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L' UNIONE BELLA CRISTIANITA

ll litolo del presenle articolo e quel medesimo di una lettera pa-

storale, inviala quesl'anno dairArcivescovo di Westminster, Enrico

Eduardo Manning, al suo Clero cattolico
;
la quale, come gia accen-

nammo in un altro quaderno
1

,
fa scritta dall' illustre Prelalo per

cagion del moviraento religioso, che agita gli Anglicani, e gl' indu-

ce a desiderare
,
che si stringa un' alleanza tra la Chiesa romana

,

1'anglicana e la russa, ed a tenlare di unire i membri di quesle tre

Chiese in una sociela di preghiere , acciocche s' effetlui una volla la

della alleanza. Allorche il S. Uffizio ebbe contezza di colesti tentati-

vi degli Anglicani, s' accinse subilo a dissipare le tenebre degli er-

rori, nelle qaali sono eglino involti ;
ed a ricordare nel tempo stes-

so ai veri fedeli di Gesu Crislo, cioe ai cattolici, alcuni di que' prin-

cipii immobili di eterna verita ,
che la nostra Chiesa cuslodisce ed

insegna. A tal effelto esso pubblico due lettere, laprima delle quali

fu direlta a tutt' i Yesco\i cattolici d' Inghilterra ,
e la seconda ad

alcuni membri della Chiesa anglicana ;
i quali avevano scritlo al

Cardinal Patrizi, giustificando i mezzi ed ilfine di quella Sociela, che

essi tenlavano di stabilir tra' Crisliani ,
con una comunanza di pre-

ci. Di queste due scrilture autorevoli del S. Uffizio, la lettera pasto-

rale dell'Arcivescovo Manning e come un copioso e dolto commento.

1 Civ. Cattol. Ser. VI, vol. VI, pag. 40S.
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Ecco i principii, che la Congregazione romana proclama ,
nella

iettera ai Vescovi caltolici d' Inghilterra. Dapprima dichiara, che

ia dottrina la quale insegna essere la Cristianita o la Chiesa cristia-

<na composta di tre parli, doe della Chiesa romana
,

dell' anglicana

e della greca ,
e dollrina ereticale e corruttrice della unita e della

eostituzione divina della vera Chiesa di Gesu Cristo. Che 1'unirsi in

sociela di preghiere con coloro, che tengono quella dottrina, e cosa

illecita, poiche cio importa una implicita adesione all'eresia e ad u-

na intenzione contaminata di eresia. Finalmente, che una cosiffatta

associazione di preci favorisce 1' indifferenza religiosa ;
e pero e cau-

sa di scandalo e di rovina spirituale alle anime. Per le quali consi-

derazioni il S. Uffizio conchiude col fare ai fedeli strelto divieto di

concorrere in quella sociela, e di favoreggiarla in qualsiasi modo.

Nell' altra leltera, mandata di Roma a que' membri della Chiesa

anglicana ,
si afferma

,
che ogni loro affalicarsi per 1' unita e vano

travaglio, se non prendono le mosse dal riconoscere e dal professare

quelle verita, sopra cui la Chiesa fu costituita da Cristo fin dalla sua

origine. Queste fondamentali verita sono del seguente tenore. L'uni-

ta della vera Chiesa e assoluta e indivisibile
;
ne la vera Chiesa 1'ha

mai perduta ,
ne puo mai accadere che la perda un solo istante : e

pero esiste cosi di drilto come di fatti una Chiesa sola, una d' unita

mimerica ed esclusiva. Oltre a cio la stessa vera Chiesa di Cristo e

indefettibile non solamente per la durata del tempo, ma altresi per
la purezza della dotlrina; ovvero, in altri termini, essa e infallibile.

Questa infallibilita e una prerogativa divina
, concedutale dal suo

Fondatore ed invisibile Capo , e costituisce di per se 1' obietto di un

domma di fede. II Primato del Capo visibile e d' istituzione divina
,

e venne stabilito per generare e per conservare 1' unita di fede e di

comunione
; per la quale unila tutt' i veri fedeli sono esteriormente

ed interiormente vincolati tra loro, e sono come ordinali e riferiti ad

un centro solo, cioe alia Sede romana di Pielro e de' suoi successor!.

