
,
nomi

, pergamene ,
tutto fu abolito

,

quasi 1'uguaglianzainnanzi alia legge siopponesseall'onoranzadel-

le azioni illustri, alle divise chelericompensano, ai monument! che

le ricordano. Macotestabarbarie cedette presto al sentimentodi na-

tura e la Legion d onore fu come una via di passaggio che ci ricon-

duceva dal livello dell'uguaglianza al gerarchico ristabilimento dei ti-

toli di nobilta: i quali vennero posria dal Codice penale raccoman-

dati nel 1810 alia salvaguardia delle leggi, adducendo per motivo

dover essi ricompensare i servigii resi allo Stato
,
ed essere perc6

mancamento di rispetto verso I'lmpero I arrogarseli indebitamente.

Se questo ad ogni ambizioso si permettesse , qual ricompensa vi

troverebbe il merito, quale stimolo 1'emulazione, quali splendori il

trono? 1
.

Tali sono in sostanza le sapienti considerazioni premesse allo

schema di legge proposto al Corpo legislative di Francia dai Con-

siglieri di Stato per vietare 1'usorpazione dei titoli
; prova evidente

del conto che se ne fa nella societa francese e dalla smania di chi

gli usurpa e dalla legge che prend<? a difenderli.

4. Ora se questo vegginmo nelle genti ove bolli piu fervida la feb-

bre dell'uguaglianza repubblicana, pensate qnal sail la condizione

dei popoli nordici, ove 1'albero di liberta mai non gitt6 radici. Po-

trebbe parer vano parlare d'lnghilterra, ove ilGoverno e poco me-

no che sinonimo dell' aristocrazia. L' Alemagna ben pu6 dirsi un

aggregate in gran parte di Principi feudali
, parecchi de' quali ap-

pena pareggiano ,
bench6 regnanti, molti dei ricchi privati d'ltalia

o di Francia. In Austria poi niuno ignora quanto ancor possa per

influenza e ricchezza la nobilta delPImpero. II paese peraltro ,
ove

coteste influenze rivivono piu vigorose e minacciano piu da vicino

T orgogliosa eguaglianza de' democratic! e senza fallo la Prussia :

nella quale volete voi sentire qual linguaggio si teneva da uno dei-

giornali piu accreditati del Pietismo, quando questo regnava a bae-

;M |''i /Trt-^n; ;. 'Wjv fitir^-'fiq niluJio'<ifo :'iono ib 9 *

1 Vedi il Consttluttonnel 21 Mono 1858.
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chetta? Udite la notissima Gazzetta della Croce, in cui il protestan-

tesimo ancor non ha estinto, come sarebbe sua tendenza naturale,

il sentimento monarchic, porre in guardiala nobilta cristiana con-

tro le seduttrici attrattive dei guadagni alia Borsa.

5. Come il Principe dee pensare e operare da Principe, cosi il

gentiluomo non deve fallire allo spirito e alia costituzione del-

ft P aristocrazia. Rinunziare ai doveri di loro condizione vale pei

nobili altrettanto che avvilirsi alle brighe dettorali : che ben sa-

ria vergogna ripudtare i doveri della propria condizione e frat-

tanto rivendicarne i diritti.

Bene sta ed e anzi decoroso che il nobile si aff^zioni al retag-

gio avito ingegnandosi di mantenerlo e migliorarlo : ma cotesta

sollecitudine sarebbe indeoorosa al suo carattere
,
se divenisse

trascuranza d^i doreri piu important! verso il Re e la patria. Lo-

ft disi pure il desiderio di varitaggiare nel temporale: ma e doloroso

spettacolo un gentiluomo piu preoceupato dei fornelli di sua fab-

bri^a che del blasone dei suoi antenati
-, piu del corso della borsa

K che del codice delP onore. Come mai pretendere tuttora a stima

di nobilfa, quando alltri lanciasi a testa china nel baratro dell' o-

giotaggio ? ella cotesta la vocazione d'un cavaliere, seguir cor-

rendo il carro trionfale del re Mammona per arraflare qualche

scudo che giu possa pioverne ?

Chi gode di alto stato, dee mantenervisi, pena di cadere all'in-

fimo. Un fattorino di bottega tocco dalla'febbre di borsa e tut-

. t'altro cbe un gentiluomo illustre gittatosi a tracannare alia ma-

gica tazza del guadagno: il primo pu6 essere compatito, ma il se-

. condo viene disprezzato; molto potendosi esigere da cui molto si

don6.

Lo spirito aristocratico ha per radice un timor sineero di Dio;

ma le sue diramazioni spandono per ogni dove il rezzo dell'ombra

e il sapore dei frutti. Devozione al Re, pronta a lealmente servir-

lo; amore alia patria non ;pel salario, ma per sentimento di virli

e di onore; sollecitudine paterna verso gl' inferior!, cui dee giova-

re quella fortuna che dalla Providenza fu confidata in deposito ;
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persuaders! in sornma die ad ogni diritto s' accoppia un dove-

re ,
ecco il vero sentimento del nobile , ecco cio che lo rende

una colonna della monarchia. Molti aucor ve ne ha, e ce ne gode

K 1'animo, che cosi serbano intatto Tautico spirito e 1'antico onore

della nobilta prussiana. In quanto ai degeneri , deh rallentino il

. passo badando almeno al precipizio , ove corrono e ove portano

<<>seco al sepolcro la nobilta 1.

Cosi parlavain Berlino poco piu d' un anno fa, l&Kreuze Zeitung :

e che lo spirito conservatoire continui cola a vagheggiare il ristora-

mento di un ceto nobile , possiamo ricavarlo da quella legge che

ultimamente venne proposta nel Parlamento prussiano, ove la Ca-

mera dei Signori voile assolutamente a dispetto del Governo discu-

tere la legge intorno ai fidecommessi 2.

Capite, kttore, si tratta niente meno che ricondurci a quei gior-

ni di onore e di disinteresse, quando era vietato ad un nobile il

pronder parte ai negozii ecc. ecc.

6. Ora in tal condizione di cose voi vedete apertaraente ,
che

lintertenervi del ]Vo6t7dopo aver fatta 1' apologia del Frate, non e

davvero uno anacronisnao ^
anzi vi siamo condotti dalla politica e

dal giornalismo che danno tanta importanza a que' titoli che pare-

vano morti e sepolti. Catesti faitti se mostrano da un canto che 1'i-

slibuzione 6 materialmente crollata sotto i colpi del randello livel-

latore, raostrano dall' altro che moralmente ella sussiste nelle ri-

meoibranze
, nella stima, e principalmente nel bisogno vivamente

sentito dai popoli di ripristinarne le influenze.

Ma in questi generali movimenti ed aspirazioni d'interi popoli il

volgo, che forma il maggior numero, poco bada alleidee ed ai prin-

cipii che lo muovono e men ne comprende : un istinto indeliberato ,

la pressura di un bisogno, una rimembranza oscura, una vaga

speranza lo trasportano : e se il buon senso di pochi non la vince,

mille storte idee si mescolano ai naturali impulsi e confondono il

1 Vedi 1' Vnivers 9 Ottobre 1856.

2 Vedi il Debuts 23 Marzo 1858.
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bene voluto dalla natura cogli abusi ingenerati dal tempo e caduti

coll' antica istituzione. Ad impedire adunque in tali sobbollimenti

che il risloramento dell'istiluzione sia ristoramento d abusi eprin-

cipio di nuova ruina, uopo e che il savio richiami ai veri suoi prin-

cipii 1'idea dell istituzione, scernendo ci6 che ne forma I'essenza dal-

le varie forme accidental! di che pole rivestirsi, e additi i mezzi coi

quali 1'islituzione pu6 farsi rivivere in tutto il vigore di suo spirito

e in tutta la veritadel suo concetto. Dalla quale trattazione un altro

vantaggio puo conseguirsi, quello cioe di agevolare la concordia

degli aninii additando ai favoreggiatori gli abusi da evitarsi , agli

osteggiatori i vantaggi che, corretti quegli abusi, se ne potrebbero

ripromettere.

7. E questo appunto ci sembra da farsi rispetto al Patriziato, i-

stituzione, nella quale tanti beni ripose Natura e tanti mail intro-

dusse abusandola I'orgoglio umano. L'assunto che fin dal sua na-

scere si propose la Civilta Cattolica di andar correggendo , per

quanto e da lei, gli errori introdolti dal pervertimento dei principii

morali, ci chiama naturalmente ad esaminare cotesto soggetto, il

quale venne con intendimenti contrarii malmenato, or mi rand one

solo ii bene, or solo gli abusL Ridurre 1'uno e gli altri al loro giu-

sto valore molto pu6 giovare a scemare i contrasti ed avviare verso

il bene 1 ardore di chi caldeggia il ristoramento. Vede quindi il let-

tore segnata a noi la via per discorrere del nostro soggetto : 1'esa-

minare la natura di cotesta istituzione che risorge, lo spirito che

dovrebbe informarla, I'educazione chedovrebbe formarla, 1'influen-

za che potrebbe esercitare , puo contribuire non poco a rettiflcare

anche in questa parte qualche giudizio erroneo, donde sgorga qual-

cbe sentimento men regolato.

8. Cominceremo dunque dal premettere alcuni schiarimenti, per

cui si chiarisca che cosa sia la Nobillae a quale scopo per naturale e

per civile istituzione voglia essere indirizzata. Se in tal opera non

ci fallisce 1'intento, si comprendera dal lettore perqual motivo,dopo

tanto declamare contro 1'aristocrazia come cosa decrepita e morta,

sempre ella si vegga risorgere piu gagliarda , piu ambita da quei
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medesimi che, come la volpe di Esopo, spregiavano quasi aoerba

quelluva, cui non giungevano ad afferrare. Cotesti declamatori non

distinguevano ci6 ohe vi ha in essa di posiliva e storica istituziorie,

da quell' elemento necessario ed imrnutabile che vi pose natura nel-

la fonnazione stessa dellamentee del cuore umano. Diasi pure che

sia vieta ed abolita quella forma di nobilta feudale che cadde nel-

10 scroscio del vecchio mondo
,
nori per questo apparira inutile

11 discorrere intorno alia indolegeneraledeiristituzione, sesicom-

prendera che cosa essa sia per intrinseca natura la nobilta.

v^,,:,,, , . II. v ;

Sue Ragioni di intima natura.

i

SOMMARIO

i. Lo spirito di famiglia e naturale all'uoino 2. La speranza di nobilitare

la famiglia eccita a uobili azioni 3. La soeieta ha ragione a sperarle I. per

la fisica somiglianza ;
4. 11. per morale impulse; 5. HI. per rispetto

all'opinione pubblica. 6. Come scade la nobilta 7. EpHogo del detto fin

qui 8. La religione Concorde con la natura.

i. Quello splendore che dalle gloriose azioni dei maggiori si ri-

verbera sopra tutta laschiatta, dicesi nobilta, e si suole nella Repub-

blica privilegiare con grazie e favori che la distinguono dal volgo

dei cittadini. Ora e egli intento della natura cotesto ereditario river-

bero degli splendor! del merito? Che la gloria sia dovuta alle ono-

rate imprese niuno vorra negarlo, seppure ammette qualche diffe-

renza tra il vizio e la virtu, la lode e i biasimi , la gloria e 1' infa-

mia. Ma 1'uomo non e mai cosi solitario nel mondo, ne cosi indi-

visibile possessore di alcun bene, che da altri nol riconosca, o ad

altri non intenda comunicarlo. Perciocche la cognazione che lega

tutti gli uomini in una specie ,
e quella pid stretta che unisce in

corpo di famiglia i nati da un medesimo tronco, deve manifestarsi

al di fuori colla comunanza degli stessi beni e la partecipazione alia

5en'e HI, vol. X. 35 24 Vaggio 1858.
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medesima felicita. Infatti vediamo che i discendenti del primo uo-

mo, benche divisi in tante razze, schiatte e famiglie di popoli, soru

falti abitatori di una medesima terra, ue fruisoono in commie i pn

dotti, e, secondo la minore o maggiore distanza dal punto a cui con-

vergono le loro origini nel flusso delle passate generazioni , piu o

mono si accomunano per identita di territorio, di prodotti, di leggi,

di costumi , di pensieri ,
di afield

,
di azioni

,
di gloria. II die se in

altri tempi e con altre opinioni avesse potato rivorarsi in dubbio,

non potrebbe oggi .per fermo negarsi, mentre anzi al tilolo ap-

punto dell' origine si ricorre con una specie di fanatismo per met-

tere il mondo a soqquadro, sotto pretesto di ricongiungere le sparte

membra delle nazionalita rispettive. II che, sebbene sotto molti

aspetti include un' idea falsa *, pure ha qualche element o di vero;

e, se non altro, e un gagliardo argomento ad hominem. Giacche se

tanto affelto dee legare nel costoro concetlo i discendenti odierni,

del primo ceppo di Germani p. e. o di Slavi, da cui sono rimoti di

molti secoli
$ quanto piu debbono essere streltamente congiunti

per affetti e per interessi i discendenti men numerosi d' un uomo

illustre, le cui gesta in bene della patria ancora splendono sul suo

sepolcro, e le famiglie quasi contano ancora i gradi di loro consan-

guinitacon lui! Di qui la medesimezza del nome, con cui sogliono

chiamarsi gli abitatori di una stessa plaga e i mejnbri di un popolo o

di una famiglia medesima. La quale comunanza di patria e di nome,

quantunque paia cosa meramente estrinseca e da non fame caso
;

ha pure tali radici in natura, che nessuno per avventura si trovera

fra le nazioni colte e le barbare tribu,che non faccia sue le lodi o le

ingiurie, di cui siano fatte segno la sua terra natale o la sua stirpe.

1 Cotesto preteso principio di nazionalita, spacciato come ispirato dalla Na-

tura, involge un'idea clie e precisamente 1'opposlo del voluto dalla Natura:

la quale moltiplicando gli uomini voile che si separassero in molle genti,disper-

dendosi a popolare lutto il globo : Dividebat Altissimus gentes. Se le genti do-

vessero perpetuamente rannodarsi al loro stipite, non vi avrtbbe che una sola

genie sulla terra, poichc da uu solo padre tutte disceudono.
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Anzi sara meno malagevole il ritrovare chi non si risenta alle per-

sonal! offese che non chi sopporti tranquillamente il vilipendio della

patria o della famiglia. Perche quella medesima generosita che in-

duce gli uomini a condonare le proprie offese, li trae a vendicare

quelle della patria e dei congiunti: e coloro che sono agitati da inte-

stine discordie le mettono in dimenticanza , quando gli universal!

interessi dello Stato vengono minacciati da un comune nemico.

Onde noi argomentiamo ,
non darsi generazione di democratico,

il quale, per esaltare ehe faccia il merito individuate e deridere i

privilegi della nascita e del sangue, abbia si fattamente spento in

suo cuore il grido di natura, che, dove gli
rimanesse libera la scelta,

non preferisse esser nato d'uomo illustre e virtuoso in citta nobile,

che in terra oscura da pubblico malfattore. La comunione del san-

gue, della patria, del nome non e dunqu cosa vana, ma ordinata

da natura, e le nazioni che con leggi statuirono quest' ordinamento,

secondo natura adoperarono.

2. E veramente che pretende la Repubblica nel ricompensare

colle prerogative e colle dignita dei Ggli'e dei nipoti le azioni vir-

tuose degli antenati ? Due cose , crediamo. La prima invitare i cit-

tadini a ben servire la patria nei pubblici maneggi ,
ed esporre per

lei la vita e le sostanze, allettati da questa speranza che la loro vir-

tu sia per dover ricevere il premio anco nella posterita. Stante

che i padri riguardino come proprio il bene dei 6gU ,
anzi godano

piu di questo che di quello , e nella vita della prole stimino di vi-

vere dopo morte e perennarsi. Per il che vediamo non pochi geni-

tori, a fine di arricchire la famiglia e lasoiarla morendo in agiata

fortuna, non dnrsi mai posa ,
e per rendere Felice altrui trarre essi

medesimi giorni travagliatissimi. E nondimeno quella infelicita che

accompagnal'inestinguibile sete dell'acqu5stare,riesce loro piudol-

ce che il godimento dei beni acquistati ;
essendo condita dall' amore

ehe ha virtu di trasformare le cose dolci in amare e le amare in dol-

ci j di rendere pmpria del padre la felicita dei figli, e colla speranza

di futura e durevole prosperita della famiglia consola gli stenti e i

sudori di chi ne educ6 la radice.
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3. La seronda ragione onde la gente reputa meglio collorate te

prime dignita nei discendenti d' illustre prosapia, e la speranza di

avere in loro i successor!
,
non meno del nome che delle virtuose

opere degli antichi. Poiche la disposizione a far cose grandi in pro

della patria non potendosi giudicare se non se dallo estrinseco e da

quello che piu comunemente avvenir suole; giustamente si suppo-

ne che i parti , ritraendo le qualita dei principii dai quali derivano,

da buoni e virtuosi padri nascano buoni e virtuosi figliuoli, secon-

do 1' antico adagio del poeta : Fortes creantur fortibus et bonis. Ne

ci6 deve parer singolare , chi consider! le iriclinazioni dell* animo

molto soggiacere all' influenza del corpo e della sua temperatura ,

la quale in tutto il regno organico rassomiglia quella della causa

generante, e perd diventa come suolo preparato a ben rirevere i se-

mi di quelle virtu che nei parenti fecero ottima pruova. Del che gli

antichi monumenti ci attestano la verita
;
trovando noi la slatura ,

la carnagione, la capigliatura, gh occhi e quanti altri segni estrin-

seci possono aversi del lemperamenlo del corpo essersi perpetuati

inalierahilmente in ciascun popolo fino a noi
;
e con queste orga-

niche disposizioni perdurare ez'andio la prevalenza di c^rte moral!

qualita buone o ree che a quei tempi It distinguevano , come dei

Greci, de' German!
,
dei Franchi e di altre nazioni da molti fu di-

mostrato.

4. Ma v'ba di piu: si presume eziandio rhe si mantengano nflfa

prosapia le qualita pen he vive in ciascuno il naturale desio di for-

mare la prole crescente al tutto simile a sestesso e come specchio

de' proprii affetti e pensieri, e questo piu nei virtuosi e nobili che

nei vili o malvagi, per il pregio della nobilla e della virlu, le quali

essendo persestesse amabili e dileltevoli, muovono efficacemente i

primi a cercare nei
figli

T immagine di loro stessi. Talche dove il

concorso cieco e fatale del principio generativo venisse meno
; sup-

plirebbe tutfavia il concorso iiitellrttuale cd attivo del medesimo.

al pari di quello conforme airinlendimenlo della natura, o per me-

glio dire della Provvidenza che ne stanzi6 leleggi. Ma suppongasi

ancorache, per colmo d infelicita mancasse nei parenii questacura
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piii
amorevole verso la prole 5

il conversar di continue con persone

virtuose, udire i racconti delle loro gloriose imprese, e vedere i ri-

tratti degli illustri avi che a vantaggio della patria si segnalarono,

ridesta di per se ne' giovani petti generosi sentiment!, egli stimola

ad emulare quei grandi, da cui tanto splendore di gloria e riflesso

sopra tutta la stirpe infino a loro : come del tenero Astianatte inter-

rogava Andromaca presso Virgilio :

Ecquid in antiquam virtutem animosque viriles

Et pater Aeneas et avunculus excitat Hector?

Laonde le tre cagioni che esercitano maggiore potenza sopra le na-

turali inclinazioni dei giovani, cioe il temperamento, lecure pater-

ne e 1' ambiente, nel quale si respirano le prime aure di vita, con-

corrono tutte a far si che

Nascan dai forti e pro' i prodi e i forti.

5. Queste cose e molte altre che dir si potrebbero in favore di

questa istituzione, mossero in altre eta tutte legenti ad ammettere

una classe di cittadini ,
la quale o sola o meglio delle altre avesse

dinttoal governo della cosa pubblica. Vero e che n* I Corpo Legisla-

tive di Francia si e replicatamenle protestato, volersi ristorare la

pura onorificenza, senza concedere alia nobilta alcun dirilto ad of-

ficii di Governo. Ma lutto il buon volere del genio democrutico.

potra egli sopprimere i naturali tffetti dell' istituzione pocanzi ac-

cennati? E se cotesti effetti conducono al perrnnarsi del merito,

della virtu, della capacila nei discendenti degli uomini illustri, non

ne risultera egli naturalmente che a proporzione di cotesle doti

afiluiscano nel ceto nohile gli ufficii di Governo? L' esservi dunque
in ogni societa un ceto illustre, e 1' influenza che esso esercita &

risultamento di natura-, la quale appunlo perche universale ripro-

duce i suoi efletti per ogni quando e ogni dove. Cosi senza parlare

dell Oriente,dove qnesta disiinzione regna da tanti secoli nel sislema

delle caste, sotlo diverse forme piu c* nfaceruisi al genio occidentale

ed alia diguila dell' uomo la troviamo nell' antica Grecia lino dai
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tempt remotissimi, in Roma anche nel meriggio della liberta, nolle

popolazioni barbariche che inondarono 1'Europa al declinare della

potenza romana, in tutte le monarcbie o repubblicbe sorte dal medio

evo,e in tutte le present!, sebbene molte di loro siano state inau-

gurate dalla democrazia al grido di uguaglianza e liberta. E gli sfor-

zi fatti dai rivoltosi in molti Stati, e segnatamente in Francia per

abolire i privilegi de' nobili, se riuscirono a restringere le prero-

gative forse eccedenti di quest'ordine; lo allargarono aggiungendo

alle anticbe famiglie nuovi ceppi e nuove stirpi sorte da nuovi do-

minatori-, i quali, saliti in alto e lieti di conservare gli ambiti onori,

si persuasero fa^ilmenteche giova allo Stato la dislinzione de' nobili

e dei plebei. Che poi le rppubbliche americane degli Stati Uniti ab-

biano proscritto i titoli di nobilta. e le prerogative di questo grado,

non prova in contrario^ I' origine di quegli Stati e la loro costi-

tuzione dilungandosi dalle leggi consuete
,

e potendo approdare

temporaneamente in una societa esordiente e raccogliticcia ci6 che

altrove ripugna all' indole, all' unita e al proresso uniforme e co-

stante del civile reggimento. Ne tuttavia le leggi americane potrnn-

no far si, che i figli e i nipoti di quei grandi che fondarono Tindi-

pendenza degli Stati, non siano per inclito nome nobili e cospicui,

e ai loro concktadini singolarmente cari
-,
siccome la legge di pro-

scrizione contro i Napoleonidi, aiutata dal fanatismo e dai sofismi

repubblieani ,
non impedi a Luigi Napoleone candidato pnma all*

Presidenza e poi all'Impero, d'invocare come titolo ai suffragii dellai

Francia la gloria di quel Grande, di cui riconoscevasi erede nel no-

me e nel sangue. Ptr lo che ben pu6 avvenire che la chiarezza del

sangue non sia frogiata per legge con prerogative di onore, ma che

si dia una citta od urio Stato, in cui dalla pubblica opinione non

venga circondata di riverenza, non sara mai.

6. Ma se e giusto che i figli
redando dai padri il nome e le so-

stanze sottentrino pure alia dignita ed agli onori, sarebbe follia il

pretendere che ci6 fosse ragione di merito e di virtu. Con ci6 sia

ehe per le cose brevemente discorse ognuno vegga la nobilta non

ssere per se medesima degna di onori e di ricompense. ma queste-
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e quelli competere al merito
, onde la nobilta e certo o probabile

argomento. In verita se i fondatori di una stirpe illustre avessero

potuto antivedere come nel seguito di lor discendenza molti sareb-

bero tralignati dal primo valoro, disonorando il casato vuoi coll'in-

fingarda vita, vuoi coi dissoluti costumi
, avrebbero desiderate che

quasi inutili sterponi venissero recisi dal tronco perche 1' arido le-

gno non deturpasse 1' onore delle fronti altere e rigogliose. N6 la

Repubblica avrebbe loro concesso prerogative o francbigie se pre-

veduto avesse che, in alto locati, avrebbero messo in mostra i vi-

zii e non le virtu, ed oscurato quei gradi medesimi die dalle loro

azioni, non meno che dal sangue dovevano ricevere lustro e splen-

dore.Poicheandrebbe assai lontano dal vero chi si persuadesse la no-

bilta essere cosa inammissibile
,
ed imprimere sopra le famiglie un

carattere indelebile di grandezza e di decoro. Che gV Indian! ab-

biano sollevata un'insuperabile barriera fra uomini e uomini
,
re-

putaado gli uni di origine divina e celeste, e gli altri di vile e ter-

rena
;
che gli americani del IMord, benche plasmati di pura demo-

crazia, avviliscano la razza indigena e 1' etiopica da non permettere

la comunione non pur dei civili diritti, ma degli agi della vita e per-

sino della preghiera nel tempio a chiunque abbia nelle vene una

stilla di quel sangue ,
non deve recare meraviglia-, e gli uni e gli

altri essendo privi o della sincera idem del pratico rispetto di quel-

la parita, in cui tutti gli uomini convengono per la medesimezza

della loro origine e del loro fine. Ma chi eslimi
,
nessun uomo es-

sere per natura moralmente superiore od inferiore ad altrui, ma

divenirlo per fatti liberi e dalla umana volonta dipendenti ,
con-

verra di buon grado che questa superiorita od inferiorita nello stes-

so modo, con cui si origina, nello stesso si estingue. Pertanto come

dagli atti ripetuti di una virtu si genera in un soggetto Tabito della

virtu medesima, e dal difetto di esercizio o da atti contrarii la vir-

tuosa disposizione si affievolisce
, muore e da luogo al vizio oppo-

sto; cosi per le nobili e generose azioni s'introduce nelle famiglie

uoa fortunata disposizione a ben fare, onde agli occhi dei loro con-

cittadini diventano chiare, risguardevoli , e per le indegne azioni
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pareggiandosi al vo!go vengono in oscurita e disprezzo; essrado giu-

sto che chi la sua nobilta disconosce e avviliVe nel f.ingo non sia

tenuto in maggior pregio che i vili e plebei. Non e a dire con que-

sto che, un uomo degenere dalla virtu di sua schiatla valga ad oscu-

rarne la chiarezza e togliere il rnerito di nob'lta ai disrendenti
, per-

che neppure gli abiti natural! di rettamente operare si distruggono

per un atto contrario, ne un aridosterpo dimostra per se che la vir-

tu del tronco sia inaridita. Pur tuttavia il degenerare ancbe per parte

di un solo e funesto esempio, e le acque pure e cristalline che usci-

vano dalla fonte travasandosi per un Cfinale melmoso, non altri-

menti che torbide giungeranno alia fore, seppure urtando e spumeg-

giando per via tra scogli e ghiaia non tornino a riciiperare la ori-

ginaria purezza.

7. La nobilta dei natali e dunque fra le cose umane di pregio

inestimabile; poichfc senza fatica si acquista, e a quellecose cheda-

gli uomini sono piu desiderabili, cioe I'onore, la potenza ,
le ric-

chezze, la virtu I'animo soavemente dispone, ne la perdelranne rhi

il voglia , n^ di mano gli sfugge subitamente, ma a grado a grado,

e sopita nel padre pu6 nel figlio ridestarsi di bel nuovo, rifiorire e

fruttare. Non vi 6 dunque lavoro si grande, che a conservarla possa

dirsi soverchio
,
ne animo si generoso che possa, come di cosa non

adequata all' altezza de' suoi pensieri ,
tenerla a vile ; poichfe in

qufm'o la nobilta 6 necessario splendore della eroica virtu che per so

stesso rifulge agli occhi di tutti e ne attrae i riguardi, essa si fonda

nell' amore del hene
-,
in quanto e frutto di gloriose azioni in pro

della patria compile ed a quelle inchina, essa ha radice nella carili

della patria 5
in quanto e dovizioso retaggio da trasmettersi ai di-

scendenti o vaghezza di ricopiare in s6 siesso le doti degli avi
, e

frutto di paterna o filialecarila-, e questi tre amori sono le tre fonti,

onde scaturiscono gli alti concetti e le generose imprese.

8. Laonde non e a stupire che e le Scritture ispirate dalla sapien-

za di Dio e i Dottori della Chiesa che infallibilmente le interpetra ,

abbiano non di rado (el' osserva il gran Dottore S. Ambrogio in

proposito degli encomii dati alia stirpe del Battista dal Vangelo) esor-
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dito 1'elogio dei loro eroi con le lodi della nobilta di loro origine: elo-

gio ancbe piu degno di ponderazione, quando si riflella c.he quella

medesima autorita e delleScntturee de'Padri della Chiesa ci esorta

continuamente a disingannarci di tutte le grandezze mondane e a

cessare o^ni smnnia di conseguirle. La Chiesa si mostra qui preci-

samente il contrapposto di que'libertini che tantopiusparlano delle

onorificenze, quantone sono piu presi epiu avidamente viagogna-

no. Essa all' opposto, mentre vunle che da queslo ,
come da ogni

altro bene terreno si retragga I'uflvtto, vuole peraltro che di queste,

come di ogni altro e si comprenda e si adoperi alluopo il giusio va-

lore. E perche ? Perche la Chiesa e 1' isliluzione di quel nudesimo

Dio che cre6 la natura : il quale in tutte le ulleriori sue opere non

distrusse, ma continue e perfeziond le prime, non essendo di que-

gli artefici umani che si trovano costretti non di rado a correggere

o cancellare il gia fatto per non aver preveduto gl' inconvenienti

che potevano gHrmogliarne al da fare.

Natura duii(|ue e C< isiianesimo sono concord! nel sentire il pregio

della nobilta : qua! meraviglia che tutta la civilta europea ad onta

degli sforzi democratici non riesca a spogliarsi di cotpsto concetto

nalurale e tradizionale; e sterpato dalla scure giacobiriesca sel veg-

ga ripullulare, appena alia bufera demagogica succede la serenila di

qualche giorno tranquillo
1 ?

.
\ Dicemmo teste (p. 5SO) non potere le leggi americane impor silenzio alia

Natura ispiratricedi riverenza alia Nobilta: ed ecco, mentre era al lorchio 1'ar-

ticolo, comica conferma alia nostra asserzione. 11 Freeman di New-York avea

proferile certe frasi repubblicane in occasione di una decorazione conferita

al sig. Binsse Console ponlincio in America. 11 ch. Laroche Heron censuran-

dolo gH mostra che mentre si sfoggia cola in istoicismo da Catone, non v'e

ormai un pedante di villaggio, un usciere, un consiglier comunale che non vo-

glia essere sig. Profassure, sig Colonnello, Onorevole Signore, o alia men trista,

at^. Dottare. Anzi avendo un nobile Francese sposata la figlia d'unricco bor-

ghese, la costui moglie tolse tostb diilla figlia in prestanza il titolo, ed inco-

mincio a dirst Baronnede (V. I'tnivcrs 16 Maggio). Vedete se e po-

tente anche cola la Natura !



LA CONTESSA MATILDA DI CANOSSA
E

IOLANDA DI GRONINGA

ARRIGO IV. A CANOSSA

I monti di Reggio erano tutti coperti d' altissima neve : il verno

era freddissimo
,
e i venti aquilonari oltremodo impetuosi e gelati

travagliavano e tempestavano orribilmente le campagne e gli alti

poggi di Lombardia. LaRocca di Canossa co'bruni suoi muraglioni

nereggiava solitaria e severa fra tante nevi che bianoheggiavano

per tulti i dossi d' intorno
,
e mirata dalle profonde valli

,
che la

circondano, parea di lontano all'occhio il sublime nido dell'aquila.

Ma quel repentissimo sasso era in quel momento in vero 1'augusto

nido del Vicario di Cristo e di tanti Principi reali che nobilitavanlo

sopra ogni piii gran metropoli del mondo. Dalle alte torri e dalle

strette e lunghe finestre del palagio di Matilda vedeasi nella rigida

mattinata del 23 Gennaio venir su quasi carpone per le nevi e pel

ghiacci di quelle coste un giovane a capo nudo coi lunghi capelli

scarmigliali, con un saoco grossolano indosso, cinto di fune, e a pie

scalzi l.

Giunto al primo girone della rocca, picohia fortemente, e il tor-

riere alza la saracinesca
,
e gli apre Tadito al secondo: ivi trova il

1 Dosiz. Vit. Mathild.
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ponte levato in sul ciglione del terraglio del fosso e il pellegrino

gnda aprimi , portinaio La neve fioccava a ciel rovescio
,

il

yenlo borea la cacciava in viso furiosamente ed era di ghiacciuoli

cristallini e taglienti. 11 pellegrino chiama di nuovo e piu alto il

pontonaio ,
che cali il ponte e gli apra la porta. Firialmentesi ab-

bassano i bolzoni colle catene , ma rion si lascia passare che il solo

pellegrino, e rimandasi indietro la gente che lo seguitava.

Come fu tra il secondo e il terzo girone della rocca , picchia e

ripicchia e niuno gli rispondeva. Allora da di piglio a un gran sas-

so e batte si forte ne'cappelli de'chiodi, ond'era tutta armata la por-

ta ,
che pareva un ariete che d^sse in breccia. Finalmente da una

torrella di vedetta ,
che stava a cavaliere d' un gran barbacane di

fianeo a'la porta, si fece col capo fuori d'un merlo il torriere, gri-

dando: chi e la ?

Aprimi, te ne prego e scongiuro, disse il pellegrino. Fa pre-

sto ch'io mi sento intirizzire.

Chi vuoi ? replic6 il torriere.

Voglio il Papa , voglio la Contessa e la Marchesana di Susa.

Scendi, e aprimi.

Ne scendero ne apriro , rispose brusco il torriere. Dimmi

chi sei.

Sono Arrigo Re de' Romani, genero di Adelaide di Susa, cu-

gino della Contessa Matilde tua signora. Scendi, o ti faro impiccare

a que' rnerli.

II torriere lira il capo dentro, e corre difilato alia reggia per an-

nunziare il Re Arrigo. La Contessa Matilda si presenta immanti-

nente a Papa Gregorio ,
e genuflessa a' suoi piedi gli dice con voce

suppliehevole : Padre santo, il piu gran Re dellaCristianita, senza

attendere il termine dei trattati che si stanno apparecchiando coi

suoi Ambasciatori
,
e venuto in persona a prostrarsi ai piedi della

Santita vostra. Mi dice il torriere, ch'egli e venuto a pie scalzi, co-

perto di ruvido sacco
, einto d' una grossa fune di canapa ,

a capo

ignudo ,
e voi vedete neve che Gocca

,
e voi sentite come il gelato

aquilone mugge fra queste gole de' monti
,
e come il freddo incru-
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disce ogni ora piu : abbiate pieta di quel povero giovane traviato
,

che torna a coscienza e implora la vostra misericordia.

Torna a coscienza? disse il Papa. Contessa, voi siete la prima a

non lo credere, e vi fa parlare la dolcezza del cuore, non la persuasio-

ne della mente. Se Arrigo fosse venuto a pi6 del Vicario di Cristo

nello splendore de'suoi trionfi, quando si vedeva inginocchiati dinan-

zi i principi di Sassonia e di Turingia, quando tutta Alemagna tre-

mava al suocospetto, ob allorasi potea presumersi della sincerita di

suo pentimento. Ma voi ricordate, Contessa, com' egli, allorche ve-

deasi cotestedue potent! nazioni rubellale presentargli i loro squa-

droni bene stretti e agguerriti, minacciandolo di battaglia, ed egli

non aveva ancor presto 1'esercito da opporre a si grand' oste, si rivol-

se a me mansueto come un agnellino, perch' io lo francassi da tanta

fortuna
;
e scrissemi quella fatnosa lettera, nella quale rendevasi in

colpa de'suoi traviamenti , delle tirannie, de' sacrilegii, ed invoca-

va il mio favore , e gridava alto , che non mai piu : ch' egli non

avrebbe piu venduto i Vescovadi ai simoniaci
,
che avrebbe dato il

suo braccio alia Chiesa per isterminare i preti incontinenti, e pur-

gare i tabernacoli del S :

gnore da lanta sozzura, dicendo altre belle

e sante cose
$
e che avrebbe fatto e avrebbe delto : e intanto chie-

deva benedizione e prometteva d'esser figliuolo devoto e obbedien-

te ai precetti di Dio e della Chiesa, mantenilore della giuslizia, reg-

gitore amorevole e buono de' suoi popoli. Voi vedeste ,
Contessa

,

quella lettera che fu di tanta consolazione al mio cuore
, leggeste

i paterni miei sentimenti, scerneste con che vivo affetlo gli perdo-

nai, lo benedissi, lo abbracciai come pecorella smarrita e trovata.

e levatamela in collo me la recai tripudiando di gioia all' ovile di

Crislo 1. Ma erano giunte appena le mie risposte, che Arrigo, aiu-

tato dai principi suoi fedeli, ruppn i Turing! e poscia i Sassoni; di

che mont6 in tanta superbia ,
che dimentico delle sue promissioni

e, quasi di commessa villa, vergognoso de'piu sacri suoi giuramen-

ti, la diede per mezzo ad ogni crudelta, ingiuslizia, prevaricazione

i Epist. S. Greg. I. 25.
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e sacrilegio , rinegando Dio
,

la Chiesa ed ogni virtu di cristiano

moriarca.

Padre Santo, ripiglio Matilda, voi dovete apporrecoteste con-

traddizioni d'Arrigo alia sua giovinezza, alia forza dell' indole, al-

1' attizzamento de' piacentieri che lo stimolano a mal fare.

E al suo reo talento, non I'apponete voi, Contessa?

Ma ora egli e pentito ;
e il vedete in atto di penitente, chie-

dere in somma grazia che voi gli concediate di rnettersi in terra di-

nanzi alia Bealitudirie vostra , ed esser sollevato da quella mano

che puo aprire e chiudere i cieli cosi aU'infimo come al piu sublime

uomo che sia, cioe all'umile schiavo e al coronato monarca.

Oh ad Arrigo importa piu la corona che la chiave d oro del

paradiso , credetelo a me, che conosco meglio che altri mai le sue

mislealtadi. 11 valent' uomo e stretto al collo da un giustiziere, che

non la guarda in viso a persona, ed e il tempo, che corre irremis-

sibilmente per tutti. Or manca omai pochi giorni al giro dell'anno,

in cui fu scomunicato per la sua ribellione alia Chiesa, e se 1'anno

10 coglie, Arrigo sa hene , che nou pu6 dire al tempo: aspelta;

allo scocco dell'anno, egli sa che per le l
j

ggi germaniehe non ha piu

dirittoalla Corona, e i prineipi alemanni sono per le costiluzioni

dell lanperio in piena halia d'eleggere un altro Re *. Arrigo, che

mirasi gia sovraccapo le cisoie in atto di troncargli il filo de' suoi

disegni, corre al Papa, e dice : Padre, salvatemi. Si, io il vorrei

pur salvare, ma legalmente. Ditegli , ch' egli si presenti alia Dieta

d'Augusta, e ov'egli sappia o possa sventare le accuse che gli vol-

gonoaddosso i prineipi dell' Impero, parrammi ogni ora cent'anni

di poterlo assolvere e benedire; anzisaro il primo a calcargli eraf-

fermargli la corona sul capo

Allora Matilda conobbe ch' egli non era da premere di vantaggio

11 Santo Pontefice, e mesta ntirossi dal suo cospetto. Chiamd ^li am-

basciatori d'Arrigo, e impose loro di scendere al loro Signore, i'ar-

gli cuore, e animarlo a pazienza.

i LAMIJ. an. 1076.
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Intanlo Arrigo assiderato dal freddo scalpitava la neve, facendo

le volte del lione, e spesso miserabilmente piangendo, percolendosi

il petto e gridnndo: che si avesse pirta di lui. A tard'ora scesero

gli
ainbasciatori , e trovarono il loro Signore colla neve aggelala sul

capo, e colle mani mortiece dal freddo-, e
pit galogli innanzi il gi-

nocchio, lui piangente e Iremante animarono a non disperare : la

Conlessa aver cakljirwnte perorate per lui al Papa, il qnale pur at-

testundo d'amarlo e nveriilo, non pu6 condursi a declinare il giu-

dizio d'Atigusta, seeondo richiede Tequila, gli ordini dell'lmpero

stabiliscono, e il giure della Chiesa Romatia prescrive nei giudizii

contenziosi ;
il pen-he si vogbono udire ancoi principi che v'accu-

sarono alia Sanla S^de.

Ne Principi, ne Augusta, grido Arrigo, sdegnato. II Papae

giudice universal**, ma e anche padre amoroso
^

i Principi di Lama-

gna invece sono felloni, i quali non che volessi giudici non li poirei

patire per servi *. E si dicendo gli s' era per guisa acceso il sangue

d'ira e di furia, che dove prima era spento dal freddo, ora gli s'era

infiammato il viso, e gli bollivano le vene e tremava e frem^va di

collera. Fmalmente tanto gli dissero gli ambasciatori, che I'ebbero

persuaso d'uscire di que' ricinti, e lornare a ristorarsi all'albergo,

poich'egli era digiuno dal giorno innanzi.

La dimane fu nuovamente lasciato entrareneHaseconda chiostra

de' muri della rocca
,
ma del poter entrare in Canossa fu indarno.

Chiamava pieta e misericordia al Papa con altissime voci e con grida

miserande
,
e intanto batteva i pie in terra per non gelare ,

e si

brandia tutto e volteggiava gagliardamente , sempre alzando le

mani verso le mura del palagio ,
e pure supplicando che gli fosse

aperto la porta e concesso di baciare il piede al Santo Padre. In-

lanto le brigafe della rocra erano accorse allo spalto, e dalle ventie-

re de' merli e dalle bertesche stavan mirando quel compassionevole

aspetto di si gran Re in si umile condizione. E i piu savi diceano

- Ecco frutto de' suoi inganni ! Arrigo falli tante volte la fede al

i LAMB. an. 1077.
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Papa, e il Papa non gli crede Altri piu sollazzevoli dicevano per

gabbo : questa e la novella del Pievano, che suonava a stormo gri-

dando il lupo, il lupo e facea scioperare i villani, e ridea po-

scia loro in viso come dabbenuomini ch'egli erano stati a credere e

accorrere a lui. Come il lupo venne davvero, il pievano pole ben da-

re nel battaglio, che i villani, ingannati piu volte, si movessero e it

lupo intanto sbrand le pecorelle del pievano a suo agio. Cosi avvien

ora del Re. Promise le mille volte di rinsavire, e quando il Papa ne

gongolava, il giovinotto gli venia meno e se ne rideva
;
ora che vuol

fare davvero, ilPapa, che fu beffato le tante volte dice: aspetta,

ch'io ti creda.

Gli ambasciatori scesero al tramontare del sole
,
e narrarono al

Re, quanto essi aveano operate d'offizii ,
di domande, di suppliche

per vincere la volonta del Papa e inchinarlo al perdono^ ma egli

schermiasene pur dicendo ,
che il giudizio non potea mai aver

luogo se non alia presenza dei Principi e al cospetto di tutta Ale-

magna. Poi soggiangeano : Sire, non cadete di cuore-, la speranza

e I' ultima a venir meno-, e noi
,
se I'occhio non e losco, noi cre-

diamo di scorgere sotto il severe e fermo ciglio del Papa un rag-

giuolo di luce che ci promette il sole.

Ahime no
, riprese Arrigo, Gregorio m'ha colto 1'animo ad-

dosso e non rabbonirallo giammai tanto, ch'egli voglia perdonarmi

e ricomunicarmi colla Chiesa: e un vecchio duro ed ostinato.

Non dite, Sire, soggiunsero gli ambasciatori : che Gregorio al-

ia fin fine e poi un Santo, e voi stesso il ci diceste piij volte
;
e i

Santi non si lascian vincere alle ragioni ,
ov'elle sieno, o le credan

contrarie al diritto; ma ci6che non ponno sulla mente loro i sillo-

gismi, puote suH'animo dolce e mansueto, la pieta, la miserazione

e una lacrima di pentimento. Stamane, allorche la Contessa col Ve-

scovo Anselmo, coll' abate Ugo e con Azzo d' Este peroravano lar

vostra causa, il Papa volgeva spesso gli occhi a un gran Crocifisso

d'avorio ch'era sulla tavola, e mirando la piaga del costato, ve-

deasi passeggiare sulla severa sua fronte un senso profondo di me-

stizia paterna, la quale si volse in tenerezza palese, quando la Con-

tessa
gli

venne dicendo : Padre Santo , muovavi a compassion
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quel povero giovane che da due giorni scalpiccia la neve a pie gnudi

e senza gustar bi icciolo di pane A quelle parole il Papa levo da

capo gli occhi al Crocifiso
,
e il dovere combattendo in lui colla

piela , gli si vdero spuntar due lacrime sugli occhi : licenzionne

commosso, e si ritiro nelle sue camere interiori. Sire, credetelo a

noi : durate ancora nel vostro proposito ,
e vinrerete di certo.

Dette le quali cose, ilRe usci delle portee si ridusse al suo palygio.

Ma venuta la mattina del terzo giorno Arrigo si mosse fra la

speranza e il timore, per aver 1'accesso nella rocca, potersi gittare

a' pie del Pontefice, ed espugnar colle la< rime e col chiamare mer-

ce I'animo rigoroso del suo giudice e padie. Se non hegiunto alia

terza entrata, la Irov6 piu chiusa che mai. Un tremendo silenzio

regnava tutto cola intorno : la neve cailea fitta a gran fiocchi ,
il

freddo era intense, la solitudine mortale. Quiilche viso pallido fra

merlo e merlo della cortina spoigasi curiosamente a riguardare il

Re Arrigo, e tosto faceasi indietio pei buffi della neve che Y agge-

lavano. Arrigo picchiava, piangeva, fremeva-, ma quella porta era

confltta sui cardini, e i grossi chiavistelli sbarravanla irremovibili.

Allora il Rt, dopo aver lungamente atteso, vedendo ogni orecchio

sordo alle sue grida, dalosi per disperalo, si mise a correre furio-

samente per la neve, e veduta aperta la chiesa di san Nicola *, vi si

scaglia dentro con impeto, salta il balaustro del presbiterio, monta

i gradi dell' altare, e abbracciatane la mensa grida a tutla gola :

Allare santo di Dio, reliquie venerande dei martiri, io vengo a voi,

in voi soli confido, a voi m' abbandono. Ho rhiamato gli uomini ,

e non m'esaudiscono : ricorro a voi
,
abbraccio I'altare che rap-

presenta Cristo
;

il luogo & sacro, inviolabile; chi mi strappera da

questa rocca di sicurezza?

A quelle grida accorre 1' Abate di Clugny, ed Arrigo allorch& la

vide, pur tenendosi all' altare , esclam6 : Ugo, salvami. Corri al

Papa, digli che il Re de' Romani ^ in san Nicola abbracciato all'al-

tare
^
che I'altare Cristo, n& Cristo lo ributta; egli \7

icario suo

senta pieta d'Arrigo pentito, Taccolga, lo ribenedica. L'abate Ugo

\ PAOL BERN. Cap. LXXXIV LAMBERT, ann. 1077.
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s'argomento di calmare quell'anima tempestosa, e come lo vide al-

quanto racchetato , gli disse : Figliuol mio, tu inganmisti Ie tante

volte il Sommo Pontefice, ch' egli non pu6 dispor 1'animo a cre-

derti pentito da vero.

Ed io ti giuro che son pentito nelP intimo del cuor mio, disse

il Re: Va , entra mallevadore per me, giura il mio giuramento, ri-'

spondi della mia fede al Ppa.
Sire

,
non posso, rispose Ugo, perocche la regola monastica

mi vieta di fare malleveria per uomo del mondo. Se tu vuoi buon

mallevadore prega la Contessa Matilda cugina tua. Essa, che ha si

gran cuore, dara piena fidanza per te. Tu non sai potenza che ha

Matilda sul Pnpa ,
essa ne tien le chiavi, e tu non puoi aver spe-

ranza che in lei 1.

Allora Arrigo voltosi pietosamente a Ugo Deh si, Abate, disse,

tu che mi levasti al sacro fonte, ottienmi, te ne supplico a mani

giunte, che la Contessa scenda a me, sicche io la mova a compas-

sione del fatto mio, e per suo intromesso io giunga a parlare al

Papa. Tu m'hai fatto cristiano, tu m' hai pel battesimo aperto le

porte della Chiesa, e terro e riconoscero da te che coteste porte di

salute
,
chiusemi da' miei peccati ,

mi sieno riaperte ,
ed io possa

annoverarmi ancora fra le pecorelle di Cristo.

A queste parole il santo Abate di Ctugny fu profondamente com-

mosso e, piangendo e abbracciando Arrigo, si fu tolto dalla chie-

sa di san Nicola, e sali alia Contessa Matilda, la quale vedendo quel

venerando uomo in tanta afflizione, si mosse dal suo palagio, esce-

se in chiesa ove Arrigo stava ancora ahbracciato all' altare. Come

Arrigo la vide fu tutto rincorato
,
e corsole innanzi

,
e gittatosi in

ginocchio, la prese effettuosamente per mano, gliela bacio, bagnolla

di lacrime, e alzati gli occhi a Matilde, esclamo : Cugina mia
,
io

non Iascier6 la vostra mano
,

se voi non mi promettete d'interce-

dermi la grazia del Papa
2

.

1 DONIZ. Vit. Mathild. LAMB. an. 1077.

2 DONIZ. Vit. Mathild.
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La Contessa, che nobile, gentile e g^nerosa fu sempre, al ved^rsi

quel magr.o Re tanto dimesso e umiliato al piede gli disse terie-

ramente : Santa corona, levatevi , ch'egli non mi sostien I'animo

di vedervi in tanta abbiezione. lo ander6 al Papa ,
mi prostrero a

lui
,
n& leverommi di terra, ch'io non ottenga la grazia. Abbiate per

fermo , ch' egli non & per durezza di cuore che il Santo Padre non

piego sino ad ora al perdono, ma da un lato il raltiene coscienza, e

dall'aHro il non gli aver voi mantenuto il sacramento della fetle giu-

ratagli tante volte.

Cugina mia
, gridd il Re alzandosi

,
io mi metto 'a mano sul

capo, sulla bocca e sul petto saoramentando pel mio pensiero , per

lamia parola, per ogni affetto mio, ch'io avr6 per sacra e inviolabile

ogni mia promissione. Voi mallevate pure per me-, e con voi mal-

levino Adelaide di Susa e Azzone d Este. II Papa dom;mli ad Ar-

rigo qual condizione egli sappia e voglia imporre, e sara obliedito :

egli e padre ed iofigliuolo ossequenle, accertatelo per meeh'iosono

sinceramente e cordialmente pentito-, che non ho bocca da scusar-

megli innanzi; che del suo perdono non avra mai a pentirsi.

La Contessa Matilda rimonl6 al Papa, e tanto disse, e tanto pianse

colla fronte piegata sulla terra, che il Santo Pontefice fattala beni-

gnamente rizzare
,
le disse : Tolga Iddio , Contessa ,

ch' io voglia

sembrare a voi e alia cristianita tutta peruorno implacabile. Ma con

quella sicurta medesima, colla quale ho mantenuto sin'ora la divina

autorita della Chiesa, vi dico e prometto, che voi ed io, e I'lmpera

ci avremo a pentire e a piangere di questo perdono Allora en-

trarono a lui la marchesana di Susa
,
Azzone d' Este e molti altri

principi italiani e ledescbi oflerendosi mallevadori per Arrigo. Ma

il Papa ,
che non confondea la benignita colla giustizia , disse : io

perdono ad Arrigo, a condizione, ch' egli ad ogni modo si present!

allaDiela d' Augusta, ov'intendo tuttavia di condurmi, e promeltaa

me e a'miei prelati franco il passaggio per la Germania e sicuro da

ogni violenza. S'egli sara per sentenza giudicato innocente e ripi-

gliera lo scettro, prometta di correggere i pravi costumi, di regnare

da monarca cristiano e di perdonare le offese *.

1 LAMBERT, an. 1077.
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La Contessa coi Principi, i quali aveano dato la cauzione per Ce-

sare, scesero a lui per notificargli il fausto avvenimento, ed Arrigo

giur6 perNotaio in manoloro tutte le coridizioni richiestedalSjnto

Padre *. II che falto, con somrno gaudio fu condotto dinanzi al

Sommo Pontefice ,
e genuflesso a suoi piedi ,

rinnovo al cospetto

dei Principi e Baroni ivi adunati, le giurate promesse: perche san

Gregorio rizzatosi d in su la sedia e alzati gli oecbi e le nuni al

cielo, assolvette Arrigo da ogni vincolo di scomunicazione e d in-

terdetto. ludi chinatosi paternamente sopra di lui
,
e rialzatolo e

gittategli le braccia al collo, lo baci6 in fronte, lo benedisse, e ri-

cevette da Arrigo il bacio di pace.

La mattina appresso, che fu il 26 di Gennaio, tutta la corte si rac-

eolse con Arrigo in chiesa
,
ove il Papa circondato da'suoi Prelati

celebro la Messa.il popolo Vera accorso in calca: Arrigo avea luogo

nel mezzo, e al suo lato erano inginocchiate le due gran donne Ma-

tilda e Adelaide, poco appresso i principi italiani e forestieri cinon-

dati dai loro baroni e famigliari. In quella folia regnava il piu reli-

gioso silenzio . e ognuno tenea rivolti gli occhi nel Papa e nel Re.

Gome san Gregorio fu giunto alia cornunione
,
ed ebbe recitato il

Domine non sum dignus, e tutta la gente in quell'augusto momen-

to adorava a capo chino, san Gregorio presa in mano la meta del-

1'Ostia spezzata, e rivoltosi ad Arrigo, ai Principi e al popolo

esclamo.

Ecco il corpo di Cristo, figliuolo di Dio onnipotente, sceso in

terra aplacare la giustizia delleterno suo Padre, offeso dai peccati

degli uomini. Gristo
,
io sono il Vicario tuo in terra, e ti tengo

nelle mie mani, ascoltami : Io Gregorio sono accusato qui da Arrigo,

e da' suoi seguaci, d'orrendi misfaUi. D'essermi icitruso per simonia

e. con violenza nella sedia di Pietro Apostolo tuo, cattedra di verita :

d' essere prevaricatore delle tue sante leggi , fe(nminiero , blasfe-

mo
, ladrone, micidiale e negromante: o Cristo, gmdice de-i vivi

e dei morti
,
io giuro pel tuo Corpo , pel tuo Sangue , per T anima

J^>j \-j'
':-

.it rl)u& 'yb t;!U>^;M-.-J .: :':
^-';'>'l

:i

1 Gratantcr Rex accepit conditiones, et servaturum se omnia, quam sanctis-

simis poterat asssrtionibus promiltebat, LAMBERT, an. 1077.
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tua e per la tua divinita , ch' io sono inuocente di codesti reati.

S'io mento al tuocospetto, in quell' istante ch'io ti ricevero nel mio

petto, fulminami di morte improvvisa: s'iosono innocente, tu mi

sia testimonio diuanzi a tutta la Cliiesa, di cui tu mi eleggesti capo

e maestro.

Disse, levu I'ostia, segno la croce in faccia al popolo sbigottito,

esclamando Corpus Domini nostri lesu Christi custodial animam

mcam in vitam aeternam. L' assunse, adoiu in silenzio, e ii popolo

alzando gli occhi nel viso di san Gregorio, in luogo del colore di

morte, vide quel voltosereno balenare una gioia di paradiso; laon-

de, sentendosi commossi ad allissimo gaudio, gridarono tuttia una

voce Viva Gregorio Papa nostro: il Signore Iddio Io sentenzia

innocente: ch' egli sia benedetto le mille volte cosi in cielo come

in terra : egli ha glorificato il suo Vicario : Viva Gregorio Papa

noslro.

Cessato quel tripudio santo de' Principi e del popolo, il sommo

PonteQce si volse all' altare, piglio 1'altra parte dell'Oslia, e rivol-

tosi ai fedeli, e levatala in alto, disse a gran voce Arrigo di Fran-

conia, fatti avanti : vieui a pie dell'altare, giura anche tu d'innanzi a

Dio Onnipotente \ innocenza tua contro le accuse de tuoi vassalli e

della Chiesa, divina sposa di Cristo. Questo e il suo corpo; prendi-

lo, e di' francamente : Signore Iddio mio, s' io sono reo dei misfatti

appostimi, nell'atto ch'io vi ricevo nell' intimo del mio cuore, ful-

minatemi di morte improvvisa.

Arrigo, il quale non s'attendeva quell'appello al giudizio di Dio,

impallidi, trem6 a verga a verga, eatterrilo si ritir6 aconsiglio co'

suoi in una cappella : indi ritornato al suo luogo nel mezzo delta

chiesa, voltosi al Papa, disse Padre sanlo, ov'io facessi questo

giuramento nell'assenza de' Principi e de' Vescovi alemanni, che

in' accusarono a Voi, io potrei esser tenuto da loro per bugiardo e

spergiuro: coucedete ch' io faccia quest' atto tremendo alia Dieta

d' Augusta.

II Papa, colia sapiente benignita de' Santi ,
mostro d' aver per

buona la scusa d Arrigo: e terminata la Messa e salito a palazzo,

invito Gesare alia sua mensa, ove s' iutrattenne lietamente coa lui,
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colla Conlessa Matilda e cogli altri Prinoipi convenuti in si fausta

occasione a quella splendida Corte. Appresso desinare ritiratosi nel-

le sue stanze con Arrigo, ebbe con lui un lungo colloquio, esor-

tandolo a vivere in guisa da rendersi caro a Dio, alia Chiesa ed ai

popoli, che il Signore affid6 al suo reggimento, mostrandogli quan-

ta pace proverebbe il suo cuore, di quanta gloria ornerebbe il suo

nome, quanta felicita mercherebbesi eternamente ne' cieli. Arrigo

ne parve altamente compreso; e baciata con ismisuratosentimento

quella mano che nella ricomuniea 1 avea benedetto
, inginocchiossi

e prese commiato. II Papa abbracciollo nuovamenie, baciollo in

bocca, e ribenedettolo, si divise da lui, che quel giorno medesimo

co' suoi ambast'iatori e seguaci si conJusse sino a Reggio l.

In qnesto frattempo esserido pervenute alia Coritessa Matilda le

lettere del Langravio di Turingia coll'assenso del maritaggio di

suo figliuolo con lolanda di Groninga, tutta la corte fu in grande

esultanza: e perciocche il oonte Pandolfo dovea raggiungere il Re,

fu dato online alle nozze pel di vegnente. II Papa diedel'anello

agli sposi all' altare di sant' Apollonio alia presenza di Pandolfo e

della Contessa Matilda, che rappresentava la madre di lolanda: la

Marchesa Adelaide, pose la corona nuziale in capo alia sposa: assi-

stettero per paraninfi il giovinetto Amedeo di Savoia ed Azzo mar-

chesed Este, efurono testimonii molti Principi di Germania, d'lta-

lia, di Francia e di Rorgogna. I doni, che tutti presentarono alia

sposa furono d' una ricchezza inestimabile, e le feste sontuose e

grandi. ma degne di quella reggia cristiana e del grand' Ospite che

accoglieva. Pandolfo, jiffreUato dalle commessioni del Papa, e pero

non volendo indugiare 1' andata, ia mattina appresso baciata lolan-

da e lo sposo, lasciolli tra i festfggiamenti, le gale e le pompe nu-

/.iali, e dilungossi a gran corso da Canossa. Gavalcando, conside-

rava per quanti casi Dio avea condotto la diletta figliuola sua alia

corona di Turingia, che sino ditll'infanzia gli era stata profetata dal

santo eremita Manfredo; e col cuore pieno d'esultanza benedicea

la divina Provvidenza, che con si amoroso consiglio avea guidatoi

i DONIZ e LAMBERT, anno 1077.
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lunghi alTanni di lolanda a si lieto e glorioso intesidimento. Se non.

che le delizie domestiche erangli amareggiale dai gravi e foschi

pensieri che gli afiunuavan la mente conscia delle doppiezze e delle

simulazioni d Arrigo ,
e ne lemea nuovi danni per la Chiesa

,
e

nuovi turbamenti per la Germania.

Come fu pervenuto a Reggio, fugli riferito che il Re il giorno in-

nanzi s'era condotto a Parma
;
ed egli senza soggiorno cavalc6 sul-

I'orme di Cesare per isventare, se gli venisse otteriuto, le ree sug-

gestioni di Guiberto, il quale s'era fatto Tantesignano de' Principi

lombardi avversi a Papa Gregorio, de' Vescovi simoniaci e de' che-

rici incontinenti
-,
che gli uni, per la pace d

1

Arrigo col Papa, te-

meano d'esser forzati a restiluire alia Chiesa i beni rapiti, gli allri

di perdere le sedi episcopali compere a tanto prezzo, e quest' ulti-

mi di dover cacciarsi da lato le lupe, che di lor sozza bava conta-

miriavano i tabernacoli del Signore.

Pandolfo, appena giunto a Parma e presentatosi al Re, il vide

torvo, taciturno, irrequieto : e portigli i saluti e le congratulazioni

del Papa e della Contessa Matilda, mostro d'accoglierli con un sor-

riso cosi alia trista; e mozzalo a un tratto il ragionamenlo Eb-

beue, disse, il mio caro conte di Groninga, tu sei stato di nozze :

te ne do il buon pro. E voltosi al giovane marchese di Rrunn, il

quale con allri principi faceagli corona
; peccato, riprese, che tu,

Odocaro, non fosti per param'nfo alle nozze di lolanda! Ma sta di

buon animo, ch'io sto apparecchiandolei doni nuziali, e tu li pre-

senterai alia bella Langravia da mia parte.

Sire, i vostri doni saranno preziosi, rispose con un fremito

inal compresso Odocaro, ma i doni miei le riusciranno, spero, di

maggior ricordanza e guard6 bieco Pandolfo.

Mentre ragionavano entr6 I' Arcivescovo Guiberto, il quale con

aria tra il beffardo e 1' adulatore
,
disse ad Arrigo : Invitto Re ,

tutli i Principi, i Yescovi e i guerrieri di Lombardia, ti rifiutano il

loro omaggio; perocche non possono piegar 1' animo a riverire il

primo Signore della cristianita di ponente, il quale calpest6 la co-

rona e ladignita reale, gettandola e trascinandola nel fango dinanzi

a quel satanasso di Gregorio. Non ti presentare alle citta lombarde,
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perocche ti chiuderanno in faccia le porte : non ti volgere ai bra-

vi Lombard!, che aveano gia forbibi le armi e svaginato le spade

per isterminare quel mostro da Roma e dfil mondo ; perocche niu;-

no imbraccera Io scudo e brandira 1' asta per difendere un Re che

s' e vilmente prostrate innanzi a quel prete superbo l.

Quant! erano d' intorno al Re s'avvid<-ro, che Guiberto era 1'at-

tizzatoredi quei Jumulli per isbigottire Arrigo; per rimuoverlo dal

buoni proponimenti, se n' avevn per fargli gitlar la maschera, se

avea finto al Papa un'osservanza che mentivasi in petto ; per con-

durlo a una guerra aperta contro Gregorio; per far eleggere se me-

desimo a quel Pontificate, cui aspirava da tanti anni per ismodata

libidine di soqquadrare la Ch>esa di Dio. I buoni abborrivano quel-

1'empio ambizioso; i tristi lodavanlo di libero petto e Ai piu libero

parlare, oflerendoglisi ad aiutarlo e rincorandolo a sperare gran rose.

Due giorni dopo che quest! fatti erano avvenuti , Arrigo di buon

mattino usci dalle sue camere nella sala de'Principi tutto lieto e se-

reno
,
e voltosi ai circo-?tanti, disse: Signori, Ja giornala e bella e

il so'e rilu^ente
,
sieche fra un'orasiate tntti a cavallo, ch'io inten-

do di visilare il Papa e mia Cugina , i quali scenderanno di Canos-

sa al delizioso mariiero di Rianello. Cavalcando forte
,
noi vi saremo

prima dell'ora del desinare; tu nondimeno, marchese Odocaro, non

verrai meco, perche ho altre commission! a darti nella citla.

Tutti si guardarono in viso
,
e non sapeano intendere come il Re

avesse cosi di repente matato consiglio ,
e dove il di innanzi era in

tanto turbamento contra Grcgorio , oggi volesse visitarlo e inchi-

narglisi e ripromeltergli obbt-dienza e divozione. Come tutti i cor-

sieri fur presti , Arrigo si mise a cavallo
,
e studiando il passo noa

si rattenne che non fosse alia porta di Rianello. Ivi da Canossacalo

S. GregoriocollaContessa Matilda, i quali fecero gran festa ad Arrigo;

e finite appena di desinare
,
ilRe avutili a parlamento in una sala

appartata , disse : Padre santo, io son ogni di piu giulivo di questa

pace , che ha costato a noi tante pene e tanti travagli ,
e ne bene-

dico e ringrazio Dio e la Santita vostra , che m'avete accolto con

i LAMBERT. 1077.



568 LA COMESSA MATILDA

tanto amore sotto 1' ale della vostra misericordia
;
e come die io sia

venuto in ira di molli Principi e grandi caporali di Lombardia, per-

ch^ ho posto innanzi la mia coscienza ad ogni reale grand'gia, e an-

teferto la gloria della Santa Madre Chiesa a' loro privati ititeressi,

tuttavolta io sar6 sempre giocondissimo della vostra amicizia sopra

ogn' altro bene terreno. Ad ogni niodo io riputerei savio consiglio,

che i Pi incipi e Baroni lombardi vi vedessero, vi udissero, riceves-

sero dalla vostra bocca le parole divita eterna , e con esse 1'aposto-

lica benedizione. Laonde io invito vostra B^aliludine colla Contessa

Matilda mia cugina all' esercito de'guerrieri lombardi, che campeg-

giano oltre Po in sul territorio di Bressello. Ivi slipuleremo alia loro

presenza i capitoli della pace, e vedranno da quanta equila son det-

tati da vostra parte, econ quantodebitofiglialeiodovioaccettarli,

e come devoto figliuolo della Chiesa sottomettermi a
qui-lli pel ripo-

so della mia coscienza, e per la pace del mondo ciisliano. Voi, iMa-

tilda, chefoste la felice mezzana di tanto mio bene , sarete lieta di

veder guidata a si lieto compimento la vostra impresa. Io parto di

presente . Voi farete di condurci il Santo Padre doman T allro. I'adre

mio santo e venerato
;
benedite il voslro fiyliuolo Arrigo II Papa

a quei detti era tullo commosso
,
benedi il Rr

,
e gli promise ,

che

colla Contessa verrebbe il giorno stabililo al campo *.

Due giorni appresso il sommo Pontefice Gregorio rolla Contessa,

e colla nobile comitiva de' Prelati
,
de' Principi ,

de' Baroni , e con

poca guardia ,
si mosse alia volta di Bressello per Vatican*, il Po : e

gia erano a poca distanzaa dalle rive , ragionando insieme, il Papa

e la Contessa
,
delle buone disposizioni d Arrigo , quand'ecco veg-

gono venirsi incontro a gran camera un guernero ,
il quale giunto

anelante al loro cospetto, disse : Padre santo, non v'inoltrate d'un

passo. Io sono Pandolfo (e alz6 la visiera) e Dio mi aiut6 di tanto,

cbe ho potuto sottrarmi dalle tende senza dar sospelto di me. Sap-

piate , che Arrigo ,
tomato all' antico vezzo de' suoi spergiuri ,

a-

dun6 i piu fieri vostri nemici
,
fra quali si e quel fellonedi Guiberto,

ehe scaglia in ogni petto la fiaccoladeU'ira edel furore contro la San-

1 Vedi LAMBERTO, DO.MZONE e il FIORENTINI.
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tita Vostra. Questa notte i congiurati tennero parlamento nel padi-

glione reale , e Arrigo venne in un scellerato partito di pigliar \foi

e !a Contessa a tradimento , di gittarvi in un secrete fondo di torre

e macerarvi la dentro, senza che niano possa mai discoprire ove siate

sepolli vivi. Arrigo per effetluare tanta perGdia ha posto lungo il

camraiao due ternbili agguati di masnadieri lombardi ,
i quali al

vostro passaggio vi piombino addosso aH'imprevista, e vi trascinino

incatenati al suo padiglione : intanto parte del suo.esercito marce-

rebbe alia rocca di Canossa per sorprenderla , parte si avvierebbe

allavolta di Roma, ove, creato Papa 1'empio Guiberto, menerebbe

la piu orrenda strage de'Prelati e degli uomini cattolici che si pro-

fessano fedeli alia sacra persona vostra. Padre santo
, egli non v'ha

tempo da perdere , volgete in fretta verso Canossa *

A questo annunzio san Gregorio e la Contessa Matilda volsero il

freno de' cavalli , e si raccolsero a gran corso in quella munitissima

ro^ca. Ivi Matilda fece afforzare leguardie, alzarei ponti, abbarrar

!e porte ;
inviando incontanente corrieri a tutte le fortezze d' intor-

no, acciocche si mettessero in punto di sostenere 1' impeto de' pri-

mi assalti. Ne paga alle munizioni delle rocche, le quali eran si forti,

ch' ella speravaa buon dritto che 1'armi d' Arrigo non le averiano

penetrate, escogit6 un'altra via poderosa da togliergliene per sem-

pre il possesso, ridonandole a Dio che ne 1'avea benignamente inve-

stita, com' ella umilmente confessava, sottoscrivendo sempre i pub-

blici atti del suo regno con queste ammirabili parole : MATHILDES

DEI GRATIA SI QUID EST. Laonde presentatasi alle stanze del

Sommo Pontefice Gregorio, e piegate le ginocchia dinanzi a lui dis-

se: Padre Santo
,
Vicario di Dio in Terra

,
i miei Stati d' Italia da

questo momento do, dono , dedico, per intero a S. Pietro Principe

degli Apostoli, alia Chiesa Romana e a te successore di Pietro, e per-

che sia valida questa mia donazione, te ne fo carta autentica e solen-

ne, rogata di mano del mio riotaio e del notaio della Cancelleria apo-

stolica, alia presenza di questi Principi eBaroni italiani e forestieri 2.

1 DONIZONE Vit. Mathild.

2 DONIZ. Vit. Mathild.
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Gregorio a quell' atto generoso e munifico levatosi in piedi, eal-

zati gli occhi al cielo ,
tutto nitto in Dio

, esclamo : Matilda, Dio

e san Pietro accetlano il luu dono. I principi della terra, che agogna-
no alia tua eredita , vi metteran sopra I' ugna rapace, e cerrheranno

di rapirlo a Dio e a san Pielro; gran parte se ne ingoieranno : tut-

tavia ne rimarra aii'-or taulo alia Chiesa, clie il tuo nome sara scritto

fra quello de'suoi piu insigni benefalluri. Io parti ro ben presto alia

volta di Roma e depono il luo gran dono sulla tomba di S. Pietro.

Dio m' e testimonio , ch' io ho cercato sinceramenle e paternamente

ogni via per ricondurre Arrigo all'ovile di Crislo : ma c
gli fatto lupo

crudele m' inseguirasinoairinviolabil rocca del Vaticano, corchera

di strapparmi dalla sedia di Pietro, e porvi in mia vece I'antic-risto

Guiberto: Roma vedra per lui e per Arrigo correre il sangue degli ami-

cidi Dioperlesuestrade-, ilfuoeoardcra isettecolli, ed ove oraeRo-

masaradeserto,eisettecollidiverranno oiti emacerie}ma unanuo-

va Roma sorgera, dove ora sono orli e macerie, e sollevera al cielo

sontuosi templi e supeibi palagi 1. Dio mi riserba a vedere cotesle

stragi e coteste arsioni, di mezzo alle quali mi Iran a la sua mauo po-

teute, ed io morr6 in esilio a pir del sepolcro di S. Matteo Apostolo

ed Evangelista. Voi, Cojitessa, della voslra fedelta alia Cliiesa, e piu

di questo vostro dono avrete a sostener lunga guerra e crudele. Ar-

rigo col fiore dell'armi alemanne vi piombera addosso, vi spogliera

della piu bella parte de' vostri dominii. Ma non temete-, Dio sara con

Voi
;
e colle.sole armi italiane uscirete finalmente vitloriosa d'Arri-

go. Oh piani di Sorbara! o rupi di Monleveglio ! io vi veggo rintuz-

zar la baldanza dell' oppressor della Cbiesa
^
o invitla rocca di Ca-

nossa, che ora m' accogli a tanto onore, Dio rendera i tuoi bastion!

di diamante, e da questi vedrai la rotia e la fuga d'Arrigo, e sovra

quesli sventolera
,
a sua vergogna, il vessillo imperiale, che tu gli

rapisli, e lo appenderai a perpetua ricordanza nel tuo raaggior tem-

pio Tacque $
alz6 la mano sopra Matilda ,

e la benedisse-

1 Roma fu allora bruciata e distrulta da Arrigo e da Roberto Guiscardo, e

non fu piii rifabbricata sui sette colli, ma nel gran piano del campo marzio.



DELIA

STAMP A ITALIANA

I.

Polemica giorndlistica intorno all'ente ideale.

Promettemmo ai nostri lettori che nel volgerci ad altri argomentii

filosofici,non avremmo perduto di vista lapolemica intorno all'en-

te ideale
,
ma che di tratto in tratto avremmo risposto in compen-

dio a tutto ci6 che ci venisse obbiettato dagli avversarii. Ora le cose

scritte in questo mezzo tempo sopra tal controversia
, quanto sap-

piamo noi , si riducono a cinque articoli del sig. Puecher *
, e ad"

una serie di piu numerosi ma pm brevi articoletti del sig. Strosio

nel Messaggiere lirolese. Risponderemo prima al Puefher e poscia

allo Strosio.

I cinque articoli del sig. Puecher banno periscope di dimoslrare

che S. Tommaso ammette 1' idea innata delfente, e ci6 in virtfr

di cinque argomenti, che egli toglie I. dalla simiglianza di Dio im-

pressa nel nostro spirito; II. dall' istinto della felicita; III. dal prin-

cipio di contraddizione
;.
IV. dalla legge naturale

-,

V. dalla coghi-

zione delle cose corporee. Toccheremo brevemente di ciasouno.

I. II primo argomento, si riduce al seguente: Per S. Tommaso

la crealura ragionevole e in certo modo rappresentazione di Dio

1 Vedi Cronaca di Milano, anno III, pag. 306 e seg. ; 405 e seg. ;
430 e

seg. ; anno IV, pag. 140 e seg. ; 268 e seg. .
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secondo la specie, e ci6 in quanto alia mente. Ora una tal rapprc-

sentazione non pu6 avverarsi
,
se non in virtu delPidea innala del-

1'ente
;
la quale e vera immagine di Dio, si perch ha alcuni carat-

teri divini, e si perche ottimamenle si concepisce che 1'essere somi-

glia all'essere. Oltreche si fatta idea, per 1'abbracciare che fa aline-

no hn pi icitamente le tre forme idedle, redle , morale, ci presenta

eziandio un' immagine della divina Trinita.

Risposla: II vizio di questo argomento consisle nella minore-, la

quale pecca per doppio capo. Prima, perche afferma che T esser

1'uomo rappresentazione di Dio secondo la specie ,
non pu6 spie-

garsi altrimenti che per 1'idea dell' ente; secondo perche crede che

questa idea valga veramente a spiegare sifialta rappresentazione.

Ambedue^ queste cose sono false.

S. Tommaso non solamente ci dice che 1'uomo e in qualche mo-

do simiglianza di Dio secundum speciem ;
ma ci dichiara ancora in

che consiste ta! simiglianza. Ecco la dottrina del S. Doltore. Ogni

cosa creata, per cio stesso che partecipa dell'essere, & in certo modo

similitudine di Dio *. Ma non ogni similitudine ,
benche espressa

daun'altro, bastaacostituire la ragione d'immagine. Acciocche un

essere, procedente daun allro, si dica immagine del medesimo, bi-

sogna che lo imiti secundum speciem, cioe nel grado proprio e a suo

modo speciflco di quella natura. Ci6, per rispetto a Dio, si avvera

nelle sole creature ragionevoli ; giacche Iddio sussiste nel grado in-

tellettuale dell
1

essere, e soltanto le creature ragionevoli lo imitano

in questo grado. Le creature inferiori imitano Dio quanto alia sola

esistenza o alia semplice vita
;
e per6 non si dicono immagini ma or-

me e vestigii dell'essere divino 2. L'uomo dunque, avendo la natu-

1 Agere nihil est aliut quam cnmmunicare illud , per quod agent est aclu ,

secundum quod est possibile: natura autem divina maxime et puristime actus est.