Per quesla ragione la Chiesa cattolica e la slessa che la Chiesa ro-

mana
; ed essa sola puo e deve avere la denominazione di caltolica;

talche chiunque attribuisce il nome di cattolico a qualsiasi altro cor-

po, incorre in una eresia manifesta. Quelli poi, i quali stanno sepa-
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rail dall'una e sola caltolica Chiesa, per quanto credano di viver be-

nc, pur nondimeno a cagione di questo special peccalo di rimanersi

divisi dall' unita della Chiesa, si ritrovano in mala condizione e nello

slato d' ira. Finalmenle ciascun uomo, solto pena di perdere la vita

eterna, e obbligato di entrare nell'miica Chiesa di GesuCristo, fuorl

di cui non vi e assoluzione de'peccati, ne adito al regno do' cieli.

II lener vivo innanzi agli occhi deH'intelletto il lume di lutle quesle

verita, chi ben considera, e cosa necessaria non solamente a quel-

li che slanno fuori della Chiesa cattolica , ma eziandio a coloro che

apparlengono ad essa. Gli uni
, ruminando cotesli principii con do-

cilila di mente e con sernplicita. di cuore, cesseranno di fare i sordi

allc voci, colle quali il divino Pastore delle anime gli appella al sua

ovile. Gli altri per la considerazione delle stesse verila lerranno in

pregio il dono eccelso, col quale Iddio gli ha prevenuli, chiamando-

li alia vera Chiesa; ed altenderanno con ogni studio a fare, com' e-

sorta san Pietro
,

colle buone opere certa la lor vocazione e la loro

elezione l. E pero ulilissima riputiamo quella lettera pastorale del-

T Arcivescovo di Westminster
, per 1' esporre che essa fa alcuni di

quest' important! principii. Essa, letta in Inghilterra, conferira cer-

tamente a riaccendere cola la luce del Vangelo. Giovera ancora letta

in Italia, nella quale benche questa luce sia splendidissima per 1'as-

siduo magislero del romano Pontefice
;
contultocio molti corron pe-

ricolo di essere accecati per le astuzie e per le violenze, che adope-

rano gli uomini di setta : i quali perche sono assoldati ed astretti

con empii giuramenli ad osteggiare la vera religione e la vera ci-

vilia , non lasciano di contraddire con impudente temerita agl' in-

fallibili ammaestramenti del Successore di Pietro. E per tale ra-

gione noi gia traducemmo questa lellera dall' inglese in nostra lin-

gua a benefizio degl' Italiani , e la pubblicammo co' noslri tipi ; ed

ora, secondo che desideravamo fin da quel tempo, ci facciamo a

trattare, come sol possiamo brevemente, non di tullo il suo contenu-

to, ma sol di que' punti, che ci sembrano piu degni di essere riba-

diti ne' giorni presenti ,
i quali sono giorni di comballimenio e di

1 Lettera seconda 1,10.
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prova. E perche , per quanlo ci sludiamo di esser brcvi
, nou pos-

siarao stringere tulto in un solo articolo
;
discorreremo qui solamen-

le di cio che riguarda la prinaa lettera del S. Uffizio, ed in un altro

quaderno parleremo di quello che appartiene alia seconda.

Gli uomini semplici, che non penetrano la soslanza e la propriela

delle cose, non comprendono a prinao aspello quanto ragionevolmen-

te siasi da Roma riprovata quell' associazione degli Anglicani, e

proibito ai fedeli di aggregarsi ad essa, e di prestarle qualsivoglia

guisa di favore. Ai loro occhi quella societa apparisce non solamenle

innocua, maanche giovevole; perocche odono dire dalla bocca dei

suoi auiori, che essa si prefigge un santo scopo, qual e 1'unire in-

sieme lulli quelli che si domandano crisliani
;
e slimano, nella loro

semplicila, vero quanlo ascoltano. Essi s'ingannano grandemenle:

ma pur possono, se vogliono, trarsi facilmente dal loro inganno,

leggendo la prima parte della lellera pastorale del Manning ,
ove

queslo dotto Arcivescovo espone e commenta la prima leltera del

S. Uffizio. Non vi e unita possibile, egli dice, salvo che per mezzo

della verila; in primo luogo la verita, e poi 1'unila; la verila come

causa, 1' unita come effetto. II rivoltare quest'ordine sarebbe lo stes-

so, che rovesciare il procedimento divino. L' unita di Babele Icrrni-

no in coufusione
;
1'unila della Pentecoste fuse tulte le nazioni in un

sol corpo, per mezzo del domma uno di fede. Or sappiano i scm-

plicelti, de' quali parliamo, che gli Anglicani fondatori di quella so-

ciela di preghiere e promotori della unita del Crjstianesimo, non si

curano della verila, e pero non badano a metlerla ne prima ne dopo

dell' unita; anzi mirauo a bandirla, se fosse possibile, dalla nostra

Chiesa, che e la sola da Dio privilegiata a cuslodirla. E cio sapen-

do, intenderanno come i loro tentalivi sieno contrarii all' ordine di-

\1no della grazia, ed al processo con cui la Chiesa e stata fondala e

perfezionata ;
e finiranno di maravigliarsi che Roma gli abbia ripro-

vati, e proibito ai fedeli di tenervi mano.

In qual maniera si prova quel che abbiamo affermato degli An-

glicani, cioe che essi mentre lentano di associare tult'i cristiani in

una comunanza di preci, non si piglino pensiere della verila
;
e che

mentre dicono di procurare 1' unila del Cristianesimo, tentino di di-
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struggere la verita del Caltolicisrao, doe la sola vera fede della noslra

Chiesa callolica? Tulto questo si prova colle parole degli Anglicani

medesimi: e quindi abbiamo quiirei confess!. Nel programma, col

quale essi invitano i membri delle tre Chiese all'associazione di pre-

ghiere, dicono questc formal! parole. Non chiediamo a nessuno di

loro, che melta in compromesso verun di que' principii, che a dritlo

o a torto gli sono cari
;
ma chiediamo solamente, che lull! s unisca-

no a promuovere lo scopo sublime e santo, che e Tunita di tulta la

Cristianila. Adtinque non si curano de' principii, perche non vo-

gliono esaminare su quale fondamento essi si sostengano ;
e non

onorano la verila, perche non solamente non domandano che essa

preceda 1'unila, come pur si dovrebbe, ma ne anche domandano che

1'accompagni, o almeno che la segua. Oltre a do nella lettera che,

come di sopra dicemmo, scrissero al Cardinal Patrizi, afFermarono

asseverantemenle, che 1' intenzione di quella loro sociela non e che

le tre Chiese si uniscano insieme, tali rimanendo quali sono al pre-

sente, e continuando ciascuna a credere quello die ora crede: Non

hoc agimus, ut ires memoratae communiones integrae, et in sua

quaeque persuasione persistenles, simul in unum coeant. Longe a

nobis et a societate nostra tale propositum absill ciechiche sono!

Dicono di andare essi e di condurre gli altri all'unHa, e non sanno

dove 1'unila si ritrovi. Non cercano, che gli Anglicani ed i Greci di-

venlino Catlolici, ne che i Caltolici ed i Greci diventino Anglicani,

ne che gli Anglicani ed i Catlolici diventino Greci
;
ma desiderano

che tutti cessino d' essere quel che sono, e si trasformino in un in-

cognito indislinto. Or quale onta maggiore si puofare alia verila ed

a Crislo medesimo, che la venne a predicare? Perocche lulto que-

sto suppone, ch'egli dopo lante promesse di conservarla nel mondo

sino alia consummazione de' secoli, non 1' abbia poi potula custodire

intera in verun angolo della terra. Intanto giacche noi siamo certi,

che egli fedele alia sua parola 1'ha mantenuta sempre e la manlieno

tra noi catlolici, difTusi per tulto il mondo
; possiamo dir sicuramen-

te qual e lo spirito, che anima quell' associazione. Esso e lo spirilo

di menzogna, il quale mentre tenta di fare, che la nostra vera Chie-

sa si muli in un' allra da quella che e, che allro tenta, se non di

farle rinnegare la verita, e professare 1'errore?
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Domandera laluno, per qual ragione la verila, come lesle si e