Unde et >i>sa seipsam communicat, quantum possibile est.Communicat autem sci-

psam per solam sui similitudinem creaturis, quod omnibus patet. Nam quaeli-

bet creatura est ens secundum similitudinem ad ipsam. Qq. Disp. Quaestio 2. De

potentia Dei a. 1. Vedi ancora Summa th. 1 p. q. 93, a. 6.

2 Non quaelibet similitudo, etiamsi sit expressa ex altero, sufficit ad ratio-

nem ?mijmf. Si enim similitudo sit tecundiim ycnus tantum vet secundum ati-
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ra razionale, e immagine di Dio
,
e ci6 in quanto precisamente ha

lanaturarazionale, c\o& secundum mentem, non gist
in quanto -ha al-

tre perfezioni, comuni colle nature inferior! . Esse nostrum ad ima-

ginem Dei pertinet, quod est nobis proprium supra alia animalia;

quod quidem esse competit nobis ,
in quantum mentem. habemus *>

Ecco dunque in che consiste 1' aver noi una rappresentazione di Dio

secundum speciem; consiste nell' esser noi dotati di mente e di ragio-

ne , perche cosi veniamo ad imitar Dio
,
secondo ci6 che e in certa

guisa T ultima differenza del suo essere ,
in quanto cio& Egli e nel

grado non di solo esistente, non di solo vivente, ma di vivente intel-

lettuale: Quantum ad similitudinem divinae naturae pertinet> crea-

turae rationales videntur quodammodo ad repracsentationem speciei

pertingere, in quantum imitantur Deum non solum in hoc quod est et

vivit, sed etiam in hoc quod intelligit 2. Ora chiediarao noi : che en-

tra qui Pidea innata dell'entePQui si parla dell'essere che intrinseca-

mente costituisce la nostra natura
$

il che certamente non pu6 ap-

partenere ad una semplice idea.

Quivi anzi apparisce chel'idea deH'entenon vale in nessun modo

a spiegare questa similitudine dell' uomo con Dio-, perche essa non

fa parte dell' essere dell'uomo, ma sol gli riluce come oggetto di co-

quod accidens commune, non propter hoc dicitur aliquid ease ad imaginem alte*

rius. Non enim posset did quod verrnis, qui oritur ex homine, sit imago homi-

nis propter similitudinem generis. Neque iterum potest did, quod si aliquid fiat

album ad similitudinem alter hit , quod propter hoc sit ad eius imaginem , quia

album est accidens commune pluribus spedebus. Requiritur autem ad rationem

imaginis quod sit similitudo secundum speciem, sicut imago regis est in ftlio suo;

vel ad minus secundum aliquod acddnns proprium speciei et praecipus secundum

figuram; sicut hominis imago dicitur esse in cupro. Vnde signanter Hilarius dt-

cit quod imago est species indifferens. Manifcstum est autem quod similitudo

speciei attenditur secundum ultimam differentiam : assimitantur autem aliqua

Deo primo quidem et maxime communiter in quantum sunt ; secundo vero in

quantum vivunt ; tertio vero in quantum sapiunt vel intelUgunt ; quao, ut Aug.

dicit in libro 83 Qq. ita sunt Deo similitudine proxima, ut in crealuris nikil $it

propinquius. Sic ergo patet quod solae intellectuales creatnrae propric loquendo

sunt ad imaginem Dei. Summa th. 1. p. q. 93, a. 2.

1 Ivi. Art. HI. ad 1. - 2 Ivi. Art. VI.
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noscfnza. Onde 1' uomo per essa non sarebbe immagine di Dio, mt

conoscerebbe un'immagine di Dio. La vera immagine di Dio, sareb-

be codesta idea dell'ente, frapposta tra Dio e 1'uomo, qual demiur-

go dell'ordine intellettivo. Che se il sig. Puecher ci dice che quell'i-

dea fa parte reramente dell' essere dell' uomo
;
allora ci troverem-

mo in un altro imbroglio; giacche ,
secondo lui

, quell' idea e una

numericamente in tutti gli uomini, ed e dotata di alcuni caratteri

proprii di Dio, anzi e come un abbozzo dell'essere divino; da cui

non si distingue, se non in ci6 che ba la sola forma ideale, sebbene

poi, non si sa come, se le concedono altresi le altre due per COD -

tenenza non esplicita ma implicita.

E giacche abbiamo fatto menzione di queste preziose tre forme,

soggiungiamo che 1' idea dell' ente in virtu di esse non e abile a

darci T immagine della divina Trinitd; giacche le divine persons

non sono tre forme dell' essere divino, ma sono tre sussistenze, le

quali si distinguono pel procedimento della seoonda dalla prima, e

della terza dalle altre due. Onde la simi^lianza della Trinita nell'uo-B

mo si dee ravvisare in qualche cosache imiti le procession! divine,

in virtu di cui si distinguono le divine persone, non gia in qual-

che cosa che imiti le forme, le quali non danno distinzione in Dio,

ma identita. Che per6 sapientemente S.Tommaso, per ispiegare sif-

fatta similitudine in noi della divina Trinita, non ricorre a niuna

forma, ma bensi ricorre alia proJuzione del nostro verbo mentale

e all' amore che ne conseguita. Cum increata Trinitas dislingua-

tur secundtan processionem Verbi a Dicente, et Amoris ab Utroqvc;

in crf.atura raftonah", in qua invenitur processio verbi secundum in-

telhctum tt processio amoris secundum voluntaterri
, potest did imago

Trinitatis increalae per quamdam repraesentationem speciei i.Nel

procedimento adunque del verbo mentale e dell'amore dee riguar-

darsi I'immagine della Trinita, non nell'idea dell'ente, la quale colte

sue trcforfne vale od intenebrare piattosto che a chiarir la bisogna,

perche vi rappresenterebbe ci6
,
in cui le divine persone s'identiG-

cano, non ci6 in cui si distinguono.

\ Smnw (h. 1. p. q. 93. a. VI.
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It. II secondo argomento si riduce a questo. L' anima wnana per

S. Tornmaso tende alia felicita, cioe al bene finale e perfetto, natu-

raliter el ex necessitate *. Ma naturaliter per S. Tommaso qui e lo

stcsso che innate. Dunque 1' anirria umana ha F innata tendenza al

bene finale e perfetto. Ma quod naturaliter desideratur ab homine,

naturaliier cognoscitur ab eodem 2. Dunque I' anima umana dee

avere I'innata conosi-enza di questo bene : in altri termini, dee avere

1'idea innata dell'ente, giacche bonum et ens sunt idem secundum rem.

Risposta. Tutto il vizio di quest'argomentazione dimora in quella

prima minore, la quale dice che qui per S. Tommaso naturaliier e

lo stesso che innate. Cadendo a terra si fatta affermazione
,
cade

anche a terra 1' ultima inferenza. Or quell' affermazione per cadere a

terra non ha bisogno di verun urto
} perche e interamente gratuita.

Dove S. Tommaso Tavesse proferila ,
noi saremmo stati costretti a

pregare il si*. Puecher d'interpretarla benignamente, per non por-

re il S. Dottore in contraddizione con se medesimo
,
atteso gTinfiriiti

luoghi, in cui egli nega 1'esistenza di qualsivoglia idea innata nel-

T animo. Ne ad alcuno saria sembrato ragionevole che un luogo

solo dovesse derogare a tutti gli altri
; segnatamente quando que-

sti sono in armonia coll'intero sistema e 1 altro no. Ma non ci e

bisogno di tanto
; perocche quell' affermazione non si trova in

S. Tommaso
5
anzi si trova piuttosto che il senso, in eui egli qui to-

glieil naturaliter, non equivalead innato. E di vero, in questa stes-

sa quistione quinta S. Tommaso dice che naturaliter homo refugit

mortem 3 il che il sig. Puecher certamente non vorra in terprelare

per innate; altrimenti dovrebbe dire che , secondo S. Tommaso,
Tuomo ha 1'idea innata dellamorte; perche naturaliter signilica in-

nate, e non si pu6 avversare colla volonta cid che non si conosce col-

rintelletto. Qui il naturaliter perS. Tommaso significa m naturae ,

in virtu della natura, e si attribuisce a ci6
, che, poste le debite

condizioni, precede da un principio essenziale e per6 si veriflca in

tutti. E per fermo ivi S. Tommaso, dopo aver dimostrato che tutti

gli uomini desiderano la felicita in modo indeterminato e confuso

\ Summa ih. 1. 2, q. V, a. 8. 2lvil. p, q.2, a. 1. 3 Ivi 1. 2, q.V, a,3.
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(senza proferire nessuna parola che indicasse essere in atto questo

desiderio fin dal primo momento della nostra esistenza) , viene alia

soluzione di una difficolta adoperando le parole citate dal sig. Pue-

cher. Le quali parole, secondo ogni legge di buona ermeneutica,

debbono intendersi in senso relativo alia diffieolla a cui soddisfan-

no. Or qual era codesta difficolta? Eccola : L' essenza della beati-

tudine consiste nella visione dell'esspnza divina. Ma alcuni credono

impossibile tal visione. Dunque non I' appetiscono. Dunque non tut-

ti gli uomini appetiscono la beatitudine. A tale difficolta S. Tom-

maso lisponde in questo modo: La beatitudine puo ronsiderarsi

sotto due aspetti. Da prima sotto una ragione comune e indetermi-

nate, in quanlo si concepisce solamente come il bene finale e per-

fetlo-, e cosi la volonta vi tende naturalmente e per necessita. Puo

inoltre considerarsi sotto altre ragioni speciali: e cosi non e neces-

sario che la volonta vi tenda *. Chi non vede che qui non si tratta

d' innato o non innato; ma si tratta di universale o non universale;

e S. Tommaso, a fermare che quell' appetito vago della felicita sia

universale
,
dice che e naturale e necessario, cioe provegnente dalla

natura, indipendentemente tlall' arbitrio o da causa accidentale ed

estrinseca; al che non si richifde che esso appetito sia innato, altri-

menti anche la morte, perche proviene da necessita di natura ci

sarebbe innata.

1 Essentia beatitudinis est visio essentiat divinae; sed aliqui opinanlur hoc

etse impossibile quod Deus per essentiam ab homine videatur; unde hoc non ap-

pelunt. Ergo non omnes homines appetunt beatitudinem. Questa era 1' obbie-

zione ; alia quale il S. Dottore oppone la seguente risposta : Cum voluntat

sequatur apprehensionem intellect us, seu ralionis : sicut contingit quod aliquid

est idem secundum rein, quod tamen est diversum secundum considerationem

rationis ; ita contingit quod aliquid est idem secundum rem, ct tamen uno mo-

do appetitur, alia modo non appetitur. Beatitudo ergo potest considerari sub

ratione finalis boni et perfecti, quae est communis ratio beatitudinis : et sic na

turaliter et ex necessitate voluntat in illud tendit. Potest etiam considerari

secundum alias speciales considerationes vel ex pane ipsius operantis vel ex par-

te potentiae operativae velexparte obiecti
,
et sic non ex necessitate voluntas

tendit in ipsam. Summa tb. i . 2, q. V, a. 8. ad 2.
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III. II terzo argomento e riepilogato dallo stesso sig. Puecher in

questo modo : Veniamo alia conclusione. Noi abbiamo veduto e

dimostrato: \ . Che S. Tommaso ammette come rigorosamente in-

nato il lume deU'intelletto. 2. Che da questo lume egli fa germo-

gliare subito e immediatamente i primi principii. 3. Che quest!

primi principii sono da lui riassunti nel principio di contraddizione.

4. Che il principio di contraddizione si fonda necessariamente sul-

la ragione o idea dell' essere. Ora qual e la irrepugnabile conse-

guenza che nasce da tali premesse? Evidentissimamente questa :

che procedendo il principio di contraddizione immediatamente cosi

dal lume dell' intelletto come dall'idea dell' essere, il lume deU'in-

telletto non puo essere altra cosa che 1'idea dell'ente, e 1'idea dellen-

te non puo essere altra cosa che il lume dell'intelletto; poiche quae

conveniunt uni tertio, conveniunt inter se.

Risposta. Questa che al sig. Puecher sembra irrepugnabile conse-

guenza, non e a vero dire che un sofisma logicale. Imperocche, segui-

tando la stessa forma da lui tenuta, si potrebbe argomentare cosi :

II figlio precede immediatamente dal padre.

II Gglio precede immediatamente dalla madre.

Dunque la madre non e altra cosa che il padre ,
e il padre non

altra cosa che la madre
, perche quae sunt eadem uni tertio

,
sunt

eadem inter se.

Del pari : II sangue si forma immediatamente dal chilo-,

II sangue si forma immediatamente dalla virtu vitale.

Dunque la virtu vitale non e altra cosa che il chilo; perche quae

sunt eadem uni tertio sunt eadem inter se.

II vizio di quest argomentazione consiste nel supporre che una

cosa non possa procedere immediatamente da due principii diversi,

i quali concorrano a produrla o parzialmente o sotto aspetto diverso
;

e che il principio : quae sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se ,

suoni altrettanto che questo : quae habent relationem ad unum ter-

fiwm, sunt eadem inter se.

II principio di contraddizione, in cui sono compresi tutti gli altri

principii, puo ottimamente procedere dall'idea deH'ente e dal lume

Seric ///, vol. X. 37 27 Maggio 1858.
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deUa ragione, senza clie per questo il lume della ragione si debba

confondere coll idea dell'ente; siccome appunto I'apparir d'un og-

getto visibile precede dalla esistenza del medesimo e dalla luce che

lo rischiara
,
senza che per questo si debba confondere quella esi-

stenza colla luce.

IV. JI quarto argomento si riduce al seguente: S. Tommaso arn-

mette innala in noi la legge naturale
,
come una partecipazione

della legge eterna e come un'appartenenza della ragione. La fa poi

consistere nei primi principii pratici, che si risolvono nel principio

generalissimo : bomim est faciendum, mahim icro vitandum. Dun-

quo questo principio dev'essere innato; ma non innato in se, bensi

innato in quanto e innata Tidea dell'ente; giacche quel principio si

fonda nell'ldea del bene, che s'identifica, secundum rm, con quella

dell' ente.

Risposla. Cominciamo dall' avvertire che, come giustamente inse-

gna S. Tommaso, la legge e un dettame della ragion pratica : Lex

est quoddam dietamen rationis practicae
*

;
e che ad essa e essen-

ziale il comando e la proibizione : Ad legem pertinet praecipere et pro-

hibere 2. Onde il S. Dottore la ripone nei giudizii universali della ra-

gion pratica ordinati ull'azione : Esl invenire aliquid in ratione pra-

ctica, quod ita se habeat ad operationes, sicut se habet propositio in

ratione speculativa ad condusiones ; et huiusmodi propositions

universales rationis practicae ordinatae ad actiones habent ratio-

nem legis 3. Or essendo tale la legge per S. Tommaso
,
come puo

ragionevolmente identificarsi colla semplice idea dell'ente, laquale

di per se non appartiene all' ordine pratico, ma all ordine specola-

tivo
}
ne costituisce giudizio, ma semplice apprensione ^

e quindi

nulla comanda e nulla vieta ? Una delle due : o bisogna spogliare la

legge del suo carattere imperativo (al che menerebbero quelle pa-

role del sig. Puecher che la legge non e altro che una nozione ,

un'tdea) 5
ovvero bisogna dire che per essere in noi innata la legge

naturale, non e mestieri che essa si trovi in atto secondo di cono-

scenza
,
ma basta che sia in atto primo e virtuale. Ora a ci6 non e

1 5umma (A, 1, 2. q. 90, a, 3. 2 Ivi a. 1. 3 Ivi ad 1.
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necessaria la preesistenza di niuna idea, ma basta V abito naturale

dei primi principii pratici e il lume della ragione da Dio infusoci

per conoscere 1' ordine da Lui voluto.

E che questa appunto sia la sentenza di S. Tommaso abbastanza

s'inferisce dai due seguenti luoghi. I! primo e quello, dov'egli spie-

gando in che modo la legge naturale in noi innata e parted pazione

della legge eterna ,
dice che ci6 si verifica in quanto il lume della

ragione, per cui discerniamo il bene dal male, e un segnaeolo, im-

pressoin noi, del lume divino *. Or noi dimostrammo piu volte che

questo lume della ragione per S. Tommaso non e un' idea, ma una

facolta manifestatrice delle quiddita odessenze; equindi dell'ordine

voluto dal Creatore, giacchfe T ordine immutabile delle cose e quello

che risulta dalle essenze. L' altro luogo e quello dove 1' Angelico

ci dice che il processo delle verita pratiche e il medesimo che delle

specolative 2. Or noi dimostrammo piit
volte che il procedimento

specolativo, secondo S. Tommaso
, non e per nessuna idea innata.

Dunque il medesimo vuol dirsi del pratico. In quella guisa che

nell' ordine specolativo le illazioni procedono dai principii , ed i

principii si dicono innati
,

in quanto e innata in noi la virtu di

scoprirli subitamente
, posta 1' astrazione dell' idee dagli obbietti

sensati
,
cosi nell' ordine pratico la regola delle azioni particolari

ci e data nei principii universal!, e questi ci si manifestano senza

veruna fatica in virtu della facolta intellettiva che apprende le

quiddita delle cose, in quanto esse cose hanno rispetto al nostro

operare ,
e dopo averle apprese ne giudica secondo 1' obbiettivo

loro valore.

Ma che bisogno c'e d'indiretta rieerca, quando S. Tommaso aper-

tamente ci dichiara in che senso egli dice innata la legge naturale?

Facendosi egli a cercare in che corisiste la legge naturale in noi

1 Signatum est super nos lumen vultus tui Domine; quasi lumen rationis na-

turatis, quo discernimut quid sit bcmum et quid malum, quod pertinet ad na-

turalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis. Summa

th. 1. 2, q. 91, a. 2.

2 Sirnilis proeessus tsse invenitur rationis practicac et speculative^. Ivi

a. 7.
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innata: Quid sit lex naturalis, neppur sogna di muovere la quistio-

ne'se essa sia un idea innata o un giudizio innato, ma solo dimanda

se sia un abito. Al che risponde che , quantunque non possa ella

dirsi abito propriamente ed essenzialmente, in quanto cioe 1'abito

e affezione della potenza operativa; nondimeno pu6 dirsi abito, in

quanto s' intende con tal voce ci6 che si possiede in abito. Cum

habitus sit quo quis agit, non potest esse quod lex aliqua sit habitus-

proprie et essentialiter. Alio modo potest did habitus id quod ha-

bitu tenetur , sicut dicimr fides id quod fide tenetur: et hoc modo .

quia praecepta legis naturalis quandoque considerantur in actu a

ratione, quandoque autem stint in ea habitualiter tantum; secundum

hunc modum potest did quod lex naluralis sit habitus ; sicut etiam

principia indemonslrabilia in speculalivis non sunt ipsi habitus prin-

dpiorum, sed sunt principia quorum est habitus *. Piu sotto poi.

rispondendo alia difficolta, soggiunge che nel bambino la legge na-

turale e in abito
, e che egli non puo valersi d' un tale abito per

difetto delP eta, come per la stessa ragione non pu6 servirsi dell'a-

bito del principii speculativi. Puer non potest uti habitu intellects

prindpiorum,vel etiam lege naturali, quae ei habitualiter inest, pro-

pier defeclum aetatis 2. fi chiaro adunque che, secondo la mente del

santo Dottore, la legge naturale ci e innata non in atto ma solo in

abito : habitualiter inest.

Or si vada a consultare la sua dottrina degli abiti e si veda se

1'abito pu6 mai interpretarsi per un' operazione attuale
,

o per

un'idea. Egli ci dice continuamente che 1'abito non e altro che una

disposizione all' atto ; che in tanto puo dirsi atto in quanto e una

qualita della potenza ;
che ha ordine all' operazione ma non e opera-

zione , e che in niuna guisa pu6 appartenere a ci6 che si riferisce

alia potenza come obbietto. Per fuggire la lunghezza ci contentere-

mo citarne solo due o tre testi. Habitus non est terminatio poten-

tiae sed disposilio ad aclum 3. Habitus est actus in quantum est qua-

litas
,
et secundum hoc potest esse prindpium operalionis ,

sed esl in

\ Summa th. 1. 2. q. 94, a. 1. 2 Ivi nella risposta al Contra est.

3 Summa th. 1, 2 q Si a. 1 ad 3.
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potenlia per respeclum ad operationem : unde habitus dicitur actus

primus, et operatio actus secundus 1. Habitus non est dispositio obie-

cti ad potentiam, sed magis dispositio potentiae ad obiectum, unde ha-

bitus oportet quod sit in ipsa potenlia , quae est principium actus ,

non autem in eo quod comparator ad potentiam ut obieclum 2.

E piii sotto ,
cercando se ci siano in noi degli abiti non acquisiti

ma natural!, dice esplicitameute che 1' abito riguardante la cono-

scenza de'principii e posto in noi dalla natura, e che in questo senso

si afferma che siffatti principii siano naturalmente conosciuti : In-

ter alios habitus ponitur intelleclus principiomm, qui est a natura :

unde et principia huiusmodi dicunlur naluraliter cognita 3. In che

poi consista quest' abito intellettuale dei primi principii , posto in

noi da natura, e come esso non tolga che le idee, sopra cui i primi

principii si fondano, debbano essere acquisite ,
il santo Dottore lo

spiega colle seguenti parole : Intellectus principiorum dicilur esse

habitus naluralis. Ex ipsa enim natura animae intellectivae convenit

homini quod statim. cognito quid est totum et quid est pars, cogno
-

scat quod omne totum est mains sua parte; et simile est in caeteris.

Sed quid sit loturn et quid sit pars cognoscere non potest, nisi per

species intelligibiles a phantasmatibus acceptas. Et propter hoc phi-

losophus in fine posteriorum ostendit quod cognitio principiorum

provenit nobis ex sensu 4.

Questo testo e acconcissimo per chiarire nella mente di alcuni,

che non sono molto pratici nei libri di S. Tommaso, 1' intelligenza

dclla sua dottrina sopra 1'origine delle idee. II Santo Dottore ci di-

ce spesso che principia sunt nobis innata, e in un luogo dice espres-

samente cheoltre 1 intelletto agente, Iddio c'impressenotftfamprin-

cipiorum. Intanto in altri luoghi ci dice che ipsorum principio-

rum cognilio in nobis a sensibilibus causalur 5. Cognitio principio-

i Smmafft.I2,q.49,a.3,adl.- 2Ivi,q. 20,a.1,ad 1 . 3 Ivi,q. 51. a. I.

4 Ivi. Parlando egli della promulgazione della legge naturale, dice : Pro-

mulgatio legis naturae est ex hoc ipso quod Deus earn mentibus hominum inte-

ruit naturaliter cognoscendam ; ciofe cognoscendam in virtu dell' abito de' pri-

mi principii che Dio c" infuse. Ivi
<j. 90, a. 4.

5 Contra Gentes 1. 2, c. 83. s i
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rum a sensibilibus accipitur. A sensibilibus autem non posstnt in-

teUiyibilia accipi , nisi per abstractionem intelhclus ageniis
*

. Lo

stesso ci ripete in cento luoghi. Or come conciliare queste affer-

mazioni in apparenza tra loro opposte ? II testo soprallegato ce lo di-

chiara. 1 principii ci sono innati in abito; in quanto cioe e impressa

da Dio una disposizione e come inflessione nella nostra potenza

intellettiva a scorgere e giudicare che il tutto e maggior della parte,

tostoche per astrazione dell' intelletto acquistiamo 1' idea di tutto e

di parte. Lo stesso dicasi di qualsivoglia altro principio per se noto.

Cosi 6 verissimo che le idee sono acquisite , perohe formate per

astrazione dell' intelletto agente, e che i principii nella loro attual

conoscenza procedono dai sensati , da cui si sono astratte le idee ,

nelle quali essi si fondano
;
ed e vero altresi che essi principii sie-

no innati, in quanto e innato 1'abito, cioe la disposizione della po-

tenza, a prestar lorol'assenso.

V. II quinto argomento ci riesce difficile a proporlo sotto una

forma semplice e chiara. Perciocche il sig. Puecher sembra dall'una

parte animettere che S. Tommaso spieghi I' origine delle idee per

1'astrazione esercitata sopra i sensati: esolamente si sforza di di-

mostrare la ripugnanza di tale astrazione
, perche una virtu sog-

gettrva e contingente non pud produrre 1' obbiettivo e il neces-

sario-, e perche 1'astrazione non convertirebbe il sensato in intelli-

gibile, ma lo distruggerebbe, non potendo togliergli le individua-

zk)ni r senza togliergli tutto che gli appartiene. Dall'altra parte sem-

bra voler sostenere che S. Tommaso oltre alia virtu astral tiva ,

ammetta un altro lume nell' intelletto , per cui previamente all' a-

strazione s'illumini il sensato. e pretende chequesto lume sia 1'idea

innata dell' ente.

Risposta: verissimo che S. Tommaso non ispiega altrimenti

1'origine delle idee, che per 1'astrazione esercitata dalPintelletto so-

pra i sensati. Che poi quest' astrazione sembri ripugnante al sig.

Puecher, ci6 proviene dal perche egli non 1'ha debitamente intesa.

Egli crede che 1' astrazione dee dare
; e per6 chiede : come mai il

1 Q<l< disp, Quaestio De Gnima a. 4.
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subbiettivo, il contingente, il particolare comunica 1' obbiettivita,

la necessita, 1' imiversalita? Ma 1'astrazione non dee dare
,
dee ri-

muovere. Che cosa rimuove? I caratteri individual! e concreti. Per

tal rimozione ne segue : I. Che 1'essere
,

il quale nella rappresen-

tazione sensibile era singolare l,venga appreso dall' intelletto in

modo universale $ giacche viene appreso quanto alia sola essenza; il

che basta a costiluire I' universale diretto, siccome abbiamo tante

volte dichiarato. II. Che F essere, il quale nella rappreseritazione

sensibile si apprendeva come contingente, venga dall' intelletto

appreso come necessario; giacche 1'essenza, come tale, e necessaria

anche nelle cose contingenti, le quali son contingenti per ci6 che

spetta all'esistenza, da cui 1' apprensione dell' essenza prescinde.

III. Che 1'essere, il quale nella rappresentazione sensibile era ob-

bieltivo
,
benche individuate

, resti obbiettivo nella sua puraquid-

dita, afronte dell'lntuito mentale.

Dira il sig. Puecher: ma, la quiddita fisicamente, cioe nell'ordi-

ne reale, s' identifica colla individuazione; e pero non pu6 rimuo-

versi I'una senza dell'altra. A cio risponde S. Tomm aso che ista abs-

tractio non estintelligenda secundum rem, sed secundum rationem 2.

Se la separazione deU'essenza dalle proprieta individuali si dovesse

fare fisicamente nella sussistenza stessa reale dell' oggetto, certa-

mente sarebbe ripugnantelevar via le proprieta individuali, senza

levar via tutto Y essere dell'oggetto* Ma tal separazione si dee fare

conoscitivamente, a rispetto cioe dell'ordine ideale, in quanto si

concepisce una ragione, cioe 1'essenza, non concepita 1' altra, cioe

I' individuazione. Seinbra che il sig. Puecher creda che il senso

percepisca le sole individuazioni dell' obbietto
, separate dall' essere

del medesimo, e percio dice che 1' intelletto, rimovendo codeste in-

dividuazioni, annulla 1' oggetto. Eppure a farlo accorto dell' equi-

voco, in che cade, sarebbe dovuto bastare il testo di S. Tommaso

1 Diciamo 1" essere, perche ogni cosa e conoscibile in quanto c; il che vale

per la cognizione non solo intellettiva, ma anche scnsitiva, giacche se i sensi

apprendono, apprendono certain wile cio che e, non giacio che non e ; essendo

curiosissimo il dire che i sensi percepiscano il nulla.

2 Opuscolo LXlll, De potentiis animae c II.
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che egli stesso cita : Jntelleclus, qui abslrahit speciem non solum a

malerie, sed ellam a malerialibus condilionibus individuantibus, per-

feclius cognoscit quam sensus; qui accipit formam rei cognilae, sine

materia quidem, sed cum materialibus condilionibus 1 . Potea dire

piu chiaro che il senso non apprende le sole individuazioni della

forma, ma la forma slessa individuata ? II senso accipit formam rei

cognilae, cioe P essere della cosa conosciuta, benche cum maleria-

libus condilionibus, in quanto cioe quell
1

essere e singolare ;
1' intel-

letto, astraendo da queste materiali condizioni, riceve la sola forma :

abslrahit speciem non solum a materia sed eliam a malerialibus con-

dilionibus.

fc falso poi che per S. Tommaso antecedentemente all'astrazione

1' intelletto renda intelligibile in atto 1' oggetto per un' altra azione

die sia T applicazione dell'idea dell'ente. Ci6 non pu6 ammettersi,

si perche, come abbiamo mostrato mille volte, la stessa idea dell'en-

te perS. Tommaso precede per astrazione; e si perche la luce intel-

lettuale, in virtu di cui 1' obbietto si rende intelligibile, per S. Tom-

maso non e che 1' intelletto agente, cioe una virtu astrattiva.

II sig. Puecher ci obbietta quel testo di S. Tommaso: Phanlasmata

ft illuminantur ab intellettu agente, el iterum ab Us per virlulemin-

telleclus agentis species inlelligibiles abslrahuntur , Illuminantur qui-

dem, quiasicut pars sensiliva ex coniunclione ad intellectum efficilur

rirluosior, ila phanlasmata ex virlute inlelleclus agentis redduntur

Itabilia, ul ab eis intentiones inlelligibiles abstrahantur 2. Ma qui il

S. Dottore non fa altro che assegnar la ragione, per cui i fantasmi

umani, a differenza di quelli che sono proprii dei bruti, possono

soggiacere all' astrazione dell' intelletto ; e dice che ci6 precede da

rhe siccome la parte sensitiva per 1'unione coll'intelletto nell' uomo

diventa piu efficace, cosi ne viene rhe i fantasmi diventino astraibi-

li, ossia abili a ricevere 1'astrazione dell'intelletto agente, a cui nel-

1' unita dell'anima umana si trova congiunta l'immaginativa. Cio si

ricava evidentemente dal contesto
; giacche il santo Doltore in quel

passo risponde a questa obbiezione : LT intelletto agente non puo

.*. .. '.i-'jri>l3
t

1 Summ ffc. 1. p q. 84, a, 2. 2 Ivi, q. 8 a. 1 ad 4.
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aslrarre; perehe esso & rispetto ai fantasmi
,
come il lume rispetto

ai colon . Ora il lume non astrae, ma iufluisce in modo positivo sopra

i colori. S Tommaso risponde che anche 1' intelletto agente puo

dirsi in certa gaisa influire positivamente sopra i fantasmi
,

in

quanto per la sua unione entitativa colla fantasia, eleva gli atti di

questa a ci6 che essa di per se non potrebbe, cioe ad esser capaci

di soggiacere all' astrazione dell' intelletto. Che ha da far qui I

1

idea

dell' ente? Qui non si parla se non dell' elevazione che si avvera

nella parte sensitiva delPuomo, e quindi nella fantasia, per la unione

che essa ha coll' intelletto nell' indivisibile unita dell' anima umana.

Senonche ha qui veramente che fare I' idea dell'enle; ma in tut-

t' altro senso da quello voluto dal sig. Puecher. Imperocche S. Tom-

maso nel medesimo articolo, a cui appartiene il testo citato dal pre-

lodato sig. Puecher, parlando delle nozioni che 1' intelletto nostro

astrae dai sensibili material!
,
annovera tra esse 1'idea deil'ente, in

quanto essa e universalissima pel prescindere che fa dalla materia

non solo sensibile, ma ancora intelligibile e pero in quanto e capace

di avverarsi anche di sostanze del tutto immateriali : Quaedam vero

sunt
, quae possunt abslrahi etiam a materia inlelligibili comwum,

sicut ens , unum
, potentia et actus el alia huiusmodi

, quae etiam

esse possunt absque omni materia, ut patet in substanliis immaleria-

libus. Et quia Plato non consideravit quod dictum est de duplici mo-

do abstractionis ,
omnia

, quae diximus , abstrahi per intdleclum
,

posuit abstracta esse secundum rem . Quest'ultima conclusioue puo

ottimamente applicarsi al sig. Puecher. Quia il sig. Puecher non

consideravit omnia, quae diximus ( anche cioe 1' idea dell' ente in

quel senso universalissimo che e stato detto) abstrahi per intelle-

ctum (acquistarsi da noi per astrazione) ; posuit abstracta esse secun-

dum rem (voile che tali concetti fossero nozioni astrattc da loro stes-

se e procedessero in noi per derivazione dallidea innata dell'ente).

E cio basti pel sig. Puecher
, quanto al sig. Strosio

, per non

esser soverchi in materia abbastanza ispida ,
difleriamo il rispon-

dere ad altro quaderno.

1 Summa th. 1. p., q. 85, a. 1 ad 2.
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II.

Sopra una Dichiarazione del signor FIANCESCO MERCANTE,pM&6ficata

nel n. degli 8 Maggio del Credente Cattolico.

n Credente Caltolico, ottimo giornale di Lugano, pubblico, nel

suo n." degli 8di Maggio, una Dichiarazione inviatagrli da Vicenza,

sotto i 28 di Aprile, dal sig. Francesco Mercante. Essa dice cosi :

Nell' ultimo fascicolo dell'eccellente Rivista di Roma, la Civilta Catto-

lica, lessi con sommo cordoglio una nota ad uma Corrispondenza del

Lombardo-Veneto di quegli egregii Gompilatori, colla quale awertono che

la Sferza di Venezia e ritornata al mal vezzo, e cbe gli scrittori di quel

* foglio mostrarono ora chiaramente i loro principii e k loro idee prima

alqmmto celate; il che chiaramente vale quanto accusarli di avere fuor-

viato dal cammino del retto e del vero e di avere abbracciato dottrine

perverse ed irreligiose. Siccome Tacctisa del periodico romano e genera*

le, me pure comprende che da circa quattro anni con inalterabili prin-

cipii religiosi e sociali (sfido chiunque a smeotire la mia asserzione) allo

scopo d'inneggiare in varie circostanze a verita, a virtu, a splendid! fatti

di carita cristiana e civile, aspirando all'unica gloria di protestarmi cat-

tolico (come accennava in un mio opuscolo ch' ebbe il sommo favore di

essere aggradito da Sua Santita) da molti non compreso, da alcuni bersa-

glialo e deriso, da pochi buoni compatito e confortato scrivo in quel fo-

glio; cosi mi e forza, per ci6 che mi risguarda, respiugere 1' amara in-

colpazione, siccome quella che mi ferisce in ci6 che mi 6 piii prezioso e

caro, in ci6 che piu allamente venero ed amo. Francamente il dichiaro

t ai Gompilatori della Civilta Cattolica: i miei sentimenti furooo, sono, sa-

ranno sempre (coll' assistenza di Dio, senza di cui Tuomo nulla pu6) di

attaccamento leale, sincero, affettuoso, dverente, figliale alia santa Chie-

sa Romana, una e vera, solo sentiero che mette al cielo. A questa catte-

dra di verild Ierr6 sempre sommesso il pensiero, a questo faro di sicurea-

za sempre rivolto lo sguardo, a questo labaro di gloria ho consacrato la

mente, il cuore, questa povera penna come !a vita: slretto alia Groce pas-

ser6 il pelago turbinoso del mortale pellegrinaggio. Ecco i miei principii

e le mie idee non mai celate, ma a tutti e sempre palesi.

Quanto al giornale La Sferza, osserver6 come quel foglio piu Gate ed

uUimameale pur anco con sani e gagliardi articoli (quali Cronaca della

Carita del 18 Marzo; la Scttimana Santa del 1 Aprile; Le Condizioni
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dell' Italia del 10 Aprile; La Teoria delta conquista del 15 Aprile ed al-

tri scritti, riportali pur anco con lode dal Giglio, dal Vero Amico, dallo

stesso Distributor ecc.) abbia dato noo indubbie prove di amore ed os-

sequio alia Verita Gatlolica ed alia causa dell' ordine. lo spero e sto cerlo

che quel periodico ognor piii franco ed imperterrito procedera corabat-

tendo I'ntopia, la rivoluzione, lo scetticismo, e con ardore e Tede propu-

gnera, come i diritti di Gesare e gl' inleressi del suo paese, anco la piti

grande delle cause, quelladella Religione cattolica, quella causa che illu-

stra e difende i suoi campioni. Di ci6 m'e arra sicura it generoso sentire

del giovane Direltore e de' valenti collaboratori di quel foglio, convinti

dell' importanza e degli obblighi del pubblicista cristiano in tempi di

tan to sragionare e miscredere.

Quanlo alia Civilla Cattolica, giornale che per profondita di dottrina,

ampiezza di vedute e venusta di dettalo avanza ogni altro dell'italiana

penisola, farommi ardito osservare, che a promuovere il bene in certe

circostanze, meglio vulgono il privato fraterno consiglio e la preghiera

a Dio, che la pubblica riprensione ;
e ricorder6 una sentenza del grande

Agostino, che victoria veritatis charitas est -I
.

i \\Credente Cattolico prepose alia Dichiarasione Ic segueuti sue molto savie

e per noi piii che benevoli parole. II sig. Francesco Mercante di Vicenza, ci ha

( direlto la seguente Dichiarazione, pregandoci ad inserirla nel nostro giornale.

Noi ci facciamo premura di stain pa rla, osservando pero all'autore che, se egli

si fosse rivolto alia medesima Civiltd Cattolica, questa si sarebbe fatto un pre-

gio di render giuslizia allc sue intenzioni, Del resto la Civilta Cattolica non

a torto ebbe a notare nella Sferza varie produzioni alienc da quello spirito

veramente caltolico che informava dianzi il giornate. Ella osservo in generale

( qucsto fatlo , senza scendere a particolari citazioni, nelle quali pero aveano

gia alcuni giornali, come I' Armonia di Torino ed il Distributore di Modena,

osservato piii che a sufficienza quanto poteva mostrar ginstissiino il giudizio

della Civiltd Cattolica. Giudizio che quei compilatori non diressero contro

tutt'i collaboratori della Sferza, molto mono contro il signor Mercante, ma

solamente contro i principal! che amlarono inncstnndo in questo giornale

* principii non sicuramente cattolici.

E se la Civiltd Cattolica fu tratta a pariarne, non fu gia per mancanza di

carita, ma perche tirataci, volere o non volere, dalle frequenti sferzate che il

periodico veneto ando regalando a lei, M'Armonia, al Giglio di Firenze, al

Distribulore di Modena e ad allri giornali da let chiamati col titolo di neo-

x cattolici, titolo che nel suo linguaggio non suona altro che fanalici t

men tre ecc.
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Noi non avrermno certamente pubblicata questa Dlchiarazione.

se essa non fosse molto piu onorevole pel sig. Francesco Mercante

che non per la Civilla Cailolica, i cui compilatori egli loda, oltre

ogni loro merito, con isquisita cortesia e gentilezza di modi. Ma ap-

punlo perch& amiamo e slimiamo il sig. Mercante e lo crediamo lealu

e schiettamente cattolico, non dubitiamoche egli non sia per pren-

dere in buona parte alcune osservazioni che noi qui soggiungeremo .

dalle quali abbiamo fiducia che egli, e quanti gli somigliano , ve-

dranno con evidenza che il nostro contegno verso la Sferza fu 1'a-

dempimento di uno stretto nostro dovere, ed informato da tale mo-

derazione che a molli pole, non senza ragione, parere soverchia.

Ed in primache la Sferza sia, da qualche tempo, ritornata pur

troppo al mal vezzo, e cosasi evidente, se non a quanti la scrivono.

almeno a quanti la leggono, che anche il signer Mercante non la

neg6 apertamente ,
contentandosi nella sua Dichiarazione di di-

chiarare cattolico se medesimo, citando poi alcuni articoli buoni

della Sferza e finalmente esprimendo le sue persuasion! e le sue

speranze sopra il conto dei suoi collaborator!. Tutte cose che pos-

sono essere verissime e nondimeno combinarsi con quanto noi scri-

vemmo della Sferza. Inoltre non e egli vero che questa e ora in op-

posizione diretta e costante coll' tinners, coll' Armenia, col Catto-

lico, col Dislributore, col Giglio, colla Civiltd Cattolica e insomma

con quanti sono giornali riconosciuti da tutti per ischiettamente cat-

tohci? Chi ne dubitasse non ha che da leggere il n. del 1. Aprile

della Sferza, dove essa, passando in rivista i giornali suoi avver-

sarii, dice cosi : L' esercito di operazione che deve muoverci addosso

e sotto il comando supremo della Civilta Cattolica (che altrove la

5/Vrzachiania,perantonomasia,0rm<oHerarm'dj
'

Roma); 1'Armenia

guida C ala destra, il Cattolico la sinistra, il Campanile il centro e il

Dislributore di Modena precede ecc. Ed altrove (n. dei 20 Marzo) :

Veggano certi nostri avversarii, quei CUTAlinottia, della Civilta, del

Distributor, della Bilancia ecc. 1.

1 Perche i nostri lettori abbiano un saggio delle poesie della Sfersa, diamo

loro qui un'intera sua composizione sopra i suoi avversarii, che si legge net n.
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Ne vale il dire che la Sferza si oppone loro solamente in certe-

quistioni speciali: giacche chi ha letto quel foglio sa che piu volte

esso dichiar6 apertamente di riconoscerli per cattivi nelle loro ge-

nerali tendenze. II che fece, come in molti altri luoghi, cosi special-

mente nel suo n. dei 6 Maggio, nell' articolo intitolato Progresso,

Retrismo edAnarchia, nel quale, dopo aver diviso il mondo in tre

grandi partiti, il democratico, il retrogrado ed il progressisla, descri-

ve il partito, da lei detto retrogrado, colle seguenti curiose parole:

x Ma contro il partito dei progressist! due altri ne sorgono, non saprem-

mo dire se piii possenti o fatali. Quello dei retrogradi, composto di geate

piii di mala fede che non di convinzione
, riponendo ogni sua salute nel-

1'ignoranza e nella cieca idolatria, cerca tutti i mezzi per ruinare la civi-

lizzazione moderna, ed aspirando alle barbaric del medio-evo, od a mo-

nopolizzare pei pochi soltanto le scienze, lascia che su tutto il rimanente

dell' umanitk gravino le tenebre le piu profonde ,
di nulla compiacendosi

t( se non dei tempi in cui dominavano gli sgherri e 1'inquisizione, quando

il sant' ufticio ed il feudalismo bagnavano le serve glebe di lacrime e

sangue. Che vogliono costoro? Aqualmisero fine condurrebbero 1'Europa

se ad essi fosse dato, solo per pochi anni, lo scettro del comando? Noi

dei 18 Febbraio.

- Per tutta la quaresima concerti non si danno

Ne' Stati Pontincii - e cio senza altro affanno :

La Civilta Cattolica, con varii fogli uguali,

Ci da di tolleranza concerti madornali.

Suona a perfetto unisono - con essa 1* Armonia,

n Di Geneva il Cattolico batte la stessa via,

E professor di piffero- inostrasi di gran cuorc,

II noto in tutto il mondo -picciol Distributore.

Perche difatti in altro modo cercar 1' orchestra?

Nou conoscono i priini la musical palestra ?

Quanti sicuri omai - d' acquistar fama or souo

Siccome il Cremonesi d'un" umil piva al suono.

Chi meglio puo il fagotto suonar del Campanile?

>c Dove e un assietne artistico, piii dotto e piii gentile?

Dite quel che vi place, quel che mi par vi canto,

I migliori concerti gli dan costoro intanto ! >

E poi da sapere che il poeta che seppe fare e pubblicare tali versi e uuo dei piii

fieri r.enici dell' Arcadia.
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tremiamo a pensarlo, imperocche non evvi al mondo setta piu nequitosa,

gente clie piu di essi adori I' ingiustizia e la colpa ,
larvata coll' ipocriU

maschera di uoa virtuosa abaegazione. Le ricchezze dei popoli sparireb-

hero per concentrarsi nelle loro conventicole
,

1' educazione morale an-

drebbe di giorno in giorno languendo per intisichito morire, ed il pensie-

ro, questo sacrosanto dono di Dio
,
lo costringerebbero ad assuinersi gli

odiosi ceppi f,
r ia preparati ,

lornamluri cosi con obbrobrio alia condizione

la piil uiniliantt1

,
alia schiavitii dell'aniina e del corpo, alia degradazione

morale. Gia preludiano all' iniqua impresa insiiltamlo Galileo e Beccaria.

La storia vogliono cambiarla in uo manuale mitologico, la filosofia desi-

deraoo di ridurla a pochi paradossi e sofisini
,

le lettere le subordinano

al proprio interesse, le scieDze le confondono evocando la memoria degli

scolastici
,
e piu non amano che si studii e si legga altro di ci6 che da

loro si scrive, come da Maometto non volevasi nessun codice fuori del-

1'Alcorano. E poco dopo In ci6 tanto i retrogradi come i demagoghi

per nulla diversificano tra loro. Lo scopo a cui tendono 6 un solo
,
o al-

meno, abbench6 originato da un principio diverse, arriva agli effetti me-

desimi:.coi mezzi che adoperano procedono insensibilmente alia meta, e

mentre i primi cominciano in nome della fede le loro opere nefande, gli

altri le iniziano colle parole della libertae della riforma sulle labbra : li-

t berta e riforma che non condurrebbero ad altro se non alia condizione

la piu miseranda, all'assoluta decadenza dei popoli ed alle barbaric
;
ci6

che i retrogradi pure farebbero colla loro fede mentita e col loro ipocrita

attaccamento per 1'ordine e per la conservazione dei troni.

E nel n. dei 4 Maggio, cercando la Sferza di rispondere ad un

articolo molto grazioso e stringente del Giglio di Firenze, passando

dalla tesi speciale alia generate, e volendo dare un'idea di ci6 che

pensa degli scrittori del Giglio e di quanti loro somigliano, dice co-

si. Voi siete (e qui lascio il lu per favellare piu sulle generali) voi

siete una setta senza ne legge ne fede: che voi parteggiaxte per Vas-

sassinio politico me lo sapera da gran tempo. . . ma non e piu il

tempo adesso in cui si accoltellava Paolo Sarpi. . . lo vi sfido a pro-

vare che in un secolo da voi o dai voslri part siansi fatte quattro

sole opere oneste. Quest! soli period!, dei molti che si potrebbero

citiire, mostruno abbastanza chi siano quei retrogradi che la Sferza

combatte con forme si gentili e con si profonda conoscenza delle

persone e delle cose.
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Ora siccome i giornali dalla Sferza cost combattuti non mutarono

mai principii,
e sono ora quello che erano il dl in cui furono fon-

dati, converra dire che mut6 invece fa Sferza, la quale pure, tempo

fa, era in piena conformita d'idee con quelli che ora, secondo lei,

cominciano, in nome della fede, le loro opere nefande, e conducono

i popoli alia decadenza colla loro fede mentita e col loro ipocrita

altaccamento per I'ordine e per la conservazione dei troni. Vero e

che se, poco fa, la Sferza lodava e citava ogni di con onore quei

giornali retrogradi che ora le paiono nefandi, iporriti e mentitori,

qualche anno prima essa era invece pienamente d'accordo ron quei

giornali demagoghi che, secondo lei, nulla diversificano dai retrogra-

di. Donde si potrebhe ricavare che la Sferza, prima demagoga e poi

retrograda, non mut6 punto-, non potendosi dire che muti chi se-

gue, 1' un dopo 1' altro, due partiti che, secondo lui, non diversifi-

cano. Ma che abbia mutato ora, ponendosi in contraddizione, se

non allro, con se medesima,e cosa che inutilmentesi tenterebbe di

negare. E bene il vide, fino da oltre a due mesi fa, il Governo esten-

se, il quale, nel n.dei 22 Marzo del Messaggere di Modena, disse

abbastanza chiaro che la Sferza non potea piu annoverarsi tra quei

giornali che hanno spiegati principii favorevoli alia religione ed al

buon ordine pubblico *.

Posto dunque che la Sferza sia ritornata al mal vezzo, poteva la

Civiltd Cattolica tacere il fatto a suoi lettori ? Forse avremmo potu-

to tacerlo, quando non avessimo prima lodato quei giornale come

i Ecco il decreto quale si legge nel n. e citato del Giornale U/ficiaJe di Mo-

dena. Con un avviso in data 23 Novembre 1857, inserito nel n. 1624 di

questo Messaggere, si rese nota la Sovrana disposizione che esentava dall'ob-

bligo del francobollo alcuni Giornali politici esteri che si diramano nello Stato

Eslense in vista degli spiegali loro principii favorevoli alia Religione, ed al

buon ordine pubblico, fra i quali veniva compreso il Periodico - La Sferza- che

si stampa a Veneaia. Ora si avverte che, per Sovrano decreto, al compiersi dellt

associazioni in corso, cessera di aver eft'clto 1'ottenuto privilegio dell'esenzione

del francobollo per 1* accennato Periodico -to Sferza -e verra percio consi-

derato, per i fogli che si diramano nello Stato, come qualunque altro foglio po-

litico pel quale e obbligatoria la lassa del francobollo. Modena, 17 Marzo

1858. II Direttore generale GANDINI.



592 RIVISTA

buono e savio. Ma posta quella pubblica raccomandazione preceden-

te, la buona fede c'imponeva di disingannare i nostri lettori che, non

vedendo ritrattata la nostra prima approvazione, poteano falsamente

credere che noi seguitassimo adavere po.r buono un giornale, con-

tro cui pure aveano gia molto saviaraente discorso piu volte i prin-

cipal! giornali cattolici d'ltalia.

Questo nostro dovere poi non potemmo certamente compierlo

con maggiore moderazione; giaeche, dopo aver lodataampiamente

e raccomandata la Sferza rinsavita, quando essa ricominci6 a tenten-

nare, tacemmo per un pezzo: parlammo poi, ma senza nominare il

giornale: nominammo poi il giornale, ma con forme tali di cortesia,

che la Sferza medesima non se ne offese. Quando poi molti giornali

cattolici ci aveano preceduti nel censurarla, ed essa peggiorava

ogni giorno, noi, con una breve noterella, manifestammo schietta-

mente il nostro parere.

E quand'anche 1'avessimo manifestato con parole molto piu se-

vere delle usate, noi non sappiamo intendere come la Sferza non

ne dovesse andar lieta. Certamente noi siamo lietissimi ogni qual

volta ci vediamo apertamente disconosciuti da quei giornali che

combattono la religione e Tordine: giacche non i biasimi ma le lodr

dei malvagi sono quelle clie debbono recare onta e dispiacere. Or

come non dovea dunque essere lieta la Sferza di esseredisconosciu-

ta finalmente dai giornali relrogradi, nefandi, ipocriti, ecc. ecc.

i quali, com' essa insegna, punto non diversificano da demayoghi?

Ne certo noi avremmo mai osato fare alia Sferza il torto di cre-

derla un giornale vago delle lodi, delle approvazioni e delle as-

sociazioni di tutti i partiti. Cosa del resto impossibile ;
essendo

molto piu facile (come la Sferza non dee ignorare) il dispiacere,

che non il piacere a tutti, quando non si segue apertamente veru-

no. Tanto meno poi dovevamo dubitare del gusto della Sferza

nel vedersi apertamente disapprovata dai giornali retrogradi, quan-

to chela Sferza stessa ci avea detto gia (nel suon.dei 28 Gen-

naio) queste parole : Noi siamo lieti che siasi ofterta occasione al-

ia Sferza di declinare da se stessa il non mai chiesto patrocinio di

eerie indi-:idualild eccentriche. Se dunque tanto spiaceva alia Sferza
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il patrocinio di sole individualitd, quando non erano che eccentri-

che , quanto maggiore dispiacere non dovea recarle un'apparen-

te approvazione di una, non individualita, ma setta, e setta non so-

lo eccentrica, ma nefanda? Che piu ? Avendo 1' Armenia rimprove-

rata la Sferza, questa cosi le rispose nel suo N. del 25 Gennaio : La

condanna che 1'Armenia ne inflige e per noi piu cara, in ogni modo,

di un trionfo. Noi dunque che ci onoriamo di pensare come YAr-

monia egli altri giornali cattolici, dovemmo credere, col separarci

apertamente dalla Sferza, di farle anche noi cosa grata e piu cara t

in ogni modo, di un trionfo.

Che se noi credemmo nostro dovere di dichiarare pubblicamente-

11 concetto che ci eravamo formati della nuova Sferza di Venezia r

non per questo e da inferire che gli scrittori della Sferza o non

siano buoni cattolici, o non abbiano lealissime intenzioni: giacchc?

sappiamo benissimo che puo altri essere cattolico
,

e nondime-

no scrivere errori di pessimo eifetto. II che puo accadere a tutti
$

ma specialmente ai giornalisti che scrivono cotidianamente di ogni

cosa, senza poter molto ne studiare ne riflettere, ed ai quali tocca

talvolta (come dice di s& uno scrittore della Sferza, nel n. dei 4

Maggio ) , o bene o male
,
con o senza talento

,
di scrivere quindi-

ci o venli colonne di pagina ogni settimana. Specialissimamente poi

suole cid accadere ai giornalisti giovani e poco esercitati negli studii

gravi ,
e peggio se esercitati invece (se con colpa o senza, non

monta al caso nostro ) in idee storte
,
dalle quali appena ebbero ft

tempo di staccare il cuore. Questi tali giornalisti, con tutto il loro

schietto cattolicismo e con tutte le loro ottime intenzioni (che noi

ammettiamo senza difficolta) possono facilmente
, per errore an-

che non colpevole d' intelletto
,
scrivere cose inesatte

,
erronee ,

false e perniciose. Per evitare il qual pericolo ( per quanto e pos-

sibile) la Chiesa ama sempre e talvolta comanda che gli scritlori,,

chiunque essi siano, non istampino nulla senza la revisione eccle-

siastica. La quale non si pratica gia perche o con essa si possano-

pienamente impedire gli errori (non essendovi al mondo altra au-

torita infallibile che i Concilii e il Papa parlante ex cathedra), o

Serie ///, vol. X. 38 27 Maggio 1858-
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perche si dubiti della fede o delle intenzioni di chi strive : ma per-

che con essa e piu difficile che gli scrittori, con tutto il loro catto-

licismo ele loro buone intenzioni, cadano in errori anche gravissi-

mi. Che se ]& CivilId Cattolicane dice tanti, a giudizio della Sferza,

e nuoce cotanto alia causa della religione e dell'ordine, non ostan-

te le parecchie revisioni a cui soggiace e di cui essa e lietissima ,

che cosa non dovra accadere a giornalisti giovani ,
e senza molti

studii, che scrivono in fretta e senza revisione, e che (come si ve-

dra tra poco) non vogliono udire consigli ne pubblici ne privati?

Per fermo sara gran miracolo se essi non cadano in brutti errori.

Ne la liberta di stampa concessa da'Governi rende gli scrittori infal-

libili, o piu liberi dal dovere di assicurare se medesimi dal pericolo

di nuocere anzi che giovare (siccom'essi certamente intendono) coi

loro scritti.

Ma, dice il sig. Mercante, a promuovere il bene in eerie circostan-

ze, meglio valgono il privato fraterno consiglio e la preghiera a Dio

che la pubblica riprensione. Perche dunque usaste voi la pubblica

riprensione?

Al che rispondiamo che la preghiera a Dio niuno certamente

pu6 sapere se si sia o non si sia adoperata. II privato fraterno con-

siglio poi e da sapere anzi tutto che la Sferxa non intende riceverlo

fuorche daH'lmperatore e dai Vescovi. La nostra lealtd politica (di-

ce la Sferza dei 28 Gennaio ) fu riconosciuta, in parecchi riscontri,

dal solo potere in cib competente,dalnostro magnanimo Imperatore:

e in quanto a questioni religiose crederemo sempre di essere sulla ret-

ta strada (anche dopo il richiamo dell'Armonia) finche non ci avver-

ta del contrario la voce di chi e preposto in Israello alia custodia

de* tabfrnacoli sacri. Ed essendosi trovato chi, non ostante questa

sua dichiarazione, credette nondimeno poterle dare privati fraterni

consigli : la Sferza, non vedendoli sottoscritti ne dall' Imperatore

ne dai preposti alia custodia dei tabernacoli sacri; ne fece quel

conto che vedra chi vorra leggere questi altri suoi periodi nel n.

dei 6 Febbraio.

La Sferza, da qualche giorno in poi, 6 divenuta la calamita delle let-

tere anonime
,
ed abbencb6 fino da' suoi primordii non siarile mancate



BELLA STAMPA ITALIANA 595

* amoroso o serie ammonizioni, ora desse sembrano in aumcnlo, come di-

. rebbe un giocatore di borsa. Ge ne sono d' ogni qualita e d' ogni colore.

Alcuni scrivono con istile untuoso e mellifluo, lagnandosi dell' aver noi

respinta ogni solidarieta col partito dei sagrestani, parti to terribile il qua-

le vorrebbe, suonando le campane a distesa, assordare 1' umanita ed im-

porre silenzio alia voce del buon sense. Costoro non adoprano frasi mi-

nacciose, ed anche la ingiuria sulla bocca loro suona come una preghie-

ra, pero non meno assolutaed intollerante d'un firmano del Gran Signo-

re. Ma noi, senza scomporci, buttiamo quelle lettere sul camminelto; la

legna crepita, il fuoco s' appiglia, la fiamma s' innalza, e vieppiu s' au-

* menta nutrita dall'unto di don Basilic .

Questo non e certamente il modo d'incoraggiare chi, non essen-

do ne Imperatore ne Vescovo, si sentisse la voglia di dare alia Sferza

privati fraterni consigli. Ma quand' anche la Sferza fosse dispostis-

sima ad accoglierli favorevolmente, non per questo e da condannare

chi ha invece usata con lei la pubblica riprensione. Infatti che que-

sta si possa sempre, e talvolta si debba, usare con chi manca pub-

blicamente, ce n'e buon argomento 1'esempio dello stesso sig. Mer-

cante
,

il quale 1' us6 con noi , ammonendoci fraternamente colle

stampe di Lugano ; per non parlare della Sferza medesima , la

quale ,
con inaudita liberalita

,
sta dispensando consigli , rimpro-

veri e censure anche amarissime ad innumerevoli persone, per le

quali possiamo bensi credere che essa abbia pregato Dio, ma non

gia che abbia usato il privato fraterno consiglio : che a scrivere tan-

te lettere non sarebbe bastato il continuo lavoro di tutti i poeti e

i prosatori della compilazion.

Per dare poi un' idea ai nostri lettori della guisa ,
con cui la

Sferza adopera verso i suoi avversarii la pubblica riprensione, ci-

teremo quello che dei suoi avversarii dice la Sferza in due soli suoi

numeri.'Se la citazione sara lunga, essa non sara per6 meno che

fedelissima e servira, fra le altre cose, anche a provare sempre me-

glio quello che del resto gia si sapeva da un pezzo : cioe qual sia

il modo
,
con cui intendono 1'amore e la carita del Vangelo quei

giornali che piu spesso raccomandano altrui 1' amore e la carita del

Yangelo. Che conto dee dunque farsi degli avversarii della Sfer-

&a? Per un tale sciame di gmle, dicela5/ero dei 25 Febbraio,
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tutte k cose piii grandi debbono subordinarsi alle loro egoisliche e

private passioni che scambiano coi doveri cristiani. Per loro il Gol-

gota e la Civilta Cattolica di Roma ,
il Monte degli olivi V Armo-

nia di Torino, il Santo Sepolcro il Distributore modcnese. Le piit

alte yuistioni verrebbero in tal modo ad essere decise
, non piii dai

Condlii ecumenici, ma da una combriccola di giornalisli. Chi poi

vuole sapere i pregi e le doti di questa combriccola di giornalisti ,

non dee far altro che leggere il n. dei 3 Aprile della Sferza, dal

quale s'impara che essi sono esclusivisti e neocatlolici : vivono sotto

T impressione di una continua allucinazione mentale; dovunque so-

gnano le inquisizioni, i cavalletti ele careen'; essi sono oscurantisti,

Don Basilii e Tartufi; usano la menzogna ed il sofisma; sono parti-

giani di un cieco fanatismo; sono un vituperevole coro che bestem-

miano sulle tombe di Gioberti e di Rosmini, ed al solo nominare la

famiglia Borgia vanno in solluchero. E poi chi non sa quanto abil-

mente e volenterosamente sappiano i neocattolici menlire allorche se n

presenla V occasioned 11 che accresce i torti e la dispreyevole essenza

di una setta che, per essere arnica delle tenebre, cerca di combatterc

colle armi le piu ingenerose i propagatori della luce: fazione la quale

non trova pace ne quiete se non quando si riscalda alia fiamma dei

roghi, o si diverte all'aspetto dei sambeniti, dei cavalletti e delle ruote.

Tutto questo poi si prova anche colla storia
;
la quale, secoudo che

e narrata dalla Sferza, c' insegna che, quando la Toscana, rosa ed

inchancherita dalla ambizione e dull' ozio degli uUirni Medici, era in

uno stato presso a dissolversi, la fazione piii eccenlrica del clero tene-

va le redini e I' inquisizione campeggiava in lutta la fosca e desolan-

te sua luce nei tribunali ecclesiastici. Ma siccome questi relrogradi

sono apostoli di assai timida nalura
,
cos)

, dove non possono arri-

vare col veleno delle loro ingiurie, si aiutano colle reticenze. Rodri-

go Borgia c veramente il patrono di un partito che lende a scon-

volgcre il mondo , a distruggere I" incivilimento ,
a combatlere il

pensiero sotlo qaalunque forma si presenta, ad avversare ogni giu-

sta e bene intesa riforma, e beslemmiare il nome di Dante, di Bec-

caria, di Panm, d'Alfieri, di tutti i sommi luminari delio scibile uma-

o, per innalzare sulle ruine di quei sommi un mostruoso simulacra



BELLA STAMPA 1TALIANA 597

alia fama clci Borgia, alia santita del Borgia, altonesta dei Borgia,

alia divinizza~,ione del Santo Ufjizio ed all'apoteosi della corda. Do-

po ci6 non parra strano die questi moderni fanalici tendano a di-

ventar loro.gli arbitri, non solo del giornalismo, ma bensl anche dei

governi e di tutto lo scibile umano. Piu volte abbiam detto come un tale

partito tende, non solo a scalzare le fondamenta del monarcato, ma

benanco ad esautorare i Papi dell autoritd pontificals.

L'articolo della Sferza, che finora era scritto in istile tragico,vol-

ge qui pressoche al comico, senza la consolazione di niuua transi-

zione oratoria, giacche la Sferza cbntinua cosi : E qui spontaneo ci

sgorga dal cuore un semplice voto, che potrebbe essere quello di mol-

ti onesti e leali cattolici, includendo in semedesimo il desiderio di porre

un fine alle piccole, ma dannose,discordie che, per causa degli intolle-

ranti, funestano adesso il mondo cattolico. Dopo quello di Treutonoi

piii non ebbimo concilii ; e dacche, percorsi varii secoli, vi sarebbero

tanle tesi a sciogliere, nessuna cosa sarebbe piu valida per dissiparc

molti dubbii e vieppiii consolidare la fede di quella che, doe, Vange-

lico Pio IX, riunendo sotto la sua direzioneun generale concilio,in-

tervenisse egli medesimo, in unione colla partc piu eletta del mondo

cristiano, a porre un termine alle individuali e passionate polemiche

di una fazione, il di cui catiolicismo ( qui lo stile risale al tragico)

<s una maschera e lo scopo della quale non fu mai se non quello di far

trionfare il sofisma.

Tutto questo fiume di eloquenza classica non e che un saggio di

cid che la Sferza sa dire de' suoi avversarii nel solo suo Numero dei

3 Aprile. Ne noi vi faremo sopra altro commento, se non che il nota-

re che, in quello stesso articolo, la Sferza osserva, molto saviamen-

te, che il Vangelo e la legge dell'amore. Del resto chi volesse riferire,

anche solo in compendio, il catalogo delle varie frasi, colle quali la

Sferza, da qualche mese a questa parte , applica a' suoi avversarii

la legge dell' amore, avrebbe di che compilarne un discrete volume.

Ma le parole finora citate sono piu che bastevoli per prov are, coll'e-

sempio della Sferza ,
che le pubbliche riprensioni non sono da lei

onninamente condannate.
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Intendiamo benissimo che le citazioni fatte (senza parlare delle

molte altre che si potrebbero fare, ad un bisogno) non saranno inte-

ramente del gusto dellaS/erza, la quale probabilmentesi lagnera che

si vadano cosi riponendo sotto i suoi occhi le parole uscitele dalla pen-

na nel furore dello scrivere. Ma oltre che simili citazioni sono neces-

sarie per nostra giustificazione, esse potranno forse servire per qual-

che ricordo di quell' antico detto che, se verba volant, scripta ma-

nent : e forse anche gioveranno , piu che non tutti i consigli pub-

blici e privati ,
a far risolvere quegJi amorevoli scrittori a pensare

alquanto primadi scrivere, per non essere poi soggetti alia spiacevole

impressione di doversi essi medesimi maravigliare dell' aver potuto

scrivere quello che , riletto ad animo riposato, non pu6 parere ai

suoi medesimi autori che una sconciatura, compatibile se volete, ma

non richiedente, ad essere giudicata per quello che vale, la riunione

di un Concilio ecumenico.

Ne basta, per difendere la Sferza, il citare alcuni suoi scritti buo-

ni ed anche ottimi, siccome fa il sig. Mercante nella sua Dichiara-

zionc: giacche la bonta di una quulunque persona o cosa non di-

pende da alcune parti, ma dal tutto, secondo 1'antico detto : Bonum

& integra causa: malum ex quocumque defectu. II che non pu6 ne-

gare la Sferza, la quale non vorra ora ritrattare quello che piu vol-

te essa medesima assicuro, esserci nella Civilta Cattolica, nell'Xrmo-

wa, nel Giglio, nel Distributore, nel Cattolico, ed in generale nei

giornali cattolici
,
ottimi articoli. I quali perd non la impedirono

dal dichiararsi nemica di questi retrogradi chepuntonon diversifica-

no dai demagoghi. Concediamo dunque di grancuore trovarsi nella

Sferza, di quando in quando, articoli buoni, senza che per questo si

debba conchiudere essere buona la Sferza, la quale ha, in molto

maggior numero, articoli cattivi. Ma, in quanto concerne il sig. Mer-

cante, amiamo rendergli questa giustizia, che mai non ci siamo

abbattuti a leggere cosa da lui sottoscritta, che non fosse degna di

avio e leale cattolico.

L' essere poi stati alcuni articoli buoni dellaS/erza riferiti con lode

dal Giglio ,
dal Distributore e da altri giornali ci6, come ben vede

il sig. Mercante, non dimostra altro se non che questi periodici sono
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scritti da persone che ,
rendendo bene per male, praticano vera-

mente la legge delTamore. Infatti, se questi nefandi retrogradi, che

la, Sferza dipinge a si neri colori, non fossero veramente ispirati dalla

carita del Vangelo, crede ella la Sferza che essi si divertirebbero a

porre in onore lei, che pure cotanto H insulta e 11 vilipende? Se

questi tpocn/t, mentitori e nefandi non avessero vero spirito cri-

stiano di carita, di perdono delle oflese, di conciliazione, di com-

passione sincera pergli erranti, come mai avrebbero cooperate ad

onorare la Sferza che ogni giorno li malediceelistrapazza? Questa

sola osservazione dovrebbe far intendere qual divario corra tra i re-

trogradi e i progressisti, non gia nel nominare sovente e nel racco-

mandare altrui per conto proprio, bensi nel praticare verso gli altri

la carita del Vangelo. Ma che la Sferza non abbia finora capito don-

de mossero queste lodi, che ad alcuni suoi articoli tributarono am-

pissime i giornali da lei vituperati, ben lo mostro con le meraviglie

che essa fece piu volte di questo caso. II Giglio (dice \aSferza degli

8 Maggio) riportar voile lodandolo un mio articolo sulla quistione

napotetana. Diamine! lo veramente non trovo il bandolo di una ta-

le matassa. Sela matassa rimarra ancora scompigliata, non saraora

per mancanza di bandolo.

Dove ci faremo lecito di osservare che, sela Sferza volesse degnar

si basso da citare ancor essa qualche articolo dei poveri retrogradi,

ne proverrebbero, almeno a lei stessa, parecchie utilita. Tra le quali

ancor quella di risparmiare cosi un po'di tempo, per meglio medita-

re sopra ci6 che ha da scrivere essa medesima. Ancora e probabile

che, quando la Sferza avesse cosi un po' piu di agio da respirare,

non Le accadrebbe si spesso di combattere coi mulini avento, sca-

tenandosi contro ci6 ch'ella sogna essere stato scritto dagli altri. II

qua! difetto di attribuire altrui parole e idee mai non dette ne ma-

nifestate, e di confutarle alungo con molte declamazioni, esclama-

zioni e figure rettoriche di ogni qualita, noi crediamo che la Sferza

Fabbia contralto appunto per la dura necessita, in cui si trova di scri-

vere troppo, senza che le resti perci6 il tempo necessario a citare

esattamente le parole e le opinioni altrui. Cosi, avendo noi pubbli-

cata una corrispondenza del Lombardo Veneto, nel quaderno dei
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17 Aprile, nella quale ci si scriveva che: la Sferza ha, da qualcltc

tempo, mutato, pressoche interamente, lo spirito con cui prima pareva

scritta, e poste le sue speranze neU'infelice melamorfosi, la Sferza

dei 22 Aprile cit6 queste parole colla seguente variante: La Civilta

Cattolica si fa scrivere recentemente daXHano che la Sferza non vuol
<"

maledire Beccaria e metier suyli altaft Rodrigo Borgia. II quale

sbaglio di citazione, fu,senza dubbio, commesso per troppa fretta.

E leggendosi, nella medesimanostra corrispondenza, che nel Lom-

bardo Veneto il giornalismo politico e in decadmza, e cio perche,

TRANNK GLI uFFiciALi, gli allri giomali, dopo la legge del bollo, non

possono molto prosperare; la Sferza. nel citato suo N. c
,
asserisce

contro di noi che la stampa politica non e in decadenza nel Lombardo

Veneto, allegando fra gli altri argomenti, questo che segue : Per non

uscire dalla sfera ufficiale, le Gazzette di Milano e di Venczia non

sono rinomalissime per copia di articoli, per ricchezza di corrispon-

denze, per sollecitudine di nolizie e di comunicazioni telegrofiche ?

Dove il piu curioso si e che la Sferza, nell impeto del confutarci,

non solo si e dimenticata che la Civilta Cattolica avea appunto ec-

cettuati i giornali ufficiali, ma dimentic6 pure che essa medesima

poco prima avea mentovata Teccezione da noi fatta. II che e per noi

prova pito che sufficiente che questi, e molti altri anche peggiori

sbagli di citazione, non sono da attribuirsi a mala fede, ma ad irri-

flessione perdonabile a chi ha tanto da fare.

La quale irriflessione porta talvolta la Sferza a combattere anche

giornali che non esistono in rerumnatura; del che abbiamo un illu-

stre esempio nel periodo che vien dopo il citato piu sopra. Giacche la

Sferza, continuando la figura dell' interrogazione cominciala molta

prima, dice cosi: O vorrebbe forse la Civilta Cattolica che csse (le Gaz-

zette ufficiali di Milano e di Venezia) e gli altri fogli seguissero V e-

sempio di quel povero pezzo di carla che si chiama TOsservatore Ro-

mano, e non contiene altro in se di rimarchevole che lo stemma delle

sacre chiavi? La quale censura, ingiustissima per lOsservalore Ro-

mano quando si pubblicava in Roma, ora che egli cess6, da parec-

cbi anni, le sue pubblicazioni, dimostra soltanto come la Sferza sia

informata dei giornali dello Stato Pontificio da lei si malmenati.
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Talvolta anclie la Sferza giudica giornali che mostra di non avere

mai veduti, siccome quando parlo con tanto disprezzo del Giornalc

Arcadico, che non e punto giornale di versi, com'essa crede
,
ma

Rivista dotta, composta di prose scientifiche, storiche e letterarie.

Questi curiosi sbagli , piu frequenti nella Sferza di quello che essa

ed altri possa credere, noi non li attribuiamo, come dicemmo, che

ad irriflessione. L'udirseli poi ricordare puo essere che le serva

d' avviso a non largheggiare si sovente altrui il titolo troppo crudo

di mentitore. II quale essa ha dato anche a noi in questo stesso suo

articolo, si ricco di inesattezze, quando disse : La decadenza della

slampa politico, nel Lombardo Veneto c una prella menzogna: che,

appunto come talee perche tale, non avrebbemai dovuto leggersi nelle

sante pagine della Civilta Cattolica. Le pagine della Civilta Catlo-

lica non pretendono di essere sante : ma prima di essere condannate

di pretta menzogna, desidererebbero di essere almeno lette e citate

come stanno.

II sig. Mercante conchiude la sua dichiarazione coll' esprimere la

sua speranza e certezza che la Sferza procederd combattendo Vuto-

pia, la rivoluzione, lo scetlicismo ecc. Dove noi ci crederemo lecito di

ricordare una delle utopie, secondo noi, piu pericolose, e perci6 da

combattere piu fortemente. Essa e V Utopia di quei giornalisti che

credono di poter essere utili ai Governi, difendendo bensi la loro

politica e i loro interessi civili
,
ma screditando insieme i difen-

sori della causa cattolica. notochei mazziniani, i repubblicani, i

demagoghi , i libertini d' ogni colore odiano molto piu la Chiesa

ed il Papato che non 1'Austria e 1' Imperatore. Infatti i libertini,

anche italianissimi, sono sempre in ginocchio dinanzi alia memoria

di quegli tra gl'Imperatori che, quantunque combattessero la liberta

italiana, combatterono pero ancora la liberta ecclesiastica. II che

per6 essi non fanno che per eccitare cosi le civili discordie e le dis-

sensioni tra la Chiesa e gli Stati, e cosi indebolire 1'una e gli altri.

Giacche i libertini sanno benissimo che, quando e in vigore la fede

cattolica, i Governi sono sicuri
,
non avendo questi piu fedeli sud-

diti che i ben persuasi del dovere che impone a tutli il Vangelo di



602 R IVISTA

obbedire alle legittime Autorita. Infatti e evidente che un Veneto

un Genovese, informati del vero spirito cattolico, con tutta la me-

moria che essi serbino delle glorie della loro repubblica, saranno

molto piu fedeli all' Imperatore d'Austria ed al Re di Sardegna, che

non un Viennese od unTorinese informati dello spirito dell'indipen-

denza eterodossa. Perci6 quei giornali ,
che vogliono veramente

promuovere la sicurezza degli Stati e dell'ordine pubblico, deb-

bono anzi tutto promuovere e rispettare quanto la Chiesa promuo-

ve, e non aspettare un nuovo Concilio ecumenico per intendere che

mal si serve lo Stato e la Chiesa, quando (anche con ottime e lealis-

sime intenzioni) si cerca di porre dissapori tra T uno e 1' allra.

L'egregio sig. Francesco Mercante rimarra, speriamo, persuaso

da queste nostre spiegazioni che noi avemmo ogni ragione di ma-

nifestare, sopra il conto della Sferza, il poco favorevole nostro giu-

dizio, conformissimo del resto a quello che, prima di noi, ne re-

carono piu altri giornali cattolici d' Italia. II quale nondimeno rion

si estende ne alle intenzioni del suoi compilalori, ne, molto meno,

al sig. Mercante. Del che gli puo essere anche prova questo stesso

nostro articolo di risposta, che mai non avrebbero ne meritato ne

avuto le prose poetiche e le poesie prosaiche che, contro la Civiltd

Cattolica e le persone dei suoi compilatori, si leggono da un pezzo,

molto frequentemente, nella nuova Sferza di Venezia.

IK.

La Contessa di Ccllant ,
Dramma di Luici GIUSEPPE VALLARDI ,

MDCCCLVIH, Milano, tip. Bernadoni. Un vol. in 8. gr. di

pag. 186.

La Gazzetla ufliciale di Milano del 10 Aprile, nella sua Appen-

dicc, annunziava la prossima apparizioue di questo Dramma ; e lo

faceva con parole di tanta ammirazione per le gmndi ed insolite

bellezze del nuovo lavoro, che I'articolista, scrittore, romanziere e

forse drammatico anch'esso, se ne sentiva lutto sconfortato e cadu-
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to d' animo, e per poco non avrebbe disperato del suo mestiero, di

venditore di pensieri in istampa, com'egli si esprime. Tanto lo avea

abbarbagliato la luce di quel nuovo sole che minacciava di fare

scomparire dal cielo le stelle di qualunque grandezza! Ne paga a

ci6 la Gazzetta ne\Y Appendice del 26, non piu per bocca del signor

Rovani, ma a nome di tutta la Compilazione ,
torna a parlare di

questoDramma, che per quel tempo stavasi stampando, e del quale

esso dice che gid gode (invidiabile sorte) una celebritd col privilegio

deir ante tempus.

Ora chi dubitasse se ad un' opera di arte si faccia servigio o dan-

no con questo preoccupare il giudizio della gente, procurando al-

1' Autore di quella unacelebrita ante tempus, potrebbe forse trovar

buona questa soluzione del dubbio. Presso coloro che leggono

coi proprii occhi e giudieano colla propria testa, codesto metterli in

tanta espettazione della gran cosa che vorra essere
,
ne rende piu

severo il giudizio, in quanto che col diritto di cercare nell' opera

straordinarie bellezze, si fa piu spiacevole il disinganno di trovar-

levi piccolissime o nulle-, e Tullio parlando, se bene ricordianno,

con Antonio nel De Oratore, gli dice appunto maxima te manebaf

adversaria eocpectatio. E vede ognuno che quanto piu altri si aspetta,

tanto e meno disposto ad appagarsi e tanto e piu malagevole ri-

spondere a quella espettazione. Ma per la gente grossa, usa a leg-

gere cogli altrui occhi, a pensare colFallrui testa e, se fia uopo, a

parlare eziandio colla lingua altrui, la cosa va tutto altrimenti. Per

questi innumerevoli (e ce ne ha in buon numero eziandio coi cio-

doli in petto e coi crenolini spettacolosi), la fama anticipate e Ja

celebritai ante tempus, sono per avventura ogni cosa; ed essi che,

anche osservata Topera, non ne avrebbero portato giudizio diverse

dall' imbeccato loro pel giornale o pel maestro , si governano al

tutto nella stessa maniera, eziandio prima di averla ossorvata. Che

se il burattino legge cogli occhi e pronunzia colla voce del gioco-

liere, tanto e che abbia la carta innanzi agli occhi, o che per indi-

scipHna del filo la si sia collocata colla mano di legno diretro al-

1'oceipite. Cosi solamente potrebbe spiegarsi la fortuna che alcuni
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dicono aver fatto questo libro appena comparso il 5 Maggio in Mi-

lano
;
ed il cinque Maggio e memorabile per la comparsa di belle

cose in Milano. Certo sarebbe altamente lamentabile la condizione

morale e letteraria di un paese, dove trovasse plausi o ammiratori

una somigliante storpiatura di libro
;
ma se voi supponete avere ap-

plaudito ed ammirato tutti quei pappagalli fragorosi che ripetono,

senza saper perche, le parole loro indettate da chi decret6 la cele-

brita ante tempus, voi troverete possibile la voga passaggiera in

che pu6 essere venuto il libro
,
senza che per questo ne seguiti

alcuna vergogna a quella nobilissima e col la metropoli della Lom-

bardia. Ne per altra ragione noi ci deliberammo a dime qualche

parola ,
stante che, senza questo averne cola tanto chiacchierato

nei caffe, nei crocchi e nei ritrovi, il Dramma avrebbe dovuto es-

sere rilegato tra quel novero non piccolo di altri libri somiglianti

che ci passano sott' occhio, e dei quali noi taciamo al tutto, appun-

to perche, per buona ventura, non ha in essi pregio di forma che

possa rendere pericolosa la impudente sconcezza della materia.

II suggetto di questo Dramma di genere abbastanza nuovo per

la prolissita di presso a dugento pagine, pel popolo di attori che

sono I'ottuplo dei prescritti dal nee quarto, persona loquatur, e per

1'arruffato garbuglio che ne forma 1'intreccio, la sustanza, diciamo r

e questa. Una tale Bianca Scapardone, figlia di un famoso usuraio,

bella e denarosa, avuto dal primo marito il nome di Cellant ed il

titolo di Contessa, si separa bruscamente dal secondo, per vivere a

talento circondata da drudi checangiano col cangiare di ogni luna.

Capricciosa altrettanto che feroce, dei due che nei tempo dell'azio-

ne la corteggiano, vuole ucciso 1'uno per mano dell'altro, affine di

avvelenare poscia essa medesima 1' uccisore. Fallitole il colpo, si

provvede di un terzo, dal quale li fa trucidare ambedue, senza bri-

garsi molto che parecchi altri sarebbero ravvolti in quella strage.

L' atroce fatto viene all' aperto-, e caduta la sciagurata in mano al-

ia giustizia, e data al carnefice.

Questa e la tela del Dramma, la quale perpetuamente si svolge dal-

la prima airultimapagina, senza la consolazione di un fatto illustre.
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di un affetto nobile
,
di un pensiero splendido ,

di tm' aspirazione

magnanima ;
se tali per avventura non paressero gli encomii pla-

teali alia bellezza della donna lombarda, i quali nessuna matrona o

fanciulla costumata -potrebbe leggere senza arrossire in qualun-

que paese cristianamente civile, ed in Lombardia quanto per tutto

altro^e. Ne si sta meglio quanto ai personaggi, Se ne togli il Puster-

la, che fa sentire qualche velleita, intrusa per forza, della 'emanci-

pazione dal barbaro
,
nel resto ti aggiri da capo a fondo tra una

raarmaglia di soldatacci licenziosi, di eretici arrabbiati, di fedifraghi,

di ruffiani ,
di micidiali e di adulteri ; i quali tutli , dovendo parla-

re al naturale ,
ne vomitano di tutte le fatte

,
e cercheresti indar-

no sotto quale dei tanti attori possa il poeta con qualcbe decen-

za esprimere i proprii suoi sensi, se ne ha degni di venire all' a-

perto. Ora ogni qual volta le opere dell' arte falliscono si sconcia-

mente al precipuo loro uffizio , di sollevare.ciofc T uomo a qualche

oosa di piu alto, che non e la bassa regione delle cose reali, e peg-

gio ancora quando lo deprimono bene al di sotto di queste, e a di-

rittura lo fanno sdrucciolare poco meno che nelle infamie del po-

stribolo, noi chiediamo se non sarebbe meglio sequestrarle al tutto

dalla societa civile : chiediamo se chi manda al palio somiglianti

lordure oltre ad un brutto libro non faccia altresi una brutta

azione. E si consideri quanto sia stolidamente immorale codesto

adoperarsi ad acquistare ammirazione ed anche solo pieta impor-

tuna ad una femmina, alia quale, al sentirsi da un drudo pro-

mettere 1' uccisione dell' altro, brillarono gli occhi di una gioia

infernale, perche travide una speranza di vendetta : sono parole non

sappiam bene se dello storico o del novelliere che <b il signor Son-

zogno, citato dalla Gazzelta ufficiale; il quale poco appresso escla-

ma: Oh ! donna in quale abisso ti metli ! A quale infame simulazio-

ne> a quante nuove colpe , per coprire un primo fallo , f induct t

Non ignoriamo che eziandio i grandi delitti furono recati sulle sce-

ne dai primi maestri dell' arte, soprattutto tra i Greci
-,

ma oltre a

qualche cosa di singolarmente splendido che loro acquistava quel-

1'onore . non vi mancava mai il contrapposto dalle grandi virtft ;
o
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almeno i faticosi rimorsi
, e le straordinarie punizioni e le arcane

significazioni del mito aggiungevano sempre qualche rispetto mo-

rale alia rappresentazione della scena. Ma qui tutto e trivialmente

vulgare-, e per poco che il sig. Vallardi si pigHasse il fastidio di vi-

sitare i penitenziarii delle donne, come oggi chiamano le loro car-

eer!, troverebbe a dozzine le sue Contesse di Cellant, come altresi

nelle sozze taverne, nelle bische infami e pih ancora nelle galee

troverebbe a bizzeffe i suoi Mora
,

i suoi Robert! Sanseverino ed i

suoi Ardizzini Yalperga.

E vi e di pi6: il Vallardi intitola ALLA DONNA LOMBARDA . . . QUE-

STO DRAMHA LA CONTES9A DI CELLANT, IL GUI NOME OFFESERO UN CRO-

ISMSTA ED UN NOVELLiERE coNTEMPORANEi. Lasciamo stare la salda

fronte che vi vuole per offerire a donna cristiana e costumata, com'e

certo la lombarda
,
la quale non ha minor diritto all' altrui rispet-

to , un libro che pochi padri e pochi mariti vorrebbon far leggere

alle figlie ed alle spose^ ma che vuol dire quel quasi lamentare che

il norm detta Contessa fu ofteso? Ha pensato egli per avventura di

ristorarne la reputazione o rinfamarla ? e se il suo Dramma la ci

rappresenta adultera e micidiale in tutta la schifosa crudezza di

queste parole ,
non ha egli offeso al pari di qualunque cronista o

novelliere quel nome? intende forse di averla riabilitata ,
come

dicono , nella riputazione colle freddure scipite e colle ciance che

a lei mette in bocca e colla pieta che vorrebbe conciliarle ?

Ne ritiriamo la parola di ctance, avendola anzi pronunziata a vero

studio : tanta e la poverta artistica e letteraria di codesto bisticcio,

cui 1' Autore voile intitolare Dramma. Attendiamo che il signor Ro-

vani ci faccia notare nella Gazzetta ufficiale di Milano le grandi ed

insoUte bellezze di questo lavoro-, ma fin che egli non lo faccia, noi

manterremo che, se la materia del Dramma e un' oflesa alia pubbli-

ca morale, la forma, onde il Vallardi 1' ha vestita, e una ingiuria alle

regole piu elementari del buon gusto nella invenzione, nella condot-

ta, nello stile, nella lingua e, per poco non ci venne detto, eziandio

nella grammatica. E noi, come dicemmo, contiamo questa sua in-

signe poverta per fortuna: in quanto la celebrita ante tempus a lui
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decretata dal Rovani, anche post tempus non uscira dull' Appendice

della Gazzetta di Milano, se non fosse per pascolo di quei guasti pa-

lati che si acconciano perfino alle sgrammaticatureed ai solecism!,

tanto solo che possano sempre piu contaminare le loro menti coi

sozzi miasmi detla scostumatezza plebea. Ne varrebbe il pregio

discorrere per singolo il nessun capitale che si fa in questo zibaldone

delle prime regole nell'arte di scrivere, non diremo Drammi elegan-

ti, ma pagifie italiane. Qui di unita di azione non vi e neppure I'o-

dore; e il cacciarvi il Connestabile di Borbone, e il porre 1' azione

nel 1526, e le armi spagnuole che trionfano di Milano e perfino

1' episodic della Gorilla che fugge dal Monistero Maggiore insieme

a Carlo Yalperga, complice ed aiutatrice la Gontessa, son tutte co-

se appiccate, senza saper perche, attorno al suggetto principale,

e le quali vi potrebbero stare come qualunque altra, alia maniera

appunto che se in luogo della Contessa fosse una rivendugliola, e in-

vece del Conte di Gajazzo o del Conte di Masino fosse un ciabat-

tino od un mulattiere, il dramma resterebbe tal quale in tutta quel-

la sua integrita di azione onde ha saputo dotarlo I' Aulore.

Ma quello che piu di tutto rende esorbitanti le lodi dal Rovani tri-

butatea questo scritto elo stile gonfio talora, talora negletto, sem-

pre stentato e incedente sui trampoli, onde e dettato, e noi ricordia-

mo di aver lette poche prose piu misere e piu sguaiate di questa.

Toglietene un saggio: La Contessa, avendo ascoltato un sermone,

quale potea figurarlo il Vallardi, di un frate che avea agguagliato

il chiostro al Paradiso, serra il finestrino, onde avea udito, ed escla-

ma per significare il suo fastidio : Assai mi annoio Colui chia-

ma il chiostro un Paradiso : cosa sard T inferno, se non un chiostro?

La ragione e proprio una falsa moneta che ottiene facile cambio sul

banco privo di bilance. Non vi paiono hellezze grandi ed insolite?

non vi par di sentire Dante, Tasso od Alfieri? Or fate conto che un

sotto sopra questo e 1' andamento di tutto un Dramma stranamente

prolisso ,
che a rappresentarlo basterebbe appena un lunghissimo

giorno estivo. Barbarismi poi e gallicismi vi sono frequenti e ci si

stringe il cuore a pensare come questa generazione di uomini pro-
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suntuosi col guastare il costume, guastano eziandio la lingua, e col-

I'avversionecheprofessano allo straniero, c' inforastieriscono lalet-

teratura, la quale , dopo la religione , e la piu bella gloria di noi

Italiani. Che dire poi delle speriicate figure rettoriche da disgra-

darsenc i piu tronfi iperboloni del seicento? e qui un piedino don-

nesco che bacia il suolo e la un rigore giudiziale che sviscera i pal-

piti sono le piu preziose gemme onde I' Autore infioro il suo lavoro.

Non la finiremmo in poche pagine se volessimo scendcre ai parti-

<:olari ; ma non crediamo che ne valga la spesa-, che il libro e tale

<3a non potere avere vita piu lunga di alquante settimane. Fia me-

glio conchiudere con qualche considerazione piu grave che non e

1' arte poetica e la gramma tica.

Nqi, ignorando le particolari discipline che governano la stampa

nelregnolombardoveneUKnonsappiamoqualesiail dovefe dell'au-

(orita civile e quale il potere della ecclesiastica per troncareilcorso

a somiglianti scandali ; e pel rispetto che dobbiamo all'una non me-

no cheall'altra supponiamo che tutto siasi fatto conforme alleleg-

gi. Lasciando dunque le leggi civili, quelle del pudore e della buo-

na letteratura in paese colto non si dovrebbero senza nota poter

trasandare
;
e siamo lieti di potere aggiungere che la manifesta dis-

approvazione della gente costumata
, ed il richiamo dei solleciti

pei buoni studii. hanno ammoriito chi fa a fidanza coU'altrui dabbe-

naggine, che Milano e tuttavia I

1

antica Sede di S. Carlo, e la cilia

dove scrisse Giuseppe Parini e dove vive Alessandro Manzoni. Gia

Ja Cronaca * di Milano nel suo quaderno del 15 Maggio e laS/erza

del 17 e del 20 come allresi la Bilancia pure del 21 ne hanno par-

iato secondo il merilo
,
e siamo sicuri che il trovare in quella scon-

ciatura grandi ed insolite bellezze sara privilegio non invidiato del

solo signer Rovani nella GazzeUa Ufflciale.

.'k KlKll.:-

i E lepida la Cronaca la quale si adopera a scusare il Vallardi, onestuomo

e suo amt'co, dalla colpa di avere burlato il prossiino coll'aver fatto aspettare

ijrancosa. Fosse mai che a lei par maggior colpa pigliarsi spasso del pubblico,

che contaminarlo con tali brutture?
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IV.

Lo Spettatore di Firenze dal 7 Marzo al 16 Maggio 1858.

Finivanoappena i trearticoli dello Spettaiorem difesa del Ranal-

li 1
5
ed eccoti il Ranalli stesso entrare in campo uon piu con po-

chi articoli, ma con uu Operetta
2
piu lunga, ma poco diversa da-

gli articoli del Gennarelli, quanto alia sostanza, ed anche un poco

quanto allo stile carico, piu che non si uddice a polemica civile,

di vituperii, ove le voci di calunnialori, d'impudenza, di perfidia, di

fahificazioni e simili sono ripetute non sappiamo quante volte nelle

prime venti linee. Poco dunque avremmo ad aggiungere alia rispo-

stagia data all' avvocato. Una sola dvlle parole da noi pronunziate

nella prima censura del Ranalli ci parve, dopole sue spiegazioni ,

soverchiamente austera
;
ed e quella ove

, ragionando del natura-

lismo pagano, di che oggi tanti libri sono infetli, usammo a pro-

posito dell'llrbinate, la parola immoralitd svergognata. Riconoscia-

mo ben volentieri 1'inesattezza e crudezza di cotesta voce, che es-

prime non morale pagana, ma scostumatezza : e dolenti della pe-

na e del torto che abbia potuto recare all' Autore
,

la ritiriamo.

Cosi potessimo ritirare il rimanente di nostra censura e trovare

nolle dichiarazioni dell'Autore quello spirito sinceramente cattolico

e alle legittime autorita pienamente devoto, che sarebbe il contrap-

posto ile'nostri appunti ! Senza tanta prolissila e cori una semplice

dichiarazione di principii 1'Autore avrebbe potuto persuadercene,

come gia fece con nostra edificazione quell'onor d'ltaha, il cattolico

e veramente dotto Cantu in simile congiuntura. Ma se il Ranalli

giudic6 necessario un volume per dimostrare che egli e un buon

cristiano, noi non crediamo avere uopo di tanto a dimostrare che

1 Vi rispoudemmo nella Civ. Calf. Vol. IX, pag. 709.

2 Saggio storico morale da servirs d'illustrazione apoloyetica alia storia

delle belle arti di FERDINANDO RANALLI.

Serie III, vol. I. 39 29 Maggio 1858.
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non siamo ne calunniatori, ne falsarii: e siamo persuasi che, se le

declamazioni del chiarissimo Ranalli possono abbagliare con qualche

apparenza, questa nasce unicamente dallo scambiare che egli fa

una Rivista con una confutations, e il naturalismo payano con

1' ewpietd idolatrica : presupposti amendue che gli danno campo a

sfo^giare in eloquenza da scena; ma che, per essere alieni dal no-

stro concetto, combattono un fantasma e non un avversario.

La rivista d' un libro non e per noi una confutazione, ma solo

un cenno che premunisce i lettori contro i pericoli, ove
gl' incauti

potrebbero inciampare. Non possiamo dunque difibnderci nelle pro-

ve di nostre censure, ma,, toccatone solo qualche argomento, dob-

biamo lasciarne al lettove il giudizio e I' applicazione. A si breve

censura e facile opporre un volume, a cui sarebbe impossible per

noi contrapporne un secondo : laonde ci e forza rimetterci in tali

materie al criterio e aH'equita de'nostri lettori.

Quando poi imputiamo ad una scrittura il naturalismo pagano

non intendiamo esprimere che essaesorti ad adorarGiove o a cal-

pestare il Crocefisso, ma solo che e scritta con tale spirito che po-

trebbe sottoscriversi anche da chi non crede un Dio umanato, non

comprende il mistero della sua Croce
, non professa obbedienza al

suo Vicario. II Cousin, il Saisset, il Simon, il Jouffroy parlano con

riverenza civile verso qiuel grand' Uomo che fu il Nazareno, abolitore

della schiavitu, arginatore della tirannide, promotore della civilta e

che so io? sono eglino per questo Cattolici? Sono Cattolici perche

lodanol'umanita, laprobita, il disinteresse, la temperanza, 1'amor

di famiglia, ecceteraPSe costoro sono pretti razionalisti, vede lo

Speltalore che nulla giovano, a discolpare \a.Storia artistica, le apo-

logie da lui tessute delle virtu pagane. S.ippiamo benissimo esservi

delle virtu ancor naturali : sappiamo che queste fra i pagani non

sempre mancarono (il negare cio e errore dei giansenisti ;
dai quali

il sig. Ranalli non avra difficoltadi credere essere noi alienissinii\

ma sappiamo altresi non essere bastevoli coteste virtu a formare il

Cristiano, ne I' esaltarle a dimostrar cristiano il loro panegirista. Che

seisanti Padri, e S. Agostinoe S.Tommaso in ispecie, hanno lodato
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coteste virtu, 1'hanno perofatto in maniera, che
, lungi dall'infatu-

arsene, i lettori sono condotti a sentire vivamente 1'immenso vuoto

cheesse lasciano nelia Morale umana, Y immenso benefizio che Dio

a noi comparti aggregandoei alia societa cristiana (fosse pure sotto

la tirannia di Carlo Quinto o di quegli altri dal secolo XVI fino alia

meld del 1700, di cui fu tremendissima vendetta il gran moto della

rivoluzione) *. Ora cotesto sentimento di compassione per la meschi-

nita delle virtu pagane e d' ammirazione pel tipo cristiano non e il

sentimento che destasi nel lettore dell'Opera censurata : e se all'Au-

torene pare altrimenti
,
ci rassegniamo ben volentieri all'arbitrato

del Cattolici italiani che confronteranno il libro e la censura.

Queste poche parole mettono il lettore sulla via di giustificarci

egli stesso, benevolo come egli e, dalle tante accuse di mutazione

de' testi o d' ingiustizia nelle accuse-, specialmente se egli ha letto

la nostra replica al Gennarelli. Cionondimeno siccome il Saggio

storieo morale muove contro noi tali accuse ,
che potrebbero sor-

prendere anche dopo le cautele premesse, ne saggeremo qui alcune

e delle imputazioni che egli muove contro di noi, e delle ragioni, con

cui si difende dalle nostre, che somministreranno quanto basta per

nostra difesa ad un lettore benevolo a valutare cosi la fiducia meri-

tata dalle altre.

E delle imputazioni due sole ne accenneremo. La prima e 1'essere

noi uomini di parte ; e passione faziosa esser quella che c' indusse a

vituperarlo innocente. A tale accusa potremmo contrapporre le pa-

role dell'Au tore medesimo che riconosce, averlo noi spontaneamen-
te lodato ove ci parve meritarlo (pag. 106) : il che e intlizio, cre-

diamo, di scrittori imparziali. Ma qual bisogno abbiam noi di giu-

stificazione presso i nostri lettori? Bensanno essi ormai quale valore

abbia sotto certe penne 1' accusa di partita neocattolico, ultracatto-

lico, gesuitico, oltramontano, papalino, con che variamsnte in varii

paesi si notano coloro che professano arditamente una piena e pub-

,-
'i it

i 11 dotto Abbate di Solesme D. Gueranger ha stampato ultimamente al-

cune lettere sopra il naturalismo in istoria degnissime d'essere Ictte da chi

vuole scrivere la storia con ispirito cattolico.
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blica adesione, in teoria ed in pratica, a tutto ci6 che la Chiesa con

la voce del supremo PonU-fice o insegna o comanda. Misera condi-

zione di tempi , quando cotesta pienezza di Cattolicismo , ossia di

adesione alia societd universale
, per una cotale apostasia piu o

meno moderata di un numero non grande di persone, comparisca

quasi una parte nelle nazioni cristiane perlo schiamazzare che fan-

no alcuni piii o meno moderati per sembrare numerosi e potenti f

In codesta misera condizione di societa i Cattolici schielti e risoluti

dai timidi o mal credenti vengono delti un partito : e a tal partito

(oh non occorre infingersi, lo diciamo anzi liberamente) desideria-

mo appartenere ancor noi; e in tal senso la prima acciisa del Ra-

nalli e pienamente verissima.

La seronda accusa che ricorre conlinuamente nell' opuscolo e

quelladi falsarii. Eintorno a questa, senz'andare scariabellando gH

articoli precedenti ,
ci contenteremo di rispondere all' ultima im-

putazione che, come piu terribile di tutte, 1'Autore ha riserbato,

quasi colpo di grazia, all' ultimo articolo, sfidandoci specialmente a

dare una risposta. E badate, soggiunge, che ve la fo in letbre ma-

ivscole. Oipperi ! la faccenda si fa seria. Lasriamogli dunque la pa-

rola e inginocchiamod confusi col rossore sul volto, pronti a con-

fessarci rei convinti. Orsu dunque parlate, signer Ranalli
,
che la

Civilid Cattolica, non solo vi ascolta, ma invita ad ascoltarvi 60

o 70 mi la Italian!.

Ranalli. INVENTARE UN TESTO E ATTRIBUIRLO AD UN AUTORE MORTO,

PER RAFFERMARE UN' ACCUSA IKGIURIOSA AD UN AUTORE VIVO , ditCtni ,

con qual nome si dee chiamare ?

Civilla Caliolica. Oh ! certo, con un nome assai brutlo.

Ranalli. E se io vi mostrassi come due e due /anno qualfro ,
che

voi vi siete renduli colpevoli di cid per soslcnere che Constantino

porio a Bisanzio la sede dell' impero a fine di non essere oscurato

dal papa, che mi risponderesle mai?

Civilla. Che did tu? Questo e un volerci Iroppo oftendere.

Ranalli. Miei can', fo won vi offendo ; siete voi che vi siete da voi

medesimi offrsi. Nella cilala ritposta allo Spettatore (N. CXCIlpag.

718 del
120 Marzo

)
dite Gli Storici fra le ragioni della transla-
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zione dell' impero, annoverano 1'ombra die riceveva da UN SA-

CERDOZIO SI EMINENTE . . . . IL QUALE LO SOFFRIVA

IN ROMA iMEN PAZIENTEMENTE CHE NELL' ESERCITO

UN CESARE CHE GLl DISPUTASSE L' IMPERO. E qui con

una chiamata a pie di pagina citate BOSSUET , DISCORSO SUL-

LA STOR. UNIV.

Dunque chi legge trovera ml discorso del Bossuet sulla storia uni-

versale le parole da voi recate in corsivo come sue proprie ? Sciagu-

ralo leltore I Non solo egli non trova dette parole, ma ne pure il si-

gnificato di esse ; ne pure una traccia. Signori della CIVILTA ! Ma
che giuoco e questo ? Jo ho riletto da cima a fondo quel celebre dis-

corso , non parendomi possibile che un si giudizioso scrittore , qual

era Consignor Bossuet
,
avesse detlo cosa tanto poco ragionevole; e

non che esservi sillaba di do che gli mettete in bocca, quasi non toc-

ca della translazione constantiniana, solamente dicendo : Quattro

anni dopo 1'Imperatore rifabbric6 Bisanzio ch' egli chiamo Co-

stantinopoli, e ne fece la seconda sede dell'Impero 1.

Civilia Cattolica. Veramente, signer Ranalli, siamo dolentissimi

d'avervi recato tanto disturbocon una citazione non ben venfioata,

Ma se avpste confrontato la citazione seguente, tratta dal Cantii

(EpocaVIIecc.),avreste letto colanella notaa pagi.78del volumeVII

(Ediz. Torino 1842) tutte coteste parole tanto poco ragionevoli, a

parer vostro-, e al fine di quelle il nome di Bossuet e dopo poche

altre parole quello del De Maistre : anzi se aveste consultate le opere

complete del Bossuet 2 vi avreste trovato in francese quelle parole

che a voi sembrano si irragionevoli. Sacerdoce si eminent, que Vem-

pereur, qui porlait parmi ses tilres celui de souverain Pontife le

souffrail dans Rome avec plus a" impatience, qu' il ne souffrait dans

les armees un Cesar qui lui disputait T empire . E lo stesso avreste

trovato nel De Maistre, du Pape, edizione del Migne pag. 341.

f '

'

.''. (. t.
'

> I

'

I'; ,' -I

1 Spettatore dei 16 Maggio 1858.

2 Lettre pastorale aux nouveaux catholiques du Diocese. Nel torn. V djlle

opere. Ediz. del Migne col. 1901.
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E il peggio sapete qual e? fi che coteste parole impossibili le

trasse il Bosstiet da un'epistola
* di quell' altissimo ingegno e pre-

lato santissimo che fa S. Cipriano : la cui citazione, voi ben com-

prendete quanto rincalzo debba dare alia nostra argomentazione.

Giacche se un secolo prima quel Santo vedeva tanta gelosia de' Ce-

sari contro i Papi, pensate qual dovette essere un secolo piu tardi

col tanto crescere he facevano per ogni dove i Fedeli !

Ranalli. Ma qui non si tratta di cid, si tratta se abbiate inventa-

to o no un testo
;
ed io ho /ino pregato un mio amico a rileggerlo

tutto attentissimamente (il discorso del Bossuet) eper bacco ! nulla.

Ma che abbiate un Bossuet rifatlo da un altro Bossuet delf ordi-

ne vostro ?

Civ. Call. Caro signor Ranalli, adesso cbe abbiamo citato Ire o

quattro autori, tocca a voi di tornare a verificare, e verificando vi

assicurerete che non abbiamo inventato il testo.

Ranalli. Del de Maistre, del Cantii non so nulla, non avendo qui

delli autori, ne potendo fare riscontro.

Civ. Catt.Non ne potetefare il riscontro? E senzafare il riscon-

tro intero di una citazione, voi date del falsario ad un galantuorno

con tanto fracasso, senza temere che rioada sopra di voi la vergo-

gna ! E vi vantate in faccia a tutta 1' Italia di mostrare come due e

due fanno quattro che egli ha inventato il testo t In verita si direbbe

che non capite qual valore abbia cotesto vocabolo. Vi fu certa-

mente un errore materiale nella prima parte della citazione : e ca-

gion dell'errore si fu che chi corresse le bozze della stampa, veden-

do il Bossuet citato senza titoio dell' opera, credo rendere un buon

servigio all' autore dell' articolo aggiungendovi il Discorso sulla sto-

liawniversale, poiche di storia universale era la citazione seguente.

Ma per un tale errore tipografico, che potevate correggere voi stes-

so verificando il resto della citazione, fulminare accusa si atroce

1 Nell' Epistola 52 ad Antonianum, de Cornelio et ffovntiano n. 9. Cum

multo patientius et tolerabiliui audiret, kvari advertut se aenwlttm princi-

1>em . </uam constitui Romne Dei sacerdotem. (Patrologia latina del Migne,

Tomo III, col. 774.)
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ed in caratteri maiuscoli e scusarvi con dire che non avete il Can-

tu.... Signor Ranalli, un galantuomo par vostro non dovrebbe

trattare in tal forma.

Ma torniamo ai nostri lettori e, veduto in qual guisa il sig. Ra-

nalli sappia convincerci uomini di parte e falsarii, saggiamo adesso

con uno o due esempii come sappia difendere se stesso dall accu-

sa di spirito eterodosso e libertino. E anche qui non occorre rovi-

stare molti articoli: basta il primo, ove 1' Autore adduce in favor

suo due argomenti.

II primo e quello del non essere stato proibito ne dai revisori di

Firenze, ne dalla Santa Sede. Di che inferisce, aver noi oltraggiato

ecclesiastici riputatissinu, un Governo cattolico^ e fino la Santa Sede:

il secondo e 1' autorita del Muratori, il quale assalito a tempi suoi,

come oggi il Ranalli, dall odio degt ipocriti eke pure il tassavano

(f eterodossia, ne avrebbe passate delle brutte, senza la protezione

del veramenle grande e glorioso ponlefice Benedetto JST/r, che lo di-

chiaro benemerito della Chiesa e della jcde cattolica I.

L' argomento e; terribile ! Onde sapete a chi ricorreremo per

rispondere? Allo stesso Renedetto XIV, a quel grande e glorioso

Ponlefice chiamato dal Ranalli ad autenticare i detti del Muratori.

Orsu dunque, Padre Beatissimo, vorreste voi degnarvi di dirci qual

fosse la vostra seotenza intorno al Muratori? Oh! risponde il

grande e glorioso Ponteftce , quante cose nei suoi scritti merite-

rebbero censura ! Quante ne abbiam lette noi ! Quante ci sono

state denunziate dagli emoli ed aecusatori suoi! >J

Ma se tanto vi ha da riprendere in cotesto autore, perche non

fu posto ail' Indice?

Eh cari miei 1 T amor della pace e della concordia impose in

ogni tempo a noi e a' nostri predecessori di risparmiare la con-

danna a molti che 1' avrebbero meritata, potendo una tale con-

danna recare alia cristianita piu male che bene 2.

i Spettatore 1 Marzo, pag. i08.

2* Notum denique tibi erit nomen Ludovici Antonii Muratori adhuc viven-

tis,multorumlibrorumcommuniplausureceptorum editori$. Oh quam multa

in e repariuntur censura digna I Quot huiusce furfuris Pfos ipsi eo$ legentes
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Avete capito, lettore? Che valore abbia agli occhi del grande e

glorioso Pontefice 1'argomenlo in favor del Ranalli dedotto dal si-

lenzio dell'Indice e della S. Sede? Special mente poi in favore d'uQ

Autore , che per mostrarsi di spirito cattolico , si fa schermo del

Muratori? La sentenza 6 chiara e non occorrono commentarii. Ma

ben merita osservazione una conseguenza che raccomandiamo alia

voslra ponderazione.

Dal Ranalli si cita per sua discolpa come autore pii's.simo, casti-

fjato, benemerito quel Muratori che, secondo Benedetto XIV, meri-

tava la proibizionfi. Chi dei due comprende meglio lo spirito catto-

lico? E se il Ranalli avesse voluto convincerci che egli scrive con

tult'altro spirito, potevaegli somministrarcene argomento piii
evi-

denle?

Maquesto e argomento estrinseco: tocchiamone uno piu intimo

in quello stesso numero dei 14 Marzo, ove il Ranalli si difende dal-

I'accusa di eterodosso per aver detto simoniaco S. Gregorio VII.

Credete voi che nulla ritratti ? Nulla : It Muratori ha detto peggio

di me . Fosse pur vero, voi sapete ormai da Benedetto XIV qual

valore abbia all'uopo vostro I'autorita del Muratori. Ma disgraziata-

mente anche 1'asserzione e falsa-, giacche in tutt.o il brano del Mu-

ratori, citato cola dal Ranalli, non si trova quell'unica sentenza che

forma la massima colpa dell Autore, simonia essere il sottomettere

le proprie terre a S. Pietro in assoluzione de'peccati : simoniaco per

conseguenza S. Gregorio VII.

Quando dunque il Ranalli c'interroga ( pag. H8): Ft par egli ,

Signori della Civilld che il Muratori dica meno di me? Sissignore ,

gli risponderemo , molto meno di voi , e questo stesso non lo dice

in un foglietto che corre pel volgo, ma in un m folio riserbato agli

offendimut ! Quot nobit ab aemulis et accusatoribus oblata sunt ! Et Not usque

adhue abstinuimus et abttinebimus ab Operum condemnations, Nottrorum Prae-

decetsorwn exemplo edocti, qui pads, et concordiae amore a proscribendit Us

quae proscriptions mertbantur, eessarunt, quando videlicet censuerunt plut

malt, quam boni ex proscription derivandum. (Epistola pro Cardinali Henri-

co Noritio apologetica ad $upremwn Hispaniae Inquisitorem 1'anno 1766, ri-

stampato co' lipi della Rev. Camera Apostelica in Roma 1851).
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eruditi.Eppure anohein cotesto in folio se Benedetto XIV lo leg-

gesse, potrehbe esctamare Oh quam rnulta censura digna !

Ma lasnamo in disparte cotesia prima difesa del Ranalli Iratta dai

Huratori, e udiamolo quando egli entra da se medesimo a giustifi-

carsi. Gregorio F77 (sono sue parole) fa certoun Pontefice per quei

tempi maraviglioso, ma di virtu un po' diversa dai papi dd primi

secoli ddla Chiesa ; come colui che f>i .sommammte tirato da quella

sua ambizione superbis<ima d'innalzare la S. Sedesopra lutii ire-

gni della terra: si che per sempre il sacerdozio dovesse all'impcro in

ogni autoritd soprastare (pag. \ 18) . . . Ne io contras'o ai .swot titoli

di santita riconosciuti e promulgaii da chi ne avea il diritlo, potf.ndo

bene Iddioaoergli perdonato do <-he non era conformealla sua legge,

in compenso di aUre virtu, e delta stessa sinteritd defini, come che

mezzi non sempre commendabili adoperasse.

Che vene sembra, leltore, di questa difesa? Gregorio VII fn di

virtu diversa dai Papi de'primi secoli. Che intendetedire, signorRa-

nalli ? volete dire che le epoche del mondo non si rassomigliano e

cbe per conseguenza la medesima santita produce in diversi tempi

effetti diversi? Avreste ragione; ma vi sareste spiegato male dicen-

dola santita diversa. Volete dire che il Vangelo insegnava ai primi

Papi la virtu, a Gregorio Villa simoniae lasuperbia? Apritedi gra-

zia le lezioni poste dalla Chiesa sul labbro de' sa^erdoti nella pre-

ghiera pubblica, e la Chiesa ve lo dira Fir vere sanctus,sanclissimi

et purissimi consilii .sicutsol in domo Dei. E dove voi lo dite tirato

da ambizione superbissima d'innalzar la santa Sede, la Chiesa ve lo

dira condotto Spiritm Sancti afflatu , non humanae prudentiae ra-

tionibus pro tuenda Ecclesiae libertate. Dove voi credete che Dio

gli perdonasse mezzi biasimevoli per la sinceritd de fini ; la Chiesa ?

che non ammette cotesta teoiia de' mezzi cattivi santificati da buoa

fine, lo lodera perche innumerabilia forliter sustinuit et sapienter

constituit da Dio virtute costantiae roboratus. Laonde pole dire mo-

rendo che, moriva per la giustizia.

Ecco come la pensa la Chiesa di cotesto simoniaco ambizioso e

superbo. Caro signer Ferdinando ! il grandc e glorioso Ponteftce Be-

nedetto XIV dice, Si nonhaereticum, temerarium tamen, scandalum
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afterenlcm ecc. ecc. eum qui auderet asserere, ponlificem in hac ant

ilia canonizatione errasse (De Serv.Dei beat. Cap. 1 .) Voi non giun-

gete a tal segno, giacche vi rassegnate a chi ha diritto di decidere

in tal materia. Ma il mostrarvi cosi diverse da! sentire dellaChiesa in

quella appunto che volete difendervi dall'accusa di spirito etorodos-

so, credete voi che abbia a muovere in favor vostro i vostri lettori ;'

Veggiamo che la nostra replica si va allungando soverchiamen-

te. Diamo dunque, i\e\ finire, un piccolo saggio del come lo sto-

rico si purghi dall'accusa di spirito libertino. II passo che primo a ca-

so ci cade sott' occhio e nello Spettatore del 25 Aprile, ove, dopo a-

verci detto che agl' Italiani si richiede senno solido a bene e dure-

volmente riordinare yli stati, dove V occasione di un politico muta-

mento venisse di nuovo a trovarci ; che won coll-e congiitre ., coll*

sommosse, co' delitti si espugnano le tirannidi ; che non ct e inter-

detto dalle polizie, ne impedito dalle baionetle il rifare il senno ;

conclude : Quando vedro che molli, non dico scricano comeil Guic-

ciardini, il Machiavelli, il Parula (il
che oggi non sarebbe possibile),

ma chescrivendo si conformino alia loro maniera di concepire e di

dettare il piii cti e' possano, comincero a credere possibile la civile

liberld d' Italia (pag. 196).

Cosi il Ranalli
;
e noi non andremo a ceroare altro, sembrandoci

qui spiegato hastevolmente nell' apologia lo spirito che domina nel-

1' Opera censurata. Vede ognuno aspettarsi qui di nuovo che torni

1'occasione di un politico mutamento ; prepararsi mezzi assennati

per espugnare le tirannidi (vorremmo sapere ove stanno in Italia

queste tirannidi da espugnarsi ?) ;
la sementa di tali mezzi essere ne-

gli studii, ed esser probabile la civile liberId d' Italia, quando si

concepisca e si detti come il Guicciardini e il Machiavelli (ai quali

non sappiamo come possa accoppiarsi il Paruta). I nostri lettori che

sanno ci6 che da noi s' intende per liberalismo elerodosso, potranno

vedere se, sccondo 1' apologia dell' Autore, sia stata calunniatrice la

Civiltd Cattolica. Sappiamo benissimo che i nostri avversarii riulla

trovano di riprovevole in coteste idee
^
e il Ranalli non sembra aver

dillicoltii di dirsi libertino a questa maniera. Ma in tal caso perch^

accusar di calunnia il biasimo, di cui lo notiamo?



BELLA STAMPA ITALIANA 619

Ma e tempo ormai che concludiamo questa gia troppo lunga rispo-

sta ringraziando il signer Ranalli di quelle parole, ove tratto tratto si

mostra verso le persone nostre tanto benevolo, quanto avverso alia

nostra causa, o, come egli dice, al nostro partita che ci rende agli

occhi suoi indegni d'ogni perdono.In quanto poi all'esortazione, con

la quale conclude tutta 1' opera, di aiulare invece la ristorazione dei

buoni studii, con cheotterremmo, dice, di atforzare la vera e legit-

tima autoritd nelle cose religiose e nelle civili, senza procurarci V o-

dio degli uomini, ringraziandolo anche qui del buon volere e della

stima che ci dimostra, gli chiederemo licenza di non accettare que-

sto suo consiglio, almeno quanto alia parte negativa del non procu-

rarci Todio degli uomini. L' odio degli uomini, quando trattasi della

causa di Dio, lungi dall' atterrirci, e per noi una delle piu care pro-

messe del Dio Redentore: Erilis odio omnibus propter nomen meum.

Delia sperariza poi di rafforzare 1' autorita religiosa e la civile con.

1' aiuto della classica letteratura avviata dietro il pensiero del Guic-

ciardini e del Machiavelli, del Giordani e del Botta,.e di altri simili

egregii letterati e pessimi Cattolici, siamo ormai talmente disingan-

nati, cheneppure ce ne pu6 venire la tentazione. Credetepure, sig.

Ranalli, quantunque siamo persuasissimi (e lo vedete nel fatto) che

e Lettere eScienzee incrementi civili ed economic! e tutt'eleistitu-

zioni civili e scientitiche possono giovare come mezzi al nostro in-

tento
5 pure siamo anche piu persua&i che tutti cotesti mezzi, non

maneggiati da vivo ed efficace spirito cattolico, riuscirannosempre

non pure inutili
,
ma nocivi a quel riordinamento cattolico della

Societa
,
al quale si vivamente aspiriamo, e che formera un giorno,

speriamo, la vera liberta d'ltalia. Oh! se potessimo una volta spie-

garvi piu amichevoltnente questi concetti ! intendereste allora che

noi siamo tutt' altro che un partito, tutt'altro che avversi a' trionti

d'ltalia: e che se lo spirito, da cui o per isventura o per colpa, molti

libri d' uomini anche bene intenzionaii, riescono infetti, ci ha co-

stretti a dare anche a voi qualche amarezza, solo la necessita del-

Taltrui disinganno vi ci ha condotti, senza che tacciano per questo

in^noi i sentiment! piii vivi di stima e di benevolenza.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. I. Ritorno a Roma del S. Padre 2. Libri proibiti 3. Ri-

tiro di monete di rame. 4. Edilto sopra il commercio de* grani

8. Rclazinne del collocamento in S. Pietro del monumento a Gregorio XVI

6. Osservazioni sopra il mosaico di Palestrina, di D. Santo Pieralisi

7. Accaiiemia filodrammatica romana 8. Conversione 9. Ingrandimento
di A iico 1 1.-i e Civitavecchia 10 Le notizie di Roma delV Independancc Beige.

1. La Santita di N. Signore, nelleore poraeridiane del giorno20di Mag-

gio, ritorn6 in Roma dalla sua villeggiatura di Castel Gandolfo, iocontrata

fuori di Roma e per tutte le vie della cilia da lui percorse, da una gran
folia di popolo di ogni condizione. II giorno 1 1 dello slesso mese, Irovandosi

la Santita Sua ia Porlo d' Anzio, il Re, la Regina delle due Sicilie colla reale

famiglia e 1'A. R. deU'lDfaate Don Sebastiano vi approdarono, e immediata-

mente recaronsi in chiesa, ove il Sommo Pontefice slava preparandosi per

celcbrare la S. Messa. Gli augusti ospili si condussero poi col S. Padre a Net-

tuuo. La mallina del giurno 12 le Maesla Loro, dopo udita la Messa del Santo

Padre, presero commiato e ritornarono a Gaela, dove giunsero alle cinque e

mezzo della sera. La Santita Sua ricevelle pure in Porto d' Anzio la visita

della Regina Maria Gristina di Spagoa.
2. Souo slate poste recentemente all* Indice dei libri proibiti le opere se-

guenli :

Apologia delle leggi di giurisdizione, amministrazione e polizia ecclesia-

stica pubblicata in Toscana sotlo il regno di Leopoldo I. Deer. 26 Aprilis 1858.

Storia della FilosoQa e dei progress! dell' umano intellelto, falta dal pro-

fessore Giuseppe Bagarolli. Firenze 1857. Deer. eod.

Vrais et faux Catholiques par L. A. M. Deer. eod.

La Redenzione de' Popoli. Cantica prima per Giuseppe Pietriccioli. Deer,

tod.
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Biesiada 17 Stycznia 1841 idest Agape 17 Januariii 1841. Quocumque
idiomate, Deer. S. Off. Feria IV. 21 Aprilis 1858.

Dunski sacerdote zelante, e zelanle servitore dell' Opera di Dio. Deer. 8.

Off. Feria IV. 2/ Aprilis 1858. Auctor, dum viveret, doctrinam reproba-
verat.

3. Una notificazione del Cardinale Segretario di Stato, rit'erita nel N. dei

7 Maggio dal Giornale di Roma
,
annunzia che, dovendosi procedere al to-

tale ritiro delta moneta di rame da baiocchi cinque , questa continuera ad

aver corso fino al 30 Giugno soltanto : lino alia fine di Luglio poi essa sara

ricevuta da tutle le casse pubbliche. Dal primo Agosto tino alia fine di

Setiembre.saranno ricevute per contante e in isconto de' pagamenti che si

dovessero fare alle casse pubbliche, o cambiate in moneta corrente, le bol-

lette di deposito che i possessor! della delta moneta avranno, fino alia fine

di Luglio, ritirate dalle casse della depositeria Generale in Roma o da quel-

le degli amministratori camerali in provincia ,
in cambio del versamento

nelle dette casse della moneta di rame. Spirato il mese di Settembre tal mo-

neta di rame rimarra di niun valore.

4. Un editto della Segreteria di Stato del 1 Dicembre 1846 aveva abbassa-

ti i limiti dei prezzi primastabiliti per regolare nello Stato Pontificio 1'intro-

duzione e I'estrazione del grario e del granturco.Quella modificazione rictue-

deva rabbassamento proporzionale di altri cereali. Se non che le straordinarie

contingenze dei tempi avendo costretto il Governo ad usare provvedimenti
straordinarii quanto al commercio dei grani ,

la suddetta notificazione ri-

mase pure sospesa. Ma volendo la Santita di N. S. che i principii appro-
vati nel 1846 siano richiamati nel loro pieno vigore, si e ora, nel N. dei

17 Maggio del giornale ufticiale, pubblicata la tariffa normale che dee, dal

giorno 1 di Giugno, regolare nello Stalo I' esportazione e 1' introduzione del

grano e degli altri cereali.

5. Collocate nella Basilica vaticana il monumento sepolcrale del Sommo
Ponteiice Gregorio XVI, scolpito dal valente artista Luigi Amici Romano, i

tre Em. Cardinal! Mallei, Altieried Ugolini,ai quali ne era stata at'tidatala

direzione, curaronochesiscrivesse un'esatta relazione di quanto si riferiva

alia parte economica ed arlistica del monumento. La quale essendo stata

scritta dal sig. Luigi Moreschi fino dall' 8 Dicembre del 1857, gli stessi Em.

Cardinal! ne rassegnarono una copia in istampa, prima al Santo Padre Pio IX,

e poi aquegli Emin. loro Colleghi che, innalzati alia sacra Porpora dal defun-

to Sommo Ponletice, concorsero aH'erezione del monumento che fa oradi

se nella Basilica Vaticana bella mostra, come opera d'arte e di gratitudi-

ne. Dalla relazione, che abbiamo sott'occhio, apparisce che il totale delle

spese occorse alt'erezione della nobilissima mole fu di 19,308 scudi: dei

quali 1,221 offerti dal Santo Padre Pio IX, 13,525 da quarantasei Em. Car-

dinali creati dal defunto Gregorio XVI; provenendo il resto dagli utili ri-

tralti dalle somme incassate rese fruttifere e da altri doni parziali.

6. II celebre mosaicodi Palestrina dee la sua conservazione ai Barberini,

Principi di quella cilta e possessori dell' insigne monumento. Imperocche
inolto si adopero il Cardinale Francesco Seniore, nipote ad Urbano VIII,

affluent; il Mosaico, gia portato a Roma prima che la casa Barberina acqui-
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stasse quel feudo, divenisse sua proprieta, si ricomponesse, e quindi si po-

nesse nel palazzo preneslino. II Principe Don Francesco Barberini poi, ve-

ctendo che it mosaico bisoguava di nuovo restuuro, fe portarlo a Roma do-

ve, per le cure sue e del suo iigliuolo il prescnte Principe Don Errico, esso

fu restituito a tutto il suo splendore. E parendo ad alcuni che il mosaico

dovesse conservarsi a Roma, il Principe D. Errico, opponendosi saviamente

all'uso troppocomune altrove di spogliare le province per ornare la capita-

le, voile che esso fosse restituilo al suo palazzo prenestino. Queste cose ci fa

sapere il dotto signor D. Sante Pieralisi, Bibliotecario della Barberiniana,

mella prefazione ad uninsigne suo volume, che abbiamo sott'occhio, intito-

lato: Osservazioni sul musaico di Palestrina, del quale parleremo poi piu

ampiamente nelle notizie archeologiche. Per ora cicontentiumodi dire che

il volume, pubblicato in Roma coi tipi del Salviucci in foglio grande con

lusso di carta, di caralteri e di incision! in rame, 6 degno dell'arte romana,
della muniticenza del Principe e della dottrina dell'autore.

7. Fino dal 1822 una eletta schiera di dilettanti di musica riunivasi in Roma,
solto il nome di Accademia /Harmonica romana. La quale tiori con lode e

fama ben> meritata lino a che, travolti gli auimi dalle idee poliliche edagli

spiriti di parte, 1'istitulo and6 dechinando fino a mancare pienamente nel

tempo dell' infelice repnbblica. Ricomposte le cose pubbliche, poterono ri-

fiorire le private; pereib anche 1' Accademia iilarmonica pens6 a ristabi-

lirsi
;
ed avute dal Governo le necessarie facolta, nel 1856 ricbbc vita, elesse

i suoi rappresentanti ericominci6, con pompae decoro, i suoi eserrizii ac-

cademici nelle sale del palazzo di Venezia, poi in pubblici teatri, ridottia

sala, talvolta nel palazzo Altieri. Ora per6, grazie alln generosity delt'Eccell.

Principe Doria, 1' Accademia ha trovata cerla sede Del palazzo Doria Pam-

phili in Piazza Navona, dove fu posta perci6 in assetto una gran sala, lunga
100 palmi, larga 50 ed alta 80; opportunissima per tulle le esigenze del-

ristitutoche giane prese possesso, inaugurandone solennemente Tapertura.

8. 11 sig. Alberto Atlee, inglese, giovane di 21 anni, venuto a Roma per

cercarvi la- sanita del corpo infiacchito da una tisi polmonare,vi trov6 invece

la salute dell'anima, rendendosi catlolico il giorno 5 di Maggio, e morendo,

pieno di consolazione, nel seno della Ghiesa Gattolica il giorno 22 dello

stesso mese,dopo ricevuti i sacramenti del Battesimo, della Penitenza, della

Gresima, dell' Eucaristia e dell' Estrema Unzione. Disse morendo che, lad-

dove prinaa non poteva pensare alia morte senza orrore, resosi cattolico, il

pensiero stesso della morte lo consolava.

9. La Santita di N. Signore, quando onoro di sua presenza Ancona e Ci-

vitavecchia, riconobbe la necessita di ingrandire queste citta
,

i cui abi-

tanti ognora crescenti ormai piu non possono capire nell' antico recinto.

II perche fin d' allora decreto che le fossero presentati i disegoi relativi di

ingrandimento. Ed essendo ora compiuto ed approvato quello per Civita-

vecchia, preslo si cominceranno i necessarii lavori
;

il che pure avra luogo

qoanto prima rispetto ad Ancona. Sono dunque male informati que' gior-

nali (
e segnatamente la Gazzetta di Augusta )

i quali scambiano in lavori

strategici di forfificazioni quelli che sono solamente ordinati allo scopo di

fornire di sufh'ciente abitazione la crescente popolazione delle due citta.
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10. L'Independance Beige e, innanzi lulto, per sua essenza specitica, gior-

nale di notizie. Gioe giornale da cui niuno pretende imparar altro che fatti,

non vi essendo chi si curi ne delle conseguenze che ne tira ^
,
ne delle

dottrine che professa. Ma da qualche tempo comincia a perdere anche ogni
credito di esatte informazioni: credito per6 a cui essa sembra dare molt'ina-

portanza, giacche mostra di risentirsi assai alle smentite che riceve di quan-
do in quando. Alle quali converra, ad ogni modo, che si rassegni sovente, se

non ha degli altri paesi notizie migliori di quelle che riceve dallo Stalo Pon-

tificio
,
di cui benche parli di rado

, pure rarissimo e che non parli falsa-

meute. Tra gli ultimi suoi sbagii, il piu atto, forse, a far toccar con mano che

1' Independance, se ha corrispondenze, non ha per6 corrispondenti di Roma,
si e quello in cui e caduto il suo cosi detto corrispondente nel N. dei 12 Mag-

gio, dove dice cosi. Quanto alia Bibbia del Mai, si sono veduti gli inconve-

nienti di questa pubhlicaziooe quando 1'opera era gia molto innoltrata; essa

non sara continuata . E ci6 dice VIndependance il 12di Maggio, cioe mol-

to dopo la puhblicazione, la vendita e 1'annunzio fatto da mold giornali del-

la Bibbia del Mai
,
che e a disposizione dell' Independance , presso tutti i

principali librai d'Europa e segnatamente di Roma e di Lipsia. Se il suo cor-

rispondente romano esistesse, avrebbe dovuto vedere, se non altro, i car-

telloni che in su tutti gli angoli delle vie annunziano da un pezzo, a carat-

teri greci e cubitali, la Bibbia vaticana pubblicata dal Mai. E poi da nota-

re che le notizie di Roma, le quali 1' Independance , per straoo caso, ripor-

ta esattamente sotto nome di sua corrispondenza, sono quasi sempre rica-

vate dal Giornale ufticiale di Roma o dalle corrispondenze che altri giornali

d' Italia, e segnatamente la Gazzetta di Venezia, ricevono da questa capitale.

STATI SARDI (Nostra Corrispondenza) I. Nuovo prestito di 40 milioni. 2.

Discussione nella Camera dei Deputati 3. Le feste dello Statute e il Me-

se di Maria ; -4. Le elezioni sotto inchiesta. 5. ( Giunta de' Compi-

latori) 11 Raccoglitore. nuovo periodico genovese.

1. II 14 di Maggio cominci6 nella Camera dei Deputati un' importantissi-
ma discussione, che continua tuttavia, sopra un prestito di 40 milioni che

il Ministero domanda per poter andare innanzi nel pubblico servizio. Re-

latore della giunta fu il deputato Guglianetti, il quale conehiuse che 1'im-

prestito s' avesse.a concedere, ma mand6 innanzi certe premesse che pa-
revano condurre ad un'opposta conseguenza. Giacche premise che non si

pu6 omai senza inquietudine volgere 1' occhio alia somma del debito che

gia pesa sulla nazione pei parecchi prestiti successivamente contratti ael

decennio trascorso. Osserv6 che, quantunque bene spesso ci si annunzii

\ Chi, per esempio, si curerk dei coramenti che V Indipendance fa, nel suoTSf. degli 8 Mag-

gio, al decreto del Governo di Modena, col quale si vieta ai giovani dello Stato di entrare in

forastieri istitnti di ethicazione? Al piu si potrh da quei comment! ricavare questa conseguenza,

che 1' Independance approva e disapprb?a le stesse cose , sccondo che vengono fatte dai suoi

amid o dai suoi nemici. Infatti vorrcmmo un po' sapere se essa non approvava il Goyerno di

l.uijji Filippo quando vietava ai Francesi di farsi istruire fuori delle universita dello Stato ?
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il pareggio dei bilanci ,
si vede con rammarico ogni di piu allontanarsi

10 sperato pareggiamento tra le spese e le entrate. Aggiunse rendersi

ogni di piu difficile il desiderato ullegirerimcnto dei balzelli e nello stes-

so tempo rendersi ancora piii difficile I' abolizione di quei balzelli die

la necessila ci ha sforzati ad imporre o manlenere suite classi dei cilia-

dini le meno agiate e le piu numerose. Sopra questi punli furono d'ac-

cordo tutti i sette membri della giunta, non essendo possibile negare la

luce di mezzodi.

2. Parlarono contro il prestito.con mollafranchezza ed eloquenza, iDe-

putali Conle diCamburzano, Cav. Vallauri, Cunte Cosla della Torre. loos-

servo fino al 1847, dicea il primo, un conliuuoprosperare delle nostre liuan-

ze, della pubblica fortuna; e questa prosperila rifluire, per cosi es|irimermi,

in ogni ramo della societa, in ogni privata fainiglia, ne di continui prestiti,

n6 di crescenti tribuli gravarsi la nazione; ma da quell'epoca in poi, colpa

dei tempi, colpa degli uumini, mi sia lecito il ilirlo, fu uno spreco senza mi-

sura della pubblica pecunia,e Irislissimaconseguenza d'una cosiffatla ammi-

nislrazione, iaiprestili e tasse, tasse ed impresliii. E il Cav. Vallauri : Noi,

o siguorijColPandare aumentando il ilebito puhblico dello stato, scaviamo in-

sensibilmente le fondameuta dell'editizio costituzionale. E il Conte Gosla

della Torre : lo non so che si facciano prestiti in uessuno degli stati iialumi.

Nel solo Piemonte i prestiti si succedouo 1'uno all'altro, e non si termina

mai. Le quali cose veuivano sollosupra ripelute da altri Oratori. Egli e

poi da sapere che il sig. Lanza, che e presentemente Ministro delle finanze

in Piemonte, quando, nel 1850 e 51
,
era semplice Depulato, par!6 contro

11 sistema dei prestiti, quantuuque non fosse tanto aggravata la nostra con-

dizione economica. Or bene la maggior parln degli Oralori ricordarono alsig.

Lanza ci6 che egli avea dettosei o sett'anni priina, eil sig. Lanza non ebbe

nessuna scusa ad addurre. La discussione contmua tuttavia, e forse verra

decisa in favore de'Ministri, tanto piii che i bisogni della finauza sono ge-

neralmente riconosciuti.

3. Dal detto voi potete argomentare che noi non abbiamo grandi ragioni

d'essere in festa. Tullavia voile la legge che nella seconda domenica di Mag-

gio si celebrasse il decirao anuiversario dello Slatuto. Ma la festa riusci me-

schina quanto a quella gioia che parte dal cuore. Si fecero in Torino di belle

luminarie, vi fu un concerto di cinquecento musici . s'ebnero corse di ca-

valli
,
e mollo concorso di foreslieri

;
ma la gioia non si pu6 imporre ne colla

legge, n6 col danaro. La Gazzetta del Popolo e I'Unione, giornali non so-

spetti, confessarono che la festa in Torino dello Statuto fu moggia, moygia.

Peggio avvenne in Genova,dove rilluminazione riusri meschinissima, ed

era difficile assai, oltre le tinestre delle case abitate dai pubblici officiaH,

ritrovarne una di un private che fosse illuminaia. II Cattolico, V Italia del

Popolo e il Movimento, Ire giornali che rappresentano i Ire partiti in cui Ge-

nova si divide, convennero che quella citta non moslr6 neH'anniversario

dello Statuto nessuno di que' segni che indicano contentezza e giubilo.

Quasi lo stesso avvenne nelle altre citta di provincia, dove, per lo piu, la festa

si ridusse alle manifeslazioni offlciali, e in piii d'un luogo si riprodusse lo

scandalo degli anni andati cio6 che il popolo non voile cantare il Te Deum
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intuonatosi in chiesa. A S. Remo, perche non awenisse questo sconcio, si

appostarono, con buon consiglio, due cantori che dovessero rispondere ai

versetti del coro. A questa indifFerenza per le feste dello Statuto fa un gravis-

simo contrasto lo zeloe la devozione con cui, tanto nelle grandi eilta, come

ne'piccoli paesi,celebrasiil mese Mariano, E spettacolo tenerissimo il vedere

la frequenza di popolo che usa alle chiese, in alcune delle quali celehrasi

anche per due volte al giorno il mese Mariano, perche la chiesa possa capire

tutli i divoti di Maria.

4. La Giunta d'Inchiesta ha presentato finalmente alia Camera la relazione

sopra alcune delle elezioni, che and6 ad esaminare DC' Collegi elettorali,

Le relazioni presentate si raggirano sopra I' elezione di Strambino, che eles-

se il Marchese Birago Direttore dell' Armonia; d'0ristano,che elesse ilcele-

bre sacerdote Margotti, scrittore principale dello stesso giornale; di Staglieno

che elesse il Marchese Garrega ; di Venasca, che elesse il Gonte Giriodi
;
di

Cuorgne, Pogetto, Teniers, Torriglia; di cui i primi cinque paesi clessero Gon-

servatori, gli ultimi tre Ministeriali. In tutte tre le elezioni ministerial! si

trov6 la corruzionein guisa straordinaria; ma questo vizio non s'ebbu a ve-

riticare in nessuna delle elezioni de'Gonservatori. Ma di ci6 vi scriver6 piii a

lungo quando le relazioni delle inchieste verranno discusse dalla Camera.

5. (Giuntadeicompilalori). Men tre muoiono in Piemonte parecchi giornali

cattivi (tra i quali ora annunziasi morta anche la Ragione pessimo giornale

torinese incredulo e repubblicano) vediamo con piacere sorgerne dei buoni.

Tra i quali facciamo speciale menzione del Raccogiitore, pubblicazione pe-

riodica della stampa religiosa e civile dei due mondi. Uscira in Genova

una volta al mese in quaderni di dieci fogli di stampa in quarto ;
e costera

in Genova 25 franchi all'anno e pel resto d'ltalia 35. E sno savio scopo di

radunare in uno tutto ci6 che la scuola cattolica va procurando in tutte le

singole parti del mondo civile ed in quelle principalmeote, dove il bisogno
di riparare ai danni recati alia religione 1'ha fatta nascere da piu gran

tempo e la mantieue piu esercitata e piu indipendente. Giu<1icandone dal

programma, che solo abbiamo veduto finora, ci pare di poter assicurare, col

Cattolico di Genova, che gli scrittori del Raccogiitore debbano riuscire co-

raggiosi e valenti sostenitori in Italia delle sane e cattoliche dottrine.

II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA 1. I 50 milioni donati alia citta di Parigi 2. La legge sopra la no-

billa 3. l^avori e chiusa del Corpo l^gislalivo 4. Elezione a deputa-
to del repubblicano Picard - 5. Finalize 6. Memorie del sig. Guizot

7. La stampa - 8 L'Independance Beige proibita per un mese 9. Provvi-

denze del Governo 10. 11 giornale dei Debats e la Revue des deux

Mondes il. Morte della Duchessa di Orleans.

1. Alia fine della tornata dell' 8 Maggio, il Presidente del Corpo legislati-

tivo, Conte di Moray, dichiarft chiusa la sessione ordinaria di quest' anno.

Serie III, vol. X. -40 29 Maggio 1858.
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Un mooaeoto prima i deputati aveano, con 180 voti contro 45, sopra J,!.">

votanti, approvata la legge che concede, non gii 60, come chiedeva il prime

disegno, ma 50 milioni solamente, come propose la giunta che V esamin6,
alia citta di Parigi per i nuovi abbellimenti e iograndimeoti di vie e di piaz-

ze. I 45 voti contrarii (che Belle presenti condizioni del corpo legislative

francese, favorevolissimo al Governo imperiale, formano un'opposizione no-

tabile
)
si spiegano col disgusto che dovettero necessariamente provare mol-

ti deputati delle province, i quali non seppero ben intendere perch6 tutte

le borse dell' impero dovessero contribnire al lusso ed ai comodi dei pari-

gini. Ma i 180 voti favorevoli furono mossi specialmente dalla considera-

zione che in niun regno forse come nella Francia la capitale ogni cosa,

si che quieta lei, contenta lei
,
dotta lei

,
bella lei, sembra quasi per conse-

guenza quieta, contenta, dotta e bella la Francia intiera.

2. Poco prima era stata pure votata, colia maggioranza di 211 voti contro

23, sopra 234 votanti, la legge intorao ai titoli onorifici- Essa, siccome fa

accettata dalla giunta e votata da 11' assemblea, dispone: che ogni perso-

na che avra pubblicamente portato un abito, un uniforme, od una decora-

zione che non le appartiene, sara punita col carcere da sei mesi a due an-

ni. Sara poi punito d' un' ammenda di cinqnecento a died mila franchi

chiunque, senza diritto e collo scopo di arrogarsi nn titolo onorifico, avri

pubblicamente preso un titolo omutato, alterato, o modificato il nome che

gli assegnano gli atti dello stato civile*. Due ragioni principali, dice la re-

lazione, mossero la giunta ad approvare ildisegno di legge: 1'una morale,
1' altra politica. La ragiooe morale si fonda sopra il diritto di proprieta che

6 violate dai falsi nobili a danno dei veri. La ragione polilica si e che, non

essendo contraria alia costituzione la fondazione d' una nobilta, f
senza

che ne debbano seguire le sostituzioni e i maggioraschi ) questa e anzi ot-

timo mezzo di emulazione pel bene della patria, ed un' alta ricompensa pei

servigi che le furono resi. fi da notare per6 che, essendo nel disegno di

legge mentovalo il nome di nobilta, la giunta e poi la camera lo mutarono

con quello di titolo onorifico, affinche non vi fosse dubbio (dice la relazione)

che " la nobilta non pu6 ora essere in Fraucia altro che un titolo onorifico,

senza privilegi di stirpe o di classe .

Non mancarono nell' assemblea caldi discorsi contro la legge ;
tra i qua-

li fu,per avventura,il piii notevole quello del sig. Olivier, uno dei deputa-
ti eletti dall'opposizione parigina. Non si crede, egli disse, che la Francia

sia capace di liberta, poiche essa non le si concede che con mano si avara :

ma le restava almeoo il culto della rivoluzione francese. Ora per6 propo-
nendosi una legge che ristabilisce le distinzioni onorevoli

,
si commette nna

colpa, si priva la nazione dell' oggetto del suo culto
,

si pone a repentaglio,

senza necessita, il suo passato e il suo avvenire; e conchiuse: Al tempo
che corre, occuparsi della nobilla e dei titoli e un imitare i Greci del Basso

Tmpero che si occupavano di vane dispute mentre il nemico era minaccio-

so alle loro porte.
E chiaro che a tali ragioni fu facile il dare trionfante risposta. Ma noi, in-

vece di citare le risposte dei deputati favorevoli all' Imperalore e di altri re-

trogradi, che potrebbono parere interessati nella questione, citeremo iuvece
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la bella confutazione che ne fece la Revue des deux mondes a pag. 466 del

suo qnaderno dei 15 Maggio. Si sa che la Revue non e arnica al Governo ina-

periale, ed ha un culto per la rivoluzione francese non meno pk) e divoto di

quello che possaaverle il sig. Olivier. Odasi dunque cora'ella giudica la legge

sopra la nobilta. Forse che la nuova legge non risponde ad un male assai

visibile? Vi sono in Francia due passioni ugualmente calde; la prima e

la passione dell' uguaglianza : di cio non si pu6 dubitare. Noi vogliamo es-

sere tutti uguali, specialmente quando siamo in presenza di un nostro su-

periore. Per amore dell'uguaglianza noi rinunziamo ad ogni cosa, anche al-

ia liberta: ma noi abbiamo pure una passione smoderata e puerile di tito-

li e di onori. E cosa si bella un titolo ! Perci6, ad un bisogno, se maiica il

titolo, si fara soffrire al proprio nome una serie di metamorfosi, dalle quali

esso rinascera ringiovanito ed illustrate da un be! titolo di nobilla.... Dopo

ogni rivoluzione sorge una nuova generazione di nobili sconosciuli il gior-

no innanzi, e cosi la nostra societa e sopraccarica di litoli e nomi fantasti-

ci. Si prende un titolo, si muta nome, il mondo ride per un giorno, e poi

cessa di ridere : ed ecco un nobile di piu. Le cose essendo cosi, perche non

invocare il freno della legge ? e segue per un pezzo dimostrando lasaviez-

za e l'utilita della legge. E poidasapere (per probabile spiegazione di que-

sta opposizione d' idee fra due liberal!
)
che chi sottoscrive 1' articolo della

liberate Revue e uno di quei felici che possono in Francia porre il De din-

auzi al nome di famiglia. II che manca, per disgrazia, al sig. Olivier, depu-
talo liberate.

3. Oltre queste due leggi, il corpo legislative volo, nella sessione ora cbiu-

sa, 161 disegni di legge, di cui40 erano rilevantissime, ed una nulla meno
che un nuovo Codice di marina. La sessione fu aperta il 28 Novembre del-

1'anno passato, sospesa il 3 di Dicembre, riaperta il 19 di Gennaro e chiusa

F8 di Maggio. L'assemblea tenne trentacinque tornate, e propose 199 emen-

damenti alle leggi presentatele, di cui 124 furouo accettati dal Governo.

La proroga di 15 giorni di tornate
,
oltre i tre mesi di sessione concessi

dalla legge all'assemblea, produsse nel bilancio nna spesadi 660,500 fran-

chi oltre la prevista : a cagione degli 83 franchi cotidiani che ricevono ora

in Francia i deputati.

4. Mentre il Governo otteneva dall'assemblea legislativa 50 milioni per la

citta diParigi, questa, dovendo procedere all'elezione di un nuovo deputato,

elesse, al secondo scrutinio, il sig. Ernesto Picard candidate dell'opposizio-

ne, invece del signer Eck raccomandato dal Governo. Chi e il sig. Picard?

(chiede I'Univers dei 12 Maggio). Dicono che sia un avvocato. Seegli hain-

gegno niuno lo sa; e noi siamo convinti cbenon si troverebbero venti eletto-

ri, traquelli che lo elessero, i quali abbiano udito parlare di lui prima che un
comitato anonimo non avesse decretato che il Picard era il candidate dell'op-

posizione. Che si fece per lui 9 Nulla in pubblico. II Siecle e la Presse si con-

tentarono di nominarlo. Non vi 6 Governo che abbia fatto per Parigi, quanto
il Governo imperiale. Pure il candidate ignoto dei trisli vincitori del 24

Febbraio ottiene 1400 voti di piu che il candidate del Governo. Senza dare

troppo importanza ad un tal risultato, conviene nondimeno vedervi un serio

indizio della violenza delle passioni che ancora bollono in Parigi. II sig. Pi-
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card per so stesso persona die non significa nulla; ma i recent! trionfi

dellarivolnzione eil linguaggio che questa liene ora, duvunque puo parlare

liberamente, dinotano quali siano le speranze e le dottrine di coloro che eles-

sero queslo sconosciuto Cosi, mollo saviamente, I'Univers.

Dove bisogna notare che poco prima Parigi elesse pure a suo deputato
Jules Favre, il difensore dell'Orsini e della rivoluzione italiana. Sopra la quale
elezione non possiamo astenerci dal citare quello che il celebre signor Lui-

gi Veuillot dice nell' ultimo di quattro suoi ammirabili articoli cheegli pub-
blico col titolo: Dell'Europa in Asia. II popolo francese non e punto rap-

presentatodaquegli elettori perduti erivoltosi che, tremesi dopo I'atlentato

accaduto nella via Le Pelletier, mentre i giudici inglesi assolveano il Bernard,
elessero 1'avvocato dell'Orsini. La coscienza pubblica nulla pose nell'urna

che potesse dare un simile risultato; giacche essa riprova e ripudia queste
teslimonianze di una passione piii folleche ardita.

5. Sopra lostato delle finauze francesi, del cui equilibrio si eramolto du-

bitato da alcuni dopo i discorsi fattisi nel corpo legislative e da noi accen-

nati nel passato quaderno, il Moniteur ha pubblicalo, nel N. de' 15 Maggio,
un lungo e grave articolo, nel quale dimoslra che il bilancio del 1859, so si

verificano le previsioni del Governo e della giunta, sara piii che in equilibrio.

Giacch6 non solo non lasciera debiti, ma coll' eccedcnte delle entrate, dopo

pagati i lavori straordinarii e provvisto alle spese delParmata di mare, po-

tra destinare 40 milioni all' estinzione dei debili dei biland precedent!.

f>. Un'opera e cominciata ora ad uscire alia luce in Francia die, grazie al

nome del suo autore ed alle materie che discorre, non pu6 non essere e

chiamarsi un'opera di rilievo. Essa s'intitola: Memorie da semire alia sto-

ria dc'nostri tempi, del signor Guizot. II primo volume, cui lerranno die-

tro cinque o sei altri, narra i fatti accaduti nel tempo della ristaurazione.

Queslo libro, da ogni cui pagina sgorga il panegirico dei dotlrinarii del par-

lamentarismo
,
seoondo il Debats dei 9 Maggio risponde ad una disposi-

zione rispettabile dello spirito pubblico. La nobile semenza di questo libro

trova Ga dal primo giorno un intero popolo che la raccoglie ed un vasto

terreno dov' essa cresce aspettando la maturita . Ma il Constilutionnel dei

14 Maggio crede invece che questo libro fa apprezzare col suo giusto va-

lore il partito dottrinario. II libro del signor Guizot prova invincibilrnente

il contrario di ci6 che crede provare. Lo spirito dei doltriuarii sdegna gli

istinti popolari e pone il suo onore nel contraddirli e nel combalterli. Se

dobbiamo dire il nostro parere, ci sembra che un libro contrario ad un.

Governo qualunque siasi dee necessariarneiite trovare in Francia, ed in molti

altri paesi, parecchi lettori ed ammiratori, senza che per questo si debba

conchiudere che la Francia , od un altro paese qualsiasi , pensi come il li-

bro . Infatti, come ben nota il Constilutionnel dei 16 Maggio , ognuno ora

secondo 1' uso di sua scuola e del suo partito, prende i suoi pensieri come

i pensieri del raondo universo, e senza accorgersene, soslituendo la sua per-

sona all' opinione pubblica, crede parlare a nome della storia, menire egli non

parla die a nome di una setta . Sarebbe poi bene che i gioruali francesi

si persuadessero che ci6 che accade in Francia, accade pure in Italia, dove
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i repubblirani e i dottrinarii parlamentari , copiando al solito ci6 che ha

di cattivo la Francia, chiamano se stessi I' lialia con imperturbabile serieta.

7. Per quanto sia impossibile 1'impedire in un paese, in cui la legge non

impone censura preventiva, che i libri e i giornali perversi superino di gran

lunga, di uumero e d' influenza, i libri e i giornali buoni, pure non si puo

negare che il Governo presente di Francia non faccia ora per frenare, come

pu6, la stampa cattiva, quanlo certamente non fu mai fatto cola da molti

anni. Molti giornali avversi al Governo vanno scomparendo: e benche tra

essi non ne manchino di tendenze cattoliche, pure non possiamo dissimu-

lare che queste loro tendenze sarebbero mnlto piii savie ed utili, quando
non si ponessero al servizio di passioni contrarie al Governo presente, che

essendo riconosciulo dalla Francia e dall'Europa, non pub essere combattuto

senza mancare all'ordine pubblico. Ma trai giornali che muoionoe scado-

no, molti piii appartengono al partilo auticaltolico; tra i quali ora ha ces-

sato di comparire I'Estaffelte sotto ilcolpo di due condanne giudiziarieche

10 trassero, per necessaria conseguenza, alia morte. Esso e morto repubbli-

cano: ma dicesi che presto risorgera imperialista, e si aggiunge da alcuni

die il nuovo Direttore del giornale sara un corrispondente dell' Indepen-

dance Beige.

8. Questo giornale fu poi ora impedito, per un mese, dall' entrare in Fran-

cia, dove vi ha chi dice ch'egli ha due mila associati. L'Independance, dan-

do questa notizia a'suoi letlori, nel sno N. <lei 2 Maggio, dichiara che non

per questo essa uscira mai da quell' imparzialita di cui si e fatto uo dovere .