deito, deve andare innanzi ali'unila? Rispondiamo, che la ragione e

semplicissima, ed e, che 1' intelletlo va iunanzi alia volonta. E quin-

di, anche naluralmente parlando, ogni operazione deH'uomo in quan-

to e ragionevole deve incominciarsi dall'inlellello; ne la volonla puo

operare razionalmente, se non quando 1' intelletto le manifesta prima

quello che dev'esser inteso come fine, e queilo che puo esser eletlo

come mezzo: in altra maniera essa opera animalescamente. Iddio poi,

giacche suol procedere nell' ordine della grazia come nell' ordine di

natura, quando ammette Y uomo nella vera Ghiesa, dapprima lo

dispone colla virtu della fede, che appartiene all' intellello, e indi

lo perfeziona colla virtu della carila, che spelta alia volonla. Se dun-

que T uomo e in se slesso, cosi ordinalo alia Chiesa, cioe prima nel-

1'inlellelto e poi nella volonla
;
in simile maniera deve egli ordinarsi

rispelto aglialtri, che si trovano nella Chiesa medesima : poiche ogni

operante opera eslernamente
,
secondo che e disposlo internamente.

E meslieri, che prima si unisca a loro con una unione d' intellelto,

professando una fede comune; e poi si polra slringere ad essi coi

vincoli di affello, in uno slesso spirilo di carila. Se non vi e questa

unila di fede, non vi puo esserein nessuna maniera quell'allra uriila

di comunione, cioe quella carita speciale, che dicesi ecclesiastical

anzi v' e obbligo di fuggire e di star separate dalla conversazione

di chi abbandona la vera doltrina deila Chiesa. Nel che, come av-

verte il Manning ,
e modello ad ogni vero fedele il discepolo predi-

lello. Egli fu 1'Apostolo della carita, ma nello stesso tempo fu 1'Apo-

stolo del domma
; riposo nel seno del divino Maestro, e lascio scrit-

ta quella memorabile senlenza : Se alcuno viene da voi, e non pro-

fessa questa doltrina, non lo accogliete in casa, anzi non lo salutale

neppure ; perche chi lo saluta coniunica alle sue opere perverse :

Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere

eum in domum, nee Ave ei dixerilis. Qui enim dicit Hit Ave, com-

municat operibus eius malignis 1.

II maravigliarsi di alcuni caltolici, cosi in Italia come fuori, per
le decisioni, di cui parliamo, del S. Uffizio, abbiamo detto che pro-

1 Lettera seconda, 10 e 11.
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yiene da semplicita; ovvero, se ci si permetie di spiegarci piuchia-

ramente, da ignoranza. A questa stessa causa ascriviamo la fatilita

d'alcuni altri cattolici d' Inghilterra e di altri paesi, i quali accolse-

ro 1'invito degli Anglicani, ed entrarono in quella societa di pre-

ghiere. Anzi slimiamo, cbe gli Anglicani medesimi non per malizia T

ma anche per semplicita c per ignoranza s' affatichino per quell'as-

sociazione, e corrano dietro a quell' unione chimerica della Cristiani-

ta. E tutto do ha radice, a nostro avviso, nelia condizione, a cui

1'educazione, cosi morale come scientifica, e ridotta a' nostri giornL

Sono tenuti in pregio ecoltivati comunemenle quegli studii, che co-

stiluiscono, come si dice, le scienze esatle : e poca o niuna stima si

fa di quella Metafisica, che propriamente e scienza, la quale iniziata

presso i Greci venne corretta ed ebbe perfezione nelle scuole illu-

minate dalla luce della cattolica Chiesa. E cosi 1'animo immaterial

esclusivamente occupandosi a regolare la mano
,
e versandosi tra le

cose corporee e mutabill, si fa tardo a conoscere 1'ordine e la natura

di quelle clie sono spirituali ,
e non comprende come lutte le verita

sieno immulabili
,
e come molte di esse sieno ancora assolutamente

necessarie. Da qual altra fonte, se non da questa ,
si puo derivare

quella leggerezza de' nostri tempi , della quale non si trova nessun

riscontro nelle antiche ela? Si confondono tra loro le propriela e le

differenze del noslro spirito ;
si attribuisce la liberla all' intelletto ;