Ma la sua imparzialita consiste nel lodare quanto e utile al suo partito e

biasimare quanto gli nuoce. Del resto 1' Independance ha prolittato subito

dell'occasione del non essere letta in Francia per fare le sue vendette uel-

1'Appendice del suon. del 1. Maggio, nella quale si consiglia alia Fraucia

di vend icarsidella censura del Governo soprale opere teatrali col rappresen-
tare privatameute commedieche facciano al Governo la guerra almeno dc-gli

epigrammi. In un tempo, essa dice, in cui il pensiero (forse volea dire la

manifestazione del pensiero) e impedilo da milleimpucci, se un mecenate

aprisse agli autori una scena privala ,
ne potrebbero uscire cose nuove e

ardite che tenterebbero la pubblica curiosita. I teatri privati potrebbero

servire di rifugio allo spirito militante, secondo la misura che comandano le

convenienze ed il rispetto alle leggi ed ai poteri stabiliti. E volendo provare
la teoria con un esempio, 1' Independance narra che cosi si fece sotto Luigi

XVI, il quale, poveretto non aveva lachiave della cifra, e quando la capi,

la Basiiglia era presa con tutte le convenienze volute dalle leggi edai po-

teri stabiliti.

9. Perche le nuove Bastiglie non si possano prendere con tanta facilita,

11 Ministro degli afTari iuterni
, Generale Espinasse, segue ad operare con

energia quanto pu6 condurre al freno dei rivoltosi. I prefetti hanno da lui

ricevulo ordini fermi e precisi inlorno alia vigilanza che essi debbonousare

sopra le bettole ed i librivendoli arabulanti : donde segui la chiusura di

molte bettole e la conflsca di molti librettucciacci che giravano per le cam-

pagne. Ma dice il corrispondente della Bilancia , che la giunta pei vendi-

tori ambulanti di libri e si male ordinata, che il capo dell'ufficio e un pro-
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testanle. Non dee dunque far maraviglia clie molti ottimi libri caltolici,

approvati esplicitamente dai Vescovi, siano posti all' Indice dello Stato, e

permessi invece multi pessimi opuscoli di prolestauti. Ma a poco a poco si

verra ad intendere che iuvano si Lenta d'impedire il crescente corroinpi-

mento del popolo, quando i mezzi non siano ispirati anzi lutto dal desiderio

di accrescere od almeno di conservare lo spirito religiose e catlolico. Aon
si dee per6 negare che non vi e ora in Francia, a noslra nolizia, giornale

aperlamente favorevole al Governo e da lui riconosciulo come tale, che sia

ostile alia religione; che anzi non ne mancano tra essi d' apertamente fa-

vorevoli alia medesima. 11 che pur troppo non accadeva sotto iJ regno di

Luigi Filippo, quando giornale del Goverao e giornale nemico della religio-

ne cattolica era tutt'uno.

10. Ora invece si pu6 dire che molti de' giornali avversi al Governo pre-
seute sono ancne avversi alia religione cattolica. II che pur troppo si veri-

fica della Revue des deux mondes e del giornale dei Debals, i cui lavori di

quaiche lena difticilmente schivano il diffetto ordinario di essere per me-
ti contra il Governo e per meta conlro le religione. Gosi il Giornale dei

Debats del 30 Aprile, in un articolo destinato all' elogio di un libro della

Principessa di Belgioioso, intitolato : I'Asia Minore e la Siria, uscito gia

a brani nella Revue, des deux Mondes, appena pone in dubbio la possibi-

litei di iniziare il popolo turco alle dottrine civUizzatrici ed alia morale

del cristianesimo, senza pur nominare il nome di Cristo : il che del re-

sto 1'articolista dice essere opinione dell'autrice; la quale dee sapere ben

poco, non fosse altro, di storia, se crede che vi sia un esempio solo di

nazione ora civile in cui non sia stato nominate il nome di Cristo. Merita

poi di essere citato il giudizio che dell' Italia, perche nazione innanzi tutto

cattolica, da il Debats dei 20 Maggio , per la bocca di quel nuovo incre-

dulo che si chiama Ernesto Renan. Nell'arte, come in tutto lo svolgimento
della sua storia politica, morale e religiosa, 1' Italia tocca sovente gli ul-

timi limiti del cattivo: raramente 6 mediocre: la si detesta e si finiscecol-

1'amare i suoi diftetti. L' Italia e veramente la cortigiana dell'Apocalissi che

ha sedottoilmondo >. E si conchiude coll'assicurare che nulla manca al

protestantesimo per diventare presto il principio d' un' arte molto alta)>.

Graziosa combinazione che questi aliieri critici, che non vogliono credere se

non che quello che toccano, ammirino scioccamente 1' arte protestanle che

mm esiste, mentre fingono di non vedere 1'arte cattolica che pure ,
a loro

dispetto, li seduce.

Ne noi |X>ssiamo astenerci dal citare, anche in questo quaderno, alcune delle

empieta piii notevoli che si trovano nell' ultimo numero della Revue des deux
mondes da noi ricevuto; quello dei 15 Maggio. Dove noi troviamo, nelle prime

pagine dell' articolo intitolalo : La vi&dericale en Angkt&rre, compatiti ironi-

camente coloro, che non vedono altra salvezza per 1'ordine sociale che nel

ritorno ad una tale o tale altra determinata credenza religiosa. E chequest'i-

ronico disprezzo si versi specialmente sopra quelli che credono al bisogno di

essere cattolici
, apparisce dalle prove che reca la Revue dell' inutiliti di

questo volo e desiderio. Ed a pagina 174-75 dice (in bocca di un suo eroe da

jomanzoj che Tonore 6 una religione, e qualche cosa di superiore alia legge
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d alia morale. Se noi non abbiamo piii la follia della croce, conserviamo

almeno la follia delTonore . E dopo ci6 1'eroe si prepara adun duello che,

dopo tali profonde sentenze, apparisce a chi legge un atto di religione e di

morale , quandoinvece esso e condannato dalla religione e dalla morale. A

pag. 296 lo stesso eroe dice lo non credo a' miracoli ma credo in Dio

hi e capace di dir qnesto, colla stessa logica potra dire un' attra volta lo

non credo in Dio, ma credo a' miracoli . Tutte queste empieta, poste dai

romanzieri in bocca ai loro eroi, non si possono scusare col dire che non si

approvano ma si riferiscono : giacche ci e un modo di riferire che equivale

all'approvazione; come ve n'6 un altro che equivale alia disapprovazione.
Ma gli spropositi della Revue sono, pur troppo, ne'detti luoghi, recati come
se si approvassero.

11. La Duchessa di Orleans, vedova delDuca di Orleans primogenito del

Re LuigiFilippo, e madre del Gonte di Parigi, che sarebbe stato erede del

trono se il suo avo non lo perdeva nella gnisa che e a tutti nota, mori

improvvisamente e senz'agonia il mattino del giorno 18 Maggio nella sua

residenza di Richmond presso Londra. Essa era di religione protestante ,

nata il 24 Gennaio del 1814, di Federico Luigi Gran Duca ereditariodi

Meclemburgo Schwerin. Sono pochi mesi che moriva pure di morte im-

provvisa la Duchessa di Nemours, appartenente pure a quella casa sopra
cui (dice I'Independance Beige dei 19 Maggio-) la memo delta Provvidenza

pesa, da died anni, con persistenza implacabile. m piu occasion* (dice
la Patrie) la duchessa di Orleans mostr6 grande fermezza, e specialmente

quando si trati6 di riconciliare i due rami della famiglia, separali dalla ri-

voluzione del 1830. Essa vi si oppose a nome della memoria di suo marito

e dell'onore di suo figlio: si che la fusione, preparata con si gran cura,ri-

evette il colpo di grazia dalle mani di uca donna .

i
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OLAMDA (Nostra corrispondenza) 1 . 11 passato Ministero 2. II nuovo Ministers

3. Le eleziorii al Parlamento.

1. Era, da qualche tempo, parere comune, ed i.giornali erano della medesi-

ma opinione, che il Ministero olandese non potesse phi rimanere lungamente
al governo degli affari. I molivi poi, per i quali vuolsi che esso abbia ora

chiesto fmalmente congedo, sono riposti dai fagli costituzionali ,
si catto-

3ici e si proteslanti, nei varii voti contrarii toccati Tun dopo 1' altro dai

Ministri in varie questioni, nelle quali essi soccombettero interamente, o si

resero, per cosi dire, a discrezione dei loro avversarii. Ghiunque abbia avu-

ta qualche notizia della politica del nostro paese negli ultimianni, si ram-
meotera della trista Ogura fatta dai nostro Ministero nella questione relati-

;va aH'insegnamento primario, questione per la quale, siccome e noto, esso

era slato principalmente chiamato al governo. Dopo presentatosi alia Ga-

aiera un disegno di legge sopra I'insegnamento primario, cui la piu parte dei

Deputali fecero ferma opposizione, che fece egli il nuovo Ministero chiama-

to a riformare quel disegno, dai quale il Ministero precedente avea pienamen-
te allontanato ogni spirito religioso? Egli consent! bensi a moditicare la leg-

ge, secondo le intenzioni della maggioranza ; ma, dimenticando del tutto la
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scopo della sua missione, che era appunto di far rientrare nella legge 1'el

menlo religiose, cgli ne lo escluse invece ricisamente. Segui la legge sof

la conlribuzione personale. Si presenta la legge alia Camera: cd e ancora

fresca nella mentedi tutli la ricordanza del suo rifiuto. Cosi parimente la

legge sopra la nomina degli stranieri ai pubblici impieghi nun pole olte-

nere approvazione che dopo una formate dichiarazione dei Ministri, colla

quale fu mutato lo spirito della legge in un punto molto important?, se non

essenziale. Nella quistiooe poi delle strade ferrale, il Ministro dell' interne

non ha potuto tener fermo contro le critiche del sig. Thurbecke e dovette

pertino consentirealUunosione d'ordine che ne fu la conseguenza. Final-

mente un trattato di commercio conchiuso col Belgio, alia cni formazione tre

Ministri aveano cooperate, fu rispinto dalla Camera con H2 voti contro UD

solo vuto di approvazione. Questi furonoi varii voti sfavorevoli avuti dal

Ministero. Echiaro che, specialmentcdopol'ultimo voto, non era piii dubbia

la morte civile dei nostri Ministri, specialmente sc si considera che dovea

seguire la diseussione dell' importante disegno di legge sopra 1'organizzazio-

ne giudiziaria, la quale discussione dovendosi fare nella camera deirappre-

sentanti, era probabile che questa sarebbe stata contraria alia legge. Da
tutto ci6 si capisce perch6 il gabinelto non abbia potuto mai f;ire as-

segnamenlo, in qualsiasi qnestione, sopra la maggioranza della Camera
;

perch6 i suoidisegni fossero sempre respinti ; perch6egli non trovasse nel-

la camera che riprovazione, e perche, Fmalmente, egli sia stato, per cosi

dire, dalla Camera stessa cacciato via.

UQ tale stato di cose non potea durar molto
; dappoiche, se la Camera si

fosse trovata divisa in due parti, il suo scioglimento avrebbe forse potuto

salvare il Ministero. Ma essendosi veduto rhe in una quistione di si grande

importanza, quale 6 un traltato di commercio con una nazione arnica e

vicina
,

il Minislero si era trovato abbandonato perfino dai suoi amici, era

necessario conchiuderne che il Ministero dovea cadere. II gabinelto capl

la propria condizione : e perci6 lutti i Ministri che avevano ollenuii i loro

portafogli nell'Aprile del 1853,o piu tardi, dalle arli delle fazioni reaziona-

rie, hanno dovuto chiedere il congedo che fu loro conceduto dal Re.

E cosi, dice il giornale cattolico il Tyd, ehbe termine 1'agitazione politics

incominciata dalle fazioni reazionarie nell' Aprile del t853,quando si rista-

bili la gerarchia ecclesiastica ne' Paesi Bassi. Quelle fazioni, sotto il colore

di voler salvare 1'onore della patria contro le invasions di Roma, aveano cer-

cato d'impadronirsi,a loro utile privalo, delle redinidel governo, rovescian-

do un Ministero che aveva in mira la vera prosperita dell'intiero popolo.

2. Che diremo ora del nuovoGabinetto? Ha egli quello spirito, secondo il

quale I'opinionepubblica vorrebbechecamminasse il Governo? Edotato egli

di tal fermezzada sapere praticare realmente ci6 che ora gli e molto facile

di promettere a parole? Queste sono domande alle quali non 6 agevole ri-

spondere cosi tosto. Sara dunque meglio aspetlare i fatii. Quello che fin

d' ora si pti6 dire si e che, trovandosi capo del nuovo Ministero un uomo
non certamente nuovo negli affarij'opinione pubblica attende da lui qual-
che cosa di piu che le sole buone intcnzioni. Un uomo come il sig. Rochussen,

gia Ministro delle tinanze
,
Ministro plenipotenziario , governator generate
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delle Indie, rappresentante e minislro di Stato, deve neccssariamente cono-

scere 1' arte di governare. Percio il paese ha il diritto di esigere da un ga-

binetto, di cui egli e I'aaima, atti di ben altra importanza cbe non furoao

quelli del Ministero precedente.

Vero e che, senoi uVssimo uno sguardo alia camera passatadi quest'uomo
di Stato, dovremmo forse avere qualche motive di timore pel gabiuetto. Giac-

che quando egli fu Ministro plenipotenziario nel Belgio, tutte le intraprese

in cui egli ebhe parte riusrirono a vuoto
; quando fu Ministro delle finanze

si annego fin dal bel principioin un disegnodi convcrsionc precaria; quan-
do fu governatore generate delle Indie, tra Pal Ire disgrazie ,

ebhe I'irnpru-

denza di traversare trionfahnente I'Isola di Giava quando 200,000 indigeni

morivano di fame a Demak e a Grobogan ;
ed ebbe pure la disgraziadi cac-

ciare un degnissimo Vescovo cattolico, Mons. Croon"; finalmente quando fu

rappreseutante si e fatto conoscere come uomo irresuluto nel volere il bene,

esempre tentennante: neavente mai altra influenza fuorche quella che gli

dava strettamenle il peso del proprio voto.

Nondimeno, malgrado tulti questi fatti precedenti, crediamo poterci ri-

promeiiere dal sig. Rochussen, uomo per altro colto e istrutto dalla espe-

rienza degli ultimi awenimenti, che la costituzione sara dal medesimo se-

guila lealmente in tutte le sue parti, secondo che del resto egli promise alia

Camera dei Rappresentanti, a nome di tutto il Miuislero, in un programma di

cui vo' tracciarvi i puuti principali: E necessario che la Gostituzione sia

eseguita molto lealmente, eche passi una schietta concordia tra la Corona e

gli Stati Generali; e necessario che in nessun alto del Governo prevalga Puti-

lita esclusiva di un partito piii che di un altro, o di questa o quella cre-

denza rehgiosa . Con tali priucipii, approvati dalla Corte, pu6 certamente

dirsi che sia stato dato un colpo risoluto ai reazionarii o ultra protestanti,

i quali, col ritorno deU'antico reggimento, aspetlavansi ancorailritornodei

loro particolari ed esclusivi favori e privilegi in opera diReligione, e delle

vessazioni e persecuzioni per tutti gli altri, ma specialmente pei Cattolici,

secondo quello che pur troppo si faceva in tempi che ora, grazie a Dio,

sono passati.

3. Le elezioni agli Stati Generali, cioe alia seconda Camera, che doveltero

aver luogo ad Amsterdam, Rotterdam e Utrecht, per causa della nomina di tre

rappresentanti a Ministri degli affari esteri, delle finanze e dei culti rifor-

mati
,
hanno provato coi loro risultamenli che gli elettori di queste tre gran-

di citta vogliono, per parte loro, sostenere il Ministero; giacch6 essi hanno
mandato allaCamera uomini veramente costituzionali, i quali desiderano una

leale applicazione della Costituzione
,
senza badare alle varie fazioni reli-

giose chenegli ultimi anni hanno tanto danneggiato questo paese ed im-

pedito il vero progresso della nostra patria.

INGHILTERRA (Nostra corrispondensa). \. La Camera ed il Ministero Derby
2. Pericolo della caduta del Ministero 3. Sua vittoria 4. La Regina di

Portogallo in Londra.

1. Coloro i quali lessero la mia ultima corrispondenza non ignorano le

^eircostanze per le quali cadde il Ministro Palmerston. Queste circostanze fa-
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il manteaiBKBto del Ministero Derby. Conciossiacbe uoa
del partito liberale neUa Camera e contraria al partito

". . . .

-
. .-?-.,-. :..-.-.-.' .- : . : .:._-

ti cattolici SODO anch" essi disposti favorevolmeDte verso Lord Derby . spe-

raado di ottenere da lui quella gmstma che ebbero laoto parramrute dal

Ministro precedeote. Si aggmnga cbe la politica esterna del nuovo Ministero

verso i Priocipi Cattolici e la Santa Sede e molto pin giusta e piii convene-

Toie di quella del Palmersion, il quale cercava anzi tutto, di ottenere popo-
larita in Inghilterra, soAfefaceodo i pregiudizii dei prolesfcinti. Vi sono noil

nella Camera i nemici personali dei Paimerston disgustati ed offesi dal la soaj
uotissima baldanza. Dali'altro lato Lord John Russell e ambuiaeo di

nuovo primo Ministro. Egii ba un certo numero di partigiani nella

ed ba per se il prestigio del partito Whig. Ma eali sa benissimo cbe,

sciaio il Ministero presente. con avrebbe un partito partamentare bastevc

per impoasessara del posto di primo Mioistro. Dunque egli desirtera cbe ri-
]

manga Lord Derby per ora. sperando che le circr^iaoze divenlino piii pro- 1

pnie per le sne intenzioni. Queste combinazioni presentano uno state di cose
]

assai sm^olare, di cui forse noa vi e esempio oella storia pulitka iofdm^l
Conciossiacbe il sistema di Governo pariHmeutare iiiglese ncbiede cbe il 1

Ministero abbia la eonfidenza dtlla Camera dei comuni. Cioe, cbe egli ab-

bia in qaeila assemblea uoa maggioranza di aderenti capace di mantenere

la poiiUca dei Ministri conlro il partito deU'opposiziooe. Ma il Governo pre-

senie, noa avendo ana maggioranza di partigiani, dipende dalle cumbinazio-
,

oi dei partili e dal farore cbe nossooo IDcontrare i suoi prorvedimeuti ne!-

la Camera dei comuoi. Dunqoe possono ea=er rovesciati cu>iesti Ministri o
da un errore proprio, o dalla riconciliazione ancne temporaria del partito

liberate dellaCamera.

-2. .Nacque pero pochi gioroi fa una congiuntnra assai pencttoa per il

Governs Derby. Lord Canning, Governaiofe delle Indie
,
fece un editlo, col

qoate pronuozid la confisca deile terre di Ude, Iranne qudle di soli set

pruprietarii. Qoesto editlo sembro al Mioistero nn atto di sererita eceoB-J
va. Di che Lord Elleoborough, Presideote del Board ofCGnlrol, scrisae nn

dispaccio nel quale egii condanno la confisca dichiarata dal Canning. Que-
sto dispaecio fu manJato per mezzo del Comitato segreto. Ma Lord EUeo-

j

boroogn non ebbe tutta quelia prudenza cbe richiedevano rinportanza e la

<kiicaterzadeliaffare. Siseppeeheera statomandato un dispaccio cbe disapn

provava 1'eJiito, edil dispaccio fu presrnlato alia Camera de' ComuDi; daoricl

nanpK un serio iiobroglio, im mezzo al quale i Palmerston tani credeltero di ,

foter tornare al Ministero. Molli grustificarono la severita del Canning, ma
mm mmmmjor numero di Depulati credettero che, in ogni modo, Lord Ellen-

borough aveva compromesso ed indeoolito il Governo ingleae nelle ladiei

condannando pobblicameate un provvedimento del Goveruatore, ossia Vice- 1

re. 11 signer Cardwell, deputato del partito Peel, annnnzid duoque una pro- ]

posizione alia Camera, nella quale coadannava la condotia del Ministero. I

La condizioQeeracritica. Ma Lord Ellenborougb salvdil Ministero dkbiaran-]
dosi geaerosamente il solo Ministro respoosabite per la pubbucazkme

>, e si ritiro dal governo. Questa coodoUa oobile del
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del Board of Control sgomenlo i Palmerstoniani i quali ridero ddose le lo-

ro speranze di rientrare al potere. H Cardwell sembrava disposto ad abban-

donare la sua minacciata proposizione contro il Ministero; ma i Palmexsto-

niani non rollero perdere F occasione. Si fece dunque una radunanza pri-

vata in casa di Lord PaJmerston , alia quale preaede ( quantuaqae fosse

la Domenicai Lord Shafleaburr, capo del partito protestantissioH) c marito

della figlia di Lady Palmerstoa. II risultato di questa conferenza fu cbe

il Palmerston e Lord John Russell si rieonciliarooo cello seopo di roreseia-

re il Ministero e di profittare poi della viUoria. Lo stesso Lord 'InHiifciif

mosse una proposizk>ne alia Camera dei Lord in annonia con quetia che il

Cardwell aveva proposto alia Camera dei Comuni. I Lord pero rigettarooo k
proposizione del Shaftesbury. Nella Camera dei Comuni si cwsunraMi
tre tornate nella disoissiooe delta proposizione Cardwell. Gli anoci del

Palmerston si Tantavano di nna sicnra vittoria, e si parto uei Qub e nelte

societa del modo col quale si distribuirebbero le cariche fra gli aderenti

del Russell e del Palmerstoo. Ma i deputati indipendenti e speciatmente una

aeelta brigata di cattolici si risokettero di impedire H ritorno dei Pahner-

ston. II patio de quota litis fra Lord Palmerston e Lord John Russell avera

anche eccilato il disgusto di ana gran parte della Camera. Di cbe scoraggi-

rono alquanlo i Palmerstoniani.

3. Finalmente giunse il dorno nel qnale dorcTa Tenirsi ai Toti, eioe il 21

Maggio. Si doveva decidere la sorte di nn impero. Dopo una settimana di im-

trighi e di maneggi spinti aireccesso per influire sopra i Toti deidepotati, 3
risultato rimaneva dubbioso; ma le speranze di ritioria inclinarono per il Mi-

nistero. Se non one il gioroo vend' (Mercoledi) giunsero dispacci daDe lafi^
i quali giustificarono il Ministero. Conciosiache fra questi atrovava una ktte-

ra delGitveroatore di Ude, il celebre Sir James Outram, nel quale egli coadan-

nava fortemente M proclama di Lord Canning. Radunata la Camera il Vener-

di, ogni deputato aveva ricevuta. quella stessa mattina. una copia dei dispac-

ci indiani. I Deputati in-iipendenti si risolvettero dunque di costriBgere fl

Cardwel ad abbanionare la sua proposta; la quale determi

pressa con tale eoergia cbe egli dovette soccoinbere. Questa e

fitta seha per il Palmerston. II Times fa ogni sfono per Bascondcre k
sconfitta, ma in vaoo La Camera non ha ancora dimenticata la baldana

di Lord Palmerston
,
e disprexza 1' intrigo Russell-Palmerstoo. Danque t

oootinuera, dopo le feste di Pentecoste. la discussione deUe proposizioai dei

Ministero per il Governo dell" Impero indiano, ed il Ministero presente |HW

spent re di Tivere almeno per un altro anno.

4. La Regina di Portogallo stette qualche giorno in Loodra. essendori dipas-

saggio per renders! a Lisbona a raggiungere il suo sposo il Re di PoriogaUo.

S. M. invito 1" Em. Cardinale Wiseman a celebrare k S. Messa nel palazzo

della Legazione portogbese, alia quale essa asaistette devotamente. Tutti gti

onori dovuti alia Sacra Porpora furooo resi all' illuBtfe Cardinale Arcive-

scovo dalla Regina . quantunque essa fosse oepite oeUa corte pnMestinte

d' Inghilterra.
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MONTENEGRO. 1. Vani tentativi per impcdire lo scontro tra i Turchi ci Mon.

tenegrini. 2. Scontro e sospensione delle ostilita. 3. Divisione di pa-

reri tra le Potenze. 4. Costumi de'Montenegrini.

1. Pare omai certo, (cosi ci scriveva non ha mollo il nostro corrieponden-

te dell' Erzegovina) che la Porta si siadecisa per la guerra contro il Monte-

negro. Non vuol saperne di concessions, ed ha risoluto di altaccarlo da ogni

parte e di entrarvi. La riunione dei Pascici di Bosnia e dell' Erzegovina e

di altri ufficiali turchi (alia quale avrebbero voluto intervenire i consoli di

Inghilterra, Austria, Francia ecc. ma pare che fu loro risposto di non intro-

mettersi negli affari interni della Turchia), che si tenne di qnesti giorni in

Mostar, per comporre le differenze in modo conciliativo, non ebbe nessun ef-

fetto. Innanzi tutto perch6 non comparvero i capi riella parle avversa; nes-

suno per parte del Montenero e nessuno per parte dei ribellati scismatici

sudditi alia Porta. In secondo luogo, perche esigevansi condiziuni tali, sep-

pure son vere
,
che il Montenero non poteva accettarle senza acconsentire

alia sna morte. Si dice che la Turchia esigesse da lui queste quattro con-

dizioni: cio6 , che si mutasse il Principe presente, che si facesse la con-

segna di tutte le armi
,
che si pagasse un tribute al Sullano

,
e che si am-

mettesse una guarnigione ottomana in Cetigne capitale del Montenero. Ma,

comunque siasi, dalla radunanza di Mostar non segui veruna composizione
di cose. Si ripresero gli altacchi ostili e fiuora colla peggio dei Turchi. Que-
sticoncentrarono ora !e loro truppe vicino a stolaz, e i Montenegrin! a Gra-

hovo, bene inteso, sul territorio turco. La sublime Porta ha risoluto di do-

mare il Moutenero: ma potra farlo da s6 sola? In Bosnia, Servia ed Erze-

govina ha tanti nemici, quanti sono gli scismatici che vi abitano
,
e sono

mollissimi; e senza aver prima tolto a quesliil poter di ribellarsi, proba-

bilmente sola non domera il Principato del Montenero. E poi quand'auehe

giungt-sse a tanto, e se lo assoggettasse, come pare che abbia infenzione, nou

egli forse probabilissimo che cosi si nemichi altre potenze? & vero che niu-

no ora puo far valere la ragione dell'alto prolettorato che godeva la Russia,

prima della guerra della Crimea, sopra i cristiani scismatici della Tnrcl i i. Ma

nou mancano altri pretesti assai piu speciosi e in apparenza legiiiimi, ad oite-

nere lostesso scopo: ed il principale si 6 la poca premura che mostra il Gover-

no turn), nel mettere ad esecuzione le leggi novellamente emanate in favore

anche dei Kaia e in ispecie dei greci scismalici. Difatto il console russo resi-

dente in Mostar va pubblicamentefacendolagni presso le autorita turche, che

queste leggi ancoranon sienoeseguite,che la religione non abhiaancora quel-

la liberta che le fu concessa, che i suoi ministri non sieno rispetlati, e altre

cose simili : e protesta di richiamarsene solennemenle alia sua Corte. Con che

altro non fassi che alimentare la ribellione in modo legale ,
e ci6 tanto piu

facilmenle quanto che i Turchi, che comandano lungi da Costantinopoli, la

fanno da indipendenti, n vogliono punto saperne dt-lle leggi che si emana-

no dal Sultano, quando loro tolgano il mezzo di arricchire, che finora hanuo

avuto
,

coll' estorsioni
,
colle avanie e con ogni genere di soprusi sopra gli

awiliti raia. In ogni caso quelli che andranno sempre colla peggio saranno

i poveri cattolici
,
che

,
a quest' ora

, quasi spogliati di tutto e vessati quinci
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dai Greci quinci dai Turchi, senza che le potenze molto si curino di loro
,

sono in un'estrema miseria .

2. I fatti ora accaduti danno ampia ragione alle previsioni del nostro cor-

rispondente; giacche in primo luogo un arlicolo molto rilevante (\e\Moniteur

espose che la Turchia, non avendo sopra il Montenero diritto ne di conqui-

sta ne dialto dominio, pure, con istnpore comune, adunava truppe attorno,

a quel paese col manifesto disegno di entrarvi e di occuparlo. II che essen-

do contrario alia giustizia, la Francia avea accolto favorevolmente le suppli-

che del Principe Danilo che chiedeva di vedere riconosciuli i suoi diritti

dalle grandi potenze. Ma intanto, restando indecisa una questione di frontie-

re tra la Turchia e il Montenero, per evilare il continue litigio e il venire

alle mani, la Francia propose che, almeno provvisoriamente, si regolassero i

confini. Se non che, essendo intanto scoppiati i noli tumulti, la Turchia in-

vi6 truppe verso il Montenero, proteslando che non vi sarehhero entrate. Ma,

contro le promesse, le truppe si avviarono verso quel piccolo paese con pe-

ricolo continue e imminente di battaglia sanguinosa. Perci6 il Governo del-

Vlmperatore, d'accordo coll'Inghilterra, propose che un commissario fran-

cese
,
un inglese ed un turco regolassero tosto le frontiere, partendo dallo

stato in cui esse erano nel tempo del Congresso di Parigi. Questo e il sunto

dell'articolo: dopo la pubblicazione del quale si seppe, tutt' insieme, chei

Turchi continuarono la loro marcia verso il Montenero, entrando con 6 o 7

mila uomini nel distretlo di Grahovo, dove scontratisi, 1'undici di Maggio,
con 5 e 6 mila montenegrini, ebbe luogo un fatto d'arme assai sanguinoso,
colla peggio primadei Montenegrini, poi dei Turchi che, dopo qualchegior-

no, dovettero retrocedere con gravi perdite. I particolari esalti dello scon-

tro non sono noti mentre scriviamo : solo si assicura, da un dispaccio conciso,
che la scontitta dei Turchi deesi ad un Iradimento dei Montenegrini ; giac-
che Hussain Fascia dicesi avere nelle mani una dichiarazione autografa
del Principe Danilo

, dalla quale si pu6 inFerire che 1'assallo dei Montene-

grini ebbe luogo il 13, durante un armistizio, al!orch6 i Turchi erano ap-

punto in procinto di ritirarsi da Grahovo a Klobuk. AHri dispacci recano

che i Montenegrini, dopo la vittoria dei 13, incenerirono parecchi villaggi

turchi. Le truppe gransignorili non avrcbbero forse lasciato di fare le loro

vendelte : ma ci riferi il Moniteur che il Governo turco, cedendo ai consi-

gli della Francia e di altre potenze, che non si nominano ,
diede Tordioe,

sottoi 14 di Maggio, di sospendere leostilita.

3. Quanto alle diverse inclinazioni delle Potenze verso questa o qnella

parte in tale questione ,
se dobhiamo ricavarle dai giornali, pare che la

Francia e la Russia, cui si unisce per naturale affinila la Prussia, propendano
piuttoslo verso il Montenero; e che gli siacontraria invece 1' Austria e con
lei I'lnghilterra che, poco amando la Russia, poco ama che essa abbia li-

beri e indipendenti i Montenegrini suoi alleati naturali contro la Turchia.

Ed e molto naturale che anche 1' Austria poco si curi di avere alle sue por-

te un paese sempre in armi il quale siaun'antiguanlia di una politica

ostile all'Austria non menoche alia Turchia
;
secondo che dice YOst-Deut-

schc-Post giornale austriaco semiufliciale. E della propensione dell' Austria
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a lasciare almeno fare alia Turchia quello chc crede in tale aflare
,

ci

buon argomento 11 solo principle del fatto: che mai non avrebbe cominciato

senza il tatito consenso dell' Austria, suite cui porte e accaduto. Tanto piii

che alcuni anni fa un esercito turco, che pure raoveva contro il Montenero,

indietreggi6 perleminacce dell' Austria. La quale presente ostilita dell' Au-

stria ai Montenegrin! si ricava pure dall' accaduto teste ad un tale Nicano-

re, archimandrita, che il Principe Danilo avea inviato in Russia per esst-r-

vi consacralo Arcivescovo greco scismatico di Cettigne. Questo rispettoltile

ecclesiaslico, come lo chiama il giornale de' Debats, fu arrestato a Zara nel

territorio austriaco, e secondo alcuni sostenutoin carcere, secondoaltri ri-

inandato, senza consacrazione, nel suo paese. Nicanore nato nella Dalma-

zia austriaca e da soli sei anni abita il Montenero. Quattro anni fa, per do-

manda del Principe Danilo, fu ordinato a Zara archimandrita di Cettigne dal

Vescovo greoo diDalmazia. Queste tiotizie ci da di lS
7

icanore il giornale dei

Debats, che mostra verso lui ed i suoi sudditi spirituali una stima ed una

protezione tutto speciale.

Quanto alia Porta, che e di tutte le Potenze lapiii interessata nella que-

stione,sesi dee credere ad informazioni chel'f/nivers dei 18 Maggio dice

essere sicurissime, pare ch' essa non intenda punto di fare la conquista del

Montenero. Essa non pretende che di ripigliare la citti ed il territorio di

Grahovo, che i Montenegrin! le tolsero non ha gran tetnpo, e ricacciare

cosiquel piccolo popolo nei suoi antichi e legittimi confloi, chiudendovelo

poi in modo che non gli sia piu possibile di fare cotidiaae scorrerie sul ter-

ritorio turco, e spingere alia ribellione contro la Porta i cristiani scismatici

conn'nanti. Vero 6 che, secondo altri, Grahovo appartieoe ai Montenegrin!,

i quali anche si trovano troppo stretti nel paese loro lasciato, e percio non

vi possono vivere quietamente.
4. Perchfe poi i nostri leltori abbiano una qualche idea dei Montenegri-

ni, pubblicheremo qni un brano di una nostra corrispondenza che li dipin-

ge, se non molto favorevolmente, almeno, forse, piu esattamente di parecchi
altri corrispondenti.

Che cosa e questo Montenero che cagiona tante molestie alle popolazioni
sue limitrofe? Se si volesse sapere che cosa e il Montenero, credo che si po-

trebbe cbiamare un covo di barbari scismatici ostinatissimi. La sua popolazio-
ne da alcuni si fa montare a 50, da altri ad 80 e da altri pertino a 100 mila.

Qualunque siasi il vero numero, si calcola per6 che da 18 a 20 mila potrebbero
essere messi in armi: alia montenegrina per6, cioe con fucile, pistole e pu-

gnali. Bench6 si pub dire che
, quasi senza distinzione di sesso, subito che

hanno eta sufQciente, tutti sono atti aH'armi, che sempre portano indosso,

e che sanno maoeggiar con destrezza. II territorio troppo angusto al numero

degli abitanti, e i prodotli insufficienti al loro mantenimento, fanno si che di

quando in qaando si riversino dai loro monti ad esercitar la rapina nei luo-

ghi circonvicini. Getigne ne 6 la capitate, residenza del principe e sede del-

1'unico Vescovo scismatico. II Montenero per 1'addietro venne sempre goyer-
nato da un Vladica, il quale, nella dignita episcopate, riuniva in se i due

poteri spirituale e temporale, che esercitava da despota ,
con diritto di no-
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minare il suo successore. NOD ha molti anni un certo Vukolich Ivanovich,

oriundo del Montenero, educate in Russia fmo da'suoi piu teneri anni, dopo

la morte del Vladiea Petrovich, detto il santo
( quegli stesso, che nel 1806

mise I'assedio alia citta di Ragusa e devasto poco santamente i suoi dintor-

ni, di cui tuttora veggonsi le rovine) ritornato in patria, us6 ogni sforzo, ma
invano, per incivilire i suoi compatrioti montanari; e a migliorarne il go-

verno istittii un consiglio, ossia senate, H quale si mantenne anche sotto il

governo dell' ultimo Vladiea, Pietro Petrovich, nipote del santo. Ora il presente

Principe Danilo, non so ben perquali rnotivi, ma forse per non professare

it celihato , otteune dalla Russia la divisione dei due poteri, e a lui venne

demanclato il solo temporale col titolo di Principe che gli confer! la Russia

stessa. Egli approve il Senate, fece compilareuna specie di codice civile e

eriniinale, organizz6 un corpodi Perianiki, che fanno I'uffiziodi gente d'ar-

me e guanlie d'onore, e un altro diKoltik, che corrispondono ai miliziotti
,

a sicurezza dei proprietarii e delle loro sostanze.

I Montenegrin! sono tenacissimi della loro religione scismatica fino alia

superstizione. Per natura sono assai robusti e forti, e per indole feroci, cru-

deli, arditi e vendicativi. Dovunque entrano vittoriosi mettono ogni cosa a

roba
,
a fuoco e a morte ,

senza risparmiare neanche i bambini
, qualora

non sieno della loro religione. Privi d'ogni coltura e d'incivilimento sono in

uno state di vera barbarie. La loro istruzione si estende alia sola liturgia per

coloro che inteudono di farsi preti o monaci, e pochissimi si curanod'iin-

parare a leggere e scrivere il serbiano. Tra loro le arti liberali e meccani-

che sono affatto sconosciute. Le abitazioni loro altro non sono che rudi ca-

solari e capanne fatte con ammassi di pietre senza cemenlo; e nolla capi-

tale stessa rarissime sono le case
,
che si possano paragonare alle nostre

abitazioni ordinarie. Tutto il loro commercio e ristretto alia lana
,
alle pelli,

alia carne salata e al bestiame, il quale spesso altro non e che il frutto delle

rapine che essi esercitano sopra i Gattolici dell' Erzegovina, e dalle quali tin-

era nessuno e riuscito a svezzarli, nemmenocolla forza. All Pascia Risvam-

begovich ,
che fu 1' ultimo Pascia di Erzegovina prima della venuta in essa

di Omer Pascia, per imped ire i ladronecci e le rapine, li attaccd piu volte

e linalmente, a terrore, faceva decapitare qualunque Montenegrino gli fosse

capitate alle raani, e poi ne facea impalare la testa; e non poche se ne ve-

deano, lungo lo stradone che traversa il fiume Buna
, finche\ perordine di

Omer Pascia
,
furono tolte, Vi assicuro che nei paesi limitrofi riuseirebbe

grato a tutli 1'essere una volta senza timore delle incurskmi dei Monte-

negrini .

INDIA. 1. Timor! 2. Ultimi fatti.

1 . La rivoluzione dell'India inglese ogni giorno domata, ogni giorno rico-

mincia, si che ora i medesimi giornali inglesi non fanno piu mistero dei loro

gravi timori. Gosi il Dayly News, dopo aver date un sunto delle notizie ul-

time volendo parlare iu buon inglese , dice, la stagione in cui e possibile

agli europei di combattere nell' India 6 terrainata
,
e intanto i' opera della
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compressione della rivolta appena si pu6 dire cominciala . Ed il Times

pubblica qneste precise parole: La presa di Luck now ci lascia in islato

peggiore di quello in che eravamo prima di essere entrali nell' Ude. II nostro

Demico ora numeroso e forte come prima e inoltre disseminate piii am-

phmiente. La fulucia dell' esercito in Sir Colin Campbell diminui assai per

la facililii con cui si Iasci6 fuggire di inano i cipai da Lucknow. Ma l'e?er-

ito non intende che, se i cipai fosserostali circondati e forzati a hatters!,

noi avremmo perdtiti tanti uomini da dover lasciare padroni i Sikhi ed i

Ooorkhi (truppe iudiane ansiiiarre degli inuM) . 11 Bombay Standard poi

del 2i aprile apsioura r.he le condizioni dell' Ude sono deplorabili pel pre-

sente e per 1'avvenire . Lo elesso giornale crede rhe le furze dei ribelli

ascendono a 150 mila nomini e che ronviene spedire dall'lnghilterra allri

40 mila uomini di rinforzo. Ma ci6 che dimostra piii che ogni altro ar-

gomento che le cose nell' India non procedono prosperamrnle, si e che lo

stcsso giornale de' Debals, che pare avere maggiori interessi nell' India che

non la stessa Inghilterra ed annimzia ogni giorno che 1' India e tran-

qnilla, ora si risolve anche egli a dire, benche con difficolta, che la

<:ondizione degli inplesi nell' U'le non si misrlior6 come la presa di Lnck-

now parea far credere si che < la lotta richiedera ora grandi sforzi e cru-

deli sarrifizii .

2. Tutti qiiesti limori sono in prima cagionnti da alcune sconfitte toccate

dagli in^lesi scontratisi coi ribelli, e specialmenle dall'aver dovuto quelli

abbandonare' alcune citta, come Cawnpore presso Ude, nelle quali entraro-

no iovece gli indiani, i qnali anche seguono altrove ad assetliare pli injile-

si. Inoltre, essendo usciti da Lucknow i ribelli pressoche senza perdite, ed

entrati nel Rohilcund, dove trovano aiuti forti di uomini e di viveri
,
Sir

Colin Campbell ha, pur troppo, perdulo lutti i frutti del suo assedio di

Lucknow, col quale eyli non intendeva gia di impossessarsi di alcune mu-

ra, madidistruggere 1' esercito dei ribelli, o almeno di disperderlo. Sorse

qnindi il dubbio se si dovesse correre dietro all' esercito ribelle per isgomi-

narlo, e pacih'care cosi interamente I'Ude
,
ovvero attendere la stagionemi-

gliore. Al primo disegno si opiioneva il caldo ormai insopportahile apli in-

glesi e di niun incomodo per gli indigeni ;
e al secondo il pericolo che la ri-

bellione, lasciata cosi vincitrice nellTde por parecchi altri mesi, non sia un

esempio contagioso. In questo dubbio Sir Colin Campbell decise di penetrare

Del Rohilcund e continuare, con un esercito di 8 mila inglesi e 2 mila india-

ni, la guerra. Ne si pu6 negare che grandi debbano essere le forze dei ribelli

c minaccioso il pericolo della loro presenza, se gli inglesi si muovono a com-

balterli in stagione si difficile e pericolosa. U Times crede che il disegno del

Generate inglese sia di marciare sopra Bareilly. a 150 migliada Lucknow,

dove 1'esercito ribelle siein gran nuinero rannodato. Questa congetturae

fondata sul sapersi che il disegno di guerra del Colin Campbell si e di riunire

i ribelli e poi batterli in una sola volla. Ma i ribelli fuggiti da Lucknow, fug-

giranno probabilmente da Bareilly ;
si che il Campbell correra forse sempre

loro dietro, e 1'impresa sara sempre da compiere. Ci6 spiega perche 1'esercito

inglese abbia perduto molto di sua iiducianella strategica del suo Generale.

-^ -,
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DEL PRINCIPIO VITALE
'

''

I.

Secondo argomento, toho dalla diversild delle leggi del corpo orga-

nico, per V esistenza in esso d un principle vitah, dislinto dalh

comuni forze della maleria.

\ fautori del chimismo e del materialismo fisiologico, quando si

oppone loro 1'impossibilita, in che si trovano, di produrre artifi-

cialmente, nonche la vita, un granellino vegetale che nuoti nel li-

quido d' una celluletta
,
si schermiscono con dire che cio proviene

da che essi non conoscono i processi adoperati dalla natura per

quell' effetto, ma che, se questi si conoscessero, si potrebbe formar

]' organismo in virtd di soli mezzi fisici e chimici.

Questa risposta e mirabile in bocca a persone che professano di

lion seguire che 1'esperienza ! Essa signified in altri termini che si

abbandona il fatto, per ricorrere alle immaginazioni-, si mettono in

non cale i dati certi della scienza, per affidarsi ai suggerimenti ipo-

tetici dell' ignoranza. E sopra di che i cosi fatti appoggiano 1' osti-

nato rifiuto ad ammettere ci6 che la loro arte medesima dimostra

i Vedi questo volume pag. 442.

Serie III, vol. X. 41 4 Giugno 1838.
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con tanta evidenza? Allora essi avrebbero qualche apparenza di

ragione, se almeno scorgessero identita o consenso tra le leggi che

governano ambidue i regni, organico ed inorganico; perche in tat

caso la medesimezza o uniformita dclle leggi potrebbe arguire la

medesimezza o uniformita de principii costitutivi d' ambedue quelle

classi di sostanze, comeche different! quanto alia loro scambievole

combinazione. Maci6 tanto e lungi dull' avverarsi, die anzi il fatto

contrario forma uno dei principali argomenti, con cui inlendiamo

dimostrare la distinzione del principip vitale dalle forze comuni dei

corpi bruti. E senza piii veniamo alia prova.

Niente ci ha di piu cospicuo in natura, che la diflerenza di leggi

nei fenomeni vitali da quelle che reggono i meri effetti delle forze

meccaniche, o chimiche, o fisiche della materia. Noi Bn dal primo

articolo notammo le principali discrepanze che separano le une

dalle altre *, e qui, giacch& il discorso lo richiede, le revocheremo

alia memoria dei nostri lettori.

Diversila di composizione ckimica. I composti non viventi pro-

cedono per combinazioni binarie delle molecole dei corpi semplici,

come 1' aria che si compone di azoto e di ossigeno; e tal procedi-

mento per binarieta di elementi si mantiene ancora nella forma-

zione dei corpi sovraccomposti. I corpi viventi per contrario richie-

dono in ogni par tied] a organica la combinazione di Ire almeno de-

gli elementi semplici, cioe dell'ossigeno, deir idrogeno e del carbo-

nic nelle piante, ai quali si aggiunge 1'azoto negli animali.

Diversila di forme che assumono. Dove i mineraii, nd premiere

forme regolari per la crislallizzazione, tendono a vestire figure geo-

metriche angulose con linee rette
,

i corpi organici per contrario

non solo nel tutlo, ma eziandio nei piu minuti loro elementi ci pre-

sentano sempre linee curve piu o meno circolari. ellittiche, spirali,

cilindriche e va dicendo.

Diversitadioriyine. Dove i mineraii produconsi per analisi o sin-

tesi cagionata da forze estrinseche ed accidentali
5

i viventi proce-

1 III scrie, Vol. IX, pag. J29. Di Ire gradi di viventi.
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done per vera generazione da un altro vivente, il quale in se ne pro-

duca il germe, abile a diventare un altro individuo della medesima

specie.

Diversitd d'accrescimenlo. I minerali aumentano per semplice

apposizione di nuove parti ,
i viventi per intrasuscezione di alimenti,

che essi stessi trasformano nella propria sostanza, e per azione che

vada quasi scmpre non dalla circonferenza al centre, ma dal cen-

tro alia circonferenza.

Diversitd di grandezza. I minerali crescono all' infinite, senza li-

mite determinate, essendo per natura indifferenti ad ogni massa

volume; i viventi all' opposto hanno un termine dimensivo, a cui

tendono, e al di la del quale non progrediscono.

Diversild di durata. I minerali perseverano nell esistenza senza

tempo determinato, finche una causa estrinseca non venga a scio-

glierli, se composti, o a cornbinarli, se semplici ;
i vivenli per con-

trario hanno un periodo fisso, dentro del quale per interno processo

della stessa loro natura crescono, si svolgorio, dechinano e final -

mente periscono.

Diversild di conservazione. I minerali si conservano in virtu del-

le forze stesse della materia elementare-, i viventi per contrario,

benche di esse si valgano, hanno uopo nondimeno di tenerle del

continue infrenate e soggette, acciocche non trasmodino a danno

deJIa loro esistenza. La vita organica certamente non consiste nella

opposizione a tali forze, secondo che voleva il Bichat, da noi con-

futato in altro luogo. Essa ha scopo piu alto, al quale il viven-

te fa servire le attitudini stesse si degli elementi onde e compo-

sto, e si de' corpi onde e circondato. Nondimeno per oltener tale

effetto conviene che il vivente eserciti una specie di predominio

sopra codeste elementari potenze ,
ed opponga una vera reazione

contro il soverchio influire dei corpi circonvicjni. Ove ci6 non faces-

se, il vivente di brevesoccomberebbe; e non dee riputarsi del tutto

falsa la proposizione del Bichat : La morte non esser altro, che la

vittoria delle forze comuni della materia sopra la forza vitale. Im-

perocche, sebben la vita non consista nelFantagonismo colle alBnita



641 ESISTENZA DEL PRINCIPIO

chimiche e molecolari ; essa nondimeno lo incbiude in questo sen-

so, in quanto se essa non fosse e non prevalesse, quelle affinitti in

vece di conservare corromperebbero Torganismo. II clie si manife-

sta a cbiarissime note nel cadavere; il quale in brevissimo tempo si

guasta e disciogliesi per 1'azione stcssa degli elementi, ond
1

e com-

posto, e dei corpi che lo circondano. Avviene in tal caso quel che

accadrebbein un civile consorzio, privo ad un tratto dell' autorita,

da cui procedeva 1' online e la difosa. Esso in picciol tempo rimanc

preda delle interne dissension! e degli assalti esterni
,
dove toslo

non ricostituisca in se quel principio ordinatore, da eui g'i v^niva

1' unita e la possanza.

Se queste cose sono vere, egli e cbiaro cbe il principio vilale con-

viene che sia ben diverso dalle forze chimicbe e Gsiche degli ele-

menti inorganici. Leggi diverse suppongono principii diversi. ci

sara cbi pensi che una causa, la quale nel suo operare serba leggi

al tutto differenti da quelle di aHre cagioni e che non vigorisce se

non per la signoria che esercita sopra di loro, possa identificarsi con

quelle ovvero procedere dalle medesime? Una tale opinione potrebbc

in qualche guisa tollerarsi se allo spuntar delta vita in un corpo, le

forze inorganiche scomparissero del tutto, quanto ai loro proprii

effetti, venendo, se non dislrutte, almeno impedite esospese. Ci sa-

rebbe forse alloraluogo di credere che la nuova forza, la quale si

manifesta, sia come una risultante delle precedent?, form at a in cer-

ta guisa dal loro concorso. come spesso vediamo in mnrcanica e<l

anche in chimica. Ma il fatto corre ultrimenti
; perciocohe le forze

-brute non si annullano ma restano nelTorganismo, continuando ad

.-operare sccondo la loro tendenza, e soltanto mostrano che quella

.tendenza non e piu libera e diciamo cosi sui fun's, ma si trova sot-

loposta a unjriflussosuperiore, che la modifica e la coslringe a se-

-guir nuove leggi.

Osservano i botanici che nel vano delle cellule si trovano bene

spesso di cristalli, formati da alcuni minerali che altratti insieme

^otl' umore o coi gas, in cui si trovavano disciolti o combinati, cir-

colano unitnmente al su^chio per le diverse parti della pianta. Ora
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codeste cristallizzazioni
,
dovute certamente alia virtu elementarc

Ji quei corpi, non prendono le forme, che altrimenti prenderebbfro

se si eseguissero in qualsivoglia altro recipiente non avvivato. Esse

riveslono altre forme diverse, e per soprappiu le variano in mol-

tiplici guise, secondo ledifferenze dell' apparecchio organico in cui

succedono; rappresentando piu frequentemente nelle loro agglome-

razioni o gruppi una specie di ovoide tutto arricciato di punte o un

lascetto svariatamente disposto di finissimi aghi. Chi non vede per-

tanto in questo fatto, comunque tenue per la sua importanza, una

forza minerale, benrhe superslite, la qyale vien nondimeno domi-

nata e mossa da un' altra forza piu potente di lei ? Lo stesso po-

tremmo confermare largamente , raccogliendo esempii da tulti i

fenomeni della vita ; ma ci contenteremo di accennarne qualcuno' *

dei piu ovvii e piu speciosi.

Tra questi e certamente ammirabile la direzionecostante dell'as-

se primario delle piante, il quale in qualsivoglia circostanza spinge

sempre all' ingiu verso il centro della terra le radici, e all'insu versa

il cielo il suo fusto. II che e legge si insita nella natura dei vegeta-

li, die si avvera eziandio se arlificialmente si ponga loroal di sopra

il mezzo umido, invece di collocarlo, come e naturalmente
,

al di

sotto. Tale e ancora, il cosi detto sonno delle piante, di cui essc

conservano le vicissitudini o almeno le ripigliano ,
anche quando

vengono messe ad arte in uno stato uniforme di oscurita o di luce.

E tale inline, per non esser troppi, e il misterioso movimento degli

stami e de'pistilli nella fecondazione de' fiori : noncne Tistantaneo
1

commuoversi di alcune piante a un quantunque lieve eccitamento

di stimolo esteriore. Questi e simiglianti moti
, benche possano in

parte ripetersi daU'ii)iluenza del calorico e della luce, dalla diversita

de' tessuti, dall afflusso de' fluidi e vadicendo^ nondimeno hanno

leggi si proprie e di loro genere, che, per confessione de'botanici piu

accurati, vanosarebbe studiarsi di cavarne da quelle sole cause una

piena e soddisfacente spiegazione. Ecco come parla a
taj^proposito

Adriano de Jussieu . Multi naturalisti sentendo 1' insufScienza di

queste azioni meccaniche o fisiche per potere spiegare i movitnenti
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nei vegetali, sono inclinati ad ammettere. nei vegetal! un prin-

cipio analogo a quello dell' eccitabilita animale. Si fondano sulla

rapidita, colla quale I' eccitamento pu6 esser portato da un punto

della pianta ad un altro piu o men lontano, come per una specie di

simpatia; e su ci6 che I' eccitabilita e molto piu viva nelle parti gio-

vani e piene di vita e che si ottunde coll eta, e scompare nelle parti

vecchie, e perchfe determinata fortemente e a piu riprese tra loro

vicine s'indebolisce e cessa, per rifarsi in qualche modo e rianimar-

si dopo un sufficiente intervallo di riposo-, sulla necessita d'un son-

no alternate colla veglia,e che serve a riparare la perdita, molto

piu necessario e profondo nell'infanzia, e che col progredire dell'e-

ta perde e di durata e d'intensita, convertendosi nella vecchiaia in

una specie di semisonno permanente ;
sulla specie d' istinto, col

quale le parti vegetali prendono le loro posizioni o le direzioni fa-

vorevoli al libero esercizio delle loro funzioni naturali ed al sod-

disfacimento dei loro bisogni, sorpassando per ritornarvi tutti gli

ostacoli che visi trovano opposti. Quest! atti ai sovraccitati natu-

ralisti sembrano dello stesso ordine di quelli che eseguiscono in si-

mil caso gli animali inferior!, e quindi riconoscono che oltre le for-

ze fisiche e meccaniche, che non sono che il mezzo esecutivo, vi e

una forza vitale che le mette in movimento *.

II.

Terzo argomento, preso dall'insufficienza delle forze fisiche e chimiche

per le funzioni della vita.

Le funzioni della vita sono moltiplici e svariate ;
ma noi

, per

amore di brevha, ne considereremo tre solamente, come piu prin-

cipal!, vale a dire la circolazione , la nutrizione
,
la riproduzionfe.

E cominciando qui dalla prima ,
la pianla , per nutrirsi secondo

la sua natura, ha bisogno d'introdurre in se medesima varie sostan-

ze
,
con 1 particelle delle quali possa crescere fino alle sue conve-

1 .Bofantcer del sig. ADRIANO DE JCSSIEU . 682.
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nienti dimension!, e riparare le continue perdite cbe va facendo. A
tal uopo essa e dotata massimamente nelle radici di facolta assor-

bente , per cui attira dal terreno 1' acqua unitamente ad altre so-

stanze nutritive che in quella sono disciolte. Codesto succo , solito

segnarsi col nome di linfa
,
comincia ad ascendere pel fusto, attra-

versando la parte legnosa del medesimo
^
e modificandosi successi-

vamente penetra in tutte le parti della pianta, mediante vasi e ca-

nali distesi per ogni dove. Giunto poi che sia alle foglie e alle super-

ficie della corteccia, entra in relazioae colfaria, ericevuta 1' ultima

elaborazione
,
in virtu di quest' atto respiratorio ,

ridiscende sotto

nome di succo elaborato per la corteccia rifacendo in senso inverso

il cammino gia fatto. Quinci invade tutti i tessutiaffine di sommini-

strare a ciascun di loro la materia prossima del nulrimento, riem-

piendo le cellule, le fibre, i vasi, i meati, fino a toccare le estreme

punte delle radici
, bisognose ancor esse di venire alimentate.

Siffutto discommon to del duplice liquido, attraverso i canali che

loro offrono i vasi e le fibre e le cellule della pianta, non pu6 ascri-

versi, come a cagione adeguata, ne alia capillarita, ne all'endosmo-

si, ne al succhiamento delle gemme, n6 alia evaporazione delle

foglie. Non pu6 ascriversi al succhiamento delie gemme o evapo-

razione delle foglie, perche il succo si vede ascendere in gran copia

e con molta velocita, anche in un fusto tagliato quasi a livello del

suolo. Non puo provenire dalla capillarita, perche nei grandi albe-

ri il succo ascende a tanta altezza, chei tubi capillari noa hanno

piu luogo ;
e talvolta spiega tanta energia ,

che mostra evidente

T intervenzione di una forza di tutt' altro genere. Intorno a che e

da ricordare resperirnento presone dall'Hales; il quale, troncato a

piccola altezza dal suolo un ceppo di vite nel tempo di primavera,

ed applicatovi un tubo a doppia curvatura
, ripieno di mercurio,

ride che la linfa ascendente dal fusto penetrava in esso tubo con

tanta forza, che innalzava il mercurio fino ad un metro, equivalente

a 14 metri d
1

acqua. Finalmente la circolazione non pu6 ripetersi

unicamente dall' endosmosi, perche in tal caso non potrebbe osser-

varsi la distinzione delle due correnti
,
T una dal basso in alto e
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I' altra dall' allo in basso, con tanta diversita dell' una dall'altra, che

talora dove la prima t- innocua
,
la seconda e velenosa

,
come si e

osservato massimamente nell'euforbia delle Canarie. Per nulla dire

<lella circolazione iritercellulare o rotaloria, la quale, credutasi da

prima come propria dei soli vegetali aquatici di semplicissima orga-

nizzazione, e lenuta oggimai fatlo quasi generate in botanica. Que-

sto movimento, per cui o una sola corrente circuisce la parete in-

terna delia cellula descrivendo un ellissi piu o meno allungata ,
o

varie correnti diffluiscono qua e la formando quasi una rete, non

puo ascriversi ne all' endosmosi ne ad alcun' altra forza conosciuta

finora nella pura materia.

Ma piu cbe le nostre osservazioni, varranno a questo proposito

4juelle di un dottissimo naturalista, fatte nell'Aceademia delle scien-

ce di Parigi nella seduta del 28 Settembre 1857, delle quali il Cosmos

da conto nel seguente modo : II sig. Trecul, esso dice, comunica

aH'Accademia la prima parte d'un suo lavoro intitolato: Delia circo-

lazione nclle piante. In questa prima parte egli ha per fine principale

di provare chela capillarita el'endosmosi non esercitano niun officio

nelFassorbimento de'liquidi per le radici e nell'ascensione del succo,

piu di quello che nel cammino discendente del medesimo. Gli stessi

fisiologi che concedono alia capillarita e sopraUutto all' endosmosi

una grande influenza nell' ascensione dei succhi nella pianta , sono

costretli a riconoscere che 1' una e Tallra sono impotenti ad elevare

i fluidi all'altezza dei nostri alberi senza il soccorso dell'evaporazione

che ba luogo nelle foglie, e che secondo il parere di quest! scien-

ziati richiama i succbi verso questi organi. II sig. Trecul pensa che

se la evaporazione fa montare i succhi, deve impedire clie essi di-

scendano-, ma siccome essi scendono, dopo di essere montati, cosi

ne trae la conseguenza che V evaporazione non concorre alia loro

ascensione. Crede egli inoltre che la nalura non si serve di forze

iasufiicienti pe' suoi effetti , quali sarebbero Tendosmosi e la capil-

larita, ed aggiugne che I'uflicio attribuito all* endosmosi e inconci-

liabile con la costituzione de' vegetali. Ed ecco come precede la sua

dimostrazione : ammettiamo co' fisiologi che debbasi all' endosmosi
311911 '^ib .C80I9DOq UHJ '-)
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il far montare i liquidi pel corpo legnoso e il farli poscia discendere

per la corteccia. Perche questo fenomeno abbia luogo e necessario

che la densita dei succhi vada crescendo a misura che s'alzano
(cic*

appunto e stato verificato dalle osservazioni ) ;
e necessario di pi

che questa densita s'aumenti nel passare del liquido attraverso le fo-

glie dal corpo legnoso nella corteccia, e nel discendere di cellulain

cellula nel tessuto corticale. Stando cosi le cose,i botanici che a^cet-

tano la teoria delPendosmosi non si sono accorti che essi ammettono

I'una a canto dell'altra due correnti di liquidi per densita differenti e

percorrenti tessuti che hanno le membrane permeabil^ che il succo

discendente, essendo piu denso del succo ascendente, dovrebbe at-

trarre questo secondo-, e che dovrebbe per conseguenle esistervi in

tutta la lunghezza del tronco una corrente orizzontale ceritrifuga,

fino a tanto che I'equilibrio di densita sia ristabilito
,
ed allora non

potrebbe esistervi quella doppia corrente ascendente e discendente,

che d'altra parte il fatto ci manifesta, o almeno dovrebbe annichi-

larsi la corrente discendente. Or la doppia corrente pur troppo sus-

siste; dunque tra i liquidi che circolano nelle piante non si esercita

1'endosmosi.
'It ojp^b(jop?fb o/

;

Nei vegctali vi sono altri movimenti ancora oltre quello del suc-

co ascendente e discendente. Questo succo rammin facendo invia a

tutte le cellule soslanze necessarie a!!a loro nutrizione; le cellule

si assimi'ano gli elementi che loro convengono ,
e ne rigettano

gl' inutili. Questi elementi rigettati si riuniscono sia nei laticiferi,
*

'I ]f OWn^
sia ne' serbatoi degli olii essenziali e va discorrendo. Orain si fatti

serbatoi non ci ha alcun liquido piu denso che possa attrarreque-

sti elementi rigettati e pel quale essi abbiano dell'affinita. Dunque
in tale operazione 1' endosmosi non ha parte niuna al movimento
i , ,- ,.'""'
de liquidi.1

ton ihojferi Bferfo pi^Iorii ng& 9b.9iJ .9'aoi.Si .

Un altro esempio dell'abuso fattosi delle cause fisiche, per iapie-

gare i fenomeni fisiologici, e la spongiola; perohe si e paragonata

I'esttemita delle radici a una spugna , come 1' indica il nome. Or
i t> '

questa comparazione non ha alcun fondamento di veritn. La facolta
9n^. I2<>fof?cr oo.o/nBn/^flwnfl onofSJSiT

d'assorbire che nelTestremita delle radici c piu poderosa, che nelle
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altre parti della medesima, almeno in certepiante, non pu6 essere

rassomigliata ai fenomeni capillari che fanno montare il liquido

nella spugna. La parola spongiola genera adunqiie un'icfcea falsa <Ji

ci6 che avviene nelle radici.

Essendo dunque che una forza diversa dall' endosmosi e dalla

capillarita, cio& la vita, che noi non conosciamo se non dagli effetti

che produce, presiede aM'assorbimento dei liquid! del suolo, come

ancora a quello der gas tratti dalPatmosfera
,

le parole cupiUaritd,

endosmosi e spongiola debbono essere eliminate dalla fisiologia

vegetal e
1 ,

Quest' ultima conclusions noti vuole essere intesa secondo il cru-

do suono delle parole; ma benignamente interpretata secondo il

senso acui mira tutto il discorso. Imperocche, come abbiamo dftfo

piu volte, le forze fisiche e chimiche concorrono agli effetti vitali,

ma in qualita di semplici mezzi , e come cause islrumentali ,
non

principal!, sotto il dominio d'una cagione piu alta. II perche non

debbono essere eliminate dlla fisiologia vegetale assotutamente,

ma solo relativamente alia pretensione di voler rn loro sole e per

loro sole spiegare la vita.

HI.

Seguita lo siesso argomento, in ispecie per rib che riguarda

T assimilazione.

Pii inesplicabile per lesole forze fisiche e chimiche e 1'assimila-

zione, vero portento della vita organica. II succo elaborate dalla

pianta si diffonde e circola per ogni dove, bagnando ogni vaso,

ogni fibra , ogni celluzza. Questo succo per diventare umore pros-

si mamente nutritive ha dovuto ricevere di mano in mano nel suo

tragitto successivi cambiamenti ,
fmo alia sua ultima preparazione

1 COSMOS. Ht?u encyclopidique hebdomadaire des progret dtt $citncei ; YI

annee, II vol., 13 livrai$on. 2 Oct. 1857, pag. 384.
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nelle foglie, per un'azione analoga a quella che riceve il sangue nei

polmoni degli animali, Nondimeno anche cosi preparalo ,
esso non

ha che potenzialmente ciascuna parte del vegetale. Qual virtu ri-

duce all alto questa potenza, facendo che ciascun organo cavi dalla

massa comune del detto succo gli element! a se consentanei
,
in-

corporandoli e trasformandoli nella propria sostanza? forse ci6

spiegabile per la sola affinila chimica dei minerali o per la porosita

inerente ai singoli tessuti ? Se cosi fosse, la composizione ternaria

degli stessi elementi chimici della molecola vegetale non avrebbe

luogo, e in ogni tessuto penetrerehbero altresi particelle diflbrmi e

senza seel t a.

Per rendere la cosa piu evidente consideriamola negli animali ,

da cui per analogia pu6 trasferirsi alle piante. Piu di venti umori

diversi sono formati dall'azione incessante degli organ! segretorii

soprail sangue, per nulla dire della materia diversadei muscoli,dei

nervi, delle ossa e cosi del resto. Ora, a voler supporre, quel che

per altro non e dimostrato, cioe che gli atorni di tali sostanze si

trovino di gia in atto nel sangue che circola inaffiando le pareti di

ciascuna glandola e di ciascun organo; dimandiamo primierarnente

qual forza chimica o fisica ha ridotto gradataniente quest' umore a

tale stato di composizione, che contenga coriusamente, ma attual-

mente tutte le parli animali? Di piu, onde avviene che ciascuna

glandola e ciascun organo determinate sieao forniti d'un'altrazione

peculiare per segregare le particelle a se convenient!, lasciando an-

dare le altre senza curarsene? Si potra per Tesame di tutte le affi-

nita minerali trovare la spiegazione d' un somigliante fenomenoP Se

cosi fosse, non ci sarebbe stata per certo necessila di formare una

scienza a parte, la chimica organica a diffiereflza dell' inorganica, la

quale trattasse di simili combinaziocti. IXiiove affinka, rtuove ope-

razioni di un ordine assai diverse son quelle, che si manifestano

nel vivenle, e le quali per conseguenza presuppongono in lui una

yirtu trascendente che ne sia fonte e principio.

Ma qual meraviglia che non possa spiegarsi nell' animale, e per

analogia in qualsivoglia vivente organico ,
in virtu delle sole forze



invn s-U/H/ i',

<So2 I:MSTI:N/.V I>K<, I-KINCH-IO MTM.I:

brute della maleria I

1

alto prossimo dell' assimilazione , quando cio

neppur non pu6 farsi del remotissimo. qual e il digerimento de'cibi

per opera del sugo gastrico? Questo poderosissiruo dissolvente non

ha alcun riscontro nella materia inorganica. Dencbe la sua azionv

sia potentissima sopra le sostanze cbe debbono servire di nutrimen-
~<Miif. '>}<ipifl{>jn9bivy ^wiJaoai , i ,, ^uLSUJJil iii Qiiuiiti-jjii.
to-, rionuimeno essa * nuua a danno dello stomnco in mi nsiodo; c

giiai se fosse ^rimenfe.^ie preteso una volw dKfeHk %&tib'ne
. ,iJbno'jsl . ,. f . i'l^jjiLoaij LIUnon fosse altro che una specie di fermcntazionc . simile a qtieiui

che si avvera nella maferia comune. Cio non ha ombra di verisinii-

glianza. Imperoccbe la f^rmentazione va dal centro alia superficie

e richiede pel suo primo svolgimento il concorso di un grado bene

intense di calorico; la digestione per contrario va dalla superficie

al centro ed appena ba bisogno di calorc negli animali a sangue

freddo. Neppure pu6 dirsi cbe essa sia una specie di putrefazione :

giacch^ esercita un' efficacia alia putrefazione assolutamente con-

traria,arrestandolaeziandio nolle materie dov'era di gia cominciata.

Al cbe si aggiunge 1' efficacia cbe 1' atti\ ita dello stomaco. quando

e in esercizio, fa sentire ad alcuni veleni, snaturandoli per guisa,

cbe li rende del tutto innocui all' organismo.

Un consimile discorso potrebbe ripetersi per tutte le altre aziom

intermedie, dalla formazione del cbimo, fino all' ultima disposizione

cbe il sangue riceve ne'pobnoni per 1'infliienza deirossigeno respi-

rato^'ma'al nostro intento basti quel poco che abbiamo accennato.

Conchiudendo pertanto I'argomentazione, diciamo cbe se 1'assimi-

lazione negli animali apparisce evldentemerite superiore all' effica-

cia delle sole forze chimiche e fisiche; il medesimo vuol dirsi delle

piante, nelle quali, bencbe in maniera piu semplice, un ana'ogo la-

vorio si avvera. Certamente dove analogo e 1

%

effetto. convien che

analopo altresi ne sia il prihcipio oPerat^
]il

iuJ'jjJo<j t AiSihOgiiiaJni iiu i!(5<:oi 0*ny<: lab ijJi/iJJii c^yup :tr.

i>vo'ij it iv oaieiu*;^'io ovouii h oaoq<iii
.' '

;

18 nofl oupjnuib ili iHyiliqo'i^L o

8i Jit ni oi!.

Ofnse it IUD II) f fevijfaio1 asiol sliya oJasmJisuJiiv GVOIJ ie orn
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Conttnua (o sttsso aryomcnto, in Specie per do che spelta

alia riprodMM'onf j.jk n
,

-nsmhlijij iLi fni'/Tjrj oHoddyb odo sxnnJgos ol .

Da ultimo la funzione generativa mostrasi evidentemenle supe-

riore alia altivila ehimica e molecolare della materia. II vivenle

produce dei germi, i quali posciache vennero fecondali, hanno virtu

ill esplicarsi in altri individui, che vivano per vita propria. Da pri-
!

?TVJ i jijTuiTTu en (ion on? finufjo') cn5>fijn ii!i i? 'Mo
ma codesti germi sono costituiti da un semplice otricello, a cui poscia

si riuniscouo degli altri
, presentando una piccola massa cellulare

uniforme
,
in riiente diflerente da quella che e propria delle altre

parti non germinal! della pianta. Da questa massa romincia ad ap-

parire 1'organizazzioneembrionale: i cotiledoni edun asse, dalquale

uscira piu tardi il piccolo fuslo. La pianta e cosi di gia abhozzata
5

giacche la parte radicellare di quel fusticino s'internera nel suolo-, e

1'allra, ornata di gemmetta nellasua sommita, svolgendosi a poco a

poco vi dara il tronco e le foglie, e tutta 1'ulteriore struttura degli

organi necessarii alle diverse funzioni. Nel germe adunque si trova

una virlu format)va dell'organismo, nisus formativus, per usare la

frase di Blumenbach
^ per la quale, in mezzo a svariatissime circo-

slanze e indifierenza di mezzi, si opera secondo un unita di disegno

e di scopo un determinato organismo, il quale rinnova nella mate-

ria di per se indeterminata la medesima specie della pianta, da cui

in qualita di seme trasse 1'origine. Se non vogliamo ammettere un

effctto senza cagione , questo stupendo lavorio dee preesistere in

qualche modo in quella virtu germinale. La forma organica de-

termina.ta, die essa imprime agli elementi inorganic!, che in se

attira, dee pure in alcuna guisa trovarsi in lei. Or come vi si ri-

trova? Se quella attivita del seme fosse un' intelligenza , potrebbe

rispondersi che il nuovo organismo vi si trova idealmente ,
come

forma esemplare dell'opificio. Ma chiunque non e si matto, che vo-

glia convertire in altrettanti spiriti le forze della materia, non pu6

sqgnare una tale risposta. Dunque convien dire che il futuro or-

ganismo si trova virtualmente nella forza formativa, di cui il seme
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e dotato; in quanto ella sia di natura intrinsecamente determinata

ad operare secondo le leggi richieste all' effettuazione del termine

che dee porsi. Ci6 non pu6 competere alle mere forze chimiche e

fisiche; giacche esse sono di per se indiflVrenti ed indeterminate a

rispetto dell' organismo. Chi dunque toglie loro la natia indetermi-

nazione, e le volge a formare questa o quella organizzazione de-

terminata? La virtu del seme che lemaneggia. Dunque questa vir-

tu dev' essere superiore e di tutt
1

altra specie da quelle; nltrimenti

o si cadrebbe in un circolo vizioso o si accetterebbe un effelto sen-

za cagione 1.

d Egregiamente a tal proposito il Professore Tommasi : II germe essendo

tapace a svolgersi da se mcdesimo secondo il tipo degli organism! genitori, e

d'altra parte non constando di nessuna forma primordialc e caratteristica, ma

aveiulo solamentc la forma comunissima di una cellula , dee conlenere in

idea o in potenza 1'organismo I'uluro, il quale alia sua volta riprodurra se me-

desiino in forma di germe. Chi potra negare codesto? Ecco il fatlo : I'organismo

e cagione o condizionc a se medesimo: non si puo ammeltere una condizione

diversa da lui, perche un dato organismo rimane e riinarra sempre quel chefu

da principto, dove che la condizione estema non sarebbe capacc a determinare

il germe in una maniera specified. Se cio e vero, si deve nconoscere per veris-

aimo che il processo organico e inttmo ed autonomo, ond'egli e scmpre ugualo

ase medesimo: giammai non si cambia in un altro tino e giammai vien mono.

n Ma 1'autonomia e I'intimita non sono i soli caratteri dell' organismo; ce

neha due altri, che si suppongono reciprocamente: La corrispondenza de' mez-

xi al fine e I' unita. La prima non puo essere rivocata in dubbio da hlciino,

perocche si dimostra a prima vista, quando si consider! che ogni funzione ha il

proprio organoadattato, e tutti qaanti sono preordiuati a conseguire uno scopo

supremo che e 1' unita e 1'tndividuazione dell' essere organico. Al contrario i

processi chimici sono separali; 1'uno e fuori dell' altro; e la relazione intiina

che si pone tra loro come di mezzi deteruiinali e compientisi reciprocamente,

non si puo trovare nella nature loro, ma nell'idea della causa ordinante o di

un priiicipio autonomo, che dovendosi porre come individuo concreto, si svol-

ge secondo le leggi di fine. L' unita organica poi, che e intima e sostanziale e

non cstrinscca e meccanica, come quella di un insicme qualunque di variiog-

getti, si rivela al filosofo in due forme distinte: nell'alto generativo e nella

scnsazione. Le piante possedono la prima forma di unila organica, gli animali

le posseggono enlrambe; nell'uomo vi si aggiunge la pertonalila che deriva

dalla sua coscienza libera.
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Sidira che la causa, la quale toglie quella indeterminazione alle

forze chimiche e frsiche, e le volgea quell'effetto determinate, e la

volonta di Dio.

Oitimamente: ma Dio, se non vogliamo risuscitare roecusiona-

lismo del Malebranche, opera nella natura mediante le cause secon-

de. Tddio creo la prima volta T organismo vivente e in un con quel-

1'atto gl'infuse la virtu di propagarsi per via di germiin nuovi orga-

nism!, conformi al tipo primordiale: Etait: germinet terra herbctm

virentem et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum

iuxta genus suum,cuius semen in semetipso sit super terrain. Et fa-

ctum est ila. Et protulit terra herbam virentem et facientem semen

iuxta genus suum, lignumque faciens fructum, et habens umim-

quodque semenlem secnndum speciem suam *
. In questa efficacia co-

municata da Dio alle piante di formar in loro stesse dei semi aventi

virtu organizzatrice ed avvivatrice della materia inorganica chease

sommetterebbe, sta la vera spiegazione del meravigiioso fenomeno

della propagazione vegetativa. Dire il contrario e voler che Ko wn-

mediatamente e come causa prossima ed unica organizzi ciascun

corpicciuolo che vegeti sopra la terra, e un procedere non solo an-

tibiblico, ma ancora antifilosoflco : perche non solo ripugna al sacro

testo, ma toglie, senza ragione, 1' attivita alle cause seconde in or-

dine ai fenomeni naturali.