e si fa consistere questa libertk in quella mobilila
, per la quale i

cervelli de' matti rigettano subitamente i fantasmi ,
e volano inces-

santemente da una slravaganza ad un' altra. Quindi avviene , che

sieno proclamati ed accolti come principii maravigliosi , quelli della

liberta del pensiere, della liberta dei culti, della liberla della Chiesa

in libero Slato, ed altri somiglianti. E non si avvedono quelli che

proclamano e che approvano tante balordaggini ,
del divenire che

indi fanno cosi goffi e cosi degni di riso
;
come diventerebbero i

matematici
,
dicendo che \1 e liberty di ammettere o no

, per cagion-

d'esempio, che i tre angoli d'un Iriangolo s' uguagliano a due angoli

relti
,
e che questa liberta fa anclare innanzi la loro scienza ;

o^7ero

come diverrebbero i fisici
, insegnando esser cosa libera il tenere

o no, per esempio, la gravitazione universale, e che per una simile

liberta la fisica avanzera le sue scoperte. L' abbassamento della cul-
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lura propriamente razionale dell'animo, e causa cli quesla oscurazione

de'sommi concetti e delle prime verita metafisiche: e cosi, ove per

1'addietro 1'incredulitanasceva principalmenle dalla malizia, al pre-

sente non vi ha dubbio, che nasca principalmente dall'ignoranza.

A tale confusione d'idce, originata dalla causa gia delta, 1'inclilo .

Prelalo d'lngliillerra atlribuisce nella sua leltera gli sforzi, che pre-

sentemente fanno gli Anglican! per coslituire quell' associazione di

preci, e per collegare la Cristianila con que' \incoli immaginarii.

Dall'altro lato, poiche la noslra Chiesa, la Dio merce, conserva tulle

intere cosi le verita soprannalurali e rivelate, come quelle dell'ordi-

ne naturale, che apparlengono alle scienze propriamente razionali e

morali; essa condanna e \ieta le associazioni di tal genere, non du-

bitando, che non sieno islituzioni moslruose e peslifere. La Chie-

sa caltolica, cosi egli scrive, e rigorosa, precisa e perentoria nelle

dichiarazioni delle sue dottrine. Essa respinge ogni composizione ,

ogni Iransazione, ogni confusione de' termini e dei limiti delle sue

definizioni. E intollerante non solo di contraddizione, ma eziandio di

mere divergenze. Essa esclude ogni altra formola fuor della propria.

II mondo al conlrario si muove in direzione al tulto opposta. Spa-

lanca lutle le vie, confonde lull' i limiti, abbraccia lutle le forme di

opinioni, comprende lutle le selte di Cristiani, eliminando lutle le

loro differenze, e trovandouna generalita piu ampia, un genus sum-

mum, che abbraccia ogni cosa. Gli Umanilarii riducono ogni religio-

ne a Naluralismo, gli Unilatii a morale crisliana, i Lalitudinarii a

quel residuo di Crislianesimo che sopravanza dopo eliminate le dif-

ferenze che sono tra Protestanti ; gli Anglicani ad una fede immagi-

naria della Chiesa indivisa; gli Unionisti ad un accordo della Chiesa

universale, che non sara ne la dottrina del Irentanove articoli, quali

sono intesi dagl'Inglesi ,
ne quella del Concilio di Trento qual e in-

teso dai Caltolici, ma bensi il lesto di enlrambe, inteso in un senso

Ignoto alia Chiesa d' Inghilterra del pad che alia Chiesa di Roma;
una colal doltrina piu ampia che ciascuna delle due, e al cui con-

fronto la fede e la teologia della Cbiesa cattolica e accusata per cosa

grelta e da seltarii. Tali sono le prelensioni di una serie progressiva

di scuole irreconciliabili tra loro, che si combattono Y una 1' altra, e

non s' accordano in altro fuorche nell' osteggiare lulte insieme quel-
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1'unica Chiesa, la quale e inilessibile nel domina, ed immulabile tiel

ricusare qualsivoglia comprensione per via di corapromesso, e qual-

sivoglia contatlo con chi e fuori della sua unita. Non e maraviglia ,

die noi siamo giudicali gretli, settarii, mancanti di carita.