Non c'e dubbio cbe 1' alto generative sarebbe irapossibile senza 1'unita

intima e sostanziale deH'organismo. Difatti il germe si degti animali che delle

pianle, mentre consta di una forma commie a tutte le cellule non germinal! , e

si compone di un insieme di materie organiche egualmente comuni, possiede

poi la virlualita di svolgersi e di ripetere esattamente 1'idea tipica dell'orga-

uismo genitore. Importa poco a quel che sliaiuo dicendo che la pianta in gene-

rale non abbia un cenlro vero come gli animali, e che le sue parti separate ad

arte sono e possono divenire altrettanti individui : il fatto & che la tal pianta

nel suo' insieme, nelle sue qualita specifiche e nella maniera della sua attivita

vegetativa rappresenta un tipo determinate), che per uessun verso si confonde

con altri tipi. Ecco 1'unila delta specie, la quale ove non fosse un principio

intimo e reale a tulta la pianta, non potrebbe ripetersi nella semen ta. Rivi-

sta Contemporanea, vol. undecimo, anno quinto, pag. 150. Torino 1857.

1 Genesi, c. I.
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Ripigliera taluno: Iddio in quell'atto riferitodal Genesi comuni-

06 alle stesse forze fisiche e chimiche T efficacia di produrre 1' or-

ganismo.

Rispondiamo: Queste parole o non dicono nulla, o moltiplicano

senza pro i principii vitali. E di vero che cosa significa quella comu-

nicazione fattadaDio alle forze brute? Sign ifica aver Egli aggiunta

loro una virtii che esse prima non avevano, ovvero non aver loro

aggiunto nulta di nuovo? Se nulla aggiunse; si usano parole vuole

di senso, quandosi dice comum'co loro; perche una comunicazione.

che nulla da, non e comunicazione. Sepoi Iddio aggiunse loro qual-

che cosa che esse di per se non avevano, questa appunto sara la for-

za vitale, la quale perche sopraggiunta alle forze chimiche e fisiche

-non si confonde con esse. Soltanto questa forza vitale si e moltipli-

catasecondo gli atomi della materia inorganica, e di piu si e fatta

inoperosa, senza perche, nei primi elementi, i quali certo non vi-

vono. Oltreche chi determina quella forza a destarsi dalla sua iner-

zia? Le circostanze. Ma chi pone in alto tali circostanze e ne tlssa

il tenore costaote? Siamo di hel nuovo nel circolo vizioso, se non

si da al germe una virtu sui generis, non propria degli elementi

inorganici, la quale siacapace di attuare in loro 1'organismo: giac-

ch& essi a rispelto del medesimo non altro presentano che una mera

attitudine potenziale. -,
>*,- un^ai-9 Jfo

Ma se il germe prodotto dalla pianta ha una virtu superiore al!e

forze chimiche e Gsiche, a piu forte ragione una tale virtu convien

che competa alia pianta genitrice che ebbe efticaria di produrre quel

germe. Ed ecco come la funzione generative del vivente organico

ci mena necessariamente a riconoscere in lui un principio vitale

diverso dalle forze comuni della materia. A tal conclusione siamo

condotti si dalla inutilita degli sforzi dell arte per far risultare da-

gli elementi bruti una parte almeno deH'organismo ;
esi dalla con-

siderazione delle leggi e delle funzioni proprie dei corpi viventi.

Ogni regola adunque di savio e legittimo filosofare ci persuade a

jiconoscere nelle piante un principio vitale diverso dalle forze chi-

miche e fisiche, dato bando a un irrogionevole e graluito scet-

Ucismo. ,^ ^ /
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STATO PRIMITIVO BELLA MATERIA CREATA

Colui, lo cui saver tutto trascende 2 ossia TEssere assoluto, indi-

pendente ed immutabile, pienamente conosce se stesso ed il sud

potere, e nella sua increata intelligenza ,
che tutto comprende ,

ha

necessariamente 1'idea di cio che non e Esso
,
ma pu6 per Lui esi-

stere, cio& di esseri contirigenti, finiti, variabili, dipendenti da Lui,

cd esistenti nel tempo : conosce s6 stesso, liberta assoluta e somma

perfezione morale, ed ha in se T idea di una liberta conJizionata e di

una virtu limitata ed imperfetta. Mosso dalla sua bonta, si propone

ab eterno di effeltuare nel tempo tali idee , in un determinato

modo
,
ed ecco decretata la creazione. Benche nulla sia ancora

fuori di Lui, gia Esso regna, De'pensali suoi mondi allo Monarca 3.

Ecco il solo senso
,
nel quale il mondo pud dirsi eterno

,
ossia gia

essere stato primache fosse chiamato all'esistenza. Comeche le crea-

ture fossero nutla in s^ stesse, ne vi fosse materia onde trarlo; era

bbjii&Yoq ^^fflo'aolff omrfHrj';' o oivfc* tt^Iftlftj'Bfc
1 V. questo vol. pag. 257 e segg.

2DANTE./^VH,73.
3 TASSO. Sette Giornate. Giorh. prima.

Serie III, vol. X. 42 4 Giugno 1^58.
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tultavia nella mente e nella volonta del Creatore la loro idea, ed il

decreto di crearle; com'e ndl'animo dell'artista il proposito di ese-

guire un lavoro, e I' idea di esso : non erano puro niente rispetto

all Intelligenza creatrice; per la quale e secondo le cui leggi dove-

vano esser fatte 1.

All'atluarsi del concetto divino, all' eseguirsi del divino decreto,

ecco le creature
,
ecco il principio del tempo col principiare del

moto e degli esseri mutabifi. Li trae il Creatore dal nulla, cioe non

li trae da alcun essere preesistente: crea dal niente cioe fa che sieno

le cose le quali prima non erano 2 : ci6 fa senza alcun soggetto

preesistente. E donde Egli le avrebbe tratte? Dalla sua propria so-

stanza, la quale non e se non Dio stesso con tutte le sue perfezioni

infinite? No cerlamente. In essa tutto e uno ed indivisible, perci6

non veggiamo qual cosalddio possa trarre della sua sostanza: nul-

la ci trova se non se stesso, nulla cbe non sia Lui e cbe da Lui dif-

ferisca ed immensamente ne differisca
,
come il finito dall' infinito.

La sostanza divina non ha parti, non e capace di limitazione. Non

e sostanza divina ci6 eh' e circoscritto
, inerte, mobile , variable,

corruttibite; anche meno ci6 eh'& capace d'ignoranza, dr errore, di

pena. Dunque Iddio non ha tratto il mondo dalla sua propria so-

stanza
,
ma ha fatto succedere V esistenza delle creature alia loro

non esistenza, ha dato Tessere a ci6 che non lo aveva, e percio era

nulla, vale a dire non era. Quod mitem non de se, uiiquc de nihilo:

non enim erat aUquid unde faceret, come scrisse S. Agostino 3.

1 Priusquam fierent universa , erat in rations sttmmae Naturae
, quid out

' DQUIiflTlSvlL'tM 2) *~

qtialia out quomodo futura essent. Quart cum ea quae facta sunt ctarum sit

nihil fuisse antequam fierent, quantum ad Aoc, qaia non erant quod nuncsunt,

neque erat , ex quo fierent ; non tamen nihil erant, quantum ad rationem fa-

cienfi*, per quam et secitndum quam fierent. S. ANSELMTS. Monol. c. IX

2 Creatrix Ettentia universa fecisse de nihilo, sive quod universa per il-

1am faeta sunt de nihilo, id est quae prius non erant , nune sunt aliquid . . .

Cum ilia fecit, aliquid fecit; et cum ista facta sunt, nottnisi aliquid facta sunt.

S. ANSELM. ib. c. VII.

3 De Gen. contra lUanich. c. 27.

>
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Senza dubbio quanto e di virtu
,
di forza, di potenza nelle crea-

ture ,
tutto ab eterno eminentemente e nel Creatore , ne per 1' ap-

parire di quelle v' ebbe piu di potenza , che non quando era solo

I'Onnipotente, quantunque qualche polere o qualche forza abbia da

lui ricevuto ogui ente creaio
;
ma non percio la creatura e in pro-

prio senso partecipe della soslanza divina , ne e parte , o modo di

essere, o limitazione o modificazione dell' Essere infinito.

Gli esseri contiugenti o creati differiseono dunque necessaria-

mente dall Essere infinito, dal necessario, dal Creatore, cui essi deb*

bono 1'essere ed il modo di essere, pel cui libero volere sono cio che

sono
,
e da cui pienamente ed essenzialniente dipendono. Tanti dun-

que fra i contingent! possibili vennero all' esisteuza
, quanti Esso

voile, e quali voile e in quello stato in cm voile. Non fece il Crea-

tore quanto pote, ne ci6 era possibile, dacche la sua potenza e ine-

sauribile I, ne fece ci6 che gli era piu agevole , poich all'Onnipo-

tente tutto del pari non e difficile. Numquid Deo quidquam est diffi-

cile 2? Nulla dunque intorno a ci6 possiamo definfre a priori.

Tuttavia sembra che qualche cosa possiamo osare di dire, ris-

petto alle sostanze material!
,
delle quali solamente ora favelliamo.

E in primo luogo si cerca se le leggi fisiche , come la gravitazione

uinversale ,
e le chimiche affinita , furono da bel principio imposte

alia materia tali quali sono al presente, e tali si sono conservate in-

variabili in tutti i periodi cosmogonici. Bench6 della risposta affer-

mante noo possa darsi rigorosa dimostrazione, tuttavia non saprem-

nno dubitarne. Alcuni dicono : non dee parlarsi di leggi di natura ,

allorche favellasi della creazione. Senza dubbio le leggi della natura

non ebbero alcuna parte nella creazione. Essenon poterono creare

in alcun tempo punto piu di quanto il possano al presente ,
ne fuor

solamente nella mente di Dio
,
erano le leggi regolatrici de'corpi ,

\ Non enim impossibilis (iuipotente) erat omnipotens manus tua, quae crea-

vit orbem terrarum . . . multum enim valere tibi toll supererat temper (
il tu&

potere e sempre lo stesso nfe mai si esaurisce) ; et virtuti brachii tui quis re-

sistet? Sapientiae XI, 18, 22.

2 Gen. XV11I, 14.
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allorche corpi non erano. La creazione e un atto istantaneo dclla

Onnipotenza, il quale remle possibile 1'atluarsi delle leggi fisiche e

da questc si presuppone. Ma qui cerchiamo, se tali leggi furono con-

create alia materia, o veramente ilCreatore tardo alcun tempo pri-

ma di sottoporre questa a quelle, o se per avventura Ei la sottopo-

neva da prim i a certe leggi , quali poi cangiava in altre. Ma qual

cosa mai sarebbe stata una materia senza alcuna legge, o di quale

uso? Supporre poi cheil Creatore abbia stabilito da principio quasi

uri governo provvisorio ,
che Egli mud le sue leggi , e questo un

concetto degno della somrna Sapienza? iVo/i e&t Deus ut filius homi-

nis ut muletur *. JXon e la materia unessere intelligeale, al cui vo-

iere possano convenire diversi precetti, a misura del suo crescere o

di esterne circostanze. Nulla ne dice, die le leggi imposte alia na-

tura abbiano lasciato di operare in alcun tempo, cosi come operano

al presente. Se nuovi effetti in altri tempi accadevano ,
se 1'aspetto

della nostra terra (intorno alia quale possiamo dire qualche cosa di

piu die degli altri globi) per diversita di circostanze cangiava, ed

essa presentava fenomeni different! da quelli che avea priina mostra-

ti e da quelli, ch'era per mostrare in seguito, da questa differenza

di efietti, non conseguita , le leggi fisiche esser variate. Allora do-

vrebbon dirsi variate, quando avessero prodotti effetti diversi, rirna-

nendo le stesse circostanze. Come altri ha bene avvertito, un ter-

reno dovrebbe dirsi cangiato di natura, quando seminandoci noi il

frumento, invece del frumento producesse fave. Ma se nel terreno

che soleva dare frumento
,
serniniamo fave

,
esso produrra fave

;
ne

perci6 alcuno dira: il terreno ha cangiato natura ^
ovvero : 1'umi-

dita, il calore e la luce o lo hanno abbandonato o non piu operano

come per I'addietro. II medesimo dee dirsi delle leggi fisiche, dalle

quali ripetonsi le mo Ji ticuzioni sofferte dalla materia : finche le cir -

costanze sono rimaste le stesse, le leggi hanno operato similmente:

allorch^ cangiavansi le circostanze, gli effetti dovevanocangiare, ap-

punto perch6 le leggi nmanevano le inedesime 2. Possiamo dunque

1 Num. XXHI, 19.

2 Cosmogonie et Geologic. ... par i. B. DALMAS, pag. 28.
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supporre e prendere per conceduto, cheleleggi fisichefurono con-

create alia materia, che sono universal! rispettoal tempo comeris-

petto allo spazio , vale a dire sono state sempre le stesse
,
come do-

vdnque sono le medesime
,
e che il Creatore per mezzo di esse die

quc
1

moti che giudico opportuni alia inerte materia, la quale da

per se non poteva darseli, e senza i quali il mondo non sarebbe,

ma msuo luogo una massa inerte e come un immense cadavere. -

Fu la malaria dell'universo creata tutta insierne? tulta nel prin-

cipio del tempo? Qui ancora nulla possiam decidere a priori, ne

le osservazioni possono darci alcun lume. Tuttavia poniamo mente

che niun fomlamento abbiamo per affermare piu creazioni mate-

rial!
,
e che piu degno di Dio ci si presenta il crear tutto in unistan-

te, mentre sembra sentir troppo la debolezza e T umanila quel ri-

tornare piu volte sul proprio lavoro ed aggiungervi come nuovi

ingredient! : rammentiamo che oggidi nulla di nuovo veggiamo

crearsi, ma soltanto da sostanze preesistenti formasi ogni compo-
sto fisico non escluso quello destinato ad albergo dell'anima fatta

ad immagine di Dio
,
talche pare ricevuta qual legge generalissima

di natura, la legge di conservazione
,

cioe che nelP universo mate-

riale nulla si crea di nuovo e nulla si annichila
, onde, trattando di

forze naturali, e.vero il detto: Nil posse creari De nihilo, neque res

(jcnilas ad nil rcvocari *. Dopo queste considerazioni, con tutte le

sembianze di verita ci si presenta il nascere simultaneo di tutta

quanta la materia dell' universo, in un colle leggi ad essa imposte,

tx>l mo'to e col tempo. L'atto della creazione di quarito fu create

in principio, non durd alcun tempo. Tutto, scrive S. Gregorio

Nisseno, rreato fu in un momento e senza -alcuno spazio di tempo :

il principio non ci lascia pensare alcun intervallo: siccome il punto

e principio della linea, cosi il momento e del tempo jMioJsqn ^*-uP

In quale stato apparve la materia nell'epoca della. creazione? Qae-

sta ricerca pare per avventura a non pochi vana ed assurda. Qual

cosa, si dira
, possiam noi sapere di quello stato primigenio delle

1 LUCRETICS De rer. not. I, 266, 67. .< i^f \
t lllM
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cose? Allorche cominciamo a trovare stratificazioni
,
o rotture .

raddrizzameriti o frammenti di strali, o fossili organic!, o indizii di

esplosioni plutoniche o di eruzioni vulcaniche, allora cominciamo

ad aver qualche luce, allora possiamo roncepire speranza di avere,

se non veramente la storia, almeno de' frammenli delta storia del

nostro globo, del quale solo fra i corpi componenti 1' universo ci

e permesso esplorar le vicende. Quegli indizii sono pel geologo ci6

che sono le statue, le medaglie, le armi , gli utensili, le tombe, al-

1'archeologo, che si proponga rintracciar le memorie di un popolo

dimenticato. Ma clii vuole andare di la de' monumenti superstiti,

ascendere al principle del tempo, all'orditie primordiale delle cose,

coslui Ceratis opedaedalea Nitilur pennis^ vitreo daturas JVo-

mina ponlo 2
: di la dai priini tempi slorici

,
oscuri uncli' essi , si

trovera privo di monumenti, fra le tenebre e le favole de' tempi

mitologici.

E in vero meriterebbe questi rimproveri chi pretendesse darci

una particolarizzata descrizione d^llo stato primigenio delle so-

stanze corporee. Ma chi contento di stabilire qualche proposizione

generale, non pretende scendere ai particolari, non ci sembra un

Icaro presontuoso, ne degno di alcun rimprovero.

L'onnipotenza divina poteva creare la materia in quello stato

che piu le era a grado : la sua Sapienza la fece esistere in uno stato

conveniente a' suoi fini imperscrutabili. Alia debole nostra mente

poteva apparire piu conveniente e piu atto a fare splendere la gloria

Divina ndla sua taumaiurga oniiipotenza, il creare un mondo aJul-

toe perfetto,edin particolare la nostra terra con isole, continent!*,

monti, vegetabili , anima'i e sopralutto non mancante dell'essere

capace di conoscere e lodare il Creatore, ne di quanto a tal essere

e necessario ed utile. Gran forza sembra dovesse fare questa ra-

gionc di congruenza nell'animo di Filone Ebreo e cosi di Origene

e di alcuni altri Cristiani
,

i quali tennero il mondo perfetto e

oompiuto fin dal principio, benche venerassero quell' antico e sacro

2 HORATIL-S L. IV, Od. 2.



COXPARATA GOL GENCSI 663

volume, che pare inspgni apertamente il contrario. Al presente i

fatti parlano assai chiaramente, ne v' ha persona mediocremente

istruita in queste materie, che possa credere, il mondo essere stato

adulto e compito fin da principio, ed essere fin d' ailora comparsi

sul nostro giobo 1' uomo o i hruti o le piante.

Poiche al Creatore non piacquefare quella pomposa mostra della

sua onnipotenza, dando ad un tratto 1'esistenza ad un mondo com-

piuto co' suoi abitatori, possiamo credere che piuttosto volesse far

mostra di sua possente sapienza, creando la materia nel suo piu

semplice stato, ed imponendole immediatamente quelle opportune,

semplici e fecondissime leggi , che tuttora la reggono : per mezzo

di queste gli piacque operare in seguito quanto da esse consegue

e puo per esse prodursi , intervenendo Egli immediatamente e

straordinariamente ailora soltmto che all' opera da efffettuarsi non

erano quelle sufficienti. Iddio e uniforme nel suo operare: ora

al preseute Esso opera nell'universo con volonta uniforme e per-

manente, per mezzo di queste leggi da Lui imposte alia natura

(all

1

universo materiale) : gli esseri orgarrizzati eziandio per mezzo

di esse leggi da piccoli semi od uovi passano gradatamente allo stato

di grandi alberi e di grandi animali
, atti a perpetuare la specie.

Non e punto verisimile, ehe Iddio diversamente operassenegli an-

tichi e ne' primi tempi : Ego Dominus et non mutor *.

Questa sentenza ci appare sola probabile, esclusa la crea^fone si-

multanea di un mondo compiuto a un dipresso quale or lo vedia-

mo. E invero non e facile persuaders? che fra 1'e cose, le quali po-

teyano conseguire dalle sapientissime leggi imposte alia natura,

una parte il supremo Legfslatore volesse produrre tutt'ad un trat-

to perfetta, e poi, lasciando il tutto imperfetto, aflff-dasse 1' altra

porzione alle leggi di natura. Anche meno probabile ci appare che

la somma Sapienza, volendo fare tutte le cose immediatamente,

senza mezzo e con istraordinarii comandi, rimettessesenza bisogno

piu volte le mani all'opera sua, ed oggi ne facesse sola una parte e

domani un' altra.

^i-'i-vVj i.nn\t. iv; >a li'^n-.twiw V>i-jVii,-?i ^ ',t,fn\ti>\-/i<H'^
%

..^M"ll K ., f
''''

,$ 50 , n .1 a

i MALACH. Ill, 6.
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iliiun J'jii .nh-tir.iii i.'l-A. . .

-
piete. oJgaun jpr>| !<

Per queste o per somigliantj ragioni noi abbiamo, nclla IntrodU-

zione, sospettato, che la mente sagacissima di S. Tommaso di Aqui-

no, allorche dellava i Gommentarii sul Maestro delle sentenze, si

movesse a giudicare che la piu volgare interpretazione de'sei gior-

ni genesiaci fosse menoatta adifendere dagli scherni degl'increduli

la sacra Scrittura, e preferisse quella di S. Agostino, benche
,

sem-

bri meno letterale. Checche sia dclla interpretazione biblica di S.
1 .;)"' ~< Mrn

Agostino. la sua dottrina filosofica, chi ben la intenda, riducesi a
.

dire che Iddio fece immediatamente dal principle quanto non puo

prodursi per le leggi natural!, come le sostanze spirituali e gli elq-

menti de'corpi, e poscia, per mezzo di esse leggi e delle forze o vir-

tu o comunque piaccia appellarle, da Lui date alia materia creata,

produsse il rimanente. Se poi rispetto alle forze da Dio postc nella

materia, S. Agostino non parlo come farebbe a'di nostri, escmbr6

talora troppo restringerle e talora per avventura estenderle piu

del dovere, niuno dee prenderne maraviglia.

La esposta dottrina, nulla detraendo alia potenza ed all' aziqne

del Creatore, ne pone in piu bella mostra 1' ineffubil sapienza, la

quale fin dal primo crearle, dispose tutte e singole le molecole ma-

teriali cosi aggiustatamente, e dotolle di leggi si opportune e nella

loro semplicita cosi efificaci, da doverne seguire tanti mirabili efrett!

per la formazionee per la conservazione de' globi e in quei primi

piu antichi tempi e nel decorso de'secoli. Abbiamo detto, che nulla

detrae alia potenza ed aU'azionedel Creatore: -impexocchc Egli so-

lo, che cre6 la materia quale e quanta voile e nello stato, in cui gli

piacque porla, egli solo la conserve, solo le impose e le conserve

quelle universali leggi di moto, le quali perci6 appunto giustamen-

te diconsi leggi, perche procedono dalla volonta del Legislatore su-

premo, promulgate nei fatti. La materia e inerte e passiva: lo spi-

rito 6 attivo. Corpus non movet, sed movctur'-V.

1 Materiam natura tua putamus prorsus inerlem, nimirum prorsut indif-

ferentem ad motum, vel quietem , ita tit determinatio pcrseverandi in eodem

statit , et electio motns uniformis et rectiUnei prae aliis et reliquantm virtwm

\t.V. \
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Qual sara questo stato semplicissimo della materia, nel qualc

possiamo immagiparla nel principio del tempo? Se'niuna composi-

zione ossia ft a sostanze omogenee o fra eterogenee si suppone esi-

stcnte da principio, niuna aggregazione, niuna combinazione, nou

dobbiamo dunque supporre da principio ne rocce, ne masse solide,

ne liquid!, ne crislalli, ne alcun corpo composto. Percio sara tutta

la maleria senza alcun legame, divisa o sbricciolata nelle sue mini*

me ed ultime particolette o, come suol dirsi, in atomi, separati uno

dall'allro, e collocati ciascuno ove allaSapienza creatrice piacque di

collocarlo: quest! atomi, apparterranno tutti ttlle sostanze semplici
11 *cdelementan.

Ne punto questo nome di atomi oggidi spaventa chi sia mezza-

namenteal giornodello stato^dellescienze: perocche ora non tratta-

si degli atomi di Epicuro, vaganti a caso pel vuoto, e finalmente per

bella sorte riuniti a forrnareil cielo, la terra, il mare e eli animali *.

. .

Si trattadi atomi, retti da leggi regolarissime, de'quali si determina

il peso relative, i quali nelle combinazioni unisconsi in proporzio-

ni determinate e fisse, e spesso formano cristallizzandosi de' polie-

dri di perfetta regolarita-, e perci6 di atomi, che al tutlo escludo-

no e confutano 1' assurda ipotesi del caso. Le dottrine atomistiche

de'moderni chimici, comiriciando dalle indagini di Dalton (e se si

vuole dalle speculazioni di Higgins) fino alle ultime pregiabilissime

-

omnium impressto pendeant unice a libera quaJam voluntate suprtmi naturae

Opificis.... Hoc pacto natura erit aggregatumearum omnium legum, quas pr^t>i

arbilrio iuo Idem, dum orfiem conderet, sanxit ; naturae investigatio erit in-

qttisitio in easdem leges ecc. BoscoviCfl. DC maris aestu. Romae 1747, p. 49.

1 Sponte sua forte offentando semina rerum

Multimodis, temere, inca$sum, fru$traque coacta, .-Qiq {

Tandem coaluerint ea, quae coniecta repente ;

Magnarum rerum fierent exordia semper,

Terra'i, maris et coeli, generisque animatum.

hltml. II, 10B8.
inn'nsi8 SM j\V(\ntsi^s\<^ \i

j

j , .swjVoJtt 5

5s *iHn 8iq[ imiVl?>9' Sa %>rtov *wo* olmw is ^M^BJ-/
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del sig. Dumas *, non meno della teorica della crisfallizzazione,

sono un eccellente commentario delle belle parole, che al Oeatore

volgeva lo scrittore della Sapienza: Omnia in mensura el numero

ft pnndere dispomisli. C. XI, 21 .

Ne v'ha ragione alcuna per supporre create, ad un tempo cogli

atomi delle sostanze semplici ordinarie o inorganiche, lemoleoole

organiche. Non esiste, come in altri tempi pote sospettarsi, una

materia di suo genere, e diversa da ogni altra, propria esclusiva-

mente de'corpi organizzati. Da questi traggonsi molte particolari

sostanze, le quali non si rinvengono nella natura inorganiea e di-

consi materiali organid ; ma questi medesimi sono com post i di de-

menti organogeni (detti ancora maleriali mediati e primilivf) e fra

questi non se ne e rinvenuto un solo, il quale non trovisi eziandio

fra le sostanze inorganiche. I moderni chimici sono poi riusciti a

produrre artifizialmentealcuni materiali organid meuo complicuti,

came lo zucchero e 1'alcool, bencbe non mai un essere organizzato

(ne pure appartenente al regno vegetabile) e nemmeno un organo,

ossia una parte atta ad esercitare qualche funzione vitale.

vero, noi non sappiamo con certezza quante e quali sieno le

sostanze semplici. Ne' recenti trattati di ohimica si avverte, con tal

voce intendersi ora non altro che sostanze indecomposte, le quali

e non altre si sono osservate formare come elementi i corpi compo-

sti, e le quali possono riguardarsi come semplici (primordia rerum,

corpora prima, principia), finche i fatti non tolgano loro questo

onore: pud dunque essere che le sessantatre sostanze semplici de'piu

recenti trattati di chimica, o almeno alquante fra esse, non sieno

tali in proprio senso. Anche piu e verisimile che esislano altre so-

stanze semplici da palesarsi alle indagini future dei chimici, o da

restare ad cssi per sempre ignote, perche sepolte nelle profonde

viscere della terra, inaccessibili all' uomo. E uscendo del nostro

globo, quante sostan/.e semplici non possono esisterfi in tanti altri

1 Sur les equivalents des corps simpks, par M. I. DUMAS. Coinples Rendus

de 1'Ac. Novemb. 1857.
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globi ! Ma tuttocio poco importa nel nostro caso. Le sostanze sem-

plici,
cioe non composte di piu sostanze eterogenee, esistono cer-

tamente. Corpora sunt porro partim primordia rerum, Partim

concilio quae constant principiorum *: e una verita in tutti i tempi

riconosciuta. Oraqueste sostanze elementari ochimicamente sem-

plici (quali e quante esse sieno), possiamo crederle create senza

piu da principio. Cosi molti hanno pensato e modern! e antichi. S.

Gio. Damasceno 2
insegna Iddio aver fatto dal nulla cieli

,
terra e

quanto e in essi
;
ma alcune cose imnriediatamente, cioe gli ek'menti,

ed altre per suo volere essersi formate di essi element!. Senza pre-

tendere di sapere piii
di quanto ci e lecito sapere, possiamo imma-

ginare I'universo, composto degli element! al presente conosciuti ,

(che possono abbastanza bene rappresentare i veri elementi) senza

brigarci degli altri, forse esistenti, ma a noi al tutto ignoti, equelli

immaginare, non gia congiunti da coesione o da chimica attrazio-

ne, ma divisi nelle loro minime particolette , e queste disseminate

nello spazio, isolate e disgiunte, distant! ed indipendenti I

1

una dal-

1'altra.

Se queste sostanze indecomposte, che hanno resistito a tutte le

forze della odierna chimica, si formarono primitivamente da altri

elementi , e da d'rre che arcigrandissima era T attrazion chimica la

quale tra quesli si esercitava, almeno nello stato atomico, e la quale

li ritiene combinati, e perci6 furono probabilmente i primi compo-

sti, e sembrano avere stretto uncoll'altro, direbbe Dante, Talvime,

che giammai non si divima 3.

Alcuni opinano, che la materia ponderabile sia tutta omogenea,

le ultirne particelle dei diversi elementi chimici sieno probabilmente

constitute dal la condens^izione o dall'unione atomica, edifferiseano

una dall'altro soltanto pel nutnero o per la disposizione degli atomi

component! congiunti. Questo pensiero non solo e stato accarezzato

.' Hi :i'j& o

1 Luc RET. f, 484.

2 De Fid. Orthodox^ L. II, C. f .

3 Parad. XXIX.
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da Gsici speculativi, ma trova qualche favore anche presso gli tpe-

rimentatori. Questo unico corpo seraplice , questo elemento dreli

elementi potrebbe esserc o 1'idrogene (il piu leggoro de'corpi pon-

derabili conosciuti} o piu verisibilmente una sostanziuola (scono-

soiuta in istato d' isolamenlo ) il cui peso atomico fosse la m*

altra parte aliquota di quello dell' idrogene l. Comunque sii^i. su

questa formazione delle prime molecule de'corpi chiamati semplici

ebbe luogo, questa fu certamente opera de' primissimi tempi, opc-

rata per divin volere con mezzi a noi aftulto sconosciuli. E noi ,

senza entrare in queste difficili indagini, al noslro scopo no;:

cessarie, e dalle quali niuna certezza otterremmo, possiamo, come

poc' anzi dicevamo, immaginarci, ci6 che poi fu il moudo nel suo

proprio e candido senso, non essere stato da prima se non una con-

gerie di tutti gli atomi delle varie sostanze elemental'!, senza al< unc>

de'corpi, che sappiamo essere composti. Questo miscuglio degli

elementi corporei senza alcuna apparenza di quanto ora cade sotlo

i nostri sensi, fu detto materia informe 2
.

Per ispiegare molti fenomeni della elettricita, e prineipalmenle

per render ragione di quei della luce e del calorico raggiante, si

ammette assai generalmente, oltre 1'esistenza della materia piu gros-

solana edatta a pesarsi (ponderabile),quelladi altra materia sottile o

dell'etere, in cui tulti i corpi ponderabili sono immersi, che in essi

tutti s' incorpora e, come pare, nelle different! sostanze diversamrn-

te abbonda ed ingenera in esse diverse propriela. Questa ma'eiia

sottile, diversa dalla ordinaria e piu conosciuta materia
,
la veggia-

mo comparire con varii nomi ne'diversi tempi e nelle diverse ^cu >'('

di filosofia naturale ( Liquidum et gravitate carentem Adhrra , nee

quidquam terrenae faecis habentem. Ovid. Metam. I, 67); ne pare

agevole fame a meno. Non e di questo luogo entrare in questioni in-

torno a questo etore e difenderc la dottrina, comune fra gli odierni

m ,. n
1 V. DCMAS 1. c.

2 Comp/wre* antiquorttm initio rertim et antedierum sex opera, informe

quiddam et inconditum a Deo procreatum cement, quod 3Xr,v vtl materiam .'/<

pellant. PETAVIFS Theol. Dorjm. DeOpif. L. I, c. IV, . I, 2: c. XV. *. 1,2.
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fisici. Ci basti osservare clie, se i fenomeni ci muovono ad ammetter-

lo, ci muovono ancora a crederlo
,
come il resto del mondo corpo-

reo, creato da Dio in principle, ma isolate e non combinato con 1'al-

tra materia. Tal combinazione peraltro, posta la forte attrazione fra

esso etere dovunqtie diffuso e gli atomi in esso immersi, sembra ch

dovesse essere anteriore a tutte le combinazioni a noi note della ma-

teria, come pure la piu malagevole a disfarsi.

Che il primiero stato della materia fosse tale quale lo abbiamo

concepito ,
e supposizione comunemente accettala

,
come sola veri-

simile. II sig. Dal mas ci present a tutta la materia elementare del-

I'universo, tulti gli elementi de' corpi ponderabili ed imponderabili,

creati allo stato atomico e caotico , formanti una sola immensa ne-

bulosa di materia invisibile ed impalpabile. Talefu, aggiunge, !o

stato primo della materia elementare, secondo i fisici e gli astrono-

mi modern! : tale fu ancora il suo primo slato secondo Mose *
.

L'illustre A. Ampere ne' suoi scritti cosmologici
2

(ne'quali non

meno del noto ingegno dell'autore lodiamo il suo rispetto pe' libri

sacri) immagin6, tutti i corpicciuoli o sia semplici o compost!, i qua-

li concorsero alia formazione del sistema solare ed in particolare

della terra, essere stati da principle in istato di gas-, dal che conse-

gui'ta,
la temperatura di essi corpi allora senza comparazione piu

elevata, che non sia al presente. Volendo ascendere a' primi feno-

meni fisici, parmi non sia da far motto di corpi composti, i quali sup-

pongono gia compiuta un' operazione , cioe la combinazione. Quel

calore iniziale poi cosi irnmenso sembra non punto necessario e me-

ramente ipotetico. Affinche quelle particolette fossero tra loro dis-

giunte, non era necessario lo stato di gas, o che esercitassero una

mutua ripulsione, mentre poi dovevano attrarsi econgiungersi: ba-

stava ,
fossero collocate da principio ad una certa distanza le une

dalle altre, come tanti minimi solidi soggetti alia legge dell'univer-

sale gravitazione.

't*j> i<UVV

'\^A Op. cit. png. 87pw\> ,i>'Jtna Jtjui0ivl>o'w| >sVi-

2 Rtvtie dcs dtit* mondi*. Juillet i833.
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Piu volte dai modern!, dopo Laplace, dices!

sta congerie atomica primitiva. i\Ia, checchesi pensi della materi*

nebulosa degli astronomi,i quali talora I'appellano /b./orco,noi non

conosciamo materia, di cui sia essenza o essenzial proprieta il risplen-

dere : niun corpo e luminoso per se in istrelto senso, e allorche un

corpo cosi e appellate , non altro si vuole intendere se non che la

sua luce non e aliena e comunicata, come quella de' pianeti e de'sa-

teliiti. I corpi di lor natura sono oscuri : le tenebre sono per natu-

ra anterior! alia lure: il risplender di essie cosa nceidentale, prodot-

ta da esterne cagioni. dunque da credere che da principle la ma-

teria creata fosse oscura ed invisibile, e percio non avesse I'alla tem-

peratura del calor luminoso.

Tuttavia non vorremmo mantenereche essa fosse o restasselun-

gamente allo zero assolulo di temperatura: un certo grado di lem-

peratura sembra condizione essenziale di qualunque cbimica com-

binazione, ed e da credere, per analogia, < he niuna awerrebbe ne

meno fra gli atomi, se questi fossero allo zero assoluto. La maleria

e inditTerente al moto ed alia quiete -. ma in uno di questi due slati

conviene che sia, poiehe non v'ha stato di mezzo. Percio cosi ci e

lecito supporre gli atomi ne' primi istynti della loro esistenza in

quello stato di moto tremulo, il quale sembra costituire il calorico,

come immagiriarli senza tal movimento e privi al tutto di calorico.

Nondimeno osiamo proporre unacongetlura. Fortissima attnizione

sembra esercitarsi tra I'ordinaria maleria e 1'etere o la materia im-

ponderabile. In virtu di questa legge divina dovette nei primi tem-

pi questa a quella congiungersi con vincolo indissolubile
,
e I'etere

cingere quasi eon unaatmosferaciascuna molecola dell'altra mate-

ria : questa operazione pare che potesse destare
,
tanto in qtieste

molecole, quanto nell
1

etere
, que' movimenti

,
i quali producono o

piuttosto i quali sono ci6 che appelliamo calorico. Ma non abbiamo

alcun fondamento per sospettare ,
che questa temperatura iniziale

giungesse allo zero ordinario de'nostri termometri (assai superiore

al vero ed assoluto zero) ossia alia temperatura del ghiaccio . che

fondesi
,
e molto meno alia temperatura del calor luminoso.
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Dovremo durique dire die lo stato primitive) del mondo fu il

caos? Non v' ha seria difficolta contro questa voce, purche ben si

concepisca la natura di questo eaos. Scrive S. Ilario :

Qmnia cum tegeret nigrum Chaos, altaque moles

De-super itrgeret informis corpora mundi,

Nee species, nee forma forct; Deus intus agebat 1.

II nostro caos non e eterno, ne inereato, come quello degli antichi

gentili. Cominciamo da Dio creatore della materia non gia dalcaos,

cooie Esiodo
,
Ovidio ed altri antichi. Udiamo il Sulmonese

,
ove

comincia le sue metamorfosi dalla grandissima e verissima meta-

morfosi, che fu la mutazione della materia informe nel mondo pro-

priamentc detto, perfezionato, adornato ed abitato.

Ante mare et terras et quod tegit omnia coelum,

Unus erat tolo naturae vultus in orbe,

Quern dixere chaos, rudis, indigestaque moles 2.

Non pone da prima se non materia confusa : ne poscia ricorre ad

un Dio ed alia miglior nalura per dare 1' essere al caos
,
ma piut-

tosto per disfarlo e sostituirgli 1'ordine.

Hanc Deus et melior litem natura diremit,

Nam, coelo terras et terr-is abscidit undas etc.

Ne era nel nostro caos confusione e disordine, se non apparente;

raentre tutto era posto nel luogo conveniente, e leggi sapientissime

tutto reggevano e tutto disponevano all' ordine manifesto futuro
,

^ n
1 Carm. ad Leonem S. AGOSTfNO , De Gen. cont. Manich. c. 5. Prima

materia facta est confusa et informis, unde omnia fierent , qua distincta at-

7c formata sunt: quod credo a Graecis f^c, appellari. Sic enim et alio loco

Itgimus dictum in laudibus Dei: Qui iecisti mundutn de materia informi : quod

aliqtti codices kabcnt : de malcriu invisa.

2 Metamorph. I, 5. Alcuni leggono: Ante
,
mare et tellu$ et quod tegit om-

nia coelum, come leggesi in qualche codice, ed allegano a favore di questa le-

zione due luoglii paralleli di Ovidio medesimo: Fast. \, 106 Ignis, aquae, tel-

lu$, unus acervus erant Art. II, 468. Vnaque ervnt fades, sidera, terra, fre-

tum. Secondo questa lezione quell'anfe, posto assolutamente suonerebbe: an-

te rerum originem: in principio.
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il quale dovea partorirsi da quell'apparente confusione. Concreato

fu ordine e co&lrullo AUe sustanzie , noi diciamo con Dante. Ovi-

dio vedeva nel caosdiscordia, lite e baltaglie. (Aon bent iunctarum

d.scordia semina rerum Frigida puynabanl calidis, humentia

siccis ecc.) Noi vediamo piuitoslo aimcizia ed amore in quelia con-

gerie atomica anelante all' unione , donde erano per uscire tanti

globi compatli e solidi, e tante combiuazioni generate dalla concor-

dia di sostanze eterogenee. *coaH|que ttfat

Dira per avcntura taluno : a qual One il Creatore. che tutto po-

teva fare in un attimo, senz' alcuna difficolta. pote volere che le co-

se si facessero lentamente, e la terra e gli altri globi in un lungo

spazio di tempo restassero disadorni, inabitabili e in qualche sense

inibrmi, e soltanto a poco a poco si andassero , a cosi dire
, orga-

nizzando, secondo le leggi da Lui imposte alia natura? Iddio e suf-

ficiente conoscitore della sua sapienza e potenza ; ne ha duopo .

come Tuomo, di alcuna pruova sperimentale , per conoscerne i li-

mili, che non sono. Egli opera a (in di sua gloria, ma in quanto

essa e benenon suo, ma di chi lo glorifica, perocche il glorificarlo

vale ben conoscerlo ed apprezzarlo, nel che sta riposla la suprema

perfezione delle nostre supreme patenze: ma in que' primi tempi

dov'era la creatura intellettiva, ammiratrice dell' opera e delle leg-

gi del Creatore?

A chi cosi interpellasse, altri potrebbe in luogodi risposta ram-

inentare, che incomprensibili sono i giudizii di Dioed investigabili

le sue vie, e niun di noi fu ammesso al suo consiglio ,
che 1' uomo

non puo veder tutto Calia-veduta corla d'una spanna, e percid dob-

biamo star contenti ai fatli, a sapere cio che e o fu, senza indaga-

re troppo curiosamente il perche. Si avverta poi che quelia diffi-

:olta, se difficolta e, urge non meno coloVo, i quali vogliono tutto

V universe creato e formato in sei giorni di ventiquattro ore : di-
I i > .tWSIIJWJlMl JuM,&J HlWifcltJfTw IW5^ T>m JWJB^ TJW <rw

nanzi agli occhi dell' Eterno mille anni non son piu di un giorno o

di una piccola frazione di un giorno i
.

1 Ps. LXXXIX, I - 11 PETRI III, 8.

7 Ci .7. .\vt ,U1
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Rispondiamo poi primamente, non apparir punto strano cbe

Tinimutabil Greatore volesse seguir da principle quella regola,ch'e-

ra per seguitare nel decorso de' tempi, nel quale veggiamo tutte le

cose nascere in islato imperfetto e come di rudimento
,
ed a poco

a poco crescere e perfezionarsi, secondo le leggi naturali, ed in par-

ticolare tutti i corpi organizzati.

In secondo luogo rispondiamo ,
la difficolta appoggiarsi ad una

falsa supposizione. Niun fondamento abbiamo per negare (stando

ancora fra i termini della sola filosofia) cbe ne' primi tempi fossero

le creature intellettive incorporee ,
benche ancora non fossero le

anime umane
,
e die Iddio

,
colla sua onnipotente virtu , fino dal

principio del tempo creasse insieme dal niente 1' una e 1' altra so-

stanza, la spirituale e la corporate ,
cioe 1' angelica e la mondiale,

per poi produrre nel tempo prestabilito la umana, constante di spi-

rito e di materia *. Non appare punto inverisimile
,
che gli spirit!

creati ed intelligent! spettatori fossero della grande opera dell' In-

telletto creatore, e ne andassero sempre piu penetrando la sapienza

nello svolgersi del suo mirabil lavoro. E se altri creda
, appunto

dalla improbabilita dell'essersi compita la grande opera di Dio sen-

za spettatori capaci di trarne pro, probabilmente dedursi 1'esisten-

za d' intelligenze angeliche in quei primi tempi, non ci avra con-

traddittori 2

-infi'i fiteqqen ii>ooul ni ^ddsiJoq hJl- > A

tfirtittiilro'jfii hi iirfl lix iii'ihjjili i oflQ2 iUd^ti
1 (i Dens. . . . sua omnipotent! virlute simul ab initio temporis utramque de

nihilo eondidit creafjiram, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et

mundanam et deinde humanam quasi communem ex spiritu et corporc consti-

tutam. u Gone. Lateran. l^f.j ^j^ 919^1 jj2 fi

2 Paullatim in rerum conditu progredi Diuinu Sapientia voluit , et rude

pritmtm atque imperfectum opus edere; lit qui spectators erant Angcli , qui~

busdam veluti gradibus ad perfectae summi Opifids tapientiae intelligentiam

cfmdtteerentur, ac pedettntim per rerum creatarum vestigia pcrvenirent. Pc-

TVVICS Theol. Dogm. De opif. L. i, c. IX, S */2.

* omoig nir ii> saoiseil sloooiq enu ii

Serie ///, vol. X. 43 7 Giugno 1858.
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I FRATELLI BELLA MISERICORDIA

Ragionando altrove del vario costituirsi che in varii tempi han

fatto nella Chiesa le famiglie religiose, noi notammo, e debbono ri-

cordarlo i nostri lettori,, che essc risposero comunemente ai nuovi

bisogni che, col volgere dei secoli, nella societa cristiana si venivano

manifestando. Perciocche, cssendovi nella Chiesa elemcnti fecondis-

simi e di efticacia maravigliosa a sopperirea quei bisogni, era natu-

ralissimo che nell' associazione si cercasse modo di rendere quegli

elementi stessi anche piu vigorosi ^
il che si otteneva col eoncorso di

molti al medesimo intendimento, col professare la perfezione evan-

gelica, coll' organarsi e disciplinarsi a regola d' Istituli, i auali furo-

no per antonomasia detti Ordini, colla sanzione, colla tutela, colla

immediata sopraintendenza della Chiesa, e da ultimo col perpetuarsi

alia maniera delle specie o degli csseri morali, come piuttosto di-

cono, i quali restano per lunghi secoli i medesimi ad onta dell' in-

cessante mutarsi e suc?edersi degl' individui. Ora noi medesimi, in

articoli di data pivi antica
,
discorrendo i varii sistemi

,
onde nel

moderno tempo si e adoperalo per migliorare la condizione materhi-

le e piu ancora la morale delle prigioni, osservammo questo essere

un nuovo hisogno della moderna societa, al quale il consueto pre-

sidio di qualche religiose sodalizio non si sarehbe fatto aspettare

lungamente. Ne ci arroghiamo il vanto di profeti, quand' anche non
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avessimo saputo che gia nella Chiesa cominciava a sorgerequalche

cosa di rispondente a quel bisogno : quella era una semplice indu-

zione dai casi simili, e non ci 6 bisogno di vatic inii per attendersi

riel secolo dccimonono quello, di che la Provvideoza, e stata largst

a tutti i secoli che lo precess^ro. Mi
,
come dicemmo , allora non

no avevamo che una vaga idea e molto incerta: al presente pos-

siamo dire con tutta verita che la cosa e fatta, essendo gia costi-

tuila nella Chiesa una famiglia di Religiosi che hanno, se non per

unico, certo per precipuo loroscopo I assistenza, il servigio, la cul-

tura delle prigioni; ed essi sono appunto i Fratelli di N. Donna del-

la Misericordia, dei quali vorremmo dare in queste pagine qualche

contezza ai nostri lettori.

Ma innanzi tratto ci si potrebbe chiedere come mai Tassistenza.

il servigio , la cultura delle prigioni si possano considerare come

un bisogno nuovo del nostro tempo ,
e come anzi esso non sia stato

di tutti i tempi, come in tutti i tempi vi furono prigioni, e si tenne

per opera di miserieordia, il visitare i carcerati ,
fin da! momento

che Cristo redentore avea degnato di pigliare in certa guisa la per-

sona di quei meschini, riputando fatto proprio a se il bene chggr
amore di Lui ai carcerati si fosse fatto : In carcere eram et venistis

ad me. Tuttavolta egli si vuote osservare che quando parlasi di bi~

sogni nuovi, raro 6 che s* intenda di tali clie sustanzialmente anche

innanzi non fossero; e certo anche prima deH'Ordine dei Predica-

tori si predicava, come altresi Tospitatita ed il servigio degl' inffermi

si praticava dai Cristiani molto prima che si stabilissero gli Ordini

ospitalieri e quello di S. Giov. di Dio. Si chiama dunque nuovo

bisogno anche il solo farsi piu. intenso
, piu ampio , piit sientito di

un antico^edogni volta che o venrtaro meno i consueti mezzi di sop-

perirvi, o per nuove cagioni si resero apportuni e necessarii me/zi

piu copiosi , quasi sem.pre sorsero nolla Chiesa anime forti e risolu-

te, che tolsero a lofo carico quel compito ,
e seppero stringersi

attorno molti imitatori e figliuoli per trasmetterein dolce retaggio

ai seguenti lo stesso desiderio di far quella data specie di bene, si

che I'opera ne acquisia perpetuita e consistenza.
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Ora qtiesto appunto ci avvisiamo essere incontrato a'di nostri quarr-

to al bisogno che per qualche religiosa Istituzione si provvegga al-

V assistenza dei prigionieri : e ci6 per ragioni che non fia fuori di

luogo il toccar brcvemente, cominciando dalla primadell' essersfhe

tanto multiplicato il numero e dalla probabilita che sia per multi-

plicare anche pifo per V avvenire. Non essendo stati i nostri antichi

molto accurati nelle statistiche, a noi non e datoil risapere per mi-

nuto qual fosse il novero di siflatti sventurati per ciascun anno net

tale Stato, nella tale citta o provincia colla proporzione risponden-

te al novero degli ahitanti. Ma da che le osservazioni statistiche' cV

minciarono ad essere fatte di pubblica ragione, 1' incremento sem-

pre crescente dei rinchiusi nelle pubbliche prlgioni ,
sia per custo-

dia sia per pena, e un fatto innegabile e costante, il qualepuo bene

essere dissimulate dagli adoratori del moderno progresso, ma che

non per questo parla meno elbquentemente dello scadimento mo-

rale, onde lemoderne generazioni van dechinando al basso. E d'al-

tra parte benche dai tempi andati non sianci stati tramessi i precisi

noveri dei prigionieri, il certo e che vi erano prigioni in numero as-

sai minoreche non abbiamo noi, i quali, come tutti sanno, ne veg-

giamo non poche fabbricate di nuove, e parecchie che divenner taii

dopo essere stati alberghi di santita ed ostelli di sereno e casto vi-

vere rlaustrale, senza che sappiasi che delle antiche ne siano state

dismesse parecchie. II quale notevolissimoaccrescimento di prigio-

nieri, oltre alia scaduta morale, ha eziandio un'altra ragione dalla

mitezza dei tempi moderni : la qnale appena conosce altro modo di

punire i delitti che la reclusione; e cosi ne ban dovuto essere in tan-

to maggior numero i reclusi, pei quali il grado della pena per poco

non ha altra misura d'inlensita, che il tempo piili
o meno lungo del-

la reclusione. Dove notate per vita vostra : noi non censuriamo il

sistema
,
ma solo notiamo il fatto che ha dovuto essere necessaria

conseguenza di quel sistema: e sarebbe ingiustizia e falsita sommn so

altri da queste parole volesse pigliare cagione di accagionarci, quasi

facessinio Tapologia dello staffile e della corda. Dovendola pena ri-

spondere alia gravid del delitto . o?ni qnal voHa non si ammetla
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altra pena cbe 11 toglierela liberta individuale col rinchiudere, i di-

versi gradi di essa pena non sipotranno misurare in altra maniera,

che colla maggiore o minore durata della reclusione, fino ad inflig-

gerla per cinque o sei lustri. Vero e che in un siffatto sistema al-

cune savie persone e versate in questc materie si avvisano di vedere

non piccoli sconci moral!, portando opinione chele pene corporali,

applicate discretamento, avrebbero maggiore eflicacia, diciam cosi,

personalc nei delinquent, dei quali non consumerebbero la vita nel-

1'inerte rimanersi a imputridire anima e corpotra lo squallore di un

earcere; quando per contrario le in terminate reclusioni si volgono

in abitudine non molto incomoda per la gente poverissima che ela

delittuosa comunemente, e quasi tutto il danno ne ricade sopra le

grame famiglie, a cui si sottrae il marito ed il padre per interi lustri

col carico di aiutarlo in prigione, in vece di esserne aiutati in casa.

Ma, come dicemmo, noi non vogliamo nulla dire di definito intorno

a questo punto, parendoci cosa dilicatissima che ha molte ragioni

pel pro e pel contra
;

e ci sovviene che offertoci alquanti anni

sono dall'egregio professore Francesco Orioli uno scritto, nel quale

egli studiavasi di dimostrare, come in opera di pene da infliggersi

ai delinquenti, la parte che in vista sembra la piu severa, riusciva

nel fatto la piu morale al delinquente stesso e la piu utile alComune,

noi ci scusammo dall' inserirlo ne! nostro quaderno, ad onta che al-

tri lavori di quel nobile ingegno vi avessero gia fatto di se bella

mostra. Mettendo dunque dall' un dei lali la quistione se sia o non

sia ben fatlo che tutte le pene riducansi poco meno che alia sola

differenza di maggiore o minore lunghezza di prigionia, il fatto e

che da quel sistema ne dovea crescere in gran maniera il numerc

dei prigionieri.

II quale si faceva ancora maggiore dallaprolissitadei procedimerr-'

ti criminali, eziandio quando una colpevole oscitanza di chi ne ha

il carico non aggiunga del suo inulili indugi al tempo non brieve

che la inquisizione, secondo i nuovi metodi
, per se stessa richiede.

Questi, ordinati a dare la picna liberta di difesa all' accusato e le

possibili guarentigie alia innocenzn, che potrebbe trovarsi ravvolta
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nelle apparenze del delitlo per colpa della oalunnia o dell'errore, si

trovano costretti ad incederc col pie di piombo, e nessuno e a cui

non debba parere bella e lodevole questa lentezza. Ma un tale van-

taggio, come quasi tutti i beni umani
,
ba dall'aHra parle I'incon-

reniente di protrarre bene a lungo la prigionia dcll'accusato, ogni

qualvolta la sua detenzione nel carcere e necessaria al procedimento

giudiziale-, fmito il quale, se si avvera 1'innocenza, non e possibile

rifarlo dei mesie forse degli anni passali in prigione; trovata poi la

colpabilita, non si suole sempre, e talora non si puo computare nel-

la pena il tempo passato in custodia. E^covi, p^r esempio, il caso di

un imputato di omicidio, dal cui processo risulto una cosi tenue col-

pabilita cbe, secondo il Codice, la pena ne variava tra i sei mesi e

un anno di reclusione. Ma quando si venne alia sentenza, il pove-

retto era gia stato diciotto mesi in carcere, ed applicatogli anche

il minimo della pena , egli restava in cerla guisa in credito di un

anno di prigionia colla umaria giustizia. Ma voi copite bene cbe la

umana giustizia in questi casi e impotente di mano, come in niolti

altri e losca di occbi
,
ed il solo conforto cbe pu6 aver I'uomo tra

queste strette e I
1

attendersi con tranquilla rassegnazione ai com-

pensi, alle retribttzioni edagrinfallibili ragguagli della divina. Tor-

niamo a dire non essere nostra ititenzione condannare ne metodi,

ne persone; ma volemmo aggiungere questa terza cagione della

prolissa custodia alle altre due. dei multiplicati delitti e della uni-

cita della pena a cagione che si spiegasse in qualche modo il tanto

cresciuto numero di prigionieri.

Ora questa popolazione cbe, rincbiusa tra quattro mura, lontana

dall' aspetto e dal consorzio del mondo o vi attende una condanna

o ve la espia ,
e certo nuova condizione del nostro tempo ,

almeno

pel numero tragrande a che e cresciuta ed al maggiore a cbe mi-

naccia di crescere. E fu naturale che nella sollecitudine di miglio-

rare al possibile le classi povere e sofferenti , si considerasse sicco -

me un bisogno stringentissimo il porgere la mano a quella cbe e

poverissima; e quanto al soffrire, bencbfe lo sostenga per espiazione

d commessi deHtti , esso diverrebbe snaturato ecrudefe, quando
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il soffrire non facesse che intristirli
, disponendoli a commettere

nuovi delitti. II che quando fosse, vede ognuno non pure la ruina

morale che ne seguita per quei miseri, la cui pena fu tutt'altro che

salutare; ma il pericolo ed il danno della societa tutta quanta, hel

cui seno dalle carceri e dalle galeesi riversa anno per anno un nu-

mero considerevole di uomini incalliti nel delitto
,

ai quali lo stare

insieme per tanto tempo ad espiare un misfatto appena servi ad al-

tro, che ad aguzzarsi scambievolmente e scaltrirsi per delinquere

non meno, ma con maggiore accorgimento che non per lo passato. II

quale pervertimento imparato nei luoghi di espiaziorie o di custodia

si mostra tanto piu lamentahile, quanto che ne sono vittime alcuni

uomini, giovani soprattutto, che appena aveano stesa la mano per

la priuia volta al delitto, e 1' aveano stesa per subito trapasso di mal

frenata cupidila o per avventataggine d' irascibile
,
non per deli-

berata malignita che in essi fosse. E si consideri gran cosa che e

questa! che ad uomo forse morigerato ed onesto ed appena mo-

ralmente colpevole di un delitto
,
condannato da lui pel primo ,

la societa infligga tal pena che , per 1' assenza di domeslici afiet-

ti , per la diuturna oziosita , e soprattutto per la inevitabile <3

contagiosa intrinsechezza colla feccia degli scellerati
,
sara somi-

gliante a miracolo che non ne diventi anch' esso un furfante di

professione !

II qual pericolo si fa tanto maggiore, quanto il sentimento reli-

gioso si trova in molti paesi debilitato, come per nostra sventura e

avvenuto nel tempo presente-, e ci6 per cagioni, delle quali si potra

per avventura disputare, senza che per questo si abbia il diritto di

rivocarne in dubbio le conseguenze. Un tale debilitamento dovea

avere effetti tristissimi a rispetto delle prigioni e dei loro numerosi

abitatori. Appartenendo questi comunemente all' infimo popolo ,
e

incredibile di quanta perversione siano capaci, quando il senso re-

ligioso, che per essi e morale, educazione, convenienza, ogni cosa,

o tace al tutto o e ascoltato appena come una lontana reminiscenza

dell'infanzia. E dall' altra parte quel debilitamento medesimo della

religione , operando in diversa maniera nelle classi piu colte
,
si fa
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^entire di rimbalzo dai prigionieri stessi
,
non foss' altro che in

maniera nerjaliva ,
ma altamente pregiudizicvole per la sottrazionc-

di quegli aiuti religiosi che soli avrebbero eliicacia d' ispirnre ia

rassegnazione, di soslenere nella lotta, di confortare al correggi-

menlo ed alia emenda. Non diciamo che quando la carita divenne

(ilantropia e la beneficenza fu tema di discorsi accademici o invito

a lotterie ed a balli
, 1'opera di visitare i carcerati

,
benche rcstasse

nei catechismi, usci quasi al tutto dalle abitudini delta vita cristia-

na
,
ma se supponete che in qualche parte di questo mondo 1' alta

e bassa burocrazia, a cui e commesso 1'uftizio di soprantendere alia

disciplina delle prigioni, sia comunemente un po' razionalista, dei-

sia o volteriana, voi troverete almeno possibileche qualche migliaio

di Cristiani, stivati Ira le luride mura di un' angusta prigione, pas-

>ino le settimane, i mesi e forse anche gli anni, senza assistere ad

una Messa
,
senza veder faccia di sacerdote

,
senza ascoltare . non

diremo una predica od un catechismo
,
ma una parola di cristiana

odificazione o di religioso conforto. Ed in tali condizioni posilirc e

negative se quella non diviene un' anticamera dell' inferno
,
fatevi

certi che se ne dovra divariare di poco. I nostri lettori non ne posso-

no aver pigliato tutti esperienza, e noi auguriamo loro ben di cuore

di non la pigliare giammai. Ma (hi scrive queste pagine vi ha pas-

suto i lunghi mesi
,
ed intendiamoci: non tenutovi per forza (quan-

tunque questo medesimo nel nostro tempo e nella nostra condi-

zione non importerebbe sempre un delitto), si veramente statovi tra

i primi , quando in una precipua citla d Italia
,

si yolle cominciare

a provvedere in qualche modo ad un tanto bisogno. Ed appunto

perche lo sappiamo abesperto, appena troviamo parole a far sentire

che sia quel trovarsi a centinaia le umane creature ristrette in pic-

colissimo spazio, senz' altro fine . senz'altro pensiero. diremo quasi

senz' altra occupazione che di stare rinchiusi ,

9v ; .on 6nogT)ii car; cjih siabn9Jni QIJB! noq ^Icrir.q
Dove un pio mai nol consola

,

-sino al 9(nijioJiu9 'J'^a &if>n M*. .aporatTOJcnii ni msbiudoftii
Dove i giorni non gli numera

Altro mai che Talternar

q .
oifcn^'^it-; Deiie ecolte !

(ino3 an sih fomof ID ibk>

Ifib csnobiTlib onsm noo ctubieog f cboffrmo3ni omn. r.iy
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Ma per quanto noi non sappiamo descrivere quella condizione di

vita, per darne un giusto concetto a chi non abbiala mai vista co-

gli occhi proprii, quel poco nondimeno che ne abbiamo detto ba-

sta, crediamo
,
a far intendere quanto bisogno abbiano quci rin-

chiusi di assistenza, d'indirizzo e di conforto.

Ora per questo capo e incredibile quanta penuria comunemente

vi si patisca. Gli e vero cbe quel popolo ha bisogno piu di qualunque

altro di disciplina, d' indirizzo e diciamo altresi di governo intcriore,

altrimenti vi sarebbe impossibile quel poco di ordine indispensable

ad ogni moltitudine per convivereinsieme. Masupposto pure che gli

ordinamenti, o i regolamenti ,
come piuttosto dicono

,
siano inspi-

raii dalle migliori intenzioni e divisati con tutta la possibile e sa-

piente preveggenza, il fatto e che la immediata esecuzione ne resta

raccomandata ai carcerieri e secondini, generazione di uomini che

per trovarla per ogni parte eccellente, vi voile nientemeno che la

maravigh'osa bonta ond' era ricca 1' anima del prigioniero decenne

dello Spielberg. Ma coloro che non hanno il privilegio unico di

Silvio Pellico di trovare dappertutto e in quasi tutti un riflesso della

propria rettitudine, sono di alquanto diverso avviso. E qui pure

torniamo a dire non essere nostra intenzione pigliarla cogli uomini,

ma si veramente far notare la dura necessita delle cose, colla quale

indarno gli uomini, anche ispirati dalle piu sante intenzioni, si ar-

gomentano di lottare. Perciocche o si riguardi la qualita dell'uffizio

per se medesimo, o si consideri quel sinistro concetto (a torto o a

ragione non monta) che ne ha la gente, o si miri la tenuita degli

stipendii ond' e retribuito ,
o da ultimo si pensi la maniera degli

uomini con cui si ha a fare perpetuamente, si trovera presso che

impossibile che persona veramente cristiana e costumata e destra e

fornita delle altre qualita necessarie vi si consacri. Ne ci vogliono

molte parole per fare intendere che una persona non si risolve a

quasi rinchiudersi in una prigione, sia pure per custodirnele chia-

vi, se non quando le e riuscito impossibile assicurarsi quella qua-

rantina di soldi al giorno, che ne sono il consueto stipendio , per

altra via meno incommoda e guardata con meno diffidenza dal
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mondo. E pure i custodi e i secondini sono quelli die soli si aggi-

rano a fidanza di domestici nelle prigioni ;
essi i soli che del mondo

esteriore penetrano in qurgli alberghi squallidi c tumultuosi dT

condannati e di accusati
;
essi il solo veicolo che li metta in comu-

nicazione con quei di fuori
,
essi dalle cui sole labbra possono ascol-

tare una parolu che non suoni lo soonforlo e per poco non dicemmo

la disperazione della sventura e la bestemmia. Ora cbe fare quando

la necessita medesima delle cose li fa quasi sempre duri perabitu-

dine, chiusi per sospetto, iracondi per contrasto e al tutto incapaci

di versare balsamo sopra ferite
,
rhe essi stessi talora incrudiscono

,

non fosse altro colla non curanza?

Ecco dunque il bisogno nuovo, a cui sopperire era uopo scioglie-

re praticamente questo problema : trovare uomini che volontaria-

mente si chiudessero nelle prigioni; ohe togliessero a loro carico

1' ossistenza e tutto V interne reggimento dei prigionieri ;
che con-

vivendo con essi se ne facessero gli amid e i fratelli, provando que-

Ste loro qualita coi servigi ,
colla istruzione

,
coi conforti

;
cbe per

conseguente possedessero tutte le qualita necessarie ad un somi-

glianteuffizio, e per giunta rion ne volessero altra retribuzione che

il bene di quei poveretti, senza escluderne qualche bricciolo d' in-

gratitudine significata piu o meno vigorosamente con un rabuffo,

con uno schiaffo e all' uopo ancora con una coltellata. In somma si

tratterebbe di trovare uomini, i quali, tranne la custodia , prenda-

no a loro carico la parte piu ardua e spinosa dei carcerieri, e vi re-

chino qualita che in altra condizione di vita avrebbon potuto otti-

mamente provare, e vi si apparecchino con lungo tirocinio come a

scopo immediate di tutta la loro vita, e vi esercitino uno spirito di

sacrifizio, a cui nessuna retribuzione umana potrebbe rispondcro :

e tutto questo facciano per niente, nella stretta significazione della

parola. Se vi saltassein capo di proporre un siffatto problema ad

un Jstituto di economist! o ad un Congresso di bmeficenza o ad un'

Accademia di riformisti umanitarii, quei degni uomini scoppiereb-

bero in una risata tra di compassione del fatto vostro e di scherno

non sapremmo qual pi 6. Ad essi parrebbe la piu pazza cosa del
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mondo il credere anclie solo possibile il trovare siffatti uomini, an-

che a cercarli nel disco della luna o dove che altro vi piacesse. Ed

avrebbon ragione }
in quanto che nell'ortline natvirale sarebbe quel-

lo un effetto senza causa, o certo un effelto smisuratamenle mag-

giore di qualunque causa da essi conosciula.

Or bene: que!lo che per codesti siguori sarebbe una Utopia, un

sogno, un impossible, e gia nella Chiesa un fatto compiuto ,
e non

sulla carta di un libro e di un giornale o nelle chiacchiere altiso

nanti di un Congresso o di un' Accademia. un fatto attuato in

persone vive e in buon numero, le quali gia operano con quegli ef-

fetti salutari che erano d;i aspettarsene , senza che per questo gli

scredenti si riconoscano del loro torto nel denigrare )a Chiesa, o i

credenti ne farciano grande rumoreo maraviglia, usi siccome sono

aleggerne, udirne, vederne tante altre. Che se il Praedicate Evange-

hum mantiene a migliaia anche a di nostri sparsi su tutta la faccia

della terra i Missionarii e ne riuni le intere fulangi sotto questo o quel

Patriarca; se YHospes eram et cottegistis me die principio agli Ordini

ospitalieri, che ta[ito fiorirono soprattutto in Ofiente, quando 1'Eu-

ropa si riversava su que'le inospitali contrade
j

se \ Infirmus eram

et visitastis me ebbe forza di assembrare atlorno ai letti di migliaia

d' infermi derelitti le benedette famiglie di Camillo de Lellis e dl

Giovanni di Dio^ pen-he ci dovremo maravigliare che quell' altra

parola: In carcere eram et venistis ad me, abbia fruttato al mondo

un sacro Sodalizio, che toglie a precipuo suo scopo e ad obbliga-

zione solenne di tutta la sua vita quell' Opera di Misericordia, che

in tempi di piu forti credenze era non indarno lasciata alia sponta-

nea carila dei fedeli? Neppure ci avviene di maravigliarci che un

somigliante Istituto siasi mostrato nella Cliiesa cost tardivo. Gia

moslrammo come e perche al presente quel bisogno e divenuto

piu ampio e stringente, che non fosse jaelle eta trapassate; e d' altra

parte questo averlo veduto sorgere negli ultimi anni ci e dolce con-
' *i rTii fUC o ii li' ^irfiK (\*^ ft

forto, in quanto cosi ci facciamo chiari che, eziandio nel nostro se-

colo scettico e nella noslra civiha decrepitae cangrenosa, la parola

di Cristo non ha nulla perduto della sua fecondita maravigliosa, e
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tocchiamo con mano die una dozzina di sillabe del Nangelo fanno

quelloche lultelc biblioteche e gli sforzi giganteschi del nostro se-

colo orgoglioso non bastcrebbero a mettere neppure nello stato di

possibile. Clio pii'i? a t'arvi senlire 1' opera di Dio, voi in questo caso

vi avete quel suo singolare carattere di lavorio segreto, di inodesto

riscrbo c d' inizii tenuissimi che appena si fanno osservare, quando

si furono esplicati in effetti grandi e salutari. Tulto al roveseio di

ci6 die avviene nel mondo
,
dove si niena tanto scalpore prima di

fare e spesso tutto finisce coll' avere molto stampato e pin ancora

chiacchierato; nelle operc di Dio prima si fa e poi se ne parla, e se

ne parla da tutt' altri che da chi fa ed ba fatto. Le Suore di S. Giu-

seppe gia lo fanno per Ic prieioni donnesche : ed e gloria del Bel-

i j- n ^m
gio che anche esse vengano di cola.

ou i oJJuJ cifliej
II reverendo Vittore Giambattista Corneille Scheppers, Canoni-

co della Metropolitana di Malines, nel Belgio, dopo lungo eserci-

zio di carita apostolica, nel 1838, fondo 1' Istituto dei Fratelli di

nostra Signora della Misericordia ; e quell' Eminentissimo Card.

Arcivescovo aggiunse la sua approvazione agli statuti ed alle rego-

le cbe doveano governare la nuova famiglia. Alia pratica dei con-

sigli evangelici, colla imitazione e sotto il palrocinio di S. ^rincenzo

de Paoli, gli addetti a questo Istituto, per la gloria di Dio e per la

salute delle anime proprie, aggiungono queste tre obbligazioni che

giuraoo innanzi a Dio : I. Di consolare i detenuti nei luoghi di

pena o di custodia, d' istruirli. di soccorrerli e d
1

indirizzarli nellar lenoioo oiioiuTjji^ujmnn
via del bene con tutti i mezzi che possono avere alia mano; II. Di

a .
JW,ITJ trfK

5q/iift8tni;iijJfl.vdTJr
servire gl infermi negli ospedali civili e militari o in quatunque al-

. .

tro ospizio o casa che loro potess' essere aflidata, quale che sia fi-

j.

' iw\j
fVJIJIIIiij ISltp *-'Q /iiUjliyV jjllOihk

nalmente il generee la malignita dellc maluttie che vi reguano o

vi si possano manifestare. III. A dare opera alia educazione cristia-r Tt fcttLltyaWtmtQU iD
Wtjo-J utltfjii

oa della fanciullezza. Dei quali due ultimi intendimenti noi non di-

remo nulla, stante che essi gli ban comuni con ultre famidie reli-"
M*cv\iyi'm*IiL toiiSI)

giose, ed oltre a do quel prirao come va innanzi agli altri per la

sua apeciale rilevanza, cosi essendo proprio quasi dicemmo esclusi-

vamente di loro, da in certa guisa a quell' Istituto Tessere specifico
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e dagli altri dello stesso genero lo differcnzia. Forse il Fondatore ,

che mirava precipuamente
a quel primo scopo della cultura spiri-

tuale dei prigionieri. aggiunse gli
altri due, perche, non si offererido

il destro di esercitarlo, non mancassero i suoi di matena, mtorno

a cui adoperare la loro carita ed il loro zelo. Talmente che quello

delle carceri rostava sempre il principale scopo dei FratelU della

Wsericordia, ed e stato quello che gli
ha fatti conoscere al resto

Jell' Europa ed alia Italia particolarmente.
Ad ogni modo la nuova

iamiglia per Istituto non consente ai suoi membri V ascendere agli

Ordini sacri
,
ma li vuole ristrelti al modesto uflizio ed al nome

di FratelU: il che, mentre da una parte ne alimenta un' um.lta

preziosa,
li mantiene dall' altra sciolti dai sacri rninisteri e peri

ineglio disposti
alle opere della carita corporale ,

le quah esiggono

talora tutto 1' uomo, e non lasciano agio a quella severita di studu

eheallo stato sacerdotale e in parte indispensabile,
in parte per

-bl989 Bntfl. 0(icb

gran mamera convemente.

Era naturale che le prime pruove del novello Istituto si facessero

nella contrada, dove esso avca avuto il nascimento-, e cosi fino dal

1841 il Governo cattolico di quel tempo, sollecito del riordinamento

religioso
e morale delle prigioni,

commise al Canonico Scheppers ed

Ai suoi FratelU della Misericordia la carcere di VilvoMa, a<>rc, ad <

delle gravi difficolta scontrate, le sante loro opere, soprattutto pel

servigio dello spedale congiunto alia prigione
e per 1'organamento

il processo di opificii
onde bandire la perenne oziosita da quei

rinchiusi, furono coronati di un successo che chi ha fede nella grazia

Irova naturalissimo, ma chi non ha fede non dovrebbe almeno sco-

noscere. e dovrebbe anzi trovar via di spiegarlo
colla sola natura. I

buona ventura per quel tempo, come fu detto, erano al timone

Belgio i Cattolici
,
e se la nuova Congregazione

avesse avuto ;

mano copia di uomini uguale al bisogno, tutte le prigioni
di quell

Stato sariano state commessealle curesoler.ti ad amorevoh dei Fr

tdli della Misericordia. Ma essi ,
se non tutto , poterono

aimer,

Abbracciare molto
-,

e nel 1843 gia dirigevano la prigione
militar

e quella de'giovanetti delinquenti e condannati in Alost ,
mentre

BODiliasqa^is^oTOJLiJsJgl "llaup & jsgiog shoo i hb
t
oiol il) slrofne/
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quasi nell'anno medesimo entravano in qiulla che chiamano Casa

diArresto e nella prigione dei forzati di Gand.I frultidi benedizio-

ne furono da per tutto gli stessi^ ma per quest ultima lo scoppiare che

fece nel 18i6 in quella casa di ptna il tifo pose i Fratelli a quel-

la pruova estrema che pu6 fare di s la carita evangelica. II tifo,

che per ispeciali circostanze. nelle prigioni piglia qualila e nalura

stranamente malefica, mieteva a dozzine le vite
;
ed i Fratelli, tulti

rimasi al loro posto, tutti ne fur compresi, parecihi v'incontrarono

la inorte, e i vuoti lasciati erano riempiuti prontamente dai nuovi

che si mandavano dalla casa madre di Malines.

Che se si volesse un saggio dei frutti cziandio che restano dopo

la liberta racquistata , e che sono tanta parte degl intendimenti, a

cui mira la cultura dei rinchiusi
,
noi possiam dailo notevolissimo ,

evidente, quanto pu6 essere il ragguaglio di ofre arilmctiche, e da

satisfarsene la piu srhifiltosa diffidenza. Iti i Fratelli della Misericor-

dia a prendere la cura e 1'amministrazione di una casa di adolescent!

detenuti, nominata da S. Uberlo, nel Ducato del Lussetnburgo, nel

1844, tutto in breve vi fu ordinato per dare a quei giovanetti T a-

bilita di un mesliere, ovveramente deiragricoltura, il che si potea

per un campo non piccolo aggiunto alia casa e coltivato dai meJe-

desimi giovatieiti aoito I'indirizzo dei Fratelli. Aggiunlo qneslo ca-

pitale presidio alia educazione ed istruzione religiosa, sapele che si

trovd dopo alquanti anni di espprimerito?Si trov6 che, dove prima

per la massima parte usciti appena ritornavano al delitto, e ci6 per

Tagioni che noi discorremmo altrove
;
da che coininciarono essere

diretti dai Fratelli, sopra una media annua di 225 usciti dalla casa di

S.tJberto, appena diquattro sic saputo che avessero di nuovo a fare

colla famiglia del criminale per recidive nel delitto. Nel resto gli altri

enlrati nelle rispettive loro famiglie ,
o costituitane uua loro pro-

pria , dier pruova di aver portato dalla prigione un ordine di vita

ed una morigeratezza di costume
, che a mala pena si porterebbe

da molti collegi e da parecchie dflicine. Ne di ci6 sapremmo prendere

mara^'glia noi
,

i quali sappiamo, anzi abbiam visto che, ordinato

dalla cariti industriosa un carcere di adolescenti
,
1'uscir da quello-
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era un requisite non poco slimato, perchfe il fanciullo entrasse per

valletto o fattorino in una famiglia od in una bottega. Voi avete uu

bel farvi le croci a sen lire di codeste cose ed a protestare che nella

voslracasa non vorreste neppure ribenedetto il sinistra sito della

prigione. Ma questa medesimaripugnanza che voi nesentite vi do-

vrebbe far segno della potenza che puo avere la religione sopraque-

gli animi che sembrano indurati al delitto
,

e della immensa colpa

che e il sottrarli a quell'azione.

Ma noi dicemmo che questo Istituto non si era ristretto nei con-

fini del Belgio e, come cosa cattolica, si veniva stendendo a molte

contrade dell' altra Europa -,
e ci sia consentito di mettere qui in

nota solamente Roma e Londra: quella che, come cenlro del Cat-

tolicismo, lira per cosi dire a se come a natural sede quanto di

cattoliche opere si va esplicando altrove
^ qaesta che, per (juanto

rappresenti un tutt'altro spirito, grazie nondimeno al suo Episco-

pato zelantissimo ed aquel lurne ed ornainento che ne e il Cardi-

nale N. Wiseman, appena vi e opera santa nel Continenle, di cui

tosto non si affretti a partecipare. Merce le pratiche efficaci ed au-

torevoli di queinilustre Porporato, ai Fratelli della Misericordia fu

^iffidata la prigione per i giovani cattolici delta Broeckgreen Earner-

smit, e con cio, oltre ai vantaggi di quegli adolescenti che sull' ar

prile della vita si brutlarono di delitto, fu posto altresi sotto gli oc-

chi delforgoglioso Anglicanismo quest'altro argomento della carita

caltolica tanto piu maravigliosa nella sua fecondila, quando si met-

ta al paragone colla insigne sterilita delle sette dissidenti.

Ma il regnante Sommo Pontefice, come prima ebbe aggiunta

Vapostolica sanzione al nuovo Istituto, e tosto voile che Roma fos-

se tra le prime e forse la prima in Italia a cogliere frutto di salute

dalla benedetta pianla. Fino dal 1851 il carcere dei giovanetti in

Santa Balbina, vicino alle Terme di Caracalla, fu dato alia direzio-

ne delPIstituto, e poco stante a quello fu aggiunta Taltro di S. Mi-

chele e da ultimo quello che dicono di Termini dalle Terme di

Diocleziano, su cui e costrutto. II volgere degli anni pu6 solo ag-

giungere eziandio qui la pruova del fatto alle speranze fondatissime
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che se ne sono concepite. Ma fin d' ora 1' ordine. il lavoro, 1' istru-

zione, la rassegnata Iranquillila ed i miglioramenti material! d' o-

gni maniera, o gia recall ad effetto o in via di recarsi, han mostra-

to una voltadi piu-che,se in Roma si straparla meno che altrove di

riforme e di progressi, non per qncsto si opera meno. Chiunque

ha voluto visitare quelle. prigioni, come han fatto novellamente

1' inglese Maguire, il belga Lefebre e 1'italiano Margotti ,
non ne

potrebbero parlare guari diversamente da quello che quei chiari

scrittori ne han no pubblicato per le stampe. Intanto il zelantissimo

Cardinal Pecci, Arcivescovo di Perugia, otteneva che ai tanti pii

Istituti ond' e ricca quella illustre cilia e Diocesi si aggiungesse

queslo Irapianlalo dal Belgio, e siamo persuasi che, se la nuova fa-

miglia avesse copia di uomini uguali al bisogno ed alle richiesle.

non tarderebbero le precipue prigioni dello Stalo ad essere com-

messe alia loro sollecitudine. Ma vi e.lutta la ragione di sperare che

la preziosa semenla abbia a mulliplicare non poco. Gia i ProtelU

della Misericordia hanno aggiunlo a Santa Balbina un loro Novizia-

to, ( e non vi pare bello e sublime questo accoppiamento di un

Novizialo di Religiosi ad una prigione?) e negl'Snizii di quest'annc*

tre di loro vi pronunziavano i voti, e tre giovani italiani vi prende-

vano 1'abilo dell'Islilulo. Ne mancherannomai, ne siamo certi, an-

zi mulliplicheranno, secondo lulle le probabilita, finche slara sorit-

to nel Vangelo in carcere cram el venistis ad i, e fin che tra tanli

orgogliosi umanilarii che chiacchierano sulle ritbrme carcerarie. vi

siano pure nel mondo delle anime di forte lempera che ispirandosi

a quelle parole ne allingano lume, forza e coraggio a far per Iddio

quello di che pur Iroppo la sociela moderna ha bisogno. senza ave~

re i mezzi, non che di farlo, neppure di concepirlo siccome pos-
"KM
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""iLt METROPOLITAN DI MODEM
'-hioi h

-

La chiesa metropolilana di Modena , cominciata nel secolo un-

decimo
,

k, architettura di Lanfranco dello stile che noi sogliamo

nell' arte appellare romanzo
,

nel quale gli archi tondeggiano :

avvegnach^ in alcune cose ritragga dal gotico. Laonde cotest*

arande e sontuoso edifizio di he! marmo bianco k, corso al di fuori

t

'

-- n-> ^>J -. tlnv
sopra le fmestre da una ringhiera a colonnelle fitte che sorreggo

trt^t^- * -*i nft{tR*'i~if\nrrn *}tf 'it;; II iiii ii'

no molti archetti
,
e le da bel vedere

-,

cosi sopra la porta & una

loggia a pilastrelli ,
in sulla qiiale presentavasi il Vescovo a hene-

dire il popolo ,
ed e sorretta da colonne incavate in un gran roc-

ohio di marmo a quattro torsi e rannodate nel mezzo
,
le quali po-

i \ alar! ifi t\m'tnit tiL^K'OJdflDiQ Jl'il* iJTLUJ Ofili-
sano sopra due grifoni alati

,
che arroncigliano un c&rbiatto fra Ic

i. liJil . if'> nir>c-ini to RVTAi 9fnili On3fli'JJfi '

branche.

ldentro essa 6 a tre navi alia foggia delle antiche basiliche
,"
c

da un terzo in su rialza verso I'abside e vi si sale per due maestos^
- . rt

'*
CTli/llj1

scalee co' parapetti a colonnini. Sotto 1' alzato si scende ne' solter-

ranei soffolti da una selva di marmoree colonne, sulle quali a bel

disegno puntano gli archi delle volte reali
,
fra cui posa 1' allare

che copre le venerate ossa dell' inclito patrono di Modena san Ge-

miniano
,
dinanzi al quale rifulgono ,

il giorno e la notte molte

lampade accese, e si prostrano devotamente i Modenesi ,
che mai

Serte III, vol. X. 44 7 Giugno 1858-
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non lo pregano in vano. Dietro 1' abside di quell' auguslo tempio

sorge e si drizza al cielo quella famosa torre di marmo bianco,

sopra la quale spiccasi la snellissima guglia, incoronata a due terzi,

ond'ebb-3 la torrc 51 nome di gbirlandina : e cosl il tempio come la

torre sono nno de'
pfii bei monumenti d' Italia nel medio evo.

Quella cattedrale nella primavera dell' anno 1106 era tutta pa-

rata a festa : serici drappi ebermisini vestiano le pareti, cbe non

aveano ancor pigliato il solenne colore dei secoli come in presenter

le voile sotterranee ardeano di mille doppieri ; fra gli
arcbi della

basilica brillavano molte lumiere
,

lo spazzo era tutto fiorito d'er-

be e di rose spicciolate, e nel mezzo erano strati nobilissimi tappeti

oriental!: il finestrone a ruota della navata di mezzo, e le altiv fine-

strelle bislungbe a vetri dipinli metteano si poca IUCP, cbe le nume-

rose faci, avvegnacbe fosse alto il sole, pareano illuminare le dolci

ombre d' un crepuscolo. II popolo ,
couvenuto dal c.onlado e dalle

citta e castella vicine formicolava per le vie e sulla piazza, e le folle

erano si numerose e si dense, che i lungbi portici, orvd'era aggirata

la citta, non poteano capirli. Modena in quei giorni era nella mag-

gior festa cb'ella vedesse mai; perocche v'eragiunto il sommoPon-

tefice Pasqaale II eon una gran corona di Cardinali e di Prelati
,

1'Arcivescovo di Ravenna con tutti i Vescovi della metropoli, cogli

abati de'Monisteri pi6 cospicui di quelle provincie e coi pito eletti del

clero: eranvi accorsi di molti principi e baroni lombardi
,
toscani e

delF Emilia
5
e per ultimo la Contessa Matilda con numerosi drap-

pelli de'suoi guerrieri era venuta a rendere onore al Papa.

La basilica di san Geminiano era gi vicina al suo compimento ,

e donno Dodone Vescovo di Modena ,
col clero e coi cittadini vod-

Icro fare la traslazione del corpo del santo loro Patrono, per riporlo

a gran festa neH'area sotto 1'altare del nuovo tempio erettoeinti-

tolato al suo nome. Scoverchiato che fu T antico monimento , e

trovato intatto quel sacro corpo, le grida di gioia de' popoli ferian

le stelle, e con infinite faci di torchietti di cera fu accompagnato

e deposto neH'area, avendolo prima involto in un ricchissimo pallio

donatovi dalla Contessa Matilda.

>
' if ."/. d ,\\\ -i\



La gran Donna d'ltalia, (come vedesi dipinta nel vetusto codice

capitolare diModeria) era quel giorno in unanobil veste di seta

vermigliaa lungo e maestoso strascico reale, esoyr'essa avea un

manto di color verde che scendeale dal capo per le spalle, e teneva

in mano a maniera di bastone uno scettro di colore azzurro ,

terminate in una grossa borchia d'oro. Sotto il manto copriale il

capo un pileo ducale cerchiellato di gemme ,
e slava inchinata

sull'arca porgcndo ricco pallio al santo patrono ,
circondnta da

Bonsignore Vescovo di Reggio ,
da Dodone Vescovo di Modena ,

da Lanfranco architetto, dalla sua splendida corte, da' suoi guer-

rieri, e stava attendendo Pasqualell che venisse coi Cardinal!, coi

Vescovi, cogli Abati, e col clero a consecrar 1'altare, e dare al popolo

T apostolica benedizione *
.

Chi vedeva Matilda quel giorno leggea su quel volto pieno di

letizia e di pieta un dolce tumulto di mille affetti, che le traboc-

cavan dal cuore esi versavan per gli occhi sopra Tinclito suo pro-

teggitore e padre ,
umiliandosi aDio ed esultando, siccome quella

che col braccio de
1

santi avea combattuto con fiducia e costanza le

guerre del Signore , e vedeva appieno avverate le promesse ,
che

con fatidico petto le avea fatto a Canossa quel sommo Gregorio,

colonna della Chiesa e flagello dei nimici della sede di Pietro. Forse

non si vide mai nelle storie
,
non diremo petto di donna

,
ma cuor

virile del piu strenuo imperatore del mondo
, regger saldo a tante

lotte , a quante seppe durare vigorosa ed invitta quella magnani-
ma Donna contro gli eserciti dell'i'mperatore Arrigo, che tanti anni

la travagli6 ed oppresse per istrapparle dal seno quell' inviolabile

devozione alia santa Sede Romana
,
ch' era 1' anima e la vita d'ogni

sua imprcsa. Tutto Toccidente fremeva contro di lei, e allo sdegno

e al furore aggiungeva lo scherno. Ed essa ferma. Le furon tolte,

arse, saccheggiate le piu belle e popolose citta de' suoi vasti domi-

nii. Ed essa ferma. Le furon prese d' assalto e diroccate le sue piu

munite fortezze, per tale che non rimaneale quasi ;piu che la rocca

v !?dboh DJJ iti oJfovni fitrjhq
ofobf:

\ CELEST. CATEDOSI, Cenn itor. S.Vemin.
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di Canobsa . e qualehe altra dell' agro modenese e reggianu. \. .

essa ferma. L' Imperalore ofleriale nuovamenle la resliluzione dt

tulli i suoi Stati
,
ov'ella riconoscesse I'anlipapa Guiberlo. Ed essa

Dn BTYIQ2 e
liVBj2lUi)98 9ul"Il '10! Tf.itj"ifD fOgOM yn ,

fiOIiT
'

ferma. Anzi rispose francamente : che quando pure per la difcsa
1 ' iniPr:"*^Tfi BJlHSDTarBgUwwBp

del diritto Papa , perdute le fortezze
,
non le rimanesse allro ba

loardo che il suo pelto, quello esporrebbe a tulle le saetle ca tutte

le spade dell' esercito alemanno per soslener 1' onore e 1' auloritj

della sedia di san Pietro. E quel pello si oppose solo, e vinse.

Arrigo IV, dopo le promesse fatte e giurate con lanli sacranienti

a S. Gregorjo nella rocca di Canossa quand' ebbe la ricomunica e
"'llOulUiJ Oluriu) 1 J)39V U ill 9"IlS>Jp

9DJJI 1 f 9 . V^U? SKWoWYH

1'amplesso paterno e 1'apostolica benedizione, tramo Torribile tra-

dimento della catlura del Papa e della Conlessa Matilda : fallitogh

il quale arse di rabbioso rancore, e gitlata in tutto la inaschera al
1

t
noiaa <B!ipJiD-o fffgfmef

cospetto della cristianita ruppe la piu iniqua guerra al Pontefice ,

cominciando daH'imprigionare i suoi legati Gberardo Cardinale 0-

stiense e Anselmo Vescovo di Lucca *. Allora S. Gregorio, veden-
~aS00\aFwtOyi ,.

OflfniJCr I^.'-J
O.nBJO6olrTW JffOO

dosi tronca da Arrigo ogni via di condursi in Lamagna, eutro nella

risoluzione di mandare alia dicta dei Principi che si teneva iaFor-
l

cheim un altra legazione, alia quale elesse il Cardinal Bernardo e

M 1 v ,r ,

'

.

I Abale di MarsigUa , per nferire ai > escovi e magnali sotto quau

condizioni egliavea ricomunicalo Arrigo, e come questi disdetto ai

suoi giuramenti, era nuovamenle ribellalosi alia Gliiesa 2
.

La dieta elesse a nuovo Pie di Germania il prode Rodolfo di Sve-
. ','; 'Bnn39]j cTi(|r 9n.,o

/

x93fiiy 6n fini.AJnpo'jBi

\ia, il quale raccolto un podcroso esercito, si mise inpunto di ricom-

oorre le cose deli' Impero: e di liberare il Papa dalle oppression!
-<u ratao'nfifi rnfinTjBronj ojDqce 9 pinoio^ Ju* in <)Tpufy5 .;

d' Arrigo. Ma quando Arrigo seppe della nuova elczione ,
lasciata

i'ltalia si volse rapidamente con tutte le forze in Germania
,
ed ivi

on t injto iD isfafoooF? jsmtnfij! v osxplr .
Ti inmois

combatte a lungo con avvicendar di sconfilte e di vitlorie ,
sinche

Rodolfo, gia vincitore d'Arrigo, nell'inseguire i fuggenti nella pa-

lude di Grona
,
tocc6 aU'improvviso da Gotifredo Buglione.un graa..

1 BCRTOLD. CONSTANC. anno 1077. Hoe autem iuramentum nee quindecim

dies obstrvavit , captis venerabilibus cpiscopii Geraldo Oitienti et Anielmo
, tdnoslthoo inUfta as .tsionsi ,nn3ov
Lucenxt.

2 LAMBERT
?Rirajui .lulidoiaaut MIJJ\ now ,)ovuq wtiViArn
r. 10, t. Kpist. S. Qregor, 23, 2'.

.1 .3 .11 .aiJ ^'. '
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coipo di icmcia cue gli conusse la mano nel petto e in brev ora mo-

ri. Gia prima che eiu avvenisse Arrigo ogni di piu inyelenito col

Papa ,
nc' luoghi die per forza d'arme acquistava sopra Rodolfo

commeltea crudelta atrocissime
, in ispecialta contro a' \7escovi c

contra il clero che parteggiava pel suo emolo e per Oregorio : cac-

ciavali di sedia, vendeva le abazie, i beneficii c le chiese a contantij
ijJnoJt/6.1 D 610HO 'I 19fl9J8O2 18a OnUfifflylfi .OJ101328 list 96(608. .

imprigionava ,
macerava ,

uccideva gh abati c i maggior chenci :

981117 9 ,OlGe 92QftUO 4fe QjjJCL JODji ^ .Q3JSJT flfi&,iD JaJuSS c'Jjk
ne pago a tanto, e volendo in tutto disfarsi di san Gregono, adu-

nato a Bressanone un conciliabolo di vescovi scomunicati
, depose

it verace Papa ,
e vi fece creare in sua vece T empio Guiberto, che

i slMiuoT 6caa;iJr/noisii)3flad.oilaf8ouJB I oimJi
assunse il nome di Clemente III i.

Questo fa il cominciamento di quel gran scisma che desolo la

Qiiesa di Lamagna e d'ltalia, perocche tutti i principi e vescovi ri-

belli della Santa Sede favoreggiavan Guiberto-, laonde disceso Arrigo

per le alpi nei piani lombardi colPantipapa per condurlo trionfante

in Roma ed insediarlo nel Vaticano
,
niuno levossi a contrastargli

il passaggio. Matildesola, spiato acutamente ogni disegno e ogni

moto d'Arrigo, e munitasi nelle sue piu inaccessibili fortezze, so-

stenne a pie fenno la calata di quel superb o, che sperava d'inghiot-

lirsela viva
^
ma con lutto ch' egli avesse oltre 1' armi di Lamagna,

eziandio una poderosissima oste lombarda e d'altri scismatici , che
,. , lj itfOjclisuii sJiiofniL/uun tiV)

t
i . .

-a s erano gruppati attorno, ci narra Domzone , che Arrigo non

la pote mai ne vincere, ne farla declinare d'un nasso 2.

mfoxi ID oJniJfl nj,o2ii 12 .oimioaa oaopboa nu OTlooofii jjleup [

Atlora i-rosso d ira e di sdegno volge 1 esercito al conquisto di

n ..-.-. , c K-
'

k :

i

Iloma, e giunlo in sul Serchip e saputo che alcuni canomci mcou-

tinenli e di gran casato aveano messo scisma in Capitolo e fra i mag-

giorenti del Coniune, attizz6 la tiamma e fece levar la citta a ro-

more contro il Vescovo sant'Anselmo, e cacciarlo in bando. Operata
-Q i>ii9n iJns^ui i oiiugsem lion

fogmA b oioJipniv t>;j,

L

Sola rettitit ei Matildii filicLfetri,
t KtwiJtarttMw? wlwn son .\TJr oiiat.
Rex exardetcent contra quam concitat cnse

,130 iiaco*i&S iupm0ct3n&^. M
Proclia, terrores, et castris obsidiones,

Ad nihilum pugnat ,,

non haec superabitur unquam.

Lib. il/c. i.
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questa tristizia a danno di quclla Ciiiesa c di Matilda si volse verso

Firenze, la quale fedele a Dio e alia Conlessa chiuse le porte in fac-

cia ad Arrigo, ne la pole espugnare che dopo un lunghissimo asse-

dio. Continuato il suo corso verso Roma, campeggii nei prati di Ne-

rone presso al Vaticano-, ma S. Gregorio colle milizie romane e con

quellecheMatildainviato aveagli asoccorso resistelte intrepidamen-

te a quell'orribil fiotto. La state gitt6 maligna e fuvvi pestilenza gran-

do e mortale nel campo tedesco, perche Arrigo dovette levar 1'ossi-

dione a suo gran dispetto. Tornatovi poscia la primavera vegnente,

e insignoritosi d' una parte di Roma, ivi fece salutar Papa 1' empio

Guiberto
,
dal quale fu invalidamente e sacrilegamente proclamato

Imperatore.

Fra tanta turbazione di cose Matilda con imperterrito petto tenea

ferma la parte cattolica, profondendo tesori per soccorrere tanti Ve-

scovi esuli , e tanti ecclesiastici e baroni sbandeggiati e rubati dai

scismatici. Tutta 1' Italia era a fuoco, ne v'era contrada in essa che

non piangesse o i devastamenti della guerra, o le division! delle parti

cbe infiammavano le ire cittadine degli uni eonlro gli altri. Tutta la

Lombardia scismatica era in arme contro Matilda, e Oberto che la

guidava avea spin to T esercito nei piani reggiani e modenesi con

gran furore. Matilda sola resisteva a quel turbine
,
e volteggiando

maestrevolmente rompea la baldanza a quei superbi ,
i quali con-

fidati nel numero e nel valore s'avvisavano di stritolare e mettere in

voltai pochi guerrieri della Contessa. I subiti assalimenti ed i fre-

quenti badalucchi teneano il marchese Oberto continuo impacciato ;

ma giunto al castello di Sorbara trovo la guarnigione gagliarda e in

assetto di fargli testa. Quell' inciampo il soprattenne, quando meno

attendeaselo : ne riputando sicuro il procedere verso Roma, se non

cspugnata quella rocca, vi si pose ad assedio.

Matilda
,
ch' era sempre all'erta

,
allorche seppe dalle spie che i\

campo scismatico ,
soverchiamente audace delle sue forze

,
non si

tenea ben ordinato e, fra giorno crapulando, la nolle stava sepolto

nel sonno con poca guardia ,
ca!6 di cheto al buio serrata e grossa

yerso Toste lombarda, e data la parola di VIVA SAN PIETRO ai
(V .' i. M O

'
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suoi guerrieri, entr6 col piu profondo silenzio nel campo. Ivi spar-

sili a gruppi fra i padiglioni, al dato segnale gridaron tutti Viva

san Pietro e cominciarono il macello. A quelle voci risentiti i

soldati d'Oberto, e al nome dell'Apostolo esterrefatti usrirono ignu-

di e senz'arme dalle tende per fuggire e venian trucidati come pe-

core e montoni. Oberto armatosi in fretta usci per animare e ran-

nodare i suoi
;
ma tutto indarno, perocche la confusione e il terro-

re avea loro tolta la mente, e correndo senza saper dove e dandosi

delle spade Tuno coH'altro, uceideansi colle proprie armi e veniano

trafitti da quelle dei riemici. La strage fa tale e tanta die pochi ne

camparono. Gli assediati, udito il romore della batlagHa,fecero una

vigorosa sortita, uscendo piu presto a cogliere i frutti della vittoria,

che a combattere. II duoe Oberto fu morto da una zauaglia, sei altri

de' primi capitani caddero prigioni <^on Eb<jrardo di Parma e eon

cento de'piu valorosi campioni lombardi; Gandolfo di Reggio fuggito

ignudo alle spade di Matilda stette raccosciato in una spinaia tre

giorni e tre notti. II tesoro del campo ,
le armi

,
i cavalli e tutto

1'akro bagaglio furon preda dei vincitori. Tuttaltaliasbigotti a tatito

valore della Contessa, ei buoni rincoratia speranza cantavano i suoi

trionfi.

L'anno appresso Arrigo rifecesi sopra Roma, e campeggiandolo

intorno, stringea fieramente Papa Gregorio nella torre di Crescen-

zio (ora Castel sant'Angelo) ov'erasi ritirato dai furori di Guiberto,
_

il quale tentava ogni via per averlo nelle mani. Ivi Guiberto, rapi-

nando i tesori delle basiliche e delle chiese, confiscando i beni de'

fedeli di santa Chiesa
, donando i beneficii ai piu ribald!

,
avea cor-

rotto buona parte de'cittadini, tirandoli alia sua parte. Giuntovi

poscia Arrigo, e spargendo fra quei venali di molto oro ed argento,

condusse Roma a tradire Gregorio , e ad aprirgli le porte. II Santo

Padre era di ci6 in estremo pericolo; il che saputo da Roberto

Guiscardo duca di Puglia, accorse co' suoi normanni e col fiore dei

guerrieri di Puglia per ricuperarlo ,
e forzata la citta dalla banda

del Laterano, e rotte e superate le mura, si travolse come un impe-

luoso torrente sopra il monte Celio, mettendo al fuoco e al filo delle
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spade quanto incontrava. II vento gagliardo sofliando furiosamenlc

nelle fiamme le spinse in vetta all' Esquib'e, e di la s' appresero at

Viminale, sicche in brev' ora 1' antica Roma fu arsa e distrutta in

pena del suo tradimento, e piu non si rifece insino al di <VoggijJo
r
r

Roberto Guiscardo asserragliatosi nell'anfiteatro, e guasto \iJkA

ventino, sdrusci infino alia torre di Crescenzio, ruppe grimperiali,

ricover6 Gregorio dalle sacrileghe mani d' Arrigo e di Guiberto, e

con esso ritrassesi al Liri
, onde poi 1' ebbe condotto a salvamento

nella citta di Salerno. Allora Arrigo sopra 1'arsa Roma signoreg-

giando e tiranneggiandola coll'antipapa in mille guise, le fece pa-

gar cara I'infedelta sua verso il suo santo Pastore, e piu 1'avrebbe

manomessa, se non avesse dovuto condursi a gran fretta in Germa-

nia, ove, dopo la morte di Rodolfo di Svevia, eletto dai Cattolici a

Re de' Romani Ermanno di Lorena, gli contrastava col nerbo de'

Sassoni la signoria deli'impero. Se non die dopo molte vicende ,

messo in rotta 1'avversario , e incrudelito contro la parte cattolica,

riputandosi omai senza nemici in Germania
,
volse nuovamente k

piena de' suoi furori in Italia contro Matilda.

Gia dopo la morte di san Gregorio awenuta nel i08(> in Salerno,

la Chiesa di Dio
, oppressa dallo scellerato Guiberto ,

era in gran

turbazione, quando la Con tessa Matilda, alia testa del suo csercito

scesa in Roma, e col valore del suo braccio discacciato 1'antipapa ,

vi fu eletto dal clero e dal popolo a sommo e verace Poutefice il

dotto e pio Desiderio abate di Montecassino, il quale assunse il no-

me di Vittore III
-,
ma tolto ai vivi 1'anno appresso ,

Matilda tanto

s' adopero colle forze e col consiglio che fu create legittimamente

Trbano II. Allora la parte corrotta de' Romani ,
avida di pecunia,

levossi a ribellione, e cacciato fellonescamente Urbano, die' miovo

adito all'Antipapa d' intruders! nella sedia di Pietro edi malmentire

i cattolici
}ftof$j#l

m -/jft'jii!UgU6

T

2 &do sioujVfiii HOD anrJi

Matilda per rimettere in seggio Papa Urbano adun6 suo sforzo ,

ed era gia per muovere alia volta di Roma, quando Arrigo, domati

->t;ili ;1L! 3ITIOC .I*i .Si*-'

1 DOM/., BERT. CONSTAN. , e SIGEBERTO
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i suoi nemici in Alemagna ,
scesc con poderosissima oste ai danni

di .Matilda
,
la quale reggea sola contro i' urto di tutti gli scismatici

Italian! ,
che le s' crano congiurati adosso : ma ella, sempre gagliar-

da in armo ed in senno politico e guerriero, ad uno ad uno gli ebbe

rottta-sconfitti ; a tale che dovettero aver buono ch'ella concedesse

lofo> utva tregua. Come pero fu loro significato della venuta d'Arri-

go, ripresero animo, e vomitando ingiurie contro di lei, e chiaman-

dola pa/za di voter sola sostenere la forza tedesca, e rischiar di per-

dere il suo per salvare quello del Papa ,
intanto aguzzavan le spade

per unirsi all' Imperatore, e combatterla a morte. Ma Vinvitta don-

na confidando in Dio e in san Pietro Tattendeva a pie fermo *.

Dapprima Arrigo la spogli6 di tutte le castella e terre di suo re-

taggio nelle parti oltramontane
,
ch'eran molte e di somma ric-

chezza : indi calato per le alpi al Po
,
mise Tassedio a Mantova

,
la

quale per tradimento d' Ugone, capitano di Matilda e celato parti-

giario d'Arrigo, aperse le porle all' Imperatore, che da quella for-

tissima piazza comincio ad espugnare tutte le terre munite della

Contessa oltre Po : indi venuto all' assalto delle cispadane si fu in-

signorito di Montemorello ,
di Montealfredo in su quello diModena,

ed incalzava vittorioso le altre fortezze sicuro de' suoi trionfi.

Se non che pervenuto alia rocca diMontebello (ora Monteveglio)

trovd piu duro scontro che per avventura non s'avvisava
, perche

postole incontro il nerbo deH'esercito avea risoluto di non levarsi

di la sinche non ne avesse gittate a terra le mura, trucidati i difen-

sori ed arsa la terra. Ma egli aveva a fare coi piu valorosi guer-

rieri d' Italia, i quali s'eran fermi nell'animo di fargli provare la

prodezza del petto e del braccio italiano quando egli combatte per

la patria, per la giustizia e per la santita della sua religione e della

sua Fede. > usdill sjnoenfiaaasiolli/l

Arrigo oppugnava e traboccava ogni giorno que' baloardi e quel-

le cortine con un furore che s' augumentava in ragione del duro

contrasto che opponeangli que' generosi italiani
; perche vedendo

I DOM/, ivi.

.'-^ -oD raafl ..



698 LA COMESSA MATILDA

Cesare, che le macchine usual! non bastavano ne a scalzare le fon-

damenta, ne a ruinare i parapetti, e parendogli vergognoso con si

valide forze dilungarsi da II'imprest senza conseguireilsuo intenlo,

pieno di sdegno chiamo ingegueri e maestri nell arte delle ossiiiio-

ni, aeciocche gli trovasser modo d' espugnare la rocca. Le cose

procedeano animate., e fervea I'opera di costrurre una macchina

formidabile che dovea unire in se mangani e trabocchi , i quali gio-

cando con doppia forza e con iniinita copia di tormenti, manga-
nassero e traboccassero tanti sassi e feni e macigni da conquas-

sare e mettere in terra qualsiasi muraglia d' acciaio o di bronzo.

E a codesta disorbitante artiglieria aggiungeasi un mettere aprova
coi medesimi ingegni una tempesta d arieti, di montoni, di galli,

di catapulte da cozzar le cortine e romperle e sgretolarle, e fame

Jbrecce e piazza.

Mentre s'incastellava cotesta gran travatada bolzonare la rocca,

1'empio Guiberto veggendo sopraslare si a lungo la venula del Re,

e temendo non 1'abbandonasse in Roma alia merce de' suoi nemici,

che ingrossavano ogni di per isbalzarlo da quella santa sedia ch'egli

vituperava comeladro e sozzo, venne nella risoluzione di trasferirsi

al campo imperiale. Intanto Matilda era condotta in estremo. La

Liguria e la Lombardia erano in piena ribellione, la Toscana in

tumulto, 1 Emilia in gran parte in mano de' scismatici
,

il Ducato

di Spoleti ,
il Piceno e Camerino disertati dalle armi d Arrigo Essa

esausta di moneta, e con poche castella a suo dominio, i suoi fedeli

angar'ati , afflii.ti ed oppressi, i migliori delclero in catene o sban-

degginti. In tanta disperazione di cose, Arrigo le ofierse pace, re-

stituzione delle sue provincie, e di ritornarla in istato meglio che

prima della guerra : pun-he riconoscesse Guiberto. Timidi cortigia-

ni
, Vescovi sbigottiti , teologi lusinghieri spronavano la Contessa

ad accettare lacondiziotie per pieta de' popoli a lei soggetti. Matilda

si raccolse in se medesimi, domandossi Pace con offesa di Dio

pud esser vcra puce? no. Ell' e iniqitita non pace. Vadane il regno,

ma la coscicnza sia saha. Dile ad Arriyo; se Dio e con me non temo

V Lnperatore
o
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Arngo scorgendo esser senza pro 1 insisteredi vantaggio. com-

piuto gia I'edifhio da combatter la rocca, disse a Guiberto e a' suoi

Domani saremo in Monteveglio, adeguerollo alia terra, e poscia

rivolgero ogni mio sforzo ad espugnare Canossa. Vedremo se mia

cugina colte chiavi del Papa potra trovare ed aprirsi un nuovo re-

gno Si nelle navole, rispose ghignando 1' antipapa Rotto il

trattamento con Arrigo, Matilda pole di celato introdur nella roc-

fa vettovaglie e una grossa mano di prodi, i quali la notte appres-

so, fatta un' improvvisa sortita, soagliarono il fuoco nella macchi-

na e tutta 1' ebbero arsa e incenerita. Indi ruppero violenti nel

campo imperiale, e fu cominciata una miscbia feroce, che parea di

leoni avventatisi in una mandra di tori. II furore apprestava Far-

mi e la forza
-, Matilda, che avea preso le altezze dei gioghi, scese

animosa coi suoi a rinforzar la battaglia ,
i cesarei si videro oppres-

sati da ogni banda, e in poco d' ora messi in piena sconfilta: pe-

rocche sgominate le file e su per quetle erte incalzati
,
e da quegli

alti macigni dirupati ne' burroni
,
rirnaneano scerpati ,

infranti e

stritolati. Arrigo da prima inanimava i suoi colla vocee coll'esem-

pio, ma visto la disfatta, e date le spalle, si raccolse nel piano, a-

vendo lasciato molti guerrieri e capitani morti sotto Monteveglio,

e fra questi un dilettissimo suo figliuolo. Gli assediati ins'gnoriron-

si del campo. delbagaglio, e di tutta la vettovaglia, con molte armi

e cavalli.

Allora pieno di rabbia rivolsesi con istratagemma verso Modena
;

ma con improvviso rivolgimento gittatosi alle falde dei poggi, e co-

steggiatele, riusci sotto Bianello per tagliar fori Matilda e sorpren-

der Canossa. Ma quella valente, indovinando il divisamento di Ce-

sare, tennesi alia cresta de' monti e antivenne la sua mossa
,
en-

trando nella rocca prima cb' egli giugnesse a Bianello. Arrigo sen-

za soprastar purtto volse le scbiere su per le coste attorneggiando

i dossi, e pigliando gli sboccbi delle valli , sinche pervenuto sulla

spianata del poggio , si trov6
,
con indicibile suo smarrimento

,
a

fronte dei guerrieri d' Italia. Ivi la ptigna si rinfoc6 acerbamente.

Arrigo non potea distendere la battaglia, perch^ dietro a lui le sehie-
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ne del inonte calavan repenti, e le schiere non potean salirle ordi-

nate: per converse i guerrieri di Matilda aveano sempre il socoorso

di Canossa aperto: i cavalli d' Arrigo non potean volteggiare libe-

ramente, ne caricare il ncmico: Matilda correa veloce di ball.

in Jbattaglia, serrando i suoi, e ordinandoli a cono aguzzo per dare

minor fronte agl' imperial! e sdruscirli. II che oltenne di leggier!

per la postura de' luoghi vantaggiati pe
1

snoi, i quali appuntavnno

il retroguardo al primo girone di Canossa. oifbnoD if

II marchese Odocaro, che avea giurato d'essereil primo ad entrar

per la breccia, portava lo stendardo imperiale. Matilda il conob-

be; fecelo attorneare. e cbiusolo fra le sue corazze, rimase prigio-

ne, e lo stendardo gli fu strappato di mano. I cesarei, come videro

abbattuto lo stendardo dell' Imperatore, caduti d'animo e inviliti.

furono in piega e in isbaraglio. La strage fu addoppiata dalla fuga,

perocche precipitando per le rigide cbine, tombolavano a valle di-

laniati dai bronconi e dalle schegge delle rupi. Arrigo dovetto !

sua salvezza a prodigio, perocchela rotta i'u si crudele, che non po-

le rannodare 1'avanzo dei suoi se non presso alle rive del Po, pas-

sandolo in fretta, e piangendo il fiore de'suoi baroni spenti in bat-

taglia o rimasti prigioni, Matilda, domati i lombardi, rottele corna

a Guiberto, vinto e distrutto Arrigo , ricupero in un istante i suoi

Stati, ed inseguendo 1' Imperatore, gli diede la caccia sin sotto Ve-

rona, ove rifuggi col misero avanzo di quel poderoso esercito, cho

minacciava d' ingoiare 1' Italia. La fuga d' Arrigo fu si precipitosa,

che dovette abbandonare il tesoro in Tiovernolo, il qualecadde tut-

to in mano della Contessa i.

Matilda ritornata a Canossa, e circondata dai Vtscovi e dai baro-

ni fedeli a lei e a santa Ghiesa, entr6 nel tempio di sant' Apollonio,

e cantate le laudi a Dio, difensore do' suoi amici, dedic6 a perpe-

tua memoria di si gran beneGzio nel tempio del suo celeste Palro-

no lo stendardo imperiale. Arrigo si ridusse vergognoso e sconfUto

in Alemagna , ove 1' attendcano amarezze e sventuri-1 infstimabili.

??) r,! i

,
il COSTANZIENSE, I
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Perocchfc imperversando egli contro la Chiesa come un rabbioso

leopardo, Corrado suo figliuolo divenne rubello al padre, e il con-

dusse a tanta angustia cbe volea darsi la morte. Guiberto perfidian-

do nella sua empieta, e non potendo palire, che il verace Papa Ur-

bano e poi Pasquale II sedessero trionfanti in Roma
,
ne avendo

Ibrze bastevoli a discacciarli, gittossi con un branco di masnadieri

alia strada, rubando e uecidendo i prelati cbe scendevano a Roma

al Concilio
,
e i pellegrini che andavano alia tomba di san Pietro ;

sinche di goccia improvviso mori scomunicato e impenitente ,
e il

suo corpo fu gettato nel Tevere come un carcame di bestia *.

Matilda dopo aver benedetto al Signore nel lempio di S. Apol-

lonio
,
fatto trarre di prigiorie Odocaro , gli disse Marcbese di

Brunn, noi sappiamo le vostre millanterie circa la presa di Canossa,

e come voi avreste piantato il primo il gonfalone imperiale in sulla

mastra torre della rocca; passata pel taglio delle spade cotesta mia

corte fratcsca
,
e me bigotta e tutta Papa, gittata a marcire in un

fondaccio di torre in Alemagna.Voi vedete come Dio ride i giura-

menti de'suoi nemici. Voi avete de'vecchi debiti a pagare alia mia

folanda di Groninga, ora Langravia di Turingia ,
contro la quale

giovinetta ed inerme voi faceste lo smargiasso: ma vedete che Ma-

tilda non & lolanda, n la rocca di Canossa e ilmonastero di santa

Maria di Rrunn, e i miei guerrieri non sono le monachine da rompe-

re loro il sonno coi vostri Vandali. lo potrei ora farvi maccrare nel

fondo di quella torre, in vetta alia qaale volevate far isventolare la

bandiera d* Arrigo : ma io vo' farvi conoscere di qual sorta sono

le vendette cristiane. Voi siete d' alto animo e prode ,
ma avete

favoreggiando Arrigo eil suo antipapa combattuto Cristo, afflitta e

desolata la Chiesa, scandalizzato la cristianita, copertovi di scomu-

niche e di maledizioni. Voi potete ricuperarvi a Dio e all' eterna

vostra salute. II sepolcro di Cristo 6 in mano de' cani
5
eccovi lancia

e scudo : aggiugnetevi ai crocesignati, navigate oltre mare, e com-

battete da quel valoroso che siete, ed o morrete da martire, o vi-

vrete da glorioso campione di Cristo.

i BERT. CONST, e SICEBERTO.
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Contessa, rispose Odocaro per alto commovimento di cuore

tutto concitato, la vostra generosita non mi fa maraviglia, voi siete

sempre piu grande di voi slessa; ma io non posso rinvenire dal mio

stupore considerando, che voi oltre al donarmi si liberalmente la vita

e la liberta, mi readete 1'una e 1'altra piu preziose coll'impormi di

dedicarle a si nobile e sublime intend!men to di combattere per li-

berare il sepolcro di Cristo dalle mani degli infedeli. Ricevete sin

d'ora nelle vostre mani il mio giuramento j
fatemi decorare dell'm-

segna della Croce a quell'altare, dinanzi acui pregastele tante volte

per resaltazione di santa Chiesa, e cantaste laudi al Signore per le

tante vittorie concesse al vostro valore e alia vostra fede. Io parto

pel pat,saggio de'Crociati ; scrivete a lolanda che il suo persecutore

ha trovato, per vostro mezzo, il modo di renders! degriodilei: quan-

do ella prega, mandi sulle spiagge di Paleslina un sospiro a Dio, < he

conforti H CrociaU> nelle battaglie. Oh s' ella fosse pin, vicina aCa-

nossa come vorrei ch'ella stessa mi appendesse alia cotta d' arme la

Croce ! quanto vigore mi crescerebbe al braccio , quanto coraggio-

m'infonderebbe neH'anima !

Ne anco ei6. mancheratti, riprese Matilda. Ho ancora Farpa di

lolanda, la quale e coverta d'un gran panno di porpora: in quello io

intagliero la Croce, ecucirottela io stessa al petto. II Vescovo Ansel-

mo benediralla. Egli e santo, e t'impelrera le benedizioni di Dio

Disse-, e Odocaro pochi giorni appresso era partito per imbarcarsi

cogli altri guerrieri sul naviglio pisano.

Matilda, vinti e disfatti i suoi nemici, regnava pacifica sopra tanta

pai te d'ltalia, sempre invitta proteggitrice dei Papi perseguitati ed

afflitti dal reo spiritodel mondo. Ritmov6 piu solennernente la do-

nazione de'svioi Stati a^la Santa Sede, ne intese di far altro cheuna

restituziane, meinore del dono di Pipino e di Carlomagno. Le vi-

cende atroci e brutali del secolo nono e decimo aveano tolto alia

Chiesa gran parte de'suoi dominii ,
i quali caddero per divino con-

siglio in retaggia a Matilda
, ch,e gli olTerse devota novellamente a

san Pietro. Edora i nostri polilici neassordan gli orecchi doman-

dando a gran voce con qual dritto possiede la Chiesa i suoi Stali ?

-

i . /
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Ma costoro, i quali conoscono la storia al pari e meglio di noi, san-

no ch'egli non v' e dinastia sulla terra, che abbia piu chiare e lim-

pide fonti del suo diritto di possesso come la Chiesa
$
e tuttaviagri-

dano, c s'arrocano e si sgolano a pronunziare : che la Chiesa si fu

insignorita delle sue provincie per frode, abusaodo 1'ignoranza e la

superstizione de' popoli e de' regnanli del medio evo.

Voi vel sapete meglio di noi, ma voi piu che altri abusatel'igno-

ranza del volgo, che dite gia sapient e e mature alia civilta, quand'e-

gli e sempre volgo, il quale bee e tracanna le vostre menzogne og-

gidi, comebeeasele e ingollavasele cento, dugento, e mill'anni ad-

dietro. Voi avete le vostre parole tnagiche, e ciurmate le genti vol-

gari, benche vestite talora di seta e di finissimi panni, come la no-

straSwatiza mostrava al popolo stupito di bereil piomboliquefatto,

e manicare la stoppa e recere nastri d'ermisino. Intanto la Contes-

sa Matilda e gloriosa, e sara esaltata da' buoni Cristiani sinche duri-

no i secoli. La sua tomba e in Vaticano, e ivi accoglie 1'omaggio di

quanti si prostrano al Sepolcro di san Pietro, e lamagnificano del suo

gran dono, e plaudono a quel saldo petto, che, per quanto visse, non

spir6 che amore e riverenza verso la Chiesa e i suoi Pastovi.

Quel dotto, che scrisse poco fa con enfasi che Arrigo IV inse-

gnd ai Cesari come dovean farsi valere co Papi vorrebb' egli al

tribunale di Dio e degli uomini retti essere Arrigo o Matilda, Gre-

gorio MI o Guiberto ? Vorrebb' egli , ch' e uomo si franco e leale,

promettere e dispromettere,simularee dissimulare, giurareesper-

giurare ogni momento con Arrigo, o mantener fermo la fede, e di-

fendere la verita e la giustizia con Matilda? Scinderela Chiesa, ven-

derla all'incanto, gittarle in seno gli antipapi, od essere ossequente

ai Vicarii di Cristo, e difenderli guerreggiati, e accoglierli persegui-

tali, e onorarli vilipesi? Noi ci appelliamo alia sua coscienza.

Se noi non abbiamo mentito parlando d' Arrigo, se noi 1' abbia-

ino dipinto quale ce lo ritraggono gli autori contemporanei, ezian-

dio partigiani c amici di luj, oh come pu6 questo nobile scrittore

invitare i Cesari ad imitarlo? Perche non invitarli invece ad imita-

re que' gloriosi, che nel difendere e riverire la Chiesa si meritarono
:O r;l 'if"H''fnq qlJno Itup noo ocov
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ana corona immortale? II tempo degli antipapi e passato da un

pezzo, ma
'

semprc fresco e verde il dcsiderio di non pochi di ve-

Jere la Chiesa combattuta ed aftlilta; ecioche per divina graziu

non fanno i Cesari, s'argomentan di fare gli scrittori attizzandole

contra 1' odio, il dispetto e anco la befla de' popoli, spinti e trasci-

nati dalle loro menzogne, e da' lor falsi e rei sillogismi.

Noi pero invitiamo i nostri lettori ad esser giudici spassionati fra

Arrigo e Matilda, appelliamo al loro sano giudizio. Arrigo sconvol-

;$e ogni legge umAria e divina, e semin6 1' ignoranza e la barbaric

in Italia, terminando il corso della sua vita senza iinpero e senza

gloria. Matilda fu la gran donna clie fe germogliare i semi preziosi

Ji quell' alta civilta cbe condusse e levo 1' Italia a si nobili ed invi-

diati destini, i quali la resero maestra di tutte lenazioni d'occiden-

te: Matilda vinse col valore italiano le piu gagliarde potenze fore-

stiere che calavano ai suoi danni : resse cosi vasta monarchia con si

^apiente consiglio e fu si magnanima benefattrice de' suoi, che fu

chiamata per eccellenza LA BLONA SIGNORA 5
e il suo nome ri-

mase in benedizione
5
e il suo sepolcro posa onorato ncl piu gran

tcmpio del mondo. fra le urne e i mausolei cospicui dei piu cbiari

e sanli Pontefici della Ghiesa di Dio.
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RIVISTA
DELLA

S TAMPA ITALIANA

I.

> .1 t

Storia della Repubblica di Siena, esposta in compendia da VINCKNZO

BUONSIGNORI Siena, 1856, dalla Tipografia di G. Landi

Due volumi in 8. di pagine 560.

Volgono oggidi tre secoli appunto, dacchfe Siena cess6 di essere

Repubblica, e caduta in potere della Spagna, fu incorporata da

Filippo II ai dominii di Cosimo I di Firenze. Ma le memorie della

sua politica grandezza vivono tuttavia nei fasti d' Italia ,
dov' ella

tenne per oltre a cinque secoli un posto illustre fra le repubbliche

italiane-, e sebbene inferiore ad altre per ampiezza di dominio, a

poche fu seconda per nobilta d' imprese e per altezza d'animo e

valore de' suoi cittadini. Le sue fortune ebbero gran somiglianza

con quelle della vicina Firenze
,
di cui fu alleata e piu spesso ri-

vale. Che se mai non giunse a pareggiarla , neppure dopo che a

Montaperti con lo strazio e 'I grande scempio Che fece VArbia colo-

rata in rosso *
,
ebbe dato a Firenze un si grave colpo ,

la seppe

1 DAME Inferno X.

Serie 111, vol. X. 45
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nondimeno emulare nobilmente, e con essa coopero a far della To-

scana il centro della civilta e gentilezza italiana.

Quindi la Storia di Siena e come quclla di Firenze, piena di at-

trattive, ricca di eventi, sempre animata e vivace, sovente agitata

e tempestosa, talora splendida e grandiosa; sia che si consider! so-

lo Y interno della citta e del suo dominio, colle interminabili e fie-

re lotte de' suoi cittadini sempre divisi in fazioni, colle frequenti

guerre della plebe coi Nobili e del Comune coi potenti Baroni del

contado
;
sra che si riguardino le sue molte attinenze esterne cogli

altri Stati d' Italia, nei quali atteso la sua politica importanza, ac-

cresciuta eziandio dall' opportunita della postura centrale ch
1

ella

tiene quasi nel mezzo della penisola, la repubblica di Siena esercit6

non poca influenza. Al che, se si aggiunge lo splendore che le han

dato le nobilissime famiglie che vi fiorirono, la fama di non pochi

grand' uomini, che vi nacquero(e Ira essi ci basti nominare i

tre Papi Gregorio \II, Alessandro III e Pio II e quella mirabilis-

sima Vergine che fu Caterina^da Siena), 11 prosperare che vi fe-

cero le scienze
,
le lettere, le arti belle

, especialmente la pittura

che vi ebbe una lunga serie d' insigni maestri, 'ed una scuola illu-

stre-, se aggiungasi la magnificenza privata e pubblica degli editizi,

della quale si veggono anche oggidi cosi bei uionumenti e fra essi

bellissimo quella stupenda Cattedrale che la pieta dei Sanesi innul-

zo fin dal secolo X1H, con tutti quegli ornamenti che possono dare

a una gran citta 1'opulenza, il buon gusto e K indole vivace e brio-

sa d' un popolo qual e il Sanese
j
non sara diflicile il credere che

Siena oflra alia storia un tema degnissimo d'esser trattato con clas-

sico splendore.

Ma una storia cosi latta le manca tuttavia : meno fortunata in

ci6di Firenze, a cui toccarono tanti storiciillustri,i quali non sem-

pre con imparziale veracitu e spassioriata giustizia, certo con KO-

bilta e grandezza degna del soggetto e con eleganza veramente to-

scana immortalarono i fasti della loro patria. Dal merito di essi van-

no grandemente lontani i pochi autori che presero a scrivere parti-

colarmente di Siena, come il Malavolli, il Tommasi, il Pecci, il Gi-

gli, T Ugurgieri ed altri. Anzi tra questi il solo che con qualche
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ragione possa chiamarsi storico di Siena e Orlando Malavolti 1
;

giacche gli altri (a tacere d'ei semplici cronisti, come il Dei, il Neri,

1'AIlegretti con pochi altri raceolti dal Muratori 2 - ovvero di quelli

che scrissero solo di alcuni avvenimenti piu ragguardevoli ,
co-

me il Veneto Gontarini che detto in tre Hbri la storia della guerra

de' Sanesi contro i Fiorentini , ov
1

egli stesso ebbe gran parte nel

1454 capitanando gli ausiliarii di Venezia, e come il Bulgaria!, e il

Sozzini che narraronol' ultima guerra e la caduta di Siena) gli attri

scrittori di storia Sanese o sono incompiuti
3

,
come Giugurta Tom-

masi
,

il cui racconto
, interrottogli da morte precoce , giunge solo

fino al 1355, oppure non hanno che memorie e raccolte di notizie

svariate
, preziose come materiali da servirsene un futuro storico

,

ma non degne di chiamarsi storia
;
e tali sono le Croniche di Sigi-

smondo Tizio, le Miscellanee Sanesi del Porri, le Memorie storiche

del Cav. Pecci
,

il Diario Sanese del Gigli , le Pompe sanesi del-

T Ugurgieri, le Lettere sanesi del P. Guglielmo della Valle, le let-

tere di Adriano Politi, gli scritti varii dei due Benvoglicnti, Uberto

e Bartolomeo, e poco altro.

In tale scarsezza di storici ,
e pertanto molto a lodare 1' intendi-

mento del sig. Vincenzo Buonsignori, il quale, desideroso dall' una

parte di pagare un tributo alia patria caldamente amata, e dall'altra

vedendo che gli antichi storiograft di Siena
,
benchfe ricchi di pre-

ziosi documenti, non sempre per altro corrispondono al bisogno nella

parte critica della storia, ha intrapreso di ringiovanire un' opera gia

fatta vecchia ed andata in disuso *, cioe di dare all' Italia una nuova

!&!telj l&tffcj-.

1 Istoria de' fatti e guerre de' Sanesi cost esterne corny civili, seyuite dal-

Vorigine della lor cittd fino alVanno 1553 Venezia 1599.

2 Rerum Italicarum Sciiptores Tom. XV, XIX, XX e XXIII.

3 Anche la storia del Malavolti non k interamente compiuta ; perche, seb-

bene giunga fino alia capitolazione di Siena fatta il 2 Aprile del lo3S, lascia a

desiderare gli ultimi tratti di quell" inaportantissimo rivolgimento che u la

caduta della Hepubblica fino all'estinguersi delle ultime sue faville in Monlal-

cino e all' iutei-o assoggettarsi che fece al dominio dei Medici. L'Autore, come

leggesi in fine del libro,fmped^o da lunga infermitd e finalmtnte dalla morte,

non ha potato ftnir quista Istoria, ne correggerla forse in qualche co$a t

4Introduzione,pag. 9.
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Storia di Siena. JXe, meno da lodarsi e la modestia dell' Autore, il

quale, non sentendo da tanto le sue forze
,
invecc di por raano a

crear di pianta e comporre una storia distesa, grandiosa ed elabo-

rata quanto richiederebbe il soggetto, con tutto quel corredo di do-

cumenti ed illustrazioni che oggidi si us;i. si reslrinse a compendia-

re fedelmente le raemorie degli anlichi e piu autorevoli scrittori, te-

nendosi solo agli avvenimenti politici ed esponendoli con semplicita

lontana da ogni lelteraria ambizione. Solo il desiderio, die' egli , di

svegliare a scrivere di storia piupoienti ingegni m' indusse a metier

mano all opera, per lo che mi chiamero soddisfallo, se per la celebrHa

dialtridivengaoscuroil mionome . ,,^s>. i

E resta infaiti a desiderare che qualche valente ingegno si accin-

ga a questo nobile lavoro ; giacrhe il compendio del Buonsignoi i
,

benche risponda per avventura alle modeste mire dell' Autore, trop-

po e lontano dal rispondere al bisogno drll'opera. Esso pu6 giovarc

a chi contentisi di avere una contezza qualsiasi delle condizioni ci-

vili e degli avvenimenti di Siena, dai primi tempi di cui se ne ha

memoria fin all'anno Io59, quando colla capitolazione del 31 Lu-.

glio, spento 1' ultimo alito di liberla degli esuli Sanesi rifuggiaii in

Montalcino, Siena cess6 di vivere a propria signoria. Ma chi cercas-

se in questo compendio nulla di cio (he appartiene a nobilta e bel-

lezza di composizione storica, o chi sperasse di troyarvi, benche in

iscorcio, un rilratlo ben colorito e vivo di quel che fu Siena, an-

drebbe grandemente falliUv, a
v
, J>SRUOI suns A!

La lingua , non che avere quelle grazie di toscana purita ed elc-

ganza che altri .aspetterebbesi da un di Siena ,
e sovenle infardata

di barbarismi, di francesismi e talvolla per anco di sgrammaticatu-

re. Lo stile dalla semplicita scende talora alia rozzezza emanca ge-

neralmente d'arte
;
di quell' arto che serichiedesi in ogni genere di

componimento ,
nella storia & singolarmontQ necessaria per dare aJ

racconto unila, movimento, evi4,enza, calore e vil;>. L'nndamento

storico e slegato e incomposto : i fatti vi sono materilmente aggrc-

gali e posti Fun dietro 1'altro piu^a manicra di nuda cronaca die di

uitftt i c\ . i^Y>

I IntroIu'.ione,pa{j. 9.
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racconto-, el'Autore salta dauna cosa all'altra
,
talora diversissima,

senz' aliro artificio che quello di fare capoverso. Anche 1'ordine cro-

nologico vorrebbe essere piii limpido e distinto
, sicche al lettore

non tornasse, come accade talora
,
difficile o vano il cercare le date

precise degli avvenimenti.

La medesima negligenza incontrasi non di rado nell' esposizione

dei singoli fatti ; donde nasce non pure confusione
,
ma eziandio

qualche inesaltezza ed errore storico. Ecco, per esempio, com'egli

narra la fondazione dell'Universifa di Siena.

In Siena come allrove la necessitd di progredire negli sludi si fa-

ceva senlire, e quivi piu sollecilamente che in altre cittd ad imitazio-

ne di Bologna, fu fondata una Vnwersitd di studi essendo a do de*

putali Bartolormo Tegolei , Biagio Sfontanini, e Simone del Tondo,

I quali nel 1320 ridussero a quest' uso il locale ove il Beato Andrea

Galkrani avea fondata la casa della Misericordia , per cui fa di-

stinto d" allora in poi col nome di Sapienza. Furono chiamati Dot-

tori e Professori da ogni pane d Italia , per insegnarvi la fiiosofia ,

il diriilo e le stienze; e cosi uomini sommi vi figurarono, e fra que~

sti il celtbre Bartolo ; la frequentarono studenii non solo d Italia, ma
'

' '

'ir 'I *

vi concorscro ancora numerosi dalla Gfrmdnia
, per cui alcuni Im~

peratori le accordarono primlegi , fino ad aflrancare dai diritti di
. j

t
- i

pedaggio ', a cui erano dssogqetlati i viandanti, e da allre lasse tan-

to i professori quanlo gli stiidenti che doll Impero si recavano allo

studio di Siena. In una circoslanza gli stadenti di Bologna diser-

tando in massa da quella Unicersitd si ridussero a Siena , a tib in-

vitati dal credits che erasi acquistato quest' Ateneo. Coll' andar del

tempo ciltadini eomrfteridetiofi spinti da un palrio affeito vollero ar-

ricchirla, legandoli (sic) dei fondi ,
coi quali fu suppliio al mante-

nimerito dei professori e dfyf impiegali eccetera 1
.

Se da queste parole il lettore pu6 fonnarsi in capo un concetto

limpido e preciso del come avesse origine la Sapienza di Siena, lui

beato. Tuttavia a chianrlo gioveranno le seguentr note. 1. La ciV-

costanza, accennata cosi a ca?o dal Buonsignori, 6 quella appunto

1 Volume J,pag. 130,131.
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che diede principio all' Universita di Siena; giacche appunto net

1320. accadde che in Bologna , avendo ii Podestu punito di morte-

uno studente, rapitore violento di una donzella, i maestri e scolari

di quel nobilissihio Studio domandassero soddisfazione al magi-

strate dei loro violati privilegi ,
e non avutala , abhandonassero la

citta e si recassero a Siena. 2. Essi pero non prescelsero Siena ,

invilati dal crcdilo cK erasi acquistaio quest Ateneo ; stante che Ate-

neo ancor non v' era, benche vi fossero gia da buon tempo scuole

e maestri: ma vennero a Siena, perche la citta offerse loro pronta

e liberate ospitalita. 3. Indi a non molto, rappattumatasi la scola-

resca coi magistral! bolognesi, torno a Bologna; di che 1' Univer-

sila ancor novella di Siena pati grande scadimento, e piii tardi per

la peste del 1348 si sciolse del tutto. Ma essendo rimasto nei Sanesi

vivo il desiderio di aggiungere stabilmente alia loro citta I' insigne

ornamento e varitaggio, che aveano gia sperimentato, di una pub-

blica Uniuersita
,

si adoperarono di racquistarla e 1' ottennero nel

1357 dall' Imperatore Carlo IV che con suo diploma del 16 Agosto

ordin6 il riaprimento dello Studio sanese, pareggiandolo nei privi-

legi ed onori agli altri Sludi. Da quel tempo esso seguito a fiorire.

sopraUuttO' dopo che il Papa Gregorib XII nel 1408 vi ebbe ag-

giunta la cattedraifino allora mancante di Teologia 1.

Nel tratto> ohe abbiam recato il lettore ha un saggio del modo

disordinato e negletto che 1' Autore tiene in parecchi altri. Ma que-

ste sono pecche, le quali risguardano piuttosto la forma e V arte,

che-la1 sostanza del libro e'il suo spirito. Ora per dire anco di que-

sto
-,
benche^ 1' Autore non offra in ci6 gran presa ne a lodi ne a

censure, siccome quegli che fuori di poche ed ovvie riflessioni che

va intramezzando qua e cola al racconto, non suole uscire dal suo

umile solco di semplice narratore, nondimeno in quel tanto ch'egli

si fa a giudicare degli uomini e degli eventi, v' e piu d' una cosa a

riprendere, sfuggitagli, a quanto ci sembra, piuttosto per lejrge-

1 Vedi la Cronaca sanese presso il MURATORI Rerum Italicarum scriptores,

Tom. XV, pag. 63, 288 ; la Storia di Siena del MALAVOLTI e del TOMMASI ; il LEO

'Storia generate d' Italia Libro VII, capo H, e specialmenle il TiRABOSCni Sto-

ria clella letteratura italiana Tomo V, libro I, capo III
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rezza o imperizia che per malignita d' animo, Rechiamone qualche

esempio. A pagina 52 del II volume
, dopo narrate la tragica fine

del traditore Gioberto da Correggio ,
ucciso il 6 Settembre 1455

nella sala di Balia, 1' Autore soggiunge: Qual giudizio deve far la

storia di cfiiesto delilto? parti docerlo qualificare di assassinio neces-

sario. Sonom certi eccessi che sebbene brutali risparmiano mall assai

maggiori, per cui la opinione ,
se non la giustizia , Iransige sulla

loro reita. Ora la storia .giudicherebbe assai male, se desse talsen-

tenza, e si farebbe ai popoli maestra ben trista, se osasse chiamare

necessario un delitto
,
un assassinio

,
an-zi un eccesso brutale

,
col

pretesto ch' esso giovi a risparmiare mali maggiori : pretesto falla-

cissimo, perche siccome bene supremo della societa civile e 1'onesta

e la giustizia , cosi supremo suo male e 1' ingiustizia , qualunque

siano i vantaggi ck'-ella sembri talora arrecare.

Parimente poco degna di storico e cittadino assennato e la lode

che, a proposito della congiura tramata in Roma nel -J453 da Ste-

fano Porcari 1, 1'Autore da a somiglianti turbatori dell' ordine pub-

blico e ribelli dell' autorita legittirna ,
chiamandoli anime elevate

che insafterenli .di un giogo umiiiante hanno sognato di stabilire

1 II MURATORI, negli Annali d' Italia, all'anno 14t>3, da in poclu tratti la storia

genuina del Porcari, quale ricavasi dalle memoriecontemporanee. Aueo^ic'egli,

il Pontefice Niccolo mandato ai confini in Bologna Stefano Porcaro nobile ro-

mano per sospetti del suo umor torbido. Tramo costui una congiura con alcuni

Bomani contro la vita e lo Stato dello stesso Papa; enella festa di S. Stefano

dell'anno precedente si parll ali'improvviso da Bologna senza Ucenza del Car-

dinal Bessarione, Legato di quella citta. Con tutta frelta nespedl il Cardinale

per un corriere I' avviso al Papa, il quale avendo to'sto messe buone spie in

campo, fece nella vigilia dell' Epifania prendere esso Porcaro in casa sua con

alquanti de' suoi partigiani, che gia erano in armi. Formate il suo processo,

fit nel dl 9 di Gennaio impiccatoper la gola. Soggiacquero alia medesima pena

altri de' suoi congiurati ed altri furono banditi. Intension di costoro era di

ridurre Roma all antica libsrtd. J\Ia per un Papa, che facea tanto di bene a Ro-

ma, fa tanto piu orrore un cosi nero attentato.Nei medesimi seiisi, ma con piii

rim pie e minute notizie puo leggersi descrillo quest' atlentulo del Porcari dal

Papencordt nella sua recente Geschichte der Stadt 'Rom im Mittelalter (
Storia

della cilia di Roina nel medio evo), Padernorn, 18b7 , opera importante, pubbli-

cala dopo la niorte dell' Autore dal Dolt. Coslautino Hofler, Vedi pag. 483-486*
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ordini miyliori * : frase tolta dal gergo consueto del moderni agi-

tatori d Italia, i quali non e meraviglia die levino a cielo come eroi

coloro che prima d' essi fecero sogni e lenlarono imprcse di rivo-

luzione. E<1 al medesimo gergo appartiene quell' altra frase con cui

Arnaldo da Brescia vien chiamato I aposlolo della liberla romana 2
.

LaJdove la storia veridica, col Baronio, col Sigonio, col Muratori,
:

col Cantu e con altri gravissimi autori, fondati sopra le testimo-

nianze concordi di tutti gli antichi, chiamera sempre Arnaldo ri-

belle e perturbatore della pace pubblica della Cbiesa e delloStato;

ne i moderni suoi difensori dal Guadagnini fmo all' Odorici ban

potato rccar nulla di sodo che valesse a mutare questa sentenza 3.

Ma i! Buonsignori sembra avere sovente attinto le sue opinioni sto-

riche da autori tutt'altro che gravi e sicuri, e dietro a loro buona-

mente ripete ci6 che oggidi in tanta luce di storia e di critica non

puo piu comportarsi fuorche in bocca di partigiani appassionati

contro la verita e la religione, dai quali certamente egli 6 per ani-

mo e per costume lontanissimo.

Tal e per esempio , ii cbiamare fanatica 1'impresa delle Crocia-

te *, e fanatico I'asceticismo delle processioni, delle pubbliche pre-

ghiere, dei pellegrinaggi a cui si diedero, com' egli narra, in sul de-

clinare del secolo XIV gli animi prostrati dalle calamita $. Tal e pure

la spvercbia severita ond'egli tratta pareccbi Papi , mancando non

meno alia veracita di storico cbe alia riverenza sempre dovuta da

ogni buon cattolico ai Pastori supremi della Chiesa. Certamente

non tutti i Papi furono sempre irreprensibili ,
e come uomini sog-

gctti a passion! ed errori caddero talvoltainimprudenze e trascorsi

die gli stessi storici ecclesiastici piu devoti alia S. Sede ,
come il

Baronio e il Rainaldo
, si recarono a debito di censurare. Ma con

qual fionte puossi egli incolpare ricisamente Pasquale II
,
come

istigatore del misfalto con cui Arrigo V si ribello al padre e gli fe

guerra fino a sbalzarlo dal trono 6, mentre una si grave accusa non
siJriiiJIi'l oiisoqoifj frirp JA .IHV/oqco IZo'ufKl 9\n?.i9'AnT r.'

,4'?Vol. II, pg. 37. 2 Vol. I, pag. 3Uo
!T > 3 ,{

t
omni-i stnemBi'/

o Vedi intorno ad Arnaldo gli articoli da noi pubblicali nella I Serie. Vol. IV,

e nella III Serie, Vol. V e VI.

4 Vol. I, pag. 29. 5 Ivi, pag. 252. 6 Ivi, pag, 30,
T J .f ? i
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ha nella storia niun valido fondamento i ? Come si pu6 rimprovc-

rare ai Pontefici di essersi oslinali a conservare il diritto delle inve-

stiture 2, mcntre dalfuna parte in loro non solo era diritto ma do-

vere il vendicare e mantenere la liberta e la sanlila delle elezioni

ecelesiastiche, e dalPaltra !o stesso Pasquale II
, per amor di pace,

giur.se persino a proporre ad Arrigo V
,
che gli ecclesiastic! cede-

rebbero tutti i dominii temporal!, coi vassalli eicastelli avutidagli

Imperatori, purche I'Imperatore rinunziasse all' immorale prcten-

sione delle investiture 3
,
e per lui non istette che tal proposta non

venisse ad esecuzione ?

Con egual ragione il Buonsignori taccia di altero Urbano IV ,

perche sdegnossi cheManfredi gli avesse spinti i Saraceni ndle terre

della Chiesa a far dei danni *
: chiama violenza ed alterigia la co-

floij iioJB ibtdoui )fti>J n\ >;no(B

iJ^i^^fd
lr 9B^WB*%cHf5^'ini storici han Preteso che Pas

<i
ale II

movesse il giovane Arrigo V a ribellione, si e una lettera di lui allo stesso Ar-

rigo, per esortarlo a soccorrere la Chiesa di Dio travagliatissima dal padre.

questa lettera non si trova recata per disteso, ma mil la pin che accennata da

un solo autorc antico, che e Ermamio Abbate di S. Martino dl Tournay nel

suo libro De restauratione Abbatiae S. Martini Tornacensis, pubblicato dal

D'Achery nel suo Spicilegimn, e recentemente dal Mignenel volume 180 della

Patrologia Intina; nientro mtti gli allri, Ottone di Frisinga, 1' Urspergense,

Ekkehardo, 1' Annalista Sassone ecc. non ne fan motto, e danno espressamente

per consiglieri della rivolta al giovarte Arrigo il Marchese Diolpaldo, il Conte

Berngero, il nobile Ottone con altri signori di OerniHnia. Di modo ch e la

esistenza stessa della lettera non e cerla,e datala cziundio percerta, puo e de-

ve intcndersi in tutt' altro senso da quel che la intendono i nemici di Pasqua-

le ; giaccbe altro e che quest! esortasse Arrigo a soccorrere la Chiesa di Dio

perseguitata dal padre, altro che 1'ist'igasse a rompere contro di lui ribellione

e guerra r
A voler dunque sopra un fondamento si debole architeltare e dare

per indubitata una accusa tanto grave contro un Pontcfice qual fu Pasquale

II, egli bisogna porre in non cale ogni regola di critica. Voggasi sopra di cio

il MURATORI negti Annali d' Italia all* anno HOt.nO'J Oiii)\ilW bb tuJ>\ji^

2 ivi, pg. 2^i^it cnuaiJnsfn /-' onoil'lcb ohfisiadeB onilfiiieusi
3 CANTU', Storia Univarsale Libro XI capoXVlll. Al qual proposito 1'illustre

storico saviamente riflette, che i ponttfici in quel Htif/io ben mottravansi eslfa-

net aWambiiione , e rtnimsfofane ad oijni ben? r-wRorafo, jntrrht libere cor-

ressero le elezioni. -1^ ^ .io7-,?hs<J UI siiao 9

4 Vol. I, pag. 8$ .BS<I ivl .<JS .geq <ivl 2 .6S ; gq ,
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raggiosa fermezza di Bonifacio VII I nel resistere a Filippo il Bello,

e seguitaudo ciecamente le vecchie favole del Ferreto, lo fa morire

miseramente fra le convulsion* d?Ua rabbia *
: in Paolo If. guar-

dandolo forse coi lividi occhi 1 del Platina ,
non vede che un uomo

impetuoso, avaro c sofa curnnte dei propri intercssi. il quale per oc-

cuparsi della suceessione ai feudi dei Malatesta nventnrata'mcnte

trascuro gl' interessi della cristianita minacciata dai Turchi 2 : Giu-

lio II , Cardinale e Papa, chiama fatale slrumento d' iiiftmti dtfini

all' Italia 3, ed alia cccita. del Pontefice Clemente VII aecagiona lutte

le sciagure patite da Roma nel tremendo sacco dei 1527 *.

1 Ivi, jrog. 10$. Chi VHO* vediere sodaraente confutate queste'ed srltrt fole

e caluunie onde i nemici di Bonifacio e del Panato han cercato di denigrare

questo si gran Poutefice, legga 1'egregia Storia di Bonifazio VHIede'suoi tempi

dell'illiistre GassinesrD. LGJCI TOSTI, pubblicata la prima volta nel 1846.

2 Vol. 11, pag. 74. A queste parole del Buonsignori ci piace opporre quelle

di un altro storico pur vivente, ma di ben aUra aulorila, cioe di Tullio Dan-

dolo Paolo II, (die' egli) succedttto a- Pro H non si mostro mcno ardentedi

lui in promuovere la unione delle arm! cristiane contw* la'TurcMti': questa era 1

la somma cura de' Papi di quel tempo: soli in Occidente comprcndevano qnal

pericolo sovrastasse, soli cercavano distogliere i Principi d' Enropa dalle loro

grette ambizioni, dalle loro colpevoli guerre, additando la procolla cbe buit

e mugghiante si avanzava dall' Oriente per ingoiarli tutti. Perchc mai cerS

celebrali storici modern!, solenni rovistatori de' secoli andati, non hanre re-

tribuita ai successor! di san Pietro questa lode irrecusabile di vigill scolte delia

Cristianita di cui erano padri? ma non diss'io gia a piti riprese, nc cessrere di

dirlo eiascuna fiata che ne avro cagione, che nella Storia si e allogata nna fa-

tale concur* contro la verita e che principal! vittime di sitVatla congixira furo-

no in ogni tempo i Papi?.... Scanderbeg, 1'eroe albanese, trovo in Paolo II

UH infaticabile soccorritore. . . Oia lo zelo di Paolo II era riuscito ad assembra-

re contro il comune nemico un esercito di dugentomila uomhii... Ma Paolo,

come Nicola, Calisto e Pio,mori in mezzo di tali imponenti e riuscenti apparec-

chi, e cessata la gagliarda spinta, i Gristiani di Occidente ricaddero nel loro'

languore Roma e i Papi. Vol. II, pag. 420 e segg. Veggasi anche 1'egregia

opera, intitolata Pauli II, Veneti Pont. Max. Vita, praem issit ipsius SS. Pon-

tificis vindiciit adver&us Platinum aliosque obtrectatortt, specialmenle a pg.

XXXVIII, 47, 88, 9*. "|I KV

8 Ivi, pag. il7eliV^->

4 Ivi, pag. 186.
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Mentre poi verso i Papi egli e cotanto severo e corrivo a inter-

pretare sinistramente 1'usare che ban fatto i proprii uiritti, si mostra

al contrario singolarmente benigno verso certi Imperatori, come Fe-

derico II, per cui non ha un sol cenno di biasimo
;
sicche svolgendo

certe pagine del suo libro
, crederesti di leggere non uno storico

imparziale del secolo XIX, ma un ghibellino di cinque o sei secoli

innanzi. Che se di Carlo IV , a cui Siena insegnd cosi bene nella

giornata del 19 Gennaio 1369 a rispettare le liberta italiane, espo-

ne senza riguardo i difetti e le colpe, non manca di annoverare fra

queste, 1'avere in Roma awilita la dignitd imperiale avanti al Pon-

tefice fino aservirgli la Messa *. Non sappiamo veramente donde

1'Autore abbiasi tratta questa notizia, di cui non troviamo vestigio

negli storici 2. Maquando fosse vera, 1'ufficioangelico e sacrosanto

del servire al Sacrificio dell' Altare non pu6 recare awilimento a

niuna dignita, anco imperiale, ed e al postutto assai piu nobile che

non quello di tener lastaffa e di addestrare il palafreno papale, del

quale ufficio tuttavia non pure non si tennero avviliti, ma onorati

molii Imperatori e Monarchi.

Dai pochi appunti faltifin qui intorno allastoria del-Buonsignori

apparisce pertanto, che se ella lascia molto a desiderare dal Into

sdell'arte, non e tampoco irreprensibile quanto a esattezza e impar-

zialita storica. I lettori nondirneno vi troveranno raccolti in ampio

. compendio i fatti e le vicende.piu degne a sapersi della Repubblica

di Siena, la cui storia speciale, per iscarsezza di Autori che la de-

scrivessero, e perawentura poco generalmentte conosciuta, se non

in quanto, per 1' intimo intreccio ch' ella ha colla storia delle altre

cilta di Toscana e specialmente di Firenze
,

trovasi in queste in-

corporata. Essi inoltre potranno trarre da cotesta istoria non poclii

ag. .212. 1,1, .,

2 I due autori antichi della vita di Urbano V,, recall dal MURATORI (tlerum

Ital. Script. Tom. 3, Parte 2) descrivendo mimiiamciitc i fatti di Carlo IV in Ro-

nia, narrano solo, ch'egli mossosi incontro al Papa che veniva da Viterbo, in

sulla porta vicino a Castel S. Angelo, sceso da cavallo tenne la staffa al Pon-

iclice e 1'addeslro fino alia Basilica di S. Pietro,ac demum usque ad altare ma-

ins deduxit,
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utili inspgnfimenti ,
e uno tra gli altri principalissmio^ di cui Siena

repubblicana fu singolare maeslra e che dall'Autore viene soveete

messo in rilievo, benrhc forse con tutt'ultro intendimenlo.

1 Che i govern! democrat ioi sogliano essere tempestosi, sopratutto

ne' pojmli d'indole vivace o ardente
,
ce lo dice la storia di raoite

vepubbiirhe. e specialmente delle greche , c delle ilaliane del roe-

dio evo. Ma Siena in ci6 stesso fu sopra le altre sittgolarei 1m-

peroeohe drntro di lei . non pure arsero vivissime le ire guelfe e

ghibelline, le gare de' nobili e de' popolaiti ,
comuui alle allre

citta
,
ma !e fazioni del popolo stesso si divisero in piu porli, di-

slinte sotto nomc di Ordni o Monli , dei Nove, dei J)odici, dei Ri-

formntori, del Popolo, degli Aggregati ,
e sempre in lotta o in ge-

losia tra loro pel governo. Ne&una cilia, dice il Buonsignori , ha

avute quanta Siena tantc divisioni di sette che sonosi luugamente

contrastate il dominio, equilibrandosi in modo che una non ha giam-

mai potuto distmggere t ultra '. Di qui nacquero quelle mulazioni

si frequenti di gnverni , qtie
1

tumulti di piazza , quelle sedizioni

sanguinose, qut-lle rivoluzioni feroci che tennero in quasi continua

tempesta la Repnbblica c la ioipedirono di levarsi a maggior po-

tenza e splendore; di qui gli odii e le inimicizie fierissime tra le fa-

tniglie o i privati, e quell' irreconci Habile furor di parte a cui oe

le rimostranze di personaggi e Principi esterni
,
ne le eloquenti

voci di S. Bernardino, di S. Caterina e di PioII, trele' piu grandi

cittadini di Siena, poterono mai metier freno : e di qui Gnalmente

il cader che fece la Repubbltca prima sdltd il dominio quasi liran-

nico di Pandolfo Petrucci, e poi sotto Carlo V, che le tolse la li-

berta-, giacche Tindomabile turbolenza de' Senesi se non fu il solo

movente, fu al certo il piu specioso pretesto ,
di cui si valsequel-

I'lmperatore per ispegnerne I'indipendenza. Cosi Siena, la quale piu

d'ogni altra citta italiana, ha somminislrato alia storia Vesempio di

vnti ftbbre ttrtfugftteaft'a eke senza talmarsi rinnmava contmua-

mente'i iuoi ecccssi furibondi 2, ha nel tempo stesso dimostrato in

loU l*.ib .5^ tlUun
*)
n>vi \\\ 'isr.-.tf "rt'iir^--"' ID ^iji noit t4ioiit ;.

se mcdesima, che i partiti esercitano la piu mostruosa tirannide a
sfta'i (irTTHr , !nt->;*.Jr.ijor (PIBTTOI waTotivl ir;flATfWHBfWr

pag. f08. 2 Ivi. oD fob
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delta liberta *
,

e ohe la libarta abusata conduce sempre al

despotismo e alia servilii.

Noi siamo ben lungi dal credere die la politica e Y oppressione

medicea, come dice il Buonsignori, giungesse col tempo non pure

a stipprimere ogni avanzo di liberta, ma a far dimenlicare ai Se-

nesi perfin la storia del passalo 2; bensi abbiamo per certo die,

se il euro nome di liberta Iasci6 per una parte un lungo amore di se

in quei cittadini, per 1' altra la memoria delle sanguiuose discordie

o agitazioni passate dovette in essi sminuirne assai la passione e il

desidvrio, e rendere loro vieppiu pregevoli al paragone i beni delta

pace sotto il dominio mediceo e lorenese. E un somigliante effetto

dee produrre nel resto degl' Italian! la rimembranza delle rivolu-

zioni di Siena, disamorarli cio& di quei reggimenti democratici, che

oggidi gli agitatori d' Italia non rifinano di celebrare. Che se nelle

repubbliehe del medio evo , nate legittimamente e cresciute sotto

T ombra della religione a cui furono sempre devote, la democrazia

italiana nondirneno fu si turbolenta e feroce, che sarebbe la italia-

nissima di oggidi, pregna com' ella e d' empiela e rotta a ogni de-

littoP Del resto ella ha gi& dato ai di nostri tal saggio di se, ehe

non fa d' uopo ricorrere ad esempi o paragon! antichi, per cono-

scere quali beatitudini e quai glorie se ne possano promettere i

popoli italianil ;in-iv -T ^ r

%!fviJ JfoW ib
ftf.nnjJs^

',? ih ,o/imn4m,^af .?. ib wrr

yinsmlfinfl iun ib 9 * on*nl islj'im 'ir.frt onot 1 '"1 l^'fTiiJo

Relazione storica del Cholera Morbus nella provincia Ferrarese.;

fanno 1855. Ferrara, Tipografiu Arciv.Bresciani. 1857 3.

Bella prova d' alti spiriti e d
1

animo piu che generoso danno cer-

tamente qne' forti uomini, i quali, tuttoche non astretti da rigoroso

llvi, pag. iiO. 2 Ivi, pag. 279. ,

3 lulorno a queslo medesiuio subbitto ct e pure gralo di acccnnare un al

tro pregevole opuscolo intiiolato : Prospetto comparativo intorno le differenze

del Cholera morbus , non che ai relativi mezzi di euro e risultati eoc. del dot-

tore DOMENICO FARSI Ferrarese Fecrara, tipogr. Bresciani, 1837. In questa

breve scrittura il dolt. Farsi indica i varii me tod i di cura adoperati da lui contro

il cholera, mentre per delegazione del Conte Folicaldi fu Medico Wrettore del
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debito di legge o d' ufficio
,
senza pigliarsi pensiero dei supremi

danni che ne potrebbero incogliere nella persona e nella vita istessa,

fanno proprie le altrui calamita e per lenirne i dolori affrontano con

viso sereno i piu paurosi cimenti. Cotali alii, quando si fanno per

sovrannaturale impulse di cristiana carita, e si compiono col sacri-

ficio della vita, sono una specie di martirio che si corona in cielo

da Dio
,
in terra dalla Chiesa con 1' aureola della santita; e sono

sempre degni d' ammirazione e di lode grandissima, anche quando

D non riescono a quel termine o non muovono da cosi sublime prin-

cipio. Perci6 udimmo 1' anno scorso levarsi a cielo, e giustamente,

il coraggio e la virtu del giovane Re di Portogallo che per incuo-

rare il suo popolo di Lisbona
,
dove la febbre giella menava stragi

orrende, aggiravasi intrepido per le case, per gli spedali, pe' lazza-

retti, in pietosi uflici di carita verso i malati ed i morenti, senza

ribrezzo di quegl' infetti cadaveri che giaccano per ogni parte, a

tutti recando consolazione e conforto, largo di sussidii co' poveri,

precedendo coll' esempio a' magistral!, emulando nell' eroismo del

sacrifizio 1'abnegazione de' sacerdoti. Di che ottenne il piu soave e

ben meritato compenso nell' entusiasmo di gratitudine e di amore

oade ne venne ricambiato da' suoi sudditi.

Hayvi tuttavolta un' altra maniera di eroismo assai meno splen-

dido nella comune estimazione
, forse perche men raro e meno

appariscente, ma piu vantaggioso all' universale, per cui divengono

benemeriti della civile societa non picciol numero di valorosi, i

quali pore trapassarto ignorati e senz' altro premio, da quello in

fuori che devono sperare da Dio se per Dio adoperarono. ^
7

ogliamo

dire di quei generosi cultori delle scienze mediche, i quali per aver

modo di meglio conoscere la rea natura d' un morbo e la maniera

piu efficace di curarlo, vanno tutto da se in cerca di quei pericoli

medesimi onde gl' intieri popoli sono atterriti ed in cui soccombono

a migliaia, senza riparo, le vittime. E di laude e gratitudine sono

pure degnissimi quegli altri, e sotio molti, i quali potendo trarsi a

Lazzarctto in Bagnacavallo ; c dioio&tra doversi cambiare metodi e rinvedii se-

condo i diversi aspelti in cui si presenta la nialattia
,
e secondo i divcrsi stadii

che essa Ua gi* percorsi quaiulo il medico rntia a combatterla.
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salvamento col riparare in luoghi piii salubri e rimoti dal pericolo,

preferiscono di rimanere, per dare senza mercede, senza riguardo

alle proprie forze, a tutti, senza dislinzione di grado e di meriti.

i soccorsi dell' arte loro. II soldato cho fra il rimbombo delle arti-

glierie e 1'ardore della battaglia si spinge correndo all' assalto e sale

in sulla breccia, ottiene gloria di prode e corona d'eroe. E sta bene:

Ma il medico a cui basta 1' animo di spendere tutto se per settimane

e mesi a servigio degl' infetti d' epidemia mortale
, quante volte

al di non va egli incontro a morte, mirandola nel piia ributtante

suo aspetto, e sentendone lo strazio nelle agonie delle vittime che

gli muoiono tra le braccia? E tutto questo egli dee fare a sangue

freddo, come suol dirsi, senza nulla che n' esalti gli spiriti, senza

un teatro di spettatori pronti a coprirlo d' applausi, e per lo piu con

1' amara certezza di rimanere nella modesta sua oscurita ! Di code-

sti sarebbe agevole ricordare buon numero e nostrani e stranieri.

che per si nobile scopo soventi volte pericolarono od anehe perdet-

tero la vita; come sappiamo d' un tale che 1' anno scorso, giunto il

tempo delle ferie dal suo ufficio
,
invece di goderlosi a tutto suo

agio e riposo, volo a Lisbona appunto in quella che piu v' infieriva

la febbre gialla, e la si rimase a studiarvi di proposito 1' indole e gli

effetti di quella epidemia micidiale.

Ma il yantaggio diretto ed immediato di cotali fatti sarebbe relati-

vamente scarso ed a gran pezza lontano dall' adeguarne il merito,

se chi ebbe virtu di eompierli ne serbasse gelosamente per se solo

il ricolto tesoro di cognizioni e di sperienza. II meglio si e che ora

i risultati di codesti studii pratici diventano in breve tempo comuni

a tutti i professori della medesima arte, essendo fatti di pubblica

ragione mediante particdareggiate relazioni in cui sogliono con la

pift squisita dtligenza notarsi tutte le circostanze opportHife a chia-

rirne qaanto piu si possa il subbietto. Con questo aiuto poi torna

molto pia facile il distinguere e ravvisare nel proprio loro carattere,

fin dai primi sintomi, certe perniciose malattie, e combatterle a

tempo con quei mezzi che le speriercre, le indagini, i confront], le

specolazioni d' un solo o di pocfei dimostrarono utili e piii sicuri a

tal fine. Laonde non possiamo non lodare assai quei.provvedimenti
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che sono indirizzati a rendere viepiu agevole codesta diffusjone e

codesto scambio reciproco degli studii, del progressi e deile sco-

perte fatte in cotali materie
j perche per tal modo ci sembra dover

scemare d' assai la necessita, in cui non di rado si trovarono ezian-

dio i
piii dotti, di procedere quasi a tentoni in casi di gran peri-

colo, massime per le infezioni epidemicbq. 2oui oxisJ m ;

Tra questi savii provvedimenti noi abbiamo commendalo

volta lo stamparsi per cura del Municipio di Bologna una relazione

storica e statistica intorno alle principal! cose osservate in quella

metropoli dell' Emilia, nel tempo in cui and6 soggetta al (lagello

del Cholera morbus. Altrellanto dobbiamo questa volta nolare so-

pra una somigliante relazione per la provincia Ferrarese, dove nel-

lo stesso anno 1855 infieriva per dieci interi mesi quella orribile

epidemia con tanta violenza, che e pel numero dei colpiti e per la

jrispondente proporzione dei morti, le compete una triste prece-

denza sopra le altre province che ne furono desolate.

La squisita diligenza con cui e compilata, per opera dei Dottori

Leopoldo Ferraresi, Conte Laderchi e Leopoldo Passega, quest'im-

portaule relazione storica, giovera senza fallo a dare nuovi indizii

sopra le cagioni probabili ed i caratteri speciali di quel niorbo, ed

intorno ai mezzi piu acconci a.prevenire o mitigare almeno i suoi

danni. Nella prima parte, divisa in quattordici capiloli. trovansi con

sugosa brevita e con molta cura sludiati e descritti sette punti di

gran rilievo-, e sono l.la topografia medicadella provincia, il suo

clima e le condizioni ordinarie de'suoi ubitanti; 2. il passaggio del

colera dal resto d'ltalia nella provincia Ferrarese, poi daU' uno al-

1'altro dei luoghi di quesla; 3. landamento di esso riguardo ai ses-

si, eta, lemperamenti e coodizioni -deJle persone^ e 4. alleslagioni

ed allo stato annonario che lo precedettero e lo accompagriarono ;

5. rispetto alle malattie che lo precedettero, lo accompagnarono e

lo seguirono ;
0. le circostanze che a modo di cause occasional! ne

precedevano prossimamente i singoli casi ed in particolare tra quel-

le lo stato morale degli abitanti sotto 1* epidemia ,
7." tulte le mi-

sure sanitarie adottaLe, i soccorsi che le favorirono, la organizzazioae

deU'.ufficio centrale che le dirigeva. Nella parte secooda venue
OCr>. w v * *
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studiata la malattia in se stessa, per quanto ai se"nsi appare, sia qua-

le e naturalmente, sia modifieata dai rimedii
-,
cioe in primo luogo

la parte di essa manifesta nella persona viva, colle sue varieta 1 , per

period!, 2
>0

per intensita, 3. per qualita di forme, -4. per comnli-

cazioni, 5. per succession): in secondo luogo le trarcle trovate nel
5 ;, o "i!ni f*l Tiff Qfiii'-

cadavere >
in terzo luogo i varii melodi di oura ed i loro tnelti. Xci-

la parte terza, che e copiosa ,
ottimamente ordinata e compresa in

t * *
\f \ \\ *v*i t tf\ 'icirt 1 3*1 tiM /1"f ft t^ f~H I' ^ ll"VV

27 nitidissime e grandi tavole sinottiche sono rappresentate con ci-

1 1 *7/f Jli i A f\B*1f\ \ ft I ft'lit^ftPi? *^ ^i
r

'

fre statistiche molti dei fatti g
; a esposti in forma narraliva econ e-

spressioni approssimative nelle precedenti due parti ,
e con queslo

intendemmo, diconoi chiari scriltori,di comprovare aritmetica-

mente al lettore la verita di alcuni rapporti rilevati da noi stessi Ira

i fatti particolari, e di facilitare a lui la percezione di quanti allri,

deducibili dalle stesse cifre, possano a noi esseresfuggiti. Da ulli-

.^ t
'

i six }

mo, a compiulo corredo di questo ricco volume , gli sono aggiunte

due grandi carte, 1 una delle citta di Ferrara, Faltra di tutta la pro-

vincia. Serve la prima a poter meglio scbrgere e seguire proprio col-

Tocchio T andamento dell'epidemia nell' iriterno della citta, essen-Jo

nella pianta di essa indicate in color rosso le strade che andarotio il-

lese dal morbo, ed in colore turchinole altre che ne furonoguaste,

La seconda poi mette innanzi le condizioni cosmotelluriche di tut-

ta la proviricia, con la distribuziorie de' casali e delle borgate, la lo-

ro posizione rispetto ai fiumi, ai torrenti, ai canali da cui 6 in gran

numero tagliata e corsa oodesta vasta pianura.

Rendiamosincero omaggio al sapere ed all'operosita dei chiaris-

simi compilatori di quest' opera, i quali ci sembrano al lutto aver

cosi satisfatto degnamente all' incarico di cui onoravali il Delegnto

della provinciadi Ferrara, GonteComm. Filippo Folicaldi.

^flpiflgeqi03oi ui s oisJjobjjoaiq oi orb o^finoqne oj ;

i

,iifiii^eqoi03.3A ol <oiojj&bs-mq ol ado.^ijjfilcm ollfi
pJJsqa

Del calore della ragione umana. Opera dkftolP.?M}HA3<nu;-

.-isMj) i^'
tl- C. d. G. Milano 1857. I u voL io^H.'i

Facemmo gia, ha qualche tempo, onorata menzionedi quest'ope-

ra del Chastel quando ella apparve la prima volta in lingua fran-

Serie ///, ri. K* <i 40 ^1lb
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cese
-,
ma ora dobbiamo imprendmie una formale rivista ,

essendo

stala tradotta in italiano e stampata nella Biblioteca di Filosofia cat-

tolica dal Turati in Milano. Lo scopo principale del libro si
'

di

combattere le csorbitanze del Tradizionalismo, massimamente qua-

le esso usci nellti primitiva sua forma dalla penna del Bonald
,
del

cui nome, per tanti litoli gloriosissimo, menano vampo lapiupar-

te di coloro, i quali fanno i supremi sforzi per puntellare quel va-

cillante sislema. L' A. comincia dall' osservare come Y origine del

Tradizionalismo e dovuta a una specie di reazione contro i matti

eccessi dei filosofi libertini, i quali accecati dall'orgoglio , rinnega-

rono ogni autorita e posero in cielo 1' umana ragione mitriandola

donna e reina di se medesima. Ora era naturale che nella rappre-

saglia, parecchi Cattolici, benclie mossi da lodevole zelo
,
non sa-

pessero osservare una giusta misura. Cosi intervenne ai Tradizio-

nalisti, i quali trasmodarono tant
1

oltre
,
cbe disservirono la causa

della verita e della religione, per cui sole intendevano di combat-

tere; e mentre eransi mossi per intenzione di ristorare la Filosofia

e farla cristiana , riuscirono a sconciarla per T estremo contrario
,

adoperando come colui
,
che nel volere raddrizzare una pianticella

distorta, la ripiega con tanta violenza sul lato opposto, che nemuta

si, ma non ne corregge la viziata inclinazione.

II cardine della quistione, cheferve con danno della Chiesa tra i

Bazionalisti
,
che scientemente la combattono . e i Tradizionalisti

che bonamente si pensano di sostenerne le parti ,
e il valore della

umana ragione, smodatamente esagerata dwgli uni, e troppo svilita e

menomata dagli altri. A reprimere gli eccessi come dei primi cosi

dei secondi, il P. Chastel toglie ad esaminare questi quattro punti,

che formano 1'intera partizione deH'opera : i.
9 Che possa la ragio-

ne senza 1'aiuto della societa. 2. Che possa coll'aiuto d'una societal

senza tradizione. 3. Che possa con una tradizione umana e in una

societa incivilita senza il sussidio della rivelazione. 4. Che possa

finalmente in una societal cristiana, con tutte le verita rivelate, ma

senza i! tribunale infallibile della Chiesa.

Nella prima parte ,
che va divisa in sei capi, 1' A. dopo aver se-

gnata la via da tenersi nell'indagine di una legittinaa soluzione del
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proposto quesito, passa in rassegna i Ire principal! sistemi, in che si

divisero le scuole circa 1' origine della umana conoscenza. E senza

farsi partigiano di nessimo di loro, osserva come tutti ad un modo

avversino e rigettino il primo canone del Tradizionalismo, che ci da

la parola come assolutamente necessaria per pensare, facendo forza

specialmente sopra la niuna briga che si diedero tanto i propugna-

tori quanto gT impugnatori delle idee innate della difficolta insor-

montabile che quel canone opponeya al loro sistema : prova evi-

dente
,

si della novita della opinione tradizionalistica
, si dell' aver

essa contraria ai suoi principii I'autorita di tutti i iilosofi.

E perche ognuno possa penetrar meglio le intime ragioni dell'o-

pera, di cui parliamo, 1' A. si fa a sporre per sommi capi il sistema

dei tradizionalisti , ricavando segnatamente dalle parole del Bo-

nald, affine di attingerne piu sicuramente il verosenso , e schifare

gliequivochi che potrebbonsi incornere. E qui ci sembra degna.di

lode la squisita diligenza che egli pone riel rinvergare dalle tante e

si svariate opere dell'illustre suo avversario
, p
tutti quei tratti , ove

questi in maniera piu esplicata o meno oscura
, paleso o lascio tra-

pelare i suoi pensamenti-, procacciando al tempo stesso di ordinare

e commettere quei staccati filosofemi per fame conoscere ai let-

tori 1'intero sistema. Nel che comesiamo rimasi con ten ti della som-

ma lealta usata dal P. Chastel nella citazione de'testi dei suoi av-

versarii|^jcosisiamo restati sorpresi, che, senza recarne indicazione

alcuna oprova, siastato accusato d'averlifalsificati o travolti. Questa

maniera di dare ad altrui si nera taccia iionsolo gratuitamente, ma

contro 1'evidenza del fatto, e tanto lontana dal costume d'ogni scrit-

tore urbano ed assennato
,
che non sapremmo come qualificarla.

Sagace ci sembra ed argomentosa la critica, colla quale TA. fa

toccare con mano le iolteincaerenze c e, diciamolopure, le piu che

apparenti contraddizioni, da,cui
, colpala mala causa patrocinata, il

Bonald non seppe abbastaaza guardarsi, non solamente quando

trattavasi di quistioni secondarie , naa ancora quando trattavasi di

precisareil vero senso di quegliassiomi, che egli pose a fondamento

della nuova filosofia. II qual vizio dovtte procedere si dal perche

non Aveado egli ideato di colpo il suo sistema, ne lavoratolo sovra
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un disegno compiuto, non ebbe mente ad arrnonizzarno le parti; i-

si ancora dal perehe, avendo egli agitata in diversi tempi una me-

dtsimaquistione, ora raffis6coirocehio limpido delta perspicace sua

menU . ed ora la contemploattraverso la nebbiadi quelle sistema-

ticbe preoccupazioni, cho spesso anche a'meglio avveduti olluscano

il guardo. Cosi per recarne un esempio, quando egli vennea deter-

minare le condizioni della umana ragione priva della istituzione so-

ciale e senza I'aiuto della parola, affermo universalmente che essa e

capace di qualunque pensiero. Ma facendosi poscia a spiegare in

altro luogoche voglia inlendersi per pensiero, ora vi acch i use le sole

idee generali ed astratte, ed ora abbraccio sotto quel nome e le ope-

razioiii dell' intelletto e i fantasmi della imaginazione. l/invgina-

ziono poi, ora 1' annover6 tra le facolld meramente spiritual! ed ora

ia riconobbe ancora nei bruti. E, se in una delle sue opere parve

che agguagliasse la sorte drtl fanciullo selvaggio, cresciulo fuor di

ogiii umano consorzio, a quella delle belve che lo circondano , in

un'altra 1 udite esclamare in questa curiosa sentenza: L'errore

piu funesto dei nostri tempi si e d' aver crednto che V uomo avrebbe

un islmto, qualora non acessse la ragione ; e che sarebbe un brulo ,

se non fosse un uomo. u d#noo :>

Altrettali incoerenze vien discoprendoTA. nell' opera del sig. di

Bonald, ove questi tratta dei mezzi dell'islruzionesociale; econ pa-

fi sagacita e pazienza viene ravviando rimpigliata matassa, senza

lasciarli desiderar punto nulla di quel rispeltoso riserbo che dee

tenersi neli'appuntare le mende degli serin ori . allora specialmente

quando 1 intenzione che ne rt^gge i pensieri e ne guida la penna e

lodevole e buona;avboneb nou b tasup faisDnr/vc non

Procedendu piu oltre, a rendere piena ragione del sistema, cerca

i'A. quale abltia a dirsi in codesta doltrina Tufficio della istruzio-

ne sociale nello svolgimento della umana intelligenza ,
e quale il

modo di azione cbe ha la parola sovra il pensiero. E tralasciando

alcuno frasi
piii arriscbiate

,
in cui it Bonald sembra confondere la

poroia coir idea e ripetere dalla istruzione sociale la produzione

degli spirit! ;
si attiene alle formole piu temperate ,

nelle quali

spiegalamente si dice che 1' idea noa e la sua espressione 5
che la
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paroknon produce ma presuppono il pensiero, benehe essa sola lo

esprima e lo ridesti-, che e il corpo in cui 1'idea si rende sensibile,

poiche liden 6 iunata in noi ma latente, finoa chela parola non la

i'idesli e la faccia presente allospirito, il quale coiitempla allora

nella parola il suo pensiero anzi sestesso : in quella guisa appunto

cbe 1'occbio si riconosce nella imagine che gli riflolte lo specchio.

Del resloe da tenersi come verita indubitata cheDio non da all'uo-

moil pensiero, se non per mezzo delta parola, come non gli concede

la visiorie che mediante la vista. La parola insomrna e all' intelletto

eio che aH'occhio la luce, e penetrando essa per Y udito nell'oscu-

rila dt;lla mente ne dirada e fuga le tenebre, e al suo appello ogni

idea risponde, come le stelle di Giobbe : Eccomi qua. Prima che la

parola sonasse all'orecchio del fanciullo, le idee si trovavano in lui

assopite in un j)rolbndo letargo ,
erano caratteri latenti

;
erano germi

non ancor fecondati : ma la parola lo fa uscire dai nulla delta scien-

zn, come al priix-ipio dei secoli una parola trasse I'universo dal nul-

la dell'essere *. Queslesono fuord'ogni dubbio leggiadreimmagini,

ma il lettore, dopo averle gustate, non si sente satollo. Egli non ha

appreso da loro ne come si spieghi il modo oride una data parola

s' informi di una data idea , ne come una data idea venga desta e

fecondala da una parola. I Oori <i' Arcadia non conlentano la seve-

rila del filosoib. il quale vuol decise le quistioni con buoni argo-

menti, non gia con speciose figure-, e all udire spiritosi detti e

prove dicongruenzasorrideai lampi dell ingegno, ma non perque-
sto si arrende. I tropi e le immagini si hanno dall'uomo assennato in

conto di eollane e smaiglie, da cui egli si lascera forse ornare per

gala, ma non avvincere, quasi da non disnodevoli legami. vaboi

Se non che la suppellettile delle buone ragioni non faeea mi-

nor difetto al comune dei Tradizionalisti. E I'Autore lo dimostra

al cap. IV, esaminando a parte a parte le prove che si reeano del

nuovo sistema, e sono di due maniere, cioe prove di futto e prove

di raziocinio. Quanto alle prime fa verameote pieta 1'udirli argui-

re T assoluta necessita della parola dalla quotidiana esperienza dei

ilfiun ellon , 9Jei9<jni9j liiq slomiol sllfi enbiJJe i8 ; ilhiqa ilgab

i Del calore dcllaragione utncma pag. 47-52.3d SOtb
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nostri fanciulli, che tutti giungono perquesta via al pieno uso del-

la ragione ; quasich& il battere che tutti fanno la carreggiata pro-

Yasse I'impossibilita di aprirein mancanza di quella un nuovo sen-

tiero tra i rovi e le spine, o 1' esperienza, a cui si richiamano, sta-

bilisse in tutto rigore che il fanciullo riceve dalla parola ia prima

idea, ue possa a un bel bisogno, raiVrontundo le verita conosciute,

scoprirne delle nuove. Ne fa prova migliore 1'altro argomento che

essi tolgono dai sordomuti; il quale per giunta si pu6ritorcere con-

tro di loro. E per fermo, se in una quistione di fatto vogliamo at-

tenerci alia testimonianza di chi vi ebbe le mani, di chi studio lun-

gemente quella classe d'infelici per migliorarne le condizioni enon

per trovarvi una conferma di anticipati giudizii, di chi ne seppe

non per udita ma per esperienza fattane, noi troveremo che il sordo-

muto non e, quale i tradizionalisti 1' ailiguravano, un essere che non

pensa se non per imagini, ma un uomo che puo, anche prima di

ogm istruzione metodica, giungere all'acquisto di conoscenze reli-

giose emorali. II P. Ghastel cita a conferma deldetto 1'autorita dei

:signori Va'isse, Bebian e de i-lerando, che tutti coneorrono in una

stessa opinione, e v'aggiugne quella dell Ah. Sicard, invocata altra

volta dai tradizionalisti per alcune sue troppo spinte asserzioni che

$o'\ ritratto. Edebello vedere scendere in campo adeiinire ilgiusto

nierito della quistione sui sordomuti un sordomuto. L'illustre Ber-

thier, che in questa bisogna dee-.conoscersi un poco piu degli intern -

perantisuoi critici, rivendica alia mimicala proprieta di trasmettere

lutte leidee vuoi di cose sensibili vuoidi oggetti razionali ed astratti.

Jliguardo alle altre .prove di fatto ehe si riducono alle storie di

alcuni sgraziati fanciulli cresciuti in seno alle selve, 1'A. dimostra

che, ammessa anche la verita dei racconti, non si puo trarne argo-

meiito che tenga. Anzi aggiugne che la piu accertata fra queste rela-

zioni, pubblicata dai Racine sulconto di Madamigella Leblanc, fan-

ciulla selvaggia trovata nei boschi di Sogny del 1731, preseuta tali

particolarita, che ci mettono buono in mano per combattere le as-

serzioni dei tradi/.ionaliati . CUiude poi le osservazioni fatte sui

- 00l'0p. cit. pag. 71-81.
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fanciulli selvaggi confermandole col suffragio d'insigni teologi, e

segnatatnente cli S. Tommaso, del Cardinale di Aguire e del P. Per-

rone, di cui spiega alcune frasi, abusate dagli avversarii contro il

sentimento del ch. Teologo che approv6 1' interpretazione pubbli-

catane dal P. Chastel.

Venendo poscia alle prove
-

di raziocinio. le espone e rifiuta, mo-

strando come si riducano pressoche tutte a vaghe analogie, ad as-

serzioni gratuite, a molte similitudini briose e vivaci bensi, ma che

non iscuseranno giammai una magra ragione, e ad alcuni testi scrit-

turali cbe non fanno il caso. A questa calzante rivista fa seguire

1'esposizione della dottrina di S. Tommaso e di S>. Agostino sopra

la possibilita di pensare senza vocaboli
,
e sopra la distinzione fra

il linguaggio interno e T esterno.

II capo V tratta delle logiche conseguenze, che discendono dal

principio tradizionalistico, secondo il quale dee riputarsi in proprio

al solo ammaestramento esteriore il poter darsi cognizioni intellet-

tuali, morali e religiose, negandosi all'uomo individuo ogni pro-

gresso nelle vie del vero ,
e dichiarandosi la fede preambula alia

ragione e primo principio di ogni certezza. Mostra poi la stretta

cognazione del Tradizionalismo col Lammenismo, cognazione non

disconfessata dal sig. di Bonald, e provata colla simiglianza delle dot-

trine e colla identita di parecchie inferenze che se ne tirano d'am-

be le parti. Prova coma i Tradizionalisti av^ndo per costante che

tutte le verita generali ed astratte procedano dalla rivelazione pri-

mitiva, esterna e divina ,
sono in obbligo di averle tutte per verita

di fede
,
scambiando cosi la Filosofia colla Teologia , togliendo di

mezzo la differenza ultima che le dispaia, e di due scienze foggiando

una sola. Viene da ultimo alia novita del sistema
,
a cui si cercaao

invano antenati tra i Nominali, o fautori nel Leibnizio, nel Bergier,

nello Stewart, nel Rousseau-, e reca un lungo tratto del sig. di Bo-

nald ove egli si bandisce primo autore di questa filosofia.

La somma del Tradizionalismo si voile acchiudere in quel de-

cantato principio di molto equivoca interpretazione : JL'womo pensa

la sua parola prima di parlare il suo pensiero. Ma lo stesso sig. di

Bonald avvis61a difficoltache s'incontra gravissima a concepire co-
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me una parola di ignota significazione, risonando la pr'mn volta allc

orecchie del fanciuHo
,
nossa esprimere e far chiara alia sna mentc

II"""' II
una nozione che non gli puo venire d altronde; e coiifcsso lY.mca-

menle di non trovare risposta i. E di vero quella risposta ne egU

nealtri polranno mai rinvenire, essendoche la preesistcnza dell'idea

e affalto necessaria in ehiunque per la-prima volta tie dilait'Wi-'

bolo, perche la significazione di questo dimora nel tegbto&WViitf^

see la voce articolata coll'idea, nc quel legame pu6 conbscerst's&iiz^
'-'

conoscere antecedentemente ambo i termini. Qu^sto c lo scogtto
1

contro cui di necessila verranno a battere tutti i Iraili/ionalisli: ed

essi senlono la difficolta, e per camparne li abbiam vdd^tl'rfc^ere

ai miracoli, ai misted e perfino alle balie 2, a cui vorrebbono dar ca-

rico di trovarne la soluzione. A stringere poi sempre piii gli avver-

sani I'A. dopo aver esaminata la natura dei diversi segni che abbiamo

per esprimere le nostre idee, dichiaracome ogni insegriamento sup-

pone di necessila idee astratte, e vien mostrando come senza I int.-r-

vento della parola cominci in noi lo svolgimento ideale, per lo astrar-

re che fa fa mentei concetti universali dai fantasmi sensibili, ad ecci-

tare i quali basta lo spettacolo del mondo corporeo^ e spiogacomeil

fanciullo possa connettere ai vocuboti, chc ode proferirsi in prcsenza

di alcuni oggetti, le idee, che essi gli hanno risvegliato nell' animo.

Nel cap. IV cila i tradizionalisti al triburiale della Tradizione

catlolica, faoendo vedere come S. Agostino nei libri dc Trinitaie e

iri quello de Magistro 3 ha proposta e trattata la presente contro-

,xn9iodlugin 1 oqfn^J nu l*u on'obncvoiq JliJivj^ i oesoiq K&O<U

i Op. cit. pag. 52. . 2 Op. cit, pag. ififci] il 90eiiiJi,Jg <

3 Ci duole cbe la traduzione sia inrorsa in varii diftlti , dfi <|tuli non ab-

biamo tenuto conto , perche dj poca rilevanza. Nondimcno non sappiamo

passarci di uno cbe si riferisce appnnto a questo opuscolo di S. Agostino ;

il quale cilando la voce persiana taraballae V interpreta per foggia o accon-

ciatura del capo. Codesta interpretazione ,
benche contrria aMa piu comune

sentenza , che vuolte significarsi per rjuel vocabolo nna specie di calzarelli

che djcidmp boriacchini, non u tultavia destituita di fondamcnto , come puo

vedersi dagli esempii recall dal Furlanetto nelle giunte al Lessico del
Forccl^

lini. Ora il traduttore della presente opera nel teslo che si riporta di S. Ago-

stino
, adopcra la significazione di borzacchini, reiidendo cosi privo di senso

e icoiinesso il diseorso del san.o Dot.ore.
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versia sciogliendola in un senso elia e loro contrario ; e lo stesso

ha fatto I' Angelico nella quistione clie pure inlilolo de Magislro

abbracciandoesvolg^ndocon piii precisione i principii del primo: e

chiude riportando letteralmente un lungo tratto della Logica del

Bossugt^ $$U Per distrazione a rincalzo della loro opinione dagli

avversai'ii. Lo testimonialize clie egli allt-ga di quoi tre sommi irige-

gni, iionsono poche frasi coperte ed ambigue, raciinolate qui e cola,

e bisognevoli di un lungo discorso per esprimerne un argomento tal

quale, ma sono copiose sentenze, concludenti, limpide, irrepugnabili.

LT esserci di tropo allargati nella sposizione della prima parte ci

obbliga a trascorrere di volo sull'altre tre ,
che non formano tutte

insiemela ineta dell'intera opera. La seconda parte e volta a discu-

tere lipotesi proposla gia e ventilata dai tradizionalisti ,
d'una so-

cieta senza ombra di tradizione , per vedere che sarebbe ad aspet-

tarsene nel fatto della conoscenza ,
e se ripugni che ella potesse

mai giungere a formarsi un iinguaggio di gesti ,
e quando che sia

anche un Iinguaggio vocale. In questa discussione 1 A. pone a nu-

do la eslrema poverta di argomenti che s' incontra nelle opere dei

Tradizionalisti, ove se le metafore piovono, le ragioni vengono a

stille. Determina altresi il punto in cui dimora il torto vero dei

tradizionalisti intorno aH'invenzione della parola. Nella terza par-

te sulle tracce del P. Baltus esamiria qual sia il valore dell' umana

ragione che pud e dee riconoscersi in una Societa senza rivela-

zione , e fa rilevare sapientemente 1' ulilita provvidenziale d^lla

filosofia presso i gentili, provandone ad un tempo 1' insufficienza,

e con questo stabilisce la necessita riconosciuta da tutti i Catto-

lici di una rivelazione divina, e dimostrata con tanta chiarezza

ed evidenza da S. Tommaso si nella Somma teologica come in

quella contro i Genlili. Nell' ultima parte finalmente rende una
1

' >C O fil'^'f.OT T3q filSTqialHl 1 9D\UiOT)1J">% BfI6I2T3(I 900V EfoLnfrllD aifiDD II

piena risposta al quesito : che possa da se sola nella Societa cri-

stiana 1' umana ragione , sia che disconosca la rivelazione
,

sia

che ne vada in Iraccia, sia da ultimo che 1' ammetta come unica

norma di sua credenztf:"'2
i

L' importanza dell' argomento, il nerbo delle ragioni e la limpi-

dezza delle idee, onde il P. Chastel defmisce i veri limiti imposti
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aU'umana ragione, debbono a tutti renderc cara e desiderata que-

st' opera. E giova sperare che essa verra a mettere in guardiai gio-

vani studiosi contro gli erronei principii e le rovinose illazioni di

un sistemn, che ordinato ai servigi della religione riesce invece piu

veramente a' suoi danni, esponendolaai sarcasmi e ogli attacchidei

suoi nemici. II P. Chastel ha veso per questa parte un segnalato

servigio non meno alia scienza che alia fede. Ed era hen naturale

che, atteso 1'ardore, onde gli animi sono presentemente agitali in

Francia per tale controversia, gli si suscitassero contro le contrad-

dizioni e le ire di molti, i quali sehhen mossi da huon zelo, tuttavia

non lianno idee ahhastanza chiare in quesla materia. Ma noi, se

nulla valgono i nostri conforti, lo esorliamo a proseguire nel no-

bile aringo, e stare

Come torre ferma che nou crolla

Giammai la cima per sofiiar de'veati 1.

Avendo nel nostro quaderno 196 a pag. 466, pubblicata una ri-

vista sopra un' opera italiana stampata a Parigi dal sig. Achille

Smitti, questi ci ha indirizzata la seguente lettera, che noi credia-

mo conveniente mettere sotto gli occhi de' nostri lettori.

Sul fascicolo del lo Maggio corrente mese ho letto il breve

u esame critico di cuila Civiltd Cattolica hacreduto onorare 1'umi-

a le mio lavoro L' Ordine ed il Progrcsso al A'Z3C seech
,
che nel

1856 pubblicava inJingua italiana qui Jn Parigi. Quindi, qual ve-

ro cattolico, mi corre 1'obbligo di ringraziare 1' autore dell' arti-

colo e per le lodi di cui mi a fatto segno , e piu ancora per lei

dotte osservazioni che m'indirigge e le sapienti rettificazioni, cuij

m'invita, ed alle quali avrei giadato opera se 1'edizione frances

non fosse gia interamente compiuta. Per6 con questa io cm
u fare onorevole ammenda di qualunque involontario errore e

rendere sempre piu cvideute la reUitudine delle .mie intenzioni,

il vero mio scopo e la mia sincera devozionc alia Chiesa ed ai

insegnamenti.

1 Pvyatorio canto V.



ARCHEOLOGIA

1. Epigrafe del Marie di Todi 2. L'epigrafe de' sepolcri etruschi 3. Iscri-

zioni cristiane della Gallia 4. il sepolcro di S. Alessandro I Papa e Mac-

lire 5. II Musaico di.Palestrina.

1 . IlMuseo etrusco fondato con regia muniflcenza dal sommo Pontefice Gre-

gorio XVI di gloriosa memoria va superbo di una etatuain broDzo di gran-

dezza poco al di sotto del naturale, die insieme con altri preziosi avanzi

antichi fit scoperta in Todi nel 1835. Essarappresenta un guerriero vestito

di sola corazzacon frangiaa dentelli, copepto il capo diun elmo, che edi

restauro^ e coila sinistra in atto d'impugnare un'asla,, che, come di ferra,

fu consumala dalla ruggiue. Liberata da una crosta, che tulta la deforma-

va, in un dentello della frangia, siccome gia, aospettandolo, avea prenun-
ziato il ch. sig..Gomm. Pietro Ercole Visconti, apparve un' epigrafe etruscar

che qui riproduciamo nella sna grandezza, avendola fatta delineare con

es&ito fac-simile. -I.

1 Un altro facsimile ne fu pubblicato nel Diario di Roma an. 4857, n. 49. Esso e. ugua--
lissimo al nostro; e pero ne comprora 1'esattezza; se non che i catatteri sono cola alqnanto piit

gramli <li
<fit\\i dell'orJjinale,
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Nessun'altra iscrizione avca gia da gran tempo eserciteto 1'ingegno deIi
Archeologi al pari di questa ; poichA almeno quattro interpretazioni in mono
di quattro mesi comparvcro. L'Ab. Tito Cicconi losse Aci Altrutht /.< />?w .

.tfu Fere; e interpretd '* V.T<WTV.C ? w^j y.j <p/?s> Cio6 Diit-in-mai-i-rmi-
ti t>w fofroris wici /irehof.. II P. (iiampietro Sc-crhi lease ,4r/V?{ TVurt Yisnh
Nume Vepe; e spiego Avejal Qitirimis Vibii films nomine Vibivs. II si.
Secondiano Campanari vari6 da ambedtie leggendo .4/mZ Tnttit Is Pitnnw
Fere, e spiegaudo Ahala natus legatus-cxerdlus in Mnrtis-honor.m

nfli--
rebat. .Ed il sig. Vermiglioli stm6 meglio leggere Atjo : L : Trutivis : Pu-
n

.

U
.

:

.

J

"*.
: ^ere

'
c (iui"di interprotarc Kqo Aeja, ovvero Ar-'ju Lnrt!i>.< 'f'rn-

tidii fitia pono : Sum Verns. "T :!

Ma cue-? Per tacere le gravissime difficolla palfogWIIichb /^'HldlbglHio ,

un piccolo sassolino ruin6 queste moli d' interpretazioni ;
e gittollo il Hi.

Cav. Belli con applause comime
; avvertendo cio6, che tutte le suddrltc

interprelaiioni fanno dHropigrale rtrnsca un titoio wtiro ml ovornrh:
mentre il monumento grida apcrtamerilc , quella rwm potersi dir lair
mabensi essere una semplice memoria dell' arteflee. Im|jtrocchft i tilolj

1

o siano essi votivi od onorarii, vogliono esser posti in tal parte del monu-
mento cd essere scritti in tali forme e con tali caratteri, che facilmenlc
possano leggersi da' riguardanti. Lo esige il fine di cosiffatteepigrafi e
tutl'msieme Fuso praticato fin dull'antirhila piu n-mota

,
non pur da'al-

tn
, ma dagli Etruschi stessi

,
i quali perci6 soleano auche deformare le

loro statue
, inddendo lungo la cosda i loro tiloli votivi

, come in divert
monumenti noi stessi veggiamo , ed il Lanzi avvi-ni recando in conlor-
ma anche un passo di Apuleio, ed un altro di Pausania. Tulto all'opposlo
le momorie degli Artefici. Esse scriveansi, e tuttora si scrivono in luoglii
oceulli, a caralteri minuti, e talora anche in cifra od in simboli, como
veggiamo nei quadri di Benvenuto Garofolo

, ove suol vedersi il fiore del
mwtesimo nome

,
e come gia osservavasi

, confurme riferisce Plinio nei
templi posli entro il purtico di Ottavia

, nellc cni colonne erano sr< 'ipite
raue e lueertole, le quali in greco csprimeano il nome di Batmco e Sanro
che rf erdno slati gli Artefici. Or cirt 6 appunto, che si osserva nHl't-pi-rra-
fe, di cui trattiamo. Essa non e in luogo paiente, non cola, ove i lituli vo-
tivi soteano iucidersi dagli Etrnschi, non a caratteri cospicui; ma in Idle-
ride minute , in uno scorcio della frunnia della coram

, disposia in gnisa
da parere un ricamo, e di lettura dimcilissitiia

, pm-be in tre linee di di-
versa direzione, e nella maggior parte a perix-n.Jicolo.. Egli e dnnquc evf- v
deuie, che non 6 un titoio onorario e votivo, ma bt-nsi una pura im-mori.,
dell'Artffice.

Cbiaiiti vani gli sfbrzi del sistema grcco latino, voTtiamnci ora all' ebrai-
co. R pt imk'ramente determiniamo a dovere la k-ttura etrusca, la quale in

qnattro' IcitiTC e sembrata dubbia, nella terza, nella guana, nell' undeci-
ma, * ndla vigesimaprima. ^i'dicramo, che fa tma e la quarta lettera
sorio vcramente due letter* distinte, cioe 3 , | ;

.ton gia una .sola ossia R
,

come
, dfscordaudo da lutfi gli alti'i, parve al Campanari. Uu'occbialu af

fac-simile ne rendera ognuno persuoso. Diciaino in secondo luogo ,
cho

undccima lettera 6 yna T, quale il Campanari fa fesse, non gia una V,
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quale la vollero gli altri. Infalti paragonandola colla uona, che da tutti 6

riconosciuta per una vera T
,
e poi coll'otlava, colla quindicesima, e colla

decimasettima, cui tutti consentono essere vere V, e chiaro
, che conviene

piu colla nona, che colte altre, avvegnache I'apertura \i si vegga un pu' piii

larga, che uon convenga alia T; difetlo facilissimo ad sccadere, massime
se ristromento adoperato in incidere non sia al tutto proporziouato alia

picciolezza delle lettere. Diciamo in terzo luogo, che la lettera ventunesima

? una P, quale la lesse il P. Secchi, non gia un R, qnale gli altri la cre-

dettero. Si paragoni infatti colla lettera settioia
,
che e confessata da tutli

vera R, e se ne vedra tosto le diversiia: si paragoni poi colla deciraaquarta
tenuta da tulti per P

,
e se ne vcdra la medesimezza. Ci6 posto , ricono-

scendo per vera la divisione delle parole fatta dal P. Giampietro Secchi',

ecco 1'interpretazione ebraica. Uwn <..

.ifv?.-: ;9iiwiio3 ogUBl(|ic not) iJb3 .Y
n

-

3133 WVM V1^H HVsJ^ J/1I3/1

"-noi-}'.v.! Vtu'iisft sot^ orulq'-iRHii a

,i ^ ,-IT lh-9hsq fill ni
iJjjp'j?.K')

ouosi^ov

m oo-> 9 aiiH'.il -13889 bo

Eirusco: A-jal teruti tispu num Fepe (Vepe)
Ebraico: Ajal leareti tispe noam Phaphea

. , "I.*'
1
;"!

1 ' f.^H !

,

che vale a dire : ^pja-naiw^ /eci : laevigabat pulcre Phoebe: Jo dEja naio il

fed: forbialo bellumcnte Febc. Or non e ci6 qiu
j
l medcsimo, c'ie a 8i

jnten-

za dei dotti il monumt-nto stcsso grida? E noli il letter.' , che quel vi-rbo

"Tnfcto e appunto quel raedesimo, che adopera Isaia (XLIV, 13) per indi-

carc 1'azione deli
'

arte/'ice statuario
;
onde e che I'ebraico non poteva es-

sere piii consonoal monumenlo; e ci6 chene viene di conseguenza, anche

questa iscrizione non altrimenti, che altre gid da noi pubblicale assume

tutta la forza d' iscrizione bilingue, in cui la voce del monumento manife-

stamcnte conferma I' ebraica intcrpretazione. E perche meglio si vegga Te-

sattezza di'l riscontro tra 1'ebraico e 1'etrusco, aggiuugeremo succiutymente

qualrhe osservazione
filologica^i^q 0301

Teruti, ebr. Teareti. La contrazione dell'EA in E, ordioaria nel groco,

quimuove dal costume etrusco di vollare bene spesso in El'Aebraico, edi

contrarre in una, ove concorrano due E, Quindi 1' ebraico Tear eqnivale a

Teer, e cosi al Ttretrusco. La V poi, che nt'lla voce etrusca tiene il luogo
dell' E mnia, ossia dello Sceva ebraico, e cambiamento, che era in uso an-

che tra i Fenici .

Tispu... Fepe. ebr. Tispe... Phaphea. L' ebraico lispe pno essere t&rza

persona, ed in tal caso e t'emmioile, e vuol femminile anche Fepe; e pu6

fsser seconda, ed allora e maschile, e cosi anche Fepe vorrebbe inlanders!

di tal genere. In questa ipotesi 1'epigrafe riuscirebbe piu ornata; manella

prima rifulge di un candore pia schietto, che mi sembra piii conforme alle

altre iscrizibni etrusche. In quanto al nomo Fepe, se vuolsi fenaniinino 6

, (Hjoui obnoo-ja ni ofiiBiyifl .osGU3i9(f onunjjo 6Tjbii9i on sisr<-

'9*toMfln& ii ol^wp f
T sav 6 BiaJJyl Bmwi^
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il notnestesgo della Luna, che nasce (non altrimenti, die Phoebus,
aome tiel sole) dal caldaico ysys PwphnsplendMt: se si vuole maschile,

si pensi a ttebio, o a Fabio, o a Papio, o a Vifeio, come meglio aggrada.

ham, ebr. Noam. Per se e sostantivo, e vuol dire pukriludo, maqui 6

avverbio: perciocche non pochi sono isostantivi, che nelle lingue semiti-

ehe han forza di avverbio
;
e qui pare ,

che il conteslo lo esiga. Per la

contravene di Noam in Num. (che per se non ha nufla di straordinario)

veggasi ailro esempio in questa voce medesima presso il Gesenins Script.

ling, phoen. pag. 425, ove Num-nmla e interpretato ^3" Dyb . Vfltfra

Baal

K qui chjuderemmo, se un dovere di giustizia non c' imponesse di fa-

re una piecbla giunta. Avevam compiulola nostra dichiarazione
,
allorche

venimmo a sapere, che 1'illustre Orientalista sig. Michelangelo Lanci area

gia spiegata la medesima epigrafe servendosi della medesima chiave, cio*

del Fenicio. La sua spiegaziooc e diversa dalla nostra, perch6 diversamcnte

egli- lesse i caratteri etruschi; onde-e, che ne cav6 questa sentenza: Acco

da Todi e Tito effigiarono il simulacra della Vittoria. A tale spiegazione

oppose il Belli, che nelle memorie degli Artetici non si legge piii che il lo-

ro nome : e noi agginngeremmo, che la verita della lezione elrusca ci sem-

bra quella, che e slata da noi proposta. Qualunque per6 voglia essere in-

torno a ci6 il giudizio dei dotti, la conseguenza sara per noi la medesima,
cio6 che la chiave dell' etrusco e 1' ebraico : e noi siamo lieti di aggiungere
al novero di quelH, che gia sapevamo aver tenuto la stessa nostra opinione

anche il nome dell' Ab. Michelangelo Lanci
,
a cui nessuno pu6 negare if

vanto di acuto ingegno, e di perizia profonda nelle lingue orientali.

2. Tra le iscri2ioni,,il cui senso e determinate dal monumento slesso, una

delle piii chiare e certamente quella brevissima, che si vede scolpita pres-

soche in tutt'i macigni, ehe chiudono la bocca de' sepolcri etruschi, cioft

Q f\~\ VO- ^a essa e stata a(l un niedesimo il madgnodel cimento, di

cui favellasi in Zacaria, il quale ha sgarato le forze del sistema greco-lati-

no; perciocche ne latino, n6 greco pote mai dare una voce, che consonasse

a quella del monumento, e quando per estremo sforzo ambedue le lingue

I'urono insieme unite
,
ne fu tratlo alia luce un tal parto ibrido da essere

gitfalo via non solamente per le buone leggi filologiche, ma ancora per I'im-

pero della verita storica. L' interpretazionc fu TO ollarium
,
cioe a dire un

arficolo grcco, ed una voce latina, che insieme fusi doveano dire, quello

essere il luogo, ove serbavansi le olle cinerarie. Ma reclamavano il fatlo, e

la verita storica. Imperocche moltissimi sonoi sepolcri etruschi, in cui non

olle cinerarie si ritrovauo, ma bensi cadaveri interi. Si lascL adunque da

parte greco e latino, e veggasi che cosa dice 1' ebraico

q/4 JYO

Vejgasi II GESESIUS Intt. hebr. . 98, II.
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cioe a dire Dol-ar 1'ebraico; e 1'etrusco, in cui la D e sempre cambiata in

T, e la in V, Tul-ar; che voltato in latino vale Ostium speluncae, in

italiano Ingrcsso delia Spdonca. Imperocche la voce hn in ebraico sigoi-

fica Ostium (Ps. CXLI, 3.); eta voce T^ deduces! legittimamente dalla ra-

dice i^y fodil onde viene a significare locus eflbssus, cio6 spdonca *. In-

fatti Tuna c 1'altra voce esistc lutto conforaiementc alia forma etrusca nel

linguaggio Maltese, ove DHUL significa ingresso> ed AR spelonca.
Se non die dira im qualchcduuo : perche spelonca^ e non sepolcro? Ri-

spondesi primieramente, percb.6 i sepolcri degli Etruschi sono vere spelon-
che cavate nel tufo, e poi chiuse da un gran macigno, appunto come i se-

polcri degli Orientali. Confrontisi S. Matteo XXV11, 60. Rispondiamo se-

condamente, perche i sepolcri Orientali si chiamavano veramente spelonche.

Confrontisi la Gene-si XXIII, 9, e segg., eS. Giovanni XI, 38. Donde segue,
che 1'interpretazione ebraica non potea essere n6 piu fedele, ne piii uniso-

na alia voce stessa de' monumenti, i qaali essendo tutti e secondo la verita,

e secondo il nome loro spelonche ,
ed avendo la medcsima scritta nel ma-

cignoposfo all'ingrcsso, da per se stessi diceano, quella scritta non poter
altro significare, che quel medesimo

,
che 1'ebraico dice, cioe INGRESSO

BELLA SPELONCA.

3. Lo studio dell'archeologia, utilissimo agli avanzamenti della filologia,

della cronologia e della storia, non ci parve mai degno di maggiori elogi che

quando e consacrato ad illustrare la religione. Imperocch6 se agli eruditi,

che sempre son pochi , importa Faccertare dai monumenti la data di un
console o di un fatto anlico, il chiarire la significazione di un vocabolo

oscuro o aggiungerne un nuovo al lessico greco o latino, il diciferare i mi-

sted di segni arcani o il disotterrare dalla tomba di migliaia d'anni urne,

colombarii, necropoli e persino intere citta e con esse i costumi, le arti, i

personaggi delle civil t a passate, assai piii grande e universale e Itmpor-
tanza del risuscitare le memorie cristiane e confermare con esse i dommi
e i riti di quella religione divina, a cui, come a scienza sovrana, tutte le

scienze e discipline debbono servire di ancelle. Quindi ci gode grandemen-
te 1' animo di vedere oggidi specialmente rivolti a si bello scopo gli studii di

non pochi illustri archcologi ,
non pure tra qnelli che sono ecclesiaslici di

professione e come tali naturalmente tendono a coltivare il campo religioso

della scienza, ma eziandio tra laici. Gi bastera tra quest! nominare il Cav.

De Rossi in Roma, che alle opere minor! sin qui pubblicate sla per aggiun-

gerc un' opera di gran lena intorno allc catacombe romane, e in Parigi il

sig. Edmondo Le Blant, del cui recente lavoro 2 intorno alle iscrizioni cri-

stiane della Gallia, vogliamo qui dare qualche contezza.

Quest' opera infalti, coronala- dall
1

Istituto di Francia, 6 monumento illu-

stre non meno della religione dell' Autore che della sna scienza. Egli voile

\ Coiifi'oalisi anche 1' Arabo.

2 Insc-riptions chreliennes de la Gaule,an(tr!fures au Till tlt-cle, reunics ft annoties par
-"BOMOND LE B[,A?JT. Oitrraye rottronnepar I' Institut de France. Tome T, Provinces Gallica-

nes. Paris, imprime par ordre de I'Empereur (i V lm.pr-ime.rie Imperiale JUDCCCLYI. In

tel volume in -1. di pag. 'i98
?
corrcilato Ji lavolc contcnenti 25o figure di monumenti.
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-:i non solamente dare nn'ampia e, per qnanto polesse, compiula rac-

colta delle iscrizioni cristiane appartenenti ai primi selte secoli della Chie-

sa, che Irovansi sparse per lutta la Francia, ecou cio salvarle dal pericolo di

andare, come tante altre, dimenliche o penlule, ma pens6 priucipalmente

risuscitare in mezzo alia Francia moderna una viva e padunte imoiagine
dell' antica Galiia cristiana, la quale narrasse nel suo orijiinale linguaggio

le gloriose geste de' suoi martiri, de' suoi vescovi, de' suoi sanli, e ridices-

ee le pie memorie, le speranze, gli affe Hi, le preghiere de' suoi primi fedeli

dalle quali spira lanta fragranza d'ingenuo e fervente cristianesitno. Per

tal line egli, nel commentare le iscrizioni che arreca, non si lien pago alia

sola parte maleriale
,

facendo la recensione del lesto, illustrandoDe la pa-

leogralia e lo stile, suppleudone le lacune, deteruiinandone i' interpretazio-

ne, chiarendone la provenienza, la data, le allnsioni storiche, nel che fa

pruova di vasta erudizione e di profonda perizia; ma levandosi piii alto,

penetra nello spirito de' monument!
,
ne rivela i sensi profondamente cri-

sliani
,
e dovunque gliene vien p6rta 1' occasione

, se ne giova a confer-

mare le dottrine e le pratiche della Chiesa
,
a corroborare

, illustrandola ,

I'autoriladegli antichi scrittori ecclestiastici e a darci fedele dipinturadei

costumi cristiani di que' tempi primitivi.

Valgano in prova alcuni esempi, che vogliamo fra molli citare comesag-

gio. Nel numero
-'i,

recando la celebre iscrizione greca di Autun, dopo avere

enumerato i molti dommi cristiani da questo monumento antichissimo con-

fermati, prende ad illustrare il verso otlavo, in cui Pettorio pregando pace
alia madre, dice :

ET EYAOI MUTHP 2E AITAZOMA.I *ni TO QANONTftK

Ut bene quiescat mater te precor lux mortuorum.

Or ecca il commento che fa 1'autore all'ultima frase del verso, recato in ita-

Jiano e liberato, per maggior brevita, dalle copiose nole e citazioni che 1'Au-

tore agginnge a pi6 di pagina.

Le parole LUX, LUMEN, che s' incontrano ad ogni tralto nella Bibbia,

occupaao gran parte nel vocabolario cristiano. Crislo avea detto : Ego sum
lumen mundi, e questa idea 6 sovente ripetuta nel Nuovo Testameuto.

Quindi noi vediamo, nei versi in cui S. Damaso raccolse i nomi dati a N. S.,

comparire in prima fila la parola LUMEN :

Spts, via, vita, salus, ratio, sapientia, LUMEN.

I'arimeote leggiamo negli Atli dci Martiri questc parole di S. Basilio: Lumen

mtum, Christe, e nelle Acclamaziooi conservateci da un manoscritto del

Vaticano: Christus vine it, lux, via et vita nostra. IddioeCristo sono chia-

mali da Lattanzio e da Tertulliano, Illuminator ; anchc alia Boata Vergine
i; dato il titolo d' Illuminatrix nelle carte del IX e del X secolo. Una mo-

ueta d'argento di Tiberio Coslantino porta la croce col motto LUX MLNDI;

pci cristiani anche 1' iui/iazione, il batlesimo era luce, come 1' attestano la

parola ivEo^nTiPToi e ['illuminare si comune negli scritti del mcdio evo.
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Questa luce, die la fede da ai viventi, la prcsenza di Dio la da ai trapassati.

Quindi la preghiera che Pettorio fa a Dio per la sua madre, Eu euoi
p.r,Tp <,*

Xita^suat ^u; TO OVC/VTWV, si trova spesso nei testi erisliani antichi, Cosi, men-
tie i monument! pagani parlano sempre di tenebre eterne e profonde in cui

dormono i morti, si legge nel Memento dei defunli: Ipsis, Do/nine, et omni-
bus in Christo qulescentibus locum refrigerii, lucis et pads ut indulgeas

deprecamur;Q nel Sacramentario Gelasiano: ut digneris , Domine, dare

ei locum lucidum, locum refrigerii et quietis. Questo medesimo concetto

del luogo di luce in cui sono posti gli eletti e espresso in quest! versi di un
iscrizione di Yaison : a<*i*fi?*t cl obfKr; 'SB -tnn^ *toe

-. , . . . VlNGENTIVS AMBIT /Oiq lil 9f

HOS ADITOS SERVATQVE DOMVM DOMINVMQVE TVETVR
A TENEBRIS LVMEN PRAEBENS DE LVMINE VERO u'up oihfl fit?

MlLITIAM SI FORTE ROGAS QVAM GESSERIT ILLE

PRESTITERITQVE BONIS POSITIS IN LVCE SUPERNA etc.

_

in molt! epitaffi cristianid' Italia:

NVNC PROPIOR CHRISTO SANCTORVM SEDE POTITVS

LVCE NOVA FRVERIS LVX TIBI CHRISTVS ADEST.

CVIVS SPIRITVS IN LVCE
j
DOMINI SVSCEPTVS EST.

AETEHNA TIBI LVX etc.

e probabilmejate in un titolo mutilato di Lione \ . .-.

Bello e del par! il commento che fa 1'Autore all'epitaffio 41 del tribune

Flavio Florino
,
dove cercando, perche gli epitaffi di soldati cristiani siano

cosi pochi in paragone dei pagani, soggiunge: Dobbiamo noi inferire da
una sproporzione si enorme che dopo i primi secoli della Chiesa solo i pa-

gani abbracciassero la milizia
,
e che la storia ci ha ingannati mostrandoei

solto i vessJlli un gran numerodi cristiani? Non gia. La risoluzione di que -

sta questione sembrami doversi cercare in un ordine di id.ee assai piii ele-

vato. Nella slessa guisa che la Chiesa .nascente avevaacceltato,come un fatto

c una necessila sociale, la schiavilu che teoricamente ella riprovava, cosi

tollerata ilmestiere dell'armi, bcnche condannasse la guerra. . . . E come
lo schiavo cristiano non si faceva scrivere sulla tomba la memoria del suo

servaggio , perche anzilutto era Servus. Dei, cosi, e io godo d' indicare que-
sto nuovo argomento deH'ammirabile unita ch'era nello spirito del cristia-

nesimo nascenle, il soldato, cheprima di tuttoera anch'egli MILES CHRJSTJ,

avea ripugnanza di ricordare nel suo epitaffio che avesse porlato le arnii e

fosse stato soldato di unuomo 2
.

II ccnno fatto qui dall'Autore intorno agli epitaffi degli schiavi cristiani vifr-

ne ampiamente chiarito al numero 57, a proposito dell' iscrizionc segueute :

1 Tag. H-J5.

aPaff.'SG. ..

Serie III, vol. 3T. 47. 12 Givgno 1858.
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FAMVLVS DEI PRIMVLTS VIXIT ANN

S LXXA IN BONO

HlC DBDITVS IN RELIGIONE REQVIEVI

VDXSI KL SEPTEMB P G OPILIONIS Y G C

Nel trascrivere qui {egli dice) la frase FAMVLVS DEI che si legge in capo

a questo titolo, debbo porre in rilievo un fatto notabile, insegnatoci general-

mente dallo studio delle iscrizioni cristianc. Chiunque ha letto i SS. Padri

sa che di scbiavi e liberti dovea essere gran numero tra i fedeli, essendo pro-

prio del Cristianesimo I'invitare a s6 tutti i tribolati e soffrenti. ... La vergi-

ne di Lione, Blandina, S. Felicita compagna di S. Perpelua,Euelpide,Pota~

miena, Bonifazio, tutti questi martiri coraggiosi erano di condizione servile.

Ci6 non ostante, egli e certo che, salvo rarissirni casi, la menzione di servus

o di libertus, tanto frequente nell' epigrati pagane ,
non si trova unita al no-

me del defuntosulle iscrizioni indubitatamente cristiane. Ora laragione di

tal silenzio io credo d'averla trovata negli Atti dei Martiri e nelle Epistole.

Una delle prime domande fatte dal giudice al cristiano condottogli innan-

zi era intorno alia sua condizione : sei tu ingenuo o di condizione servile? A

questa domanda il martire, se era schiavo o liberto
, sdegnava per lo piu di

dare risposta esplicita e diretta
, perche il fedele non e servo di altri che di

Dio
;

il cristiano libero invece si professava schiavo del Signore. Lo schiavo

Euelpide, interrogato della sua condizione, risponde: Servus quidem Cae-

saris sum ,
sed christianus a Christo ipso libertate donatus. Alia mede-

sima domanda fattagli dal proconsole , S. Massimo risponde : Ingenuus na-

tus
}
servus vero Christi. Parimente S. Teodora risponde al giudice; lam tibi

dixi, Christiana sum. Christus autem adveniens liberavil me. Nam in sae-

culo hoc ex ingenuis parentibus genita sum.

In tutte queste parole de' santi martiri noi ravvisiamo lo spirito cvange-

licoche cancella lutte le distanze tra gli uomini, tutte le distinzioni tra pa-

drone e schiavo, e vediamo rivivere le parole della primaEpistola ai Corintii :

Qui enim in Domino vocatus est sw'uus
,

libertus est Domini: similiter

qui liber vocatus est, servus est Christi. Ora bens'intende comei fedeli,

che sdegnavano di dichiararsi innanzi a un magistrate pagano schiavi o li-

berli d'un uomo
,
si astenessero dal ricordare sulle loro tombeuna quLilila

rifiutata dalle S. Scritture. E si spiega perche amassero di farvi scolpire il

piu bel titolo di cui possa onorarsi il cristiano, quello cioe di servo di Dio.

Tal e il caso dell' epitaffio di Primulo, ove leggiamo FAMVLVS DEI -i .

E 1'Autore continua a spiegare in simile guisa, perchS sulle tornbe cristiane

siano rare certe altre formole, frequentissime nelle pagane; come sarebbero

quelle che indicano il padre, la patria, la professione, le dignita del defunto

ed altre qualiti e relazioni terrene, bastando per ogni cosa al fedele, confor-

me allo spirito della Chiesa e al linguaggio delle Scritture e dei Martiri
,

il

farsi conoscere per cristiano. Donde egli ricava eziandio un criterio impor-
tante nella scienza epigrafica per ispiegare e classificare i monumenti. At-

teso la raritd dei casi contrarii da me citati, io slimo non doversi accettare
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come cristiano un epitaffio, clie porti il lilolo di SERVVS o LIBERTYS, se non
se con grandissimo riserbo e quando abbia altri segni indubitati di cri-

stianesimo; e lo stesso dicasi di quei che hanno la menzione diretta figlio

del tale e V indicazione detla patria, sopratlutto quando trattasi d'iscrizioai

latine; di quelli che ricordanoi servigi. militari, I'esercizio di un mestiere

o di una professione libera, e finalmente di quelli sopra cui leggonsi le pa-
role HERES e POSTERI. Aggiungo, che per la rarita dei tria nomina sulle

tombe de'fedeli, ogni marmo, altronde ambiguo, che presenti secondo Tor-

dine consueto del sistema romano, il praenomen, il nomen e U cognomen
appartiene probabilmente all'epigrafia pagana *

.

IQ questa guisa, nelle osservazioni e dissertazioni che 1'eruditissimo Au-

tore va intramettendo a'suoi commenti epigrafici, egli mantiene ampiamente

quel che a pagina 91 professa come suo speeiale intendimento, di mostrare

cioe T influenza diretta e profonda che il Vangelo ha esercitato sopra il lin-

guaggio e lo spirito degli epitaffi cristiani
;
ufficio nobilissimo di vero inter -

prete dei monument! cristiani, a soddisfare il quale non bastal'arida scien-

za, ma si richiede un senso squisito di religione.

II presente volume non e che la prima parte di tutta 1'opera, ed abbraccia

369 iscrizioni, distribuite secondo 1'ordine geografico delle antiche province

gallicane da cui sono raccolte, cioe della I, He III Lionese, della I e II Bel-

gica e della I Germanica. Quindi aspettiamo con desiderio le rimanenti
,
le

quali compiano il disegno cosi bene ideato e condotto finqui dal ch. Autore.

4. Sono gia tre anni, come e noto ai nostri lettori, dacche avvenne il felice

discoprimento del sepolcro del S. Martire e Pontefice Alessandro I e delle atti-

gue catacombe
,
a selte miglia da Roma in sulla Via Nomentana, nel teni-

mento di PetraAurea appartenente alia S. Gongregazione di Propaganda. La

pieta de'fedeli, promossa anche dau" esempio del loro Sommo Pastore,il
S. P. Pio IX, non ha cessato da quel tempo di onorare quelle sacre memo-
rie

,
restituite dopo tanti secoli alia pubblica luce

;
e mentre gli scavi si

vanno continuando alacremente all' intorno, e mentre sorge sopra la tomba

del Martire il nuovo tempio ,
di cui il Santo Padre colloc6 solennemente

la prima pietra il 16 Aprile dell'anno scorso, gli occhi dei fedeli sono tutta-

via volti con amore e con desiderio a quel luogo venerando. Quindi giun-

ge opportunissimo alia lor divozione e curiosita 1'opuscolo che qui annun-

ciamo 2, nel quale il pio ed erudito Autore ha raccolto tutte le notizie che

dall' Archeologia sacra e profana pote altingere ,
acconce ad illustrare que-

sto monumento, aggiuntavi lanarrazione della recente sua scoperta. L'ln-

dice de' Gapitoli che qui soggiungiamo, bastera del resto a fame conoscere

la contenenza e il pregio. Gapitolo I. Atti di S. Alessandro I P. e M.
,
dei SS.

Evenzio e Teodulo preti sepolli nella Via Nomentana o Ficulense, secondo i

Bollandisli Cap. II. Memorie dell' antica Diocesi Nomentana o Ficulense,

e de'suoi Vescovi Gap. III. Memorie delle adiacenze al sepolcro di S. Ales-

1 Pag. 432.

2 Atti del Sfartirio di S. Alessandro I Pontefice e JKartire e Sfemorie del suo tepolcro

al settimo miglio della Via ffomentana. Roma, tipografia di Bernardo Morini -1858. Un volu-

metto in 8. di 78 pagine, corredato di tre tarole, rappresentanti la topografia, la pianta e la

elevazione de' monument! .
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sandro Cap. IV. Vicende, discoprimento e descrizione del sepoloro di 8.

Alessandro P. eM.Cap. V. Ricognizione del sepolcro, e Visita fatta dal Som-

tno PonteGce Pio IX. Praliche della S. Congregazione di P. F. per ristabi-

lirvi il divin culto. Imposizione solenne della prima pietra, fatladallo ates-

so Sonimo Pontelice per Tcdificazione della nuova chiesa sopra 1'antico Ora-

torio di S. Alessandro P. e M.

5. II Musaico, che oggi si ammira in una delle sale del pala/zo de' Prim ipi

Barberini ia Palestrina, e faor di dnbbio tra i piu insigni monumenti a noi

tramandali dell'arte antica. II suo campo ha 26 palmi di larghezza e 21

d'altezza, dimodo clie vince d'ampiezza anco il celebre musaico, scopprto

nella casa del Fauno a Pompei nel 1831 ed ora collocato nei Real Museo

Borbonico. La raoltitudine poi e la varieta degli oggetti rendono questo cam-

po animatissimo
; rupi, acque, campagne, palazzi ,

torri e tempietti, ca-

panne e barche, ed in armonia con esse alberi, sterpi e fiori, e piu di cento

nnimali d'ogni maniera, belve feroci, selvaggine, animali domestici, rettili,

uccelli, pesci ed anfibi, e fmalmente varii gnippi d'uomini, cacciatori,

guerrieri, sacerdoli, rematori ecc. che fanno oltre ad ottanta porsone. Tut-

to divisato a bei colon", non gia con tinte artificiali di pastiglie o altre com-

posizioni, ma colle naturali dei marmi, onde tutto il litostroto & commosso
a petruzze dove piti, dove meno minute; e dov'e finissimo, se ne conlano

da 90 a 96 nello spazio di una sola oncia quadrata.

Questo prezioso monumento giacqueper molti ?ecoli sepollo e dimentico

tra le immondezze di una grotta appartenente al delubro inferiore del ce-

lebre tempio della Fortuna in Preneste, e non fu scoperto che sulla fine del

secolo XVI o nel principle del XVII. Dopo qnel tempo corse varie viccnde

epasso a diversi padroni. II Cardinale Andrea Peretli, fatto Vescovo di Pa-

lestrina nel 1624, lo fe levare in pezzi quadri e trasportare a Roma: indi,

iui morto nel 1629, ilsuo erede D. Francesco allora Abate e poscia anch'e-

gli Cardinale Peretti, ne fece dono al Cardinal Lorenzo Magalotli, e quesli

finalmente al suo nipote Cardinale Francesco Barberini seniore, cbe nel

1640 fe riporlare a Palestrina il musaico e diligentementeTistanratolo il col-

Ioc6 nel palazzo baronale del Principe D. Taddeo suo fratello, essendo da

pochi anni innanzi trapassato dai Colonna ai Barberini il principato di Pa-

leslrina. II luogo scelto a collocare il musaico fu quella nicchia o abside

che vedesi posta in fondo del semiciclo, coladov'era gia il delubro siiperio-

re del tempio della Fortuna ed ora eil palazzo del Principe. Ivi stette fino

a4 1853, quando il Principe D. Francesco, veduti i guasti che 1'umiditu vi

avea fatti alterando lo slucco che legava i tasselli, entrft nel generoso pen-
siero di restaurare diligentissimamente un'opera cosi maravigliosa ed esporla

in luogo piii acconcio all'ammirazione pubblica. Perci6 fece trasportare il

musaico a Roma, e lo consegn6 a valenti artisti, che tutto il ripulirono e

restaurarono in guisa da rendergli la integrita, la freschezza e la bellezza

nativa, come se fosse pur tesie uscito dallo studio del suo primo autore.

Compiuta 1'opera, nel 1855 il Principe D. Enrico erede dei disegni e della

generosita del padre, fece riportare a Paleslrina il musaico e lo colloc6 non

pift nell'antica nicchia la quale, oltre 1'umido, pativa anche difetto di luce

c di spazio, ma in un'ampia sala del piano snperiore, dove disteso in im
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gran quadro che clal pavimcnto assorge con inclinazione dolcissima verso

la parete principalc, si offre mirabilmente a chiunque lo voglia vagheggiaro
o studiare.

Con cid i Principi Barberini ban nobilmente provvedulo ad eternarc

questo lavoro stupendo dell'antichila. Restava.che gli eruditi illustrandolo

ne mettessero in rilievo tutto il merito e ne facessero gustar meglio i pregi
ai visitatori, che recandosi all'antica Preneste per ammirarvi le rovine gi-

gantesche e i preziosi avanzi del famoso tempio della Dea Fortuna, tra que-

sti cercano principalmente il celebrato musaico. Ben e vero che molti e

dottissimi uomini hanno gia scritto e disputato intorno ad esso fin dal suo

primo scoprimento, e basli nominare il Kircher, ilCiampini, il Montfaucon,

Anton Francesco Gori, il Barthelemy, il Winkelmann, il Fea, il Nibby e gli

storici di Palestrina come Monsignor Suarez Vescovo di Vasone
, Monsignor

Leonardo Cecconi Vescovo di Montalto e Pierantonio Petrini. Ma anche dopo i

loro scritti molte cose restarono oscure, specialmente intorno alle origini del

litostroto e all'interpretazione della sua pittura, la quale e misteriosa, appun-
to come i geroglifici deH'Egitlo nel qnale e posta la scena, e fu la palestra

dove si esercitarono finqui gl' ingegni di valentissimi archeologi, perd con

riuscimento si infelice da atterrire piuttosto che allettare altri ad entrarvi.

Nondimeno vi entrd animosamente il ch. Autore dell'Opera, che qui espo-

niamo, da lui modestamente inlitolata Osservazioni I
,
ma che e una dotta e

copiosa monografia, contenente quanto importa conoscere intorno al Musaico

Prenestino. La felice necessity com'egli dice (pag. 2), di pubblicare un arti-

colo sopra la seconda restaurazione del musaico, compiuta nello scorcio del

1855, 1'obblig6 a leggere gli scritti fmora nsciti sopra questi argomenti; scor-

rendo i quali, trov6 non pochi errori e contraddizioni riguardo alia storia del

monumento
,
e molte opinioni antiche e nuove sopra la principale rappre-

sentazione di esso, ma tutte cosi deboli che non e meraviglia se nessuna reg-

gesse al martello della critica. Perci6, dato mano a studiare piu ampiamen-
te il tema

, intraprese in primo luogo a rifare la storia delle vicende a cui

soggiacque il monumento dopo la sua scoperta; al che gli giovarono alcuni

documenti sconosciuti, da lui trovati nella preziosaBibliotecaBarberiniana,
Provo quindi I'lntegriti del musaico

,
male da alcuni riputato monco e im--

perfetto. Poi, risalendo alle origini di esso, prese a confutare le ragioni con

cui il BarthtHemy, il Nibby, Carlo Fea, negarono che il litostroto Prenestino

fosse quel desso di cui attesta Plinio
,
essere stato posto dal dittatore Silla

nel tempio della Fortuna a Preneste 2
;
e pretesero doversi piuttosto at-

tribuire, il Barthelemy ad Adriano Imperatore, il Nibby all'eta di Vespasia-

no o del secolo appresso ,
il Fea all'eta d'Augusto. A questa coufutazione;

maneggiata dal Pieralisi con soda crilica e con ampia erudizione, egli fram-

mette 1' interpretazione de' nomi greci scritti nel Musaico sotto gli animali

ivi dipioti e ne rischiara dottamente la paleografia.

1 Osscrvazioni sul Musaico di Palestrina di D. SAUTE PIERALISI, Bibliotecario della Bar-

beriniaria. Roma
, tipojjrafia SaTviuccf -1838. I'n volume in foglio massimo di pagine 72, con

sei Tavolo , stampato con rara eleganza.

2 II testo di PLIWO
(
Hist. Nat. XXXVI. 23) dice: Lithottrota aceejjtavere iam sub Syl-

la: parvulis certe cruttit eocM hodieque, quod in Fortunaf ddubro Praenette fecU.
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Restituita in tal guisa alia sua antica probabilita 1'opinione die prima di

quest! autori attribuiva a Silla il musaico prenestino ,
1' Autore passa a di-

scutere la rappresentazione del Musaico e a tentarne la interpretazione. Gli

erudili che finora vi ban falto pruova s'accordano quasi tutti a ricoaoscere,

che la scena ivi dipinta e egiziaoa ;
e intorno a ci6 non sembra oggimai

potersi aver dubbio. Ma quanto poi al determinare qual sia 1'azione principale

ivi rappresentata, vanno stranamente discordi
,
e si conlentano per lo piii,

siccome in materia troppo astrusa
,
di vaghe e timide congetture. II Piera-

lisi adunque, rifutate facilmente le opinioni altrui, e premessa un'accurata

descrizione del musaico, introduce la sua nuova spiegazione, e avolgendola

ampiamente la viene corroborando con ogni maniera di prove ,
che mo-

strano 1'Autore versatissimo negli autori e monumenti antichi. Astringerla

in pochissime parole, secondo liii, la scena descritta nel musaico 6 a Memfi,
centro e capo della religione Egiziana ,

e vi e rappresentata la coronazione

e apoteosi d' un nuovo Re d' Egitto ,
secondo i riti ricordati nella famosa

iscrizione di Rosetta scoperta dai Francesi nel 1799, dalla quale il musaico

prenestino riceve gran luce. Questo nuovo Re e Tolomeo Alessandro II
,

il

quale ricoveratosi solto la protezione di Silla visse con lui famigliarmente

in Roma dall' anno 84 all' 81 a. G., sperando il regno , usurpato allora da

Sotero II
,
e al quale di fatto pervenne dopo la morte di costui

,
chiamatovi

dagli Alessandrini e aiutatovi dai potenti uftici del dittatore romano. II quale,

volendo eternare la sua amicizia col regio suo ospite ,
commise ad artisli

Alessandrini
,
di cui allora in Roma

,
e nel seguito stesso di Tolomeo

,
non

doveva essere difetto, 1' opera del gran musaico, in cui ritraendo le patrie

scene e la futura festa del regio iucoronamento
,
consol assero le speranze

dell' esule ed esprimessero gli augurii dell' amico. E questo musaico fece

collocare nel famosissimo tempio della Fortuna Preneslina, di cui Silla fu

gran divoto
,
e dalla quale forse, siccome egli riconosceva la sua felicita,

cosi voleva ottenere felice successo alle ambizioni di Tolomeo..

Gli archeologi giudicheranno di questa inlerpretazione del Pieralisi, ed egli

al loro esame modestamente la sottopone, dandola non come certa ma come

grandemente verosimile e degna di essere attentamente ponderala. Ma qua-

lunque sia la sentenza che essi ne recheranno, niuno le neghera il pregio

d'essere ingegnosa, e al tempo stesso facile, naturale, coerente a se stessa

ed alia storia, e dotata di maggiore probabilita che non le arrecate finqul

da altri autori.

Tal e la materia dei ventidue capitoli in cui e distribuita la trattazione del

Pieralisi, e che abbracciano tutte le quistioni state mosse o possibili a muo-
vere intorno al celebre Musaico di Palestrina. II tempo di pubblicarla non po-
teva cadere piii opportuno, giacche avendo test6 la munificenza de' Principi

Barberini restituito al suo primo splendore il prezioso monumento e assicura-

tone la conservazione, grandemente desideravasi che qualche dotto spargesse
nuova luce sull'arcano suo contenuto, e tentasse di squarciareil velo che

ne ingomforava le origini e il significato. Questo fece il Pieralisi; ne altri

per avventura era di lui piii acconcio a tal opera, percbe oltre la doltrina

e 1'ingegno, avea per le attenenze che lo stringono alia Gasa Barberini
, piu

facili i mezzi di far tale studio e quasi 1' obbligo di consacrarvisi, concor-

rendo colla sua penna ad illustrare e compiere 1'opera di quei Principi,
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Roma n Giugno 1858.

I.

COSE ITALIAXE.

STATI PONTIFICII. 1. Causa di Beatificazione del Yen. Ignazio Gapizzi 2. Ta-

bella preventiva del 1858. 3. Nuovi Nunzii 4. Accaclemia di religions

callolica 5. Accademia Pontificia tiberina 6. Bibliografia delle scien-

z.e mediche, miovo periodico bolognese 7. Notizie di Roma dell' Jndepen-
dance beige.

1. La Santita di N. Signore, il giorno di S. Filippo Neri uno dei patroni
di Roma, assistette, secondo 1'usato, alia cappella lenutasi nella chiesa di

S. Maria in Yallicella dei PP. Filippini. Dopo la Messa S. S. recossi nella sa-

crestia della chiesa dove, sedutasi sul trono, dicliiar6 solennemente : constare

delle virtu teologali e cardinali praticate in grado eroico dal venerabile Ser-

vo di Dio Ignazio Gapizzi. 11 decreto fu letto da Mons. Segrelario della Con-

gregazione dei riti.

II ven. Servo di Dio Ignazio Gapizzi nacque il 1708 in Bronte di Sicilia da

poveri parenti. Assunto al sacerdozio, esercit6, per quarantasette anni, 1'apo-

stolico ministero neU'isola, cosi che non fuvvi quasi in Sicilia citta, villaggio,

chiesa o chiostro dove il Capizzi non adoperasse il suo zelo. Benche poveris-

simo, riusci ad innalzare dalle fondamenta monasteri, sodalizi, collegi, con-

servatorii. Mori a Palermo nella casadei Padri Filippini 1'anno 1783.

2. JSella relazione che Monsignor Tesoriere Generale present6, fin dallo

scorso Settembre, alia Santita di N. S. intorno al bilancio preventive gene-

rale per Fesercizio del 1858, del quale demrno a suo tempo ragguaglio a'i

nostri lettori, le entrate erano calcolatein iscudi 14,653,999 23 3: e le spe-

se in scudi 14,552,570 06 4; non compreso il fondo di riserva che 6 discu-

di 100,000: dal che risultava un avanzo di scudi 1,429 16 9. Quella relazio-

ne fu poi inv'ala, colle tabelle parziali dei diversi Ministeri, alia Consulta

delle finanze perche, secondo le leggi di sua istituzione, esaminasse i pre-
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ventivi delle spcse e delle entrate di ogni ramodi pubblica amminislrazio-

ne. II preventivo generale cosi esaminato, cd in alcune parti modificato, fit

presentato alia sovrana sanzione e dalla Santila Sna approvato. Da essoap-

parisce che le entrate sono di scudi 1 1,662,088 36 3, c lo spcse di scu-

di 14,520,022 11 8. Laonde, confrontando le eutrate colle spese ,
il preventi-

ve per 1'esercizio del 1858 offre un avanzo di scudi 142,066,24 5; il quale,

se si aggiungaalle spese il fondodi riserva dei 100 mila scudi, si riduce a

scudi 42,066. E ci6 non ostante cbe il Ministro del commercio e dei lavori

pubblici abbia portato il suo preventivo da scudi 734,510.77 2, qual era nella

relazione del Ministro delle finanze, a scudi 793,138065. II che dimoslra

il felice risultato delle cure continue che la Santita di N. S. coadiuvata

dallo zelo del suo Tesoriere Generale e della Consulta di Stato per le finan-

ze, consacra a migliorare la pubblica amministrazione. Quindi pure apparisce

a quale prosperita sarebbono salite le tinanze pontificie se gravissime e de-

plorabili turbolenze politiche non avessero costretto lo Stato adinsolili e

gravosi sacrifizii.

3. II giorno 6 di Giugno, nella chiesa de'Sacerdoti della Missione a Monte

Citorio, fu consacrato Arcivescovo di Sardia Monsig. Pietro Giannelli, eletto

Kunzio Apostolico presso la Maesta del Re delle Due Sicilie. Pochi giorni

sono poi parti pel Brasile Monsig. Falcinelli, Nunzio Apostolico presso quella

corte.

4. II giorno 20 di Maggio VAccademia di Religione Cattolica ha ripigliato

il corso delle sue tornate per continuarle, secondo il suo uso, ogni Giovedi

fino alia fine di Settembre. L'Em. Card. Altieri ha tenuto in tale occasione

un discorso, il quale ,
come di apertura, era di libero argomento. Ma egli

ha giudicato opportune di rannodarlo coll'altro che tenne in somigliante

circostanza lo scorso anno ^. In quello 1'illustre Porporato avea dimostro

come 1'incrudire che fa a'di nostri I'anlica guerra del mondo e dell' inferno

contro la cattolica Chiesa, e un apparecchio a quella suprema lotta, che dovra

essere combattuta nei tempi ultimidel mondo dall' anticristo il quale, nella

persona dei suoi precursori, pu6 dirsi che iain nunc in mundo est. Ora aven-

do forse potuto quel discorso lasciare negli animi soverchio sconforlo,

1'em. disserenle si e consigliato di mostrare in questo i potenti presidii ,

onde Iddio avvalorera in quella pruova estrema la Chiesa militante
;
e fra

questi si e fermato,,anzi ogni altro, a ragionare del precipuo ,
che quasi li

raccogliee compendia lutti: vogliamodire del Ponlificato Supremo. Detto che

queslo Universo mondo e stabilito dalla divina Provvidenza per la Chiesa, ed

a cagione che essa vi si puriticasse nelle sue lotte terrene, conclude che la dis-

soluzione dell' Uaiverso stesso dee riuscire all'ultima esallazione ed al trionfo

rteSaitivo di essa Chiesa. Ora la forza di lei, la fermezza , la unita concen-

traniosi in certa guisa ed attuandosi nella Istituzione divina del Pontiflcato

supremo ,
e naturale che nei giorni di tribolazione e di battaglia Iddio in-

\igorisca la Chiesa , infondendo nuovo vigore nei Pontefici
,
che ne sono i

visibili Capi e condotlieri. Pertanto se negli estremi giorni le tribolazioni e

le battaglie dei fedeli militanti infieriranno con maggior intensita che non

1 Ne fu dato raggnaglio nella CiviltA Cattolica III Serie, vol. VI, pag 738 c scgg.
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per 1'innanzi, e ragionevole il pensare che, a misura di quelle, multipliche-
ranno gli aiuti onde Gristo afforzera i suoi Vicarii in terra. Laquale connes-

sione, diciamo cosi, tra le vicende della Chiesa e quelle dei Pontefici Roma-
ni

,
non essendo avveniticcia od accidental, ma attenendosi alia essenziale

cosiituzione della Ghiesa stessa
, che, come corpo mistico e visibile di Crislo,

non ha nel mondo altroCapo supremo che il Pontefice, ci fa certi che quel-
la tragrande potenza onde rifulgeranno i Successori di Pietro, sara cosa ne-
cessaria e naturale, siccome quella che compira la promessa del Redentore
di essere cot suoi fino alia consumazione dei secoli. Quil'em. Dissertanter
delineate a grandi tratti un quadro della lamentabile condizione a che la

moderna societa e divenuta, in opera d' incredulita sfacciata, di odio traco-

tante verso Gristo e la sua Ghiesa e di orgogliosa indipendenza da ogni au-

torita legittima, osserv6 che, collo imbizzarrire di questi nemici, Taulorita

spirituale dei Romani Pontefici si e venuta sempre meglio svolgendo ed

assodando, sicchS puossi da ci6 pigliare ottimo argomento, che 1'estremo

esorbitare di quei nemici abbia a rompere nell'affronto col piu splendido e>

vigoroso trionfo di questa. Gosi se altri uffizii possono nella Ghiesa, per pre-

potenza di oste nemica, essere sospesi a tempo e forse cessare prima che
cessi lo stato militante di lei, I'ut'ticio del Supremo Pontificato, lungi dal

debilitarsi col tempo, si dovra anzi avvalorare; sicch6 il giorno estremo

della Chiesa combattente sara il giorno in cui il supremo suo duce terreno

rifulgera di luce piu eccelsa ed esplichera 1' inestimabile potenza serbala-

gli dall'alto per quella lotta estrema. Una tale sicurezza deve infondere in-

domabile coraggio a quanti combattono le guerre del Signore sotto il du-

catodi lui, siccome appunto la sapienza, la forza, il coraggio del supremo
duce sogliono ispirare colla tiducia forza e coraggio in tutti gli Ordini del-

la terrena milizia.

5. La sera del giorno 11 Aprile passato gli Accademici Tiberini fesleggia-

rono, con solenne pompa, la concessione fatta dalla Santita Sua alia loro Ac-

cademia del titolo di Pontih'cia. Dopo un discorso inaugurate dell'Em. Gar-

dinale Altieri
,
e le poesie de' socii ebbe luogo una cantata a piena orche-

stra espressamente composta dall' Accademico maestro Gav. Giovanni Alde-

ga. Assistettero alia solenne tornata la Regina Maria Gristina di Spagna ,

parecchi Em. Cardinali, Vescovi e Prelali, e moltissimi personaggi italiani

e stranieri, i quali tulti concordemente convennero che non poteasi dall'Ac-

cademia celebrare con maggiore pompa e decoro 1' insigne onore ricevuto

dal Santo Padre.

6. Abbiamo ricevuto il 1. quaderno della Bibliografia italiana delle

scienze mediche, compilata dal Prof. G. Brugnoli e dai dottori Alfonso Cor-

radi e Gesare Tarufti. Si pubblica in Bologna in dispense mensili che for*

meranno ogni anno un volume di 25 fogli di stampa. II prezzo e di sc. 1.20

romani per Bologna ,
e pel rimanente dello stato di sc. 1.50 e di poco pii

per gli altri Stati d' Italia e fuori. La tenuita del prezzo rendera accessibile

a molti questa raccolta: la quale(per quanto possiamo giudicarne dalle no-

bili e generose intenzioni che si mostrano nel programma) pare dover riu-

scire molto utile ai ctiltori delle scienzs mediche.
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7. L' Independence beige fa progress! ogni giorno piu giganteschi nella

scelta e nella critica delle notizie di Roma, ch' ella crede dover comunicare

ai suoi lettori; giacche, net suo N
T

. del 3 Giugno, e giuiua al segno di pubbli-

care che il Papa e andato, il giorno 28 di Maggio a Gaeta per rendere al Re

di Napoli la visita ricevutane in Porto d'Anzio. E questa nolizia 6 data nel-

la prima pagina del giornale, cola, dove 1' Inde'pcndance assicur6 test6 ch'el-

la non pone se non che le notizie di cui crede polere guarentire una piu.

scrupolosa esattezza. In un luogo poi piu modesto del suo N. seguente lo

stesso giornale, volendo forse dire che Sua San titA villeggiava sui colli al-

bani, dice che il S. P. si trovava sulle montagne dell' albania (dans les

montagnes de I' albanie) luogo dove forse ora villeggia il suo celehre cor-

rispondente di Roma.

STATI SARDI (Noslra corrispondenza.') i. Votazione dell' imprestito di 40 miHo-

ni 2. 11 debito Sardo paragonato col Pontificio nella Camera dei Deputa-

ti 3. Le elezioni sottoposte ad inchiesta 4. II Senato del Regno, e 1*

legge contro i cospiratori 5. La quistione del Principato di Monaco

6. La leva pel 1858 7. Promessa di iliminuire un' imposts 8. Un ri-

medio contro un sovercbio di avvocati, medici e chirurghi.

1. II 31 di Maggio termino, nella nostra Camera dei Deputati, la discus-

sione del disegno di legge per un nuovo imprestito di qnaranta milioni. Tre

proposte erano state fatte dai Deputati; la prioia, dei prof. Ghi6, proponeva di

differire la volazione del prestito fino a eh fossero discussi ed approval! i

bilanci pel 1859
; imperocche, chiedendosi i quaranta miliooi per sopperire

a debiti voluti da questi bilanci, era ragionevole che prinaa s' esaminasse

il male, e poi vi si provvedesse. Ma la Camera non 1'intese in questo verso,

e la proposta del sig. Chi6 venne rigettata. Sorse allora il Conte Ottavio di

Revel, e dopo di aver premesso che ne egli nei suoi aveano confident ne'

Ministri ,
dichiarava pero che era pronto a concedere loro que' milioni che

si richiedessero per il servigio dello Stato, ma li darebbe in boni del tesoro,

aumentando fino a cinquanta milioni la facoltci gia concesaa al Ministero

di emettere trentacinque milioni. Questa proposta, sostenuta concordenaente

dai conservatori
,
venne pur essa rigettata. Finalmente il sag. Depretis pro-

pose che i quaranta milioni domandati dai Ministero fossero per ora ridotti

a trenta, e gli altri died si darebbero piu tardi se i Ministri, fedeli alte lo-

ro promesse, presenteranno le leggi sopra il matrimonio civile, sopra lo

stato civile e sopra le fabbriccerie. Ma ci6 era mettere in commercio la

sostanza e la morale delpopolo come disae il Deputato Conte Ignazio Co-

sta della Torre. 11 Conte di Cavour rispose ai Sinistri che si fidassero di

lui e del Ministero; che la sua politica sarebbe stata italiana difuori e

riformatrice di dentro ; che gli dessero tutti i quaranta milioni, e stes-

sero tranquilli pel resto. Si venne pertanto alia votazione; e per la do<

manda fattane dai Marchese Costa di Beauregard ,
essa fu prima pubbli-

ca e poi segreta, correndo qualche differenza tra 1'una e 1'altra. In pub-
blico 107 deputati approvarono il prestito e 54 lo negarono; in segreto i

favorevoli furono soli 97 e 62 i contrarii. Sconcia cosa, dice il Citladino
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d'Asti del 2 di Giugno n. 70, e questa differenza del risultato di due voli

profferti sulla medesima questione ed alia brevissima distanza di dieci mi-
nuti tra 1'uno e 1'altro! Gli uomini che ebbero la coscienza tanto equivoca
dadarvi luogo, dovrebbero airossire d'appartenere, non che ad un Parla-

mento, ad una qualunque societa mezzanamente educala. Non una scu-

sa, ma una circostanza attenuante, potrebbe addursi di cio, osservando che

i libertini non avrebbero certo perdonato a chi avesse negato altri 40 mi-

lioni alia loro causa.

2. Poco fa nominal il Conte Costa della Torre, e qui debbo soggiungere
come questo valoroso cattolico, che per la difesa della religione e del sa-

cramentodel Matrimonio gia pati due mesi di carcere e laperdita dell' uf-

fizio, sostenesse, con molta dottrina ed eloquenza, le ragioni de'conlribuenti

nella questione del prestito. Indue bellissimi discorsi che disse alia Camera
inise a nudo gli scialacqui dei Ministri

,
le miserie delle nostre finanze e i

pericoli che correva il paese. Torn6 poi alia carica in una nuova tornata.

Imperocche il Deputato Guglianetti avendogli ricordato che negli Stati Pon-

tificii si fecero, dal 1831 fino a noi, dieci imprestiti, egli presentt) alia Camera
uno stato comparato del debito pubblico degli Stati sardi col debito pub-
blico degli Stati Pontiftcii. Questo stato trovasi negli Atti uff. della Camera
N. 233 pag: 233, e risulta dal medesimo che il debito pubblico degli Stati

Pontificii e di scudi 68,620,740 pari a L. 370,551,996; laddove il debito de-

gli Stati Sardi edi L. 725,028,285 73. Calcolando la popolazione degli Stali

Pontificii a 3,124,668 anime, secondo T ultimo censimento del 1853, il de-

bito pubblico e di L. 118 per testa, minore di L. 27 per testa di quello che

pesa su ciaecuno dei cittadini degli Stati sardi; giacche calcolando la popola-

zione degli Stati sardi a 5,000,000 secondo il nuovo censimento, il debito

dello Stato
, ripartito a tanto per testa

,
risulterei di L. 145. E poco dopo

il Conte Costa osserv6 che
,

se dal 1831 in qua, cioe in 27 anni, i presti-

ti Pontificii sono dieci, altrettanti sono i nostri dal 1848 fin qui, cioe in dieci

anni.

3. Dopo la cfuestione del prestito furono finalmente discusse le elezioni

sottoposte air inchiesta, e prima tra quesle 1' etezione d' Oristano dove e-

ra stato eletto il sacerdote Giacomo Margotti. Questa elezione fu sospesa

fino dal 12 di Gennaio, per alcune supposte irregolarita, che mandaronsi a

verificare. II deputato Conte Cais, in un ragionatissimo discoreo che disse

alia Camera, provo che parte di queste irregolarita non s' erano avverate,

e parte non viziavano la soslanza dell' elezione , giacche la Camera avea

approvate elezioni che n' erano egualmente macchiate
; prov6 in ultimo che

avendo il sacerdote Margotti conseguito in Oristano un numero grandissimo
di voti (398-) non potea mcnomamente dubitarsi della votonta. degli elettori.

Ma furono parole gettate al rento, a cui i sinistri rispondevano semplice-

mente: Ai voti ! Ai voti ! E come si venne ai voti, 1'elezione di Oristano fu

aonullata. Si approvarono per6 le tre elezfoni accusate d'irregolarita, quel-

le di Staglieno, di Castelnuovo d'Asti, e di Utelle. Furono invece annullate le

elezioni di Coorgn^ e di Levanto ,
dove erano stati eletti due ministeriali;

ma il primo per mezzo della piu vergognosa corruzione, e il secondo colla

corruzione e coll'aiuto dei carabinieri. Restano a discutersi le elezioni che
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si prclendouo viziutc dalla pressione clericale. tra le quuli (j anche quellu

del Marchese Birago di Visclie, Direttore dellMrmoma.
i. II Senate del regiio discusse il disegoo di legge per puriire Ic cospira

zioni coDlro la vita dei Cupi de' Goverui esleri e gli apologisti del regicidio.

Nella tornala del 1 di Giugno il Senalore Alberto La Marmora disse un bel

discorso iu cui, fraleallre cose, combatle la dislinziono die suol farsi Ira

de-lit to comunc e dclitlo politico. lo (disse il Scnalore) quesla parola di de-

litto politico, vi coiifesso che non la capisco, come nou ho mai capitoquel-
la di baionelle intelligenti, e di cannoni die cominciano a ragionare; io

questa parola non la so capire; io il delitlo lo misuro dalla gravita del fatto

occorso; lo misuro dalla condizione delle persone contro le quali e rivolto
;

lo misuro dal numero delle viltime che ha fattee dalla quantitii di sangue
e di lagrime che ha fatto spargere (

Alt. uff. del Senato IS. 38 pag. 1 10 ).

Kella toraata del 1 di Giugno, alia maggioranza di 50 voti contro 55, il Sena-

to del regno approv6 la legge. USenalore Plezza, gia console dei Carabinie-

ri ilaliani, avea fatlo la proposla di dividerelaleggein due; ne avendola

potula far accettare^i astenne dalvotare.

5. La vertenza del Piemonte col Principe di Monaco
,
da quanto pare , 6

presso ad avere un qualche scioglimento, essendosi recato percio a Parigi il

Come Pallieri, come rappresenlante del nostro Governo, per entrare in nego-
ziati sopra questo argomento. Non sara inutile ch'io ricordi ai vostri lettori lo

stato della questione. Nel 1848 Mentone e Roccabruna si ribellarono al loro

principe e si diedero al Piemonle, cbe, in forza dei trattati, ha dirilto di pro-

tezione sopra il Principato. 11 Governo Piemontese,nel 1819, propose al Parla-

mento un disegno di legge per incorporare allo Stato i due Comuni di Men
tone e Roccabruna. Questo disegno vinse il partito nella Camera dei Depu-
tati

;
ma presentato in Senato, la Diplomazia si oppose alia sua discussione,

e non se ne par!6 piu. Da quel punto la lite passo dal campo parlamentare
al campo diplomatico, e nel 1850 il nostro Governo facea pubblicare una : Me-

moire historique sur Monaco, Menton et Rocquebrune, redige d'apres les do-

cuments originaux, existanls a Turin dans les archives du Royaume. Au-

tore di questa scrittura era il sig, Leone Menabrea, il quale sostenne che On
dal 1 i iS Giovanni Grimaldi don6 mezzo Mentone, e tutta Roccabruna a Luigi

Duca di Savoia; e nel 1477 i Duchi di Savoia acquislarono allo stesso titolo

cinque sesti dell'altra meta di Mentone e Roccabruna
;
laonde resterebbe in

questione oggidi un solo dodicesimo di Mentone. Pare per6 che ilMinistero

non riputasse abbastanza difesa la sua causa davanli la Diplomazia, giac-

che nel 1857 die incarico al prof. Melegari di scrivere un'altra operetta,

per sostenere sottosopra la tesi del Menabrea. Ora che il processo si giu-

dica sul'ticientemente istrutto , si sta malurando la sentenza. Si disse che il

Principe di Monaco sarebbe disposto a cedere Mentone e Roccabruna me
diante un milione in denaro

,
ed una rendita annua di f. 50, 000 ;

ma uri

giornale di Monaco smentisce la notizia e dichiara che il Principe nonvuol

sapere di aggiuslamento, ed esige 1'integrita del suo Principato.

6. II Minislro della Guerra ha chiesto alia Camera di essere licenziato ad

operare la leva dell'anno 1858. Voi sapete che, secondo la nuova legge, tutti

sono soldati tra noi, meno quelli cheaper ragioni di saniti o di famiglia, fos-
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sero dispensati dall'entrare nelle milizic. Ora eccovi qualche cenno stalistico

sopra la leva deH'anno 1857. Gli inscritti sullc lisle d' estrazione furono

5?.,067. Di questi si tolsero ^000 che dovcano formare la prima categoria ;

ne rimasero ancora per lascconda 885;?; gli altri iscritti o erano morti, o

inetti al servizio militare, o compresi nelle categorie di coloro che la legge

dispensa dalla leva. Qnanto poi sia doloroso ai Piemonlesi di dover dare alia

milizia tutti i loro figliuoli sani e robusti, lascio a voi immaginare. Vi dir6

che questa leggc gener6 assai malumore nel paese ,
e frutto al Ministero

molta opposizione nelle ultimo elezioni.

7. Nella discussione ch'ebbe luogo sopra 1'organaraento delle nostre fi-

naoze, quando dibaltevasi il prestito di quaranla milioni, venne osservato co-

me in Piemonte durasse un' imposta che colpiva ci6 che non esiste piii in

raolle parti dello Stato, cioe il vino. 11 deputato Ghiglini, fra gli altri, not6

come in Italia un solo Governo avesse dimenticato di tener conto ai tonlri-

buenti del danno della crittogama, e questo si fosse il Governo piemontese,
che pur si vanta d'essere il piu equo e popolare della Penisola. Di queste pa-

role i Ministri non si diedero per intesi e nelle loro risposte saltarono sempre
a pie pari questo punto. Laonde il l.di Giugno il deputato Ghiglini siim6

bene di muovere al Ministero delle Finanze'un'interpellanza formale, cioe

se inlendesse modificare 1' imposta sopra i vini, posto 1'omai costante difet-

to di questi, massimamente in Liguria. E il Ministro disse che 1'avrebbe fatto
;

che tale era gia 1' intendimento del suo predecessore, ed il suo proprio ;
ma-

turarsi un disegno di legge che fra breve sarebbe presentato alia Camera.

II deputato Ghiglini ringrazid il Ministro della buona notizia.

8. II Ministro sopra la pubblica istruzione trov6 che i professor! delle Uni-

versita di Torino e di Geneva non erano pagati in proporzione de' loro me-

riti e fatiche
;
laonde propose un aumento agli stipendii loro assegnati.

Egli vuole accrescere in massa questi stipendii diL. 60,713 05; ma siccome

le finanze nostre non potrebbero patire un soldo di piu di spesa, cosi il Mi-

nistro pens6 di far pagare quest' aumento dai giovani che frequentano le

due Universita. Sono neh" Universita torinese 64 professori, 7 di teologia,

14 di leggi, 13 di medicina e chirurgia, 15 di lettere e iilosofia, e 15 di scienze

fisiche e matematiche. Finora ricevevano un assegnamento di L. 219,795 ,

che ora vuole aurnentarsi di L, 39,380 85. Nell' Universita di Genova vi hanno

36 professori, 5 di teologia, 11 dileggi, 9 di medicina e chirurgia, e 11 di

scienze fisiche e malematiche, che ricevono insieme la somma di L. 78,285

68, la quale si vuole accrescere di L. 21,322 22. Per ottenere i fondi necessarii

voglionsi, come v' ho detto, aumentare in proporzione le tariffe. Cosi, per

esempio, 1'esame di magistero nell' Uoiversila di Torino costava L. 120
;
e

il Ministro lo stabilisce a L. 180
;
e questo 6 gia un largo guadagno. Impe-

rocche il numero ordinario degli esami di magistero nell' Universita di To-

rino e di 700 all'anno, e per conseguenza un aumento di L. 60 sul prezzo di

ciascuno da subito una somma di L. 42,000. Sarebbe troppo lungoe noioso

dire di lulti gli aumenti sopra i diversi esami speciali; ma slimo non inu-

tile compilarvi uno stato di quello che costano e costeranno le lauree nelle,

Universita di Torino e di Genova.
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University di Torino

Laurea in Leggi costa L. 1,232 costeri L. 1,275

id. Medicina e Chirurgia 1,164 > 1,360
id. Maternal, ed Archil. 640 1,120

Universiti di Genova

Laurea in Leggi costa L. 1,000 cosleri L. 1,225

id. Medicina e Chirurgia 955 1,170

id. Maternal, ed Archil. 546 966

Questo disegno del Ministro, sotto un rispetto, mi pare altamenle morale e

lodevolissimo ; giacche il nostro Stato deplora on' irruzione di avvocati, di

medici e di architetti, il cui numero non proporzionato ai bisogni della po-

polazione. L' unico mezzo di opporre un argine a questo moltiplicarsi sover-

chio di medici, di chirurghi e di avvocati e renderne piu costosa la laurea,

e piu ristrelto percib il numero delle famiglie che possono mandare i proprii

figli all'Universita. Per questo verso io ho letto con molto piacere questo di-

segno dilegge, e lo approve assaissimo. Vero e che sarebbe meglio, per ot-

tenere questo scopo ,
il porre I' argine al principio che non alia fine della

camera degli studii.

II.

COS* STRAN1ERE.

FAANCU 1. Consiglio di vendita del beni immobili delle opere di beneficeuza

2. Duello tra un giornalista ed un ufficiale dell' csercito 3. Nuovo gover-
no nell' Algeria 4. Statistica de' disastri delle strade ferrate 5. Con-

seguenze della morte della Ducbessa d' Orleans 6. Processo sopra il moto

di Chalon 7. Condauna del Proudhon 8. Cattolici svedesi esiliati, e sot-

toscrizione a favor loro ->- 9. Conferenze politiche.

1. L'awenimentoprincipale, di cui si occupanoora i giornali di Francia,

si 6 una lettera circolare del Ministro degli affari interni, Espinasse, ai pre-

Petli, nella quale loro consiglia, con parole caldissime, di usare tutta la loro

autoritci ed influenza perche siano venduli i beni immobili degl' istituti di

beneficenza, ed acquistati in loro vece valori mobili. La ragione principale
che si allega a favore di tale idea si 6 che i beni immobili non rendono

quanto i titoli di credito. Non 6 questo il luogo di far vedere I'insussistenza

di talc ragione : solo 6 da notare che lull' i banchieri e trafficanti di borsa

di Francia e di altrove, quando hanno senno, non si fanno molto pregare

per investire in beni stabili i loro capital! guadagnati prima coll' industria.

N6 certi giornali francesi, diretti da celebri finanzieri, sarebbero si lieti di

tale circolare, se non vcdcssero cosi rese vendibili molte buone terre che

essi probabilmente fanno conto di conrperare per ispirito di filantropia e per
accrescere le rendite delle opere pie. Ma molli piu sono i giornali france-

si che combattono saviamente conlro questo infausto consiglio: ed alcuni
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degli stessi giornali semiufficiali die, per dovere del loro stato, debbono di-

fendere gli atti del Governo, si mostrano si fiacchi nel sostenere questa cir-

colare, clie quasi le nuoce piti la loro debole difesa che non la calda oppo-
sizione di altri. Sopra tull'i giornali poi e lodevole I'Univers che

,
in molti

savii arlicoli, esamin6 gia fin'ora, sotto ogni rispetto,la teoria e la pratica del

nuovo provvedimento. La Patrie, esso dice
, nel suo n. dei 2 Giugno,

sembra credere che un giornale che ama il Governo non dee mai aperla-
mente disapprovare i suoi atti

;
essa s' inganna. L' amore che non sa dare

avvisi chiari e rimproveri franchi, non e mai un amore forte e spesso e un
impaccio. Per essere giusli conviene poi confessare che questa circolare

non e una legge: e che il Governo francese mostr6 gia, a non dubbii segni,
di aver intenzione di ritirarsi bel bello dalla via pericolosa in cui lo por-
rebbe 1'esecuzione di ci<5 che consiglia la circolare. Del che e anche un
indizio la liberta ampissima ch'egli lascia a tutti i giornali di ceusurare,
da molti giorni, anche amaramente, questa per fermo poco lodevole lettera

circolare.

Nel che il Governo non fara che seguire quello che 1'opinione pubblica
desidera. II nuovo provvedimento, dice la corrispondenza parigina della

Bilanda, non fu approvato che dagli ebrei delTalta banca e dai rivoluzio-

narii. Quelli vedono bei contratti da fare : giacche ibeni stabili dei luoghi

pii sorpassano il valore di cinquecento milioni di franchi. Questi godono che

il Governo acquisti impopolarila presso i conservator!. Ma questo gaudio

troppo presto manifestato si fu appunto quello che pose in sull' avviso il

Governo francese, che nulla ama meno che 1' applause dei socialist!, della

Presse, del Si&cle e di quelli tutti che non possono applaudire ae non che

a quanto pu6 essere causa di suo indebolimenlo. Infine, come dicemmo, la

circolare non e che un consiglio : n6 questo potra facilmente essere eseguito

contro il fermo ostacolo che gli oppongono quasi tutte le giunte arnmini-

strative dei luoghi pii.

2. Uno degli scrittori del Figaro, giornaletto parigino di quelli che amano
chiamarsi letterarii, avendo, con alcune sue poco prudenti parole e dal gior-

nale stesso poi ritraitate edisdette, offesogli ufficiali dell' esercito francese,

ne sorse, com'e pur troppo 1' uso in tali casi, una nube di sfide a duello ;

discussione sapientissima, come ognun vede, e che, se non e piu letteraria

del giornale a cui in tal circostanza era indirizzata
,

e almeno in ognicasa
attissima a far vedere la sapienza di quelli che, pure usandola, si dilettano di

parlare della barbaric dei medio evo e della civilta del secolo. Due duelli eb-

bero luogo, tra lo scritlore e due ufficiali; e chi sa quanti sarebbero ancora

seguiti, se nel secondo lo scrittore non fosse stato gravemente ferito, si che

si teme della aua vita. 11 qual fatto non sarebbe per se degno di cronaca, se

molti giornali non ne avessero fatto poi caso di stato. E caso tale che, es-

sendo contemporaneamente passata alPaltra vita la Duchessa d'0rie"ans, essi

non diedero a questa morte la decima parte deU'importanza che cercarono

dare al detto duello. E conviene notare che quesla non curanza della morte

della Duchessa, a paragone del caso falto della ferita di un giornalista, si tro-

va pure nell'Mdependance beige, cioe in un giornale che, non pubblicandosi
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in Francia (dove ora n6 anco pu6 entrare) era liberissimo a manifestare i suoi

pensieri sopra quella morte, che potea dargli ottimo argomento di opposi-

zione al Governo francese. Ma nell'esagerare 1'importanza di quel falto 17n-

(ttpendance, e molti altri giornali francesi eforestieri, ebbero duescopi evi-

denti; 1'uno politico e generate 1'allro privato e personale. II politico si fu di

porre mal' animo tra i cittadini e I'esercito
,

il privato si fu di onorare e

difendere nel collega se medesimi.

3. Parecchie voci corrono su pe'giornali sopra una nnova organizzazione del

Governo nell'Algeria dove, dicono
,
dee andare il Principe Napoleone con am-

pii poteri indipendenti da altri che dall' Imperatore, con cui il nipnte uvrit

la corrispondenza diretta senza 1'inframmettenza di verun Ministro. L'eserci-

to di terra e di mare per6 rimarra sotto i Ministri della guerra e della marina.

Ma il cenlralismo amministralivo e cosa si naturale in certe societamoderne,
in cui a forza di discorrere di liberta e d' indipendenza, ninno quasi pu6 re-

spirare se nou secondo una legge, ed avutane prima la licenza dalla capi-

talein carta bollata, che molti dubitano della buona riuscita di tale disegno.

Tuttavia i giornali semiufficiali francesi discorsero giadi ci6 come di cosa

pressoche fatta.

4. II sig. Torneaux, segretario di una giunta speciale incaricata di cercart;

le cagioni dei disastri delle strade ferrate, pubblic6 ora la sua relazione. Da
essa apparisce che, dal 7 di Settembre 1835 in cui si inaugur6 in Francia la

prima strada di ferro, flnoal 31 Dicembre del 1854, ebbero luogo in Fran-

cia 513 disastri, di cui 274 per fuorviamento e 239 per urto di convoglL
Le persone offese furono 2,374, di cui 281 morte, e 1,555 ferite. Dalle tavole

comparative si ricava che i disastri sono piu frequenti in Inghilterra che in

Francia, e piu frequenti in Francia che in Prussia e nel Belgio. Da un al-

tro conto statistico risulta che i disastri accaduti nel servizio di due coni-

pagnie di vetture a cavalli in Francia, sono presso che nella stessa propor-
zione con quelli accaduti sopra le vie ferrate.

5. Secondo che assicurano molti corrisponden ti, la morte della Duchessa

d'Orle'ans non avra veruna conseguenza politica, quanto al rendere piu facile

la fusione de' due rami di casa Borbone; al che ella era oppostissima. Suo

figlio, il Conte di Parigi, dicesi essere fermonel voler seguire i consigli del

signer Thiers che fu sempre dichiaratamente oslile alia fusione voluta in-

vece dai signori Guizot, Villemain e da altri personaggi importanti. II Thiers

fu sempre di parere che il partito orleanista dee cercare il suo appoggio, an-

zich6 ne' catlolici e ne' legittimisti, ne' volteriani e ne' repubblicani mode-
rati. Colla morte della Duchessa perdettero poi assai i protestanti francesi,

i quali godeano, per liberalita sua, di una buona parte della pensione vedo-

vatica di 300 mila franchi annui, che le Camere aveano gia donate alia Du-

chessa sotto il regno di Luigi Filippo, e che il Governo imperiale seguitava

a somministrarle.

6. Sono lerminati, in mezzo alia comune indifferenza de' giornali, i dibat-

timenti ed i processi sopra il moto repubblicano di Chalon. Venti pereone
furono condannate a lievi pene : di cui la piu grave si 6 qualtro anni di car-

cere. Tutti i condannati appartengono airinfima classe della societa: acca-
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dendo anche in Francia quello-che accade altrove; cioe che i promoter! del

tumulti si tengono celati e in sicurezza, mentre spingono al pericolo ed alia

pena il credulo popoletto.

7. II giorno 2 di Giugno, Pietro Giuseppe Proudhon, autore del libro inti-

tolato : Delia Giustizia nella Rivoluzione e nella Chiesa, fu condannato dal

tribunale correzionale della Senna a tre anni di carcere e 4 mila franchi di

multa, per oltraggio alia morale pubblica e religiosa, mancanza di rispelto

alle leggi, eccitamento all'odio ed al disprezzo dell'un cittadino conlro I'al-

tro ecc. ecc. L'editore e gli stampatori del libro furono pure condannati alia

carcere ed a multe. II Proudhon
,
dice il rendiconto del processo, che leg-

gesi nel giornale dei Debats era anche accusato di avere, in uno scrilto

pubblicato dopo la contiscadel libro, edintitolato Petizioncal Senato, oltrag-

giata la morale ed insultata ederisa una religione (la cattolica) il cui sta-

bilimento e legalmente riconosciuto in Francia .

8. Cinque anni fa, sei povere donne protestanti svedesi si convertirono al

Catlolicismo: di che tutto il regno di Svezia fu sottosopra,non intendendo niu-

no di quei protestanti come mai 1'indipendenza del pensiero, il libero esame
della Bibbia e la tolleranza protestante potessero applicarsi ad altra religione

che alia luterana. Gondotte dunqae dinanzi ai tribunali furono a un pelo di

essere condannate all' esilio, secondo le leggi del paese : ma, o fosse vergogna
di mentire si solennemente, in faccia all'Europa, alia tolleranza si vantata,

o fosse noa curanza, il fatto e che il processo fu sospeso. Intanto si propo-
se alle Camere di mulare la barbara ed illogica legislazione religiosa dello

Stato: ma sanno i nostri lettori che la legge non fu voluta mutare. Dunque
ora i tribunali ricominciarono il processo contro le sei convertite, che non

avendo voluto posporre 1'anima alia terra, ne la patria celeste alia lerrena,

furono ora condannate all'esilio perpetuo ed alia privazione di tutti i diritti

civili. Esse sono ora per arrivare in Francia, dove parecchi giornali hanno

gia aperta una sottoscrizione in loro favore, perch6 possano avere di che vi-

vere in terra cattolica ed ospitale. Questa condanna, dice I'Aftonblad, gior-

nale di Stocolma, fara il giro del mondo civile, ed eccitera generale inde-

gnazione : quesf iniqua condanna condannera 1' odiosa legislazione che la

dieta svedese del 1857 ha conservata per il disdoro del protestantesimo e

del secolo decimonono . Alcuni giornali per6 pretendono che il Governo

svedese voile procedere severamente a tale condanna, appunto per eccitare

la pubblica opinione contro una legge di cui egli propose la mutazione, sen-

za poterla oltenere dalle Camere.

9. Le conferenze di Parigi apertesi, siccome annunzi6 il Moniteur, per

Forganizzazione dei Prineipati danubiani, si tennero un paio di volte :

e poi non se ne seppero piu novelle per un pezzo, cioe fino al 5 di giugno ,

giorno iu cui si tenne la terza. Quest' intervallo che separ6 la terza con-

ferenza dalle due prime si attribuisce da alcuni giornali a Fuad Pascia, am-

basciatore turco: il quale dicesi abbia minacciato di volersi ritirare da ogni

conferenza, se gli altri ambasciatori seguivano'a pretendere di discutere so-

prale relazioni della Porta coi suoi sudditi cristiani a proposito del non ese-

guito Haiti humaium, o di altro qualunque pretesto.

Serie III, vol. X. 48 12 Giugno 1858,
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ACSTRIA (Nostra corrispondenza} \. L' Austria cd il Montenegro 2. Nuove

leggi 3. Fabbriche in Vienna -^- 4. Notizie religiose 5. Giotnalisrao

austriaco.

1. La diplomazia austriaca e ora vivamente occupata in molte parti, ma
principalmenleintornoaUavertenzamontenegrma; sopra laqual quistione,

per quanto concerne 1'Austria, vi diro qui, anzi tutto, alcune parole. E noto

ai vostri lettori che da molto tempo e lite tra la Porta oltomana ed il Monte-

negro relativamente alia sovraniti ed ai confini. II principe delMontenero pre-

tende la proprieta delle pianure poste a pie delle montagne nere appartenenti

parte air Erzegovina, parte all'Albania turca, e nega di avere verso la Porta

dovere aleuno di sudditanza. laoltre i Montenegrini fanno continue invasion!

nel territorio turco. In questi ultimi tempi poi aizzarono la ribellione dei

Greci nell' Erzegovina , unendosi colle brigate dei rivoltosi e formando nel

distretto di Grahova, ora da essi occupato, la base delle operazioni per i ri-

belli dell'Erzegovina. Permettere dunque fine a questo stato di.cose la Por-

ta ottomana raand6 alcune brigate verso il Montenegro ,
che entrarono nel

distretto di Grahova. Appena entrata la milizia turca
,
subito il Monitore

francese dichiar6
,
in un articolo

,
che la Porta ottomana non puo avere ii

diritto di respingere colla forza delle armi le ostilita dei Montenegrini ,
ma

che dovevasi convocare una giunta europea per il regolamento definitive

delle differenze turco montenegrine ,
e che

,
essendo stata questa proposi-

zione accettata dalla Russia e dall'Inghilterra ,
la Francia poteva sperare che

anche 1' Austria si sarebbe unita a questa maniera di componimento. Si

d& per certo che i Montenegrini , per mezzo del francese Delarue
, segre-

tario del principe Danilo
,
avevano conoscenza di quesf articolo del 3/oni-

tore parigino, prima che fosse stampato: e si assicura da molti che le bri-

gate turche furono improvvisamente assalite dalle caterve montenegrine

dopo un armistizio fatto dal Segretario Delarue in nome del principe Danilo

col Comandante turco. La Francia mand6 intanto nell' Adriatico due navi

da guerra che ora sono arrivate nel porto di Gravosa
;
e

,
come mi si assi-

cura
,
anche una nave della flotta inglese ,

stanziata nel porto di Malta, 6

arrivataa Ragusa, ma certamente non in aiuto dei Montenegrini. I vascelli

francesi poi sono venuti, non ostante che la Porta abbia cessate le ostiliti

ed accettata la proposizione di un regolamento definitive per mezzo di una

giunta europea, la quale si raunerk in Constantinopoli.

Quale e il contegno dell'Austria in queste vertenze? L'Austria si dichiard

gi& per la Porta ed approv6 la sua intervenzione armala nel distretto di

Grahovo, ben persuasa che quel distretto occupato dai Montenegrini appar-

tenga al dominio lurco, e che si debba una volta metier fine alle scorrerie

dei Montenegrini sul territorio turco non meno che sail' austriaco. N6 pu6

negarsi che I'Austria non sia prima di tutti chiamata a comporre queste dif-

ferenze, essendo confinante col Montenegro e coH'Inipero turco. D'altra parte

per6 6 opinione di molti che I'Austria dovesse prima instare presso il Gover-

no turco, perch6 tentasse di comporreamichevolmente e d'accordo colI'Au-

stria la controversia sopra i confini e sopra la sovranita del Montenegro.
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Infatti il principeDanilo, prima di andare a Parigi, era venuto a Vienna per ot-

tenere dalla Porta, per la mediazione della Gorte austriaca, qualche terreno da

pascolo ed un porto. E ci6 perche i Montenegrin! non fossero piu forzati dalla

loro poverta di discendere dalle loro montagne inospitali e di rubare nel ter-

ritorio limitrofo. Ma siccome a Vienna niuno era disposto asostenere ledo-

mande del principe Danilo, cosi questi si rivolse a Parigi ,
dove non parve

vero di avere alle mani un'altra questione cosi delta europea. E noto che in

Parigi fu suhito esaudito il principe delle montagne nere. II che non sa-

rebbe accaduto, se VAustria, la quale poteva farlo, avesse regolate le rela-

zioni del Montenegro colla Porta in modo soddisfacente per Tuna parte e

per 1'altra.

II contegno presente dell'Austria forse pu6 congetturarsi da ci6 che dice

I'Ostdeutsche Post
, organo semiufficiale di un Ministro austriaco. Quando

yenne alia luce 1'articolo del Monitore frqpcese, questo foglio si confortava

dicendo, cbe i Montenegrin! non sapendo leggere,non avrebbero avuto si

toslo conoscenza di quest'articolo. Ma
,
come gia ho detto

,
i Montenegrin!

conoscevano quest' articolo prima che fosse stampato. Di piti dichiarava

1' Ostdeutsche Post che, in fondo
,
non importa all' Austria che il Monte-

negro sia sotto la sovranita del Sultano o di un Yladika indipendente. Ma
una politica cosi debole non pare quella dell' Imperatore Francesco Giu-

seppe. Giacche
, quando nel 1853 era radunato il consiglio dei Ministri

per deliberare sopra la missione del Principe Leiningen a Constantinopoli,

un Ministro consigliava all'Imperatore di chiedere il parere dell'Inghilter-

ra sopra questo proposito ;
ma levossi il Ministro Back e disse non con-

venire alia Maesta Apostolica il chiedere in quest' occasione il parere di una

Potenza straniera
;

di che Tlmperatore Francesco Giuseppe ,
toccando colla

mano la spalla del Barone di Back gli disse voi avete parlato valorosa-

mente ;
in voi e vivente ancora il valore del defunto mio Schwarzemberg.

E noto che il principe Leiningen parti per Gonstantinopoli senzti che si fosse

punto chiesto il parerc dell'Inghilterra.

Quando i due vascelli francesi entrarono nel porto di Gravosa, I'Ostdeutsche

Post di nuovo dichiaro die nulla importava all'Austria, quand'anche questi

due vascelli fossero stati seguiti da altri. E chiaro che mai un giornale

francese non avrebbe dichiarato cosa indifferente 1'entrata di alcune navi da

guerra austriache in un porto francese. Finalmente I'Ostdeutsche Post, aven-

do sempre mantenuto con forza lo statu quo del 1853 nelle differenze mon-

tenegrine, oggi facilmente si contenta che la Porta abbia accettato lo statu

quo del 1856. Ed & da sapere che il distretto di Grahovo nel 1855 era oc-

cupato dai Montenegrin!; e nel 1853 dai lurch!. II che pone un gran divario

fra i due stati quo. Per6 il delto foglio assicura che non si deve tollerare

che non sia riconosciuta la sovranita della Porta nel Montenegro ;
ma so-

no persuaso che questo giornale non si pigliera molta pena anche nel caso

che la Porta perdesse la sovranita del Montenero.

Non del resto a stupire che questo giornale sia di principii si deboli e

& tentennanti. Giacch6 esso 6 diretto dagli Ebrei Weil e Karande, il pri-

mo de' quali e anche consigliere ministeriale nel Ministero degli affari

ester!, mentre il Karande ha informazioni personal! da persone assai alte.
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Iii quesli uitiwi giorui il detto foglio piu volte ufferoio cue per I' Austria

e del lutlo indifferente clie I' Inghilterra abbia UQ Ministero Whig ovvero

u n Ministero Tory : laddove iovece tulti sanno che in Austria e politica

tradizionale il favorire in Ingliillcrra un Minislero Tory. Ma semhra che

quel giornale abbia intenzione di far dimenticare le Iradizioni conservatrici

dell' Austria; no cio fa maraviglia, non essendo possi bile che un Ebreo sia

veramente conservatore. Posso assicurarvi die I'opinione pubblica a Vienna

e molto irritata di questo contegno del giornale semiufticiale
;

i cui consi-

gli paiono a molti tali, che se 1' Austria li seguisse, dovrebbe andarne poi

uiniliala.

2. Correvano in queste ultime setlimane a Vienna romori sopra cangia-
menti importanli di persone, che si dicevauo imminenti. Cosi si assicurava

che gli Arciduclu Ferdinando Massimiliano ed Alberto intendevauo dimet-

tersi dei loro ioipieghi di Governatori generali del Reguo Lombardo Veneto

e dell' Ungheria ;
si parlava pure*della dimissione del Barone deBack; ecc.

ma tutti questi rumori sono affatto privi di fondamento.

Del resto si desidera vivamente la cessazione del Governo provvisorio che

dura da dieci anni, e la pubblicazione di leggi iinportantissime concernenti

il riordinamento interno dello Stato e di tutta la vita sociale dell'impero. Esse

sonoilregolamentomunicipale, lo statuto per la rappresentazione nelle pro-

vince ed il regolamento industriale. Intanto il concordato, il quale si deve

considerare come la base del riordinamento interno, e in qualche vigore ;

ed ha restituito alia Chiesa, almeno in leoria, 1'autonomia piena. Si deve

poi sperare che le relazioni dello Stato colla societa saranuo fondate sul

principio deh" autonomia delle corporazioni legittime e principalmente dei

municipii, e che gli interessi legiltimi delle singole province e dell' impe-
ro unito avranno fra poco la loro rappresentazione. E sono assicurato da

molte parti che, nella mente di sua maesti I'lniperatore Francesco Giuseppe,

si slanno ora maturando risoluzioni savie e salulari per tutto 1' impero, per

vendicare all' Austria quella condizione nell'Europa, che conviene a questo

vasto impero si pieno di forza. Non 6 per altro colpa del Governo che que-

ste leggi organizzatrici non si siano fiuora potute pubblicare, essendo trop-

po grandi le difGcolta che si oppongono ,
considerate le condizioni etero-

genee delle singole province.

Intanto si fatto un passo importantissimo colla pubblicazione della nuo-

va legge monetaria. Questa legge e il frutto della convenzione monetaria

tesle conchiusa Ira i Govern! della Confederazionegermanica, e sara messa

in vigore dopo il 1 . Novembre dell' anno corrente. Prima del mese di Di-

cembre la Banca nazionale pagheradi nuovo in argento.Avremo da qui in-

nanzi pezzi da due talleri, ossia di tre fioriui ;
di un tallero, ossia d'un tio-

rino e mezzo
; fiorini, mezzi fiorini, ed un 1/4 di fiorino. 11 fiorino si divide

in cento parti edil centesimo del tiorino sara chiamato Neukreuzer. Lanuo-

va valuta essendo di 50/0 piu lieve della valuta vigente, la legge ordina

chei debit! contrail! dallo Stato o dai privati in valuta vigente debbano pa-

garsi in valuta nuova con un aumento del 50/1, cosicche 100 Uorini della

valuta vigente valgono 105 della valuta nuova.
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Un' altra ieggo importante, che dee tra poco pubblicarsi, e il disegno delh
colonizzazione nell'Ungheria, Traosilvania, Groazia e Slavonia: scopo della

legge si 6 di atlirarc in queste province i coloni tcdeschi.

3. L' aspetto della citta di Vienna e stato cangiato al lato del Danubio,

per la distruzione di una parte dei baluardi, bastioni e porte. Una contrada

larghissima si e fatta la dove prima si alzavano le mura e i baslioni : si t

cioe fabbricato il Lungodanubio Francesco Giuseppe ,
che 1' Imperatore

inauguro solennemente il 1. di Maggio. La demolizione delle mura della

citta ha eccitato per altro molti rincresciinenti
;
e i Viennesi sperano che

sieno loro lasciati, almeno in parte, i bei passeggi sopra i bastioni e Inngo il

fosso della cilta
,
mentre dall' altro lato non disconoscono i molti vantaggi

che produce 1'iQgrandimento della citla.

4. La vita religiosa in Austria fa progressi ragguardevolissimi, grazie allo

zelo dai Yescovi che spendono gran parte delle loro rendite per la erezione o

per la conservazione di Islituti, e di associazioni religiose. Tra gli altri e

notissimo il Cardinale Haulik, Arcivescovo di Zagabria, il quale spende ogni

anno grandi somme a bene spirituale del suo gregge.
Le associazioni religiose prosperano percio sempre piii in tutte le pro-

vince del vasto impero. Cosi, per esempio, 1' associazione dell' Immacolata

Concezione per il sollievo dei Cattolici nell'impero turco e nell' Oriente, di

cui la Civilla Cattolica fece menzione nel suo Numero CXC1V, ha ricevu-

to in pochi mesi quasi 2500 fiorini, cioe 2141 fiorini dalla Diocesi di Bud-

\veis nella Boemia, e 311 fiorini dalla Diocesi di Trieste. L' associazione di

S. Vincenzo de' Paoli, esistente in Vienna da tre anni, ha ora dieci confe-

renze nella citta e nei sobborghi ed ha fondato un asilo per 1' educazione

dei poveri fanciulli. La direzione dell' asilo fu affidata dal Cardinale Arcive-

scovo di Vienna alle Suore del povero fanciullo Gesii venute a Vienna da

Aquisgrana. In questi ultimi giorni poi e stata pubblicata un'ordinanza del

Ministero per 1'istruzione pubblica, concernente il regolamento degli studii

teologici, secondo le disposizioni del Concordato.

11 Convento dei Benedettini Scozzesi a Vienna, fondato fino dal 1158, nei

primi otto giorni di Maggio celebrb il seltimo secolo della sua fondazione

con grande solennita. Ogni giorno vi fu predica e Messa pontificate cele-

brata dal Cardinale Arcivescovo di Vienna, da parecchi Vescovi e dall'Eccel-

lenza del Nunzio Apostolico, Monsignor de Luca.

Una consolante prova del crescere che fa ogni anno in Vienna lo spirito

religioso ,
sono le divozioni del mese di Maggio ,

che si celebrarono nella

maggior parte delle chiese parrocchiali col concorso d' innumerevoli divoti.

Anche per onorare S. Giovanni Nepomuceno, dal 16 al 25 Maggio si tenne-

ro in diverse chiese e cappelle private, e sulle vie e piazze di Vienna ,
or-

nate d' un'immaginedel Santo, divote adunanze. La festa del Santo fu spe-

cialmente solenne a Praga ,
dove quest' anno trovavasi anche il Cardinale

Primate di Ungheria ,
venutovi per visitare, come Comiaissario Apostolico i

Conventi de' Francescani.

L'Em- Cardinal Rauscher, Principe Arcivescovo di Vienna, ha pubblicato

poco fa un libro inlitolato: Lettere Pastorali, Prediche, Allocuzioni di Giu-

seppe Otmaro Cardinale Rauscher, Vienna 1858. Di quest' Opera ragguar-
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devole, che forma una parte molto importantc della sioria dell' Austria ne-

gli ultimi died anni
,
vi dar6 piii ampia contezza nella mia prossima lettera.

5. Dopo comunicatevi buone notizie di Vienna e dell' Austria permettete-

mi oradisoggiungervene alcune meno i'elici. Ho trovato nel NumeroGXCFV
della Civilta Cattolica alcuni cenni sopra la stampa di Vienna, e specialmente
alcune parole sopra il giornale intitolato 1' Amico del popolo austriaco. II

giornalismo di Vienna 6 veramente in uno stato deplorabile; il suo conle-

guo religioso, non meno che politico, e cattivo. Non c' e un foglio politico

reramente conservatore. Solamente in una od altra occasione i giornali

trattano le materie politiche ora nel senso conservatore
,
ora nel senso li-

berale, secondo che lo credono opportune per piacere al Governo odai letto-

ri. In generate sono servili quasi tutti, ed amanti della rivoluzione inode-

rata. Quanto all' Amico del popolo austriaco ,
da voi Jodato

, egli merita

sempre la lode che ne faceste
; giacche esso 6 un giornale sinceramente

cattolico. Ha anche 1'intenzione di esserun foglio politico conservatore. Ma

sgraziatainente e nata una divisione tra il proprietario del giornale e quei

personaggi dialta condizione che, fmdalGennaio del 1858, proteggevano il

giornale. Per questa divisione non solaraente quei personaggi d'alta condi-

zione, ma anche il Direttore politico del giornale e qualche altro collabora-

tore si sono ritirati
,

cosicchfe la direzione del giornale, dal 1 di Aprile di

quest'anno, si trova nelle mani di due soli compilatori ,
i quali certamente

Don bastano all' uopo. Intanto il numero dei giornali che vorrebbero di-

struggere 1'ordine nello Stato e nella Chiesa va sempre crescendo. E vera-

mente cosa strana che, in un impero si conservatore di sua natura e si cat-

tolico per tradizione storica e, quasi ancora, per necessity politica, la stam-

pa cotidiana sia quasi tutta in mano o di liberali camuffati o di increduli

sfacciati.

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) I.I Cattolici e il Ministero 2. Matrimonio

del Re di Porlogallo colla Principessa Hoenzollern-Singmaringen 3. Al-

leanza austroprussiana 4. (Giunta dei compilatori) Libro di Fozio edito

dall' Hergenroeter.

1. Benche nessun fatto, grave per se medesimo, sia accaduto in Prussia

in questi mesi
,
non mancarono per6 alcuni avvenimenti importanti per le

circostanze da cui furono accompagnati. II primo si e una decisione im-

portante della Camera dei Deputati in favore di un disegno di legge pro-

posto dal Governo
,
e promosso dai voti del partito cattolico, il quale con

ci6 ha mostrato di non essere osLile a qualunque costo al Ministero e molto

meno alia Prussia e ai suoi interessi ,
come vorrebbero far credere i suoi

nemioi. Traltavasi deU'aumento delle imposte sopra la fabbricazione e traf-

fico dello zuccaro di barbabietole
,
ed insieme della ratitica d' un tratta-

to conchiuso a tal proposito dal Governo cogli Stati tedeschi riuniti nello

Zollverein. Se il Ministero avesse dovuto soccombere in questa quistione,

non solamente non avrebbe potuto piu rimanere al governo degli affari,

ma avrebbe compromesso, in certo modo, Tonor della Prussia; la quale per

lo meno correva pericolo di pesrdere i suoi aiteati
,

i quali si sarebbero al
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contrario messi dalla parte delFAustria, la cui preponderanza in Germania
era stata finora contrabbilanciata appuuto per mezzo dello Zollvercin. Si

era perci6 intesa la gravita di una tal quistione pertino nclle piu alte ragio-

ni; e nulla fu trascurato per assicurare una maggioranza al Ministero. M
che nondimeno non si riusci; giacche, per diverse ragioni, non solo quasi
tutti i membri della sinistra, ma ancora molti della destra, concordemente
si accingevano a votare contro il Ministero, il quale avrebbe necessaria-

mente dovuto soccombere
,
se non avesse trovato un appoggio nel partito

cattolico, il quale, dimenticando i suoi richiami particolari contro il Mi-

nistero
,
e non mirando che al bene pubblico e ai veri interessi dello State,

ha dato i suoi voti in suo favore, facendo cosi accogliere il disegno di legge
mediante un emendamento aggiunto e difeso dal sig. Pietro Reichensper-

ger, uno dei piu celebri oratori dell' assemblea. fi chiaro che il servigio reso

dal partito cattolico al Governo ed allo Stato in tal circostanza e molto im-

portante ;
convien quindi sperare che sara riconosciutocome tale e che dara

buoni frutti.

2. II secondo fatto si e il matrimonio per procura della principessa di Hoen-

zollern Sigmaringen colla maestri del Re di Portogallo celebrato a Berli-

no nella Ghiesa Gattolica di S. Edvige. Un partito potente in corte aveva, a

quanto dicesi, fatto ogni sforzo per impedire la celebrazione di questo ma-
trimonio nella chiesa di S. Edvige : giacche ,

secondo le sue idee, non era

conveniente per la famiglia reale di Prussia, che e di religione protestante,

V assistere in pubblico ad una ceremonia religiosa cattolica. Secondo quel

partito la ceremonia doveasi celebrar privatamente nella gran sala del pa-

lazzo reale. Ma un ordine formale del Principe di Prussia (il quale, come

sapete, continua sempre a far le veci del Re
f

)
fcroncb ogni discussione1

,

collo stabilire che il matrimonio dovesse celebrarsi pubblicamente nel-

la Chiesa Cattolica e con tutta la pompa che la corte di Prussia usa in tali

circostanze. II che ebbe luogo jl giorno 5 di Maggio con concorso straordi-

nario di persone. La cerimonia venne compita dal Vescovo di Breslav, Mon-

signor FOrster, il quale volse alia giovane Reginadel Portogallo, un discorso

nolevolissimo sia per le verita profonde e inconcusse, cheegli espose colle

piii squisite forme oratorie, sia pel travolgimento singolareche i fogli pro-

testanti di Berlino fecero d' una parte di esso. IniCatti, avendo il Vescovo pro-

posto alia giovane sposa, come esempio a seguire sul trono e come modello

<T ogni virtu, la santa Regina Elisabetta di Portogallo, la quale anch'easa avea

abbandonato i suoi genitori e la patria sua per andare a raggiungere lo

sposo in terra straniera; i giornali riferirono, che Monsignore avea intes-

suto nel suo discorso un elogio delle virtu della Regiua presente di Prussia

che anche essa si chiama Elisabetta, proponendola come naodello alia gio-

vane Regina. Ora ognuno sa che la Regina di Prussia, dopo i primi anni

del suo matrimonio, si rese, per disgrazia, protestante. Bisogna pur conve-

nire che sono molto ingenui questi Berlinesi.

3. Dn indizio politico si manifesta in Prussia che merita grande attenzio-

ne; ed e 1' unanimita con cui, da qualche tempo, e specialmente dopo le diffe-

renze che sembrano sorgere tra la Francia e 1'Austria sopra gli affari del Mon-

tenegro, tutti i nostri giornali di qualsiasi colore bramano la buona intelli-
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genza e 1'alleanza tra la Prussia e 1'Austria. E probabilmente Ic due grandi

potenze tedesche ,
le quali del resto sono gia collegate da interessi comuni

nella questiooe tra i Ducati dello Schleswig Holstein e la Danimarca, mo-

streranno alle conferenze di Parigi UQ accordo ed una unila, quale non si

chedirado veduta Qnora *.

\.(Giunta dei compilatori) Dall'editore G. Manz in Ratisbonasi e pubblica-

lO: 4>6)TioO n<XTpiof%M> Aop; rapt TT; TVJ
ifiiij Trve-jaan; ij.u<rrafW](t!x; \

cioe: PtlOlii

constantinopolitani liber de Spiritus Sancti Mysbagogia, quern notis va-

riis illustratum ac theoloyicae crisisubiectumnuncprimumedidit L HER-

GENROETER S. Theol. Doctor in Nircemburgensi lit. Universitate Professor
P. 0. Quanta sia la rilevanza di questo lavoro, gli studiosi della erudizione

ecclesiastica e singolarmente delle controversie dommatiche possono legger-

mente fame stima. II grande scisma greco, congiuDto alia grande eresia in-

torno alia Processione dello Spirito Santo, fu forse quello che piu di qualunque
altro agilo per lunghi secoli la Ghiesa, e senza forse ebbe gli effelti piu per-
niciosi e persistenti, raantenendo Qno a'di nostri tanti milioni di Cristiani se-

parati dalla unita Cattolica. Ora Fozio, che fu di quella eresia il ristoratore ed

il piu ostinato propugnatore, ebbe ingegno ed erudizione appena minori della

doppiezza e della versuzia veramenle greca, in cui fu insigne; ed egli in que-
sto suo scritto raccolse

,
o piuttosto condens6 i piu poderosi argomenti che a

lui parve avere in conforto dei suoi errori; e le altre scritture che di lui si co-

noscono, e quelle che i suoi seguaci dettarono appresso, appena sono altro

che un ripitio degli argomenti in questo suo libro esposti. Questo lavoro era

gia noto agli eruditi, e Leone Allazio lo avea chiamato Tractatum sane lu-

culentissimum 2, ne da altri che da lui attinsero quanti trattarono appresso

piu ampiamente la storia ecclesiastica o letteraria dei Greci. Piu copiose
contezze ne diede il Card. Angelo Mai 3 pubblicando uua parte nobilissima

della questione Anfilochiana, e dando notizia degli scritti di Fozio che ri-

manevano tuttora inediti, tra i quali era precipuo il A<^O? annunziato. II dot-

to ed operoso prof. Hergenroeter lo ha ora fatto di pubblica ragione, valen-

dosi precipuamente di un codice della biblioteca cesarea di Vienna, di un
altro di quella di Monaco, consultati e trascritti da lui medesimo, e di due

della Biblioteca vaticana fatti fedelmente riscontrare da un suo amico te-

desco che era in Roma: quantunque di uno di questi due non si sia potuto

giovare che a lavoro gia inoltrato, stante la difflcolta di trovarlo, ad onta

delle indicazioni abbastanza precise datene dal Mai. L' erudito professore
alemanno da questo come un prodromo di un piu ampio lavoro sopra la vi-

ta, la eresia e gli scritti di quel padre malaugurato dello scisma greco ;

ed a pigliarne ottimo augurio pare anoiche potrebbe bastar questo come

saggio, quantunque I'A. sia gia noto per altri lavori teologici dettati in la-

tino ed in tedesco. Chi volesse intendere con quanto giudiziosa critica si &

,
', "i

-I Per mancanzi di spazio, rinundiamo tl futuro quaderno il riraanente <li qaesta rorri-

spondenia. Nota dei compilatori.

2 LEO ALLATHTS De Eccletiae Occid. et Orient, pcrpetua contention*. Lib. II, cap. 6 mini:

4. p(j.o73.
5 Scrtptorum Veternm nova Colleclio. Tom. I, Praef. De Photio . VII, p. XXIT, segg.
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egli condotto nel dare quesiaedizione, lo pu6 vedere ragionato nella prefa-
zionc di qucsto volume (pag. III-XXX). A questo tengono dietro sei pagiae di

varianti, raccolte dal Codice Vaticaao scoperto piii tardi. II libro, o discorso

di Fozio, nel sologreco ed arricchito di copiose note, occupa 110 pagiue;
ad esse fa segnito il piccolo trattato attribuilo pure a Fozio oVi I* TOU narpo,-

\i.iiyi x~op'jTat TO Ilvsyvaa TO
dfyov, aXX' cuyj x.y.1 ex. To3 Tto5. Da ultimo vi ag-

giunse delle animadversion! isloriche e teologiche alia piena illustrazione e

confutazione dell' opera; le quali sono protratle dalla pag. 124 a 332. Noi

nel tributare al chiaro editore quelle lodi che merita un cosi laborioso la-

voro e che agli eruditi tornera si caro, prima di finire vogliamo aggiunge-
reuna osservazione che ci pare accoacissima a mostrare quella tranquilla
e solenne sicurezza, onde la Cattolica Ghiesa si riposa nel possesso pieno
ed irrevocable della verita rivelata, senza temere obbiezioni di qualuaque
maniera. lofatti non sono gia gli eretici e gli scismatici quelli che vanno
a disseppellire dalla polvere gli scritti e gli argomenti di quel fanalico pro-

pagatore di eresie e di scisma: sono i dottori cattolici, i quali, gia sicurissi-

mi della verita che posseggono, lungi dallo schivare 1'affronto di opposti

argomenti, li vanno a cercare, sicuri che il rinfrescarsi di antiche obbiezio-

ni non pu6 fruttare alia verita che nuove conferme.

MONTENEGRO (Nostra corrispondensa) 1. Ultimi fatti 2. Preparativi

per 1'avvenire.

1. I vascelli dilinea francesi, che da Tolone vennero nell' Adriatico, stet-

tero sull' ancora nel porto di Gravoso fino al 30 di Maggio, nel qual giorno,

prima del mezzodi, si rimisero in alto, dirigendosi, a quanto pare, verso la

costa dell' Albania. Ora poi trovansi nello stesso porto di Gravoso due fre-

gate austriache, la Bellona e il Donau
,
e una corvetta ipglese. fi da sup-

porsi che questa sia venuta, come i vascelli francesi, a vedere come stan-

no le cose. Se mai il Piemonte si ricorda della parte phe prese in Crimea,

pu6 essere che anch'esso pretenda di fare altrettanto. E cosi darassi a ve-

dere che i poveri Montenegrini non sono punto da meno di tuttala Russia.

La sconfitta dal 13 Maggio pare, secondo varie informazioni, che abbia

costato ai Turchi piudi 2000 uomini tra ferili e morti. Grahova, luogo dove

awenne il fatto, 6 un paese situato tra Trebigne e il Montenero verso il con-

fine del territorio austriaco, poche ore distante da Bisano, che 6 nel Gircolo di

Cattaro. Noto questo perche si vegga che Grahova non 6 nel Montenero ;

ma bensi nel territorio turco, eche quindi, non i Turchi ma i Montene-

grini invasero 1'altrui territorio. Ben e veto che questo paese fu altre volte

un punto controverso tra la sublime Porta e il Montenero; ma ultimamente,

nel 1853, fu decisa la questione in favore della prima ;
a palto pero, per

quanto dicesi, che non vi dovessero entrare turchi, essendo gli abitanti tut-

ti greci scismatici. Nei fatti d'armi, che accaddero finora, si e osservato

che le mosse dei Montenegrini erano ben misurate; il che fa credere che

sieno guidati da qualche mano maestra.



762 CRONACA CONTEMPORANEA

2. lntanto e da supporre che, se la sublime Porta avea iotenzione di en-

trarc nel Montenero adomare una volta quegl'irrequieti montanari, il fatto

del 13 Maggio ve la determine di fatlo, e la mosse a prendere serii prov-

vedimenti. Difatti, il31 Maggio, entrarono nel porto di Gravosa sei piroscati

turcheschi, provenienti da Costantinopoli ,
due carichi di cannoni e ca-

valli, e quattro di altrettanti tabor (battaglioni) ,
ciascuno di 800 uomini

di truppe regolari. Un settimo piroscafo e in viaggio, e dee arrivare fra non

mollo. Lo sbarco degli arrivati venne fatto in tutta regola, coll' intervento

delle autorita militari e civili di Ragusa, e colla banda della fregala austria-

ca la Bellona. Questi 3200 uomini sono ora altendati nel campo militare di

Gravosa, d' onde, dopo qualche giorno di riposo, per la via di Bergalo muo-

veranno verso Trebigne. Di qui a pochi giorni se ne aspettano altrettanii,

pure da Costantinopoli. Yenlicinque milasoldati regolari sono deslinati per
1'esercito di spedizione contro il Montenero, compresi quelli che devono o-

perare dalla parte dell' Albania. Dicesi poi che questo numero verri au-

mentato con uua straordinaria leva dei nazionali dell' Erzegovina e della

Bosnia. E per6 generate opinione che questo numero non basti all' effetto.

Giacche in pari numero, i Montenegrini sono superior! ai turchi per 1' ardire

dell' animo, per la forza del corpo eper la cognizione e pratica de'luogbi. Si

suol dire che un Montenegrino basta contro dieci turchi. Del resto pare che

sia intenzione della Turchia di non far colpi decisivi
;
ma di procedere len-

lamente, fortificandosi di mano in mano che s'avanza, finche stringa da

ogni parte i montenegrini. Da ci6 ne verrebbe che la sconfitta del Montenero

non e un affare di uno o due mesi, ma forse di qualche anno. Non sareb

be per6 da maravigliare che, in questo frattempo, qualche gran potenza,

mossa a pietA dei Montenegrini, dichiarasse di prenderli sotto la sua pro-

tezione, e cosi troncasse ogni passo alia Turchia.

11 professore Augusto Gonti, nel N. dei 6 Giugno dello Spettatore di Fi-

renze, dopo allegate alcune parole da noi dette sopra il Centofanti a pag.
325 di questo volume, dice saper di certo che il Cealafanti si mostr6 av-

verso all'esorbitanze repubblicane nostrali e straniere e contrari6 il voltarsi

dei moti civili ad ingiustizie di ribellione aggiungendo essere lui uomo
sinceramente cattolico . Noi il crediamo di buon grade a persona come il

sig. Prof. Conti. Solamente noteremo, a nostra giustificazione, ehe quelgiu-

dizio sopra il Centofanti noi ce lo eravano formato, leggendo nelle Memorie
del Montanelli {pag. 112 e 205) che eglifu tra i soscritlori delle proteste pisa-

ne: e (pag. 201) ammonite, incompagnia del Montanelli stesso, qual pro-

fessore demagogo; e (pag. 63) che fra i professori tenuti per liberall si fa-

cevano segnalare Silcestro Centofanti ccc. Colle quali ed altre parole, se il

Monlauelli non baltezza il Gentofauti repul)blicano, lo fa ccrlamente consi-

derare come caldo partigiaao di quella causa che ruisci alle esorbitanze re-

pubblicane. 11 che solaniente volenimo siguilicare colle parole da uoi usalc.

Del resto, tra le testimonianze conlrarie del Moutanelli e del Conti, niuuo
esiteraa credere al sccondo anzich6 alprimo.
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