E dunque una cosa ben manifesta, che il S. Uffizio colle sue deci-

sioni e co'suoi divieli viene a conservare 1'onore deH'intelletlo uma-

no, e le prerogative essenziali della verita; laddove gli Anglican! e

quei che li secondano fanno a rovescio, perche negano 1' immobilita

e la necessila del vero, e stimano perfezione 1' aggirarsi ne' dubbii ,

e 1' andar dielro alle vane apparenze ,
che non hanno realita e non

possono averla. Ma vi e un'altra considerazione di maggior momen-

to; ed e che le mentovate decisioni sono state date dalla Congrega-

zione di Roma, per ragione di quella fedeM verso Dio, la quale non

verra mai meno nella Chiesa cattolica. Questa Chiesa c depositaria

de' dommi. II che siguifica, che i dommi non sono verita ritrovate

da essa col proprio ingegno e col nalurale discorso
;
ne potevano

essere, perche cotali verit& superano la nalurale capacita e la natura-

le virtu d' ogni mente creata : ma sono stati manifestati alia Chiesa

per la rivelazione di Dio, acciocche li custodisca interi, e gl'inseri-

sca con un'assidua predicazione nei petti degli uomini. Or tra quesle

verita soprannalurali commesse alia fedelta della Chiesa, si contano

tutte quelle, che concernono la natura e la costiluzione della Chiesa

inedesima; per le quali si deve credere e si deve professare, che

essa e una per I'unita di dottrina, che tale unita si produce e si con-

serva per la sommessione di lutt'i fedeli al Maestro divino , e che

questa sommessione non si ha allrimenli
,
che sottometteudosi ui

Paslori della Chiesa e specialmenle a quell' uno che e sopra la terra

il Pastore supremo , cioe il romano Pontefice. Coteste verita si con-

lengono nel deposito della rivelazione ,
al pari di quelle della Unita

e della TrinitSt di Dio, della incarnazione del Figliuolo di Dio, della

redenzione dell' uomo, della islituzione e della necessita del baltesi-

mo, e di altre somigliauti : talche siccome la Chiesa frauderebbe il

deposito, dimenticando o tacendo le une, cosl lo frauderebbe egual-

mente dimenlicando o iacendo le altre.

Di cosi grave infedella la Chiesa cattolica si sarebbe, se era pos-

sibile, fatla colpevole, non proibendo ai suoi figli quell' associazione
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cogli eretici e cogli scismatici, i quali oltre ad un grande numero di

altri dommi rivelati, rinnegano tutli quelli, che teste abbiamo ac-

cennalo, i quali si riferiscono alia costituzione ed alle prerogative

della vera Chiesa. L' istituzione di quella loro societa era diretta a

conciliare credito alia negazione di quesli dommi, doe a persuade-

re, che la Chiesa di Gesu Cristo non e una
, che non e infallibile, e

che non e fondata su Pietro e sui successori di lui, Se dunque la

Chiesa non avesse loro contraddetto, come giustamente avverte il

Manning, avrebbe allora cessato di esser dommatica, avrebbe tra-

dito il divino deposito, avrebbe fmito di rendere testimonianza a

Dio. L'unita esclusiva, egli dice, della Chiesa di Gesu Cristo e

una verita divina, che Crislo medesimo in persona ha manifeslalo

di sua bocca : adunque il rigettare questa verita e una infedelta per-

sonale contro di lui. Questa medesima verity al pari di tulte le altre

verita rivelate, e suggerita continuamente dalla persona dello Spiri-

to Santo, il quale abita nell'unica Chiesa di Dio, e la fa organo del-

la sua voce. E dunque un alto d' infedella altresi contro la persona

di questo Spirito di Verita, ed un oltraggio alia sua presenza ed al

suo officio, 1' unirsi a pregare con quelli, i quali negano 1' unita del

suo tempio e 1' organo della sua voce, ed osano di asserire o che

Egli e muto, o, cio che e peggio, che Egli parla in tre Chiese, le

quali stanno in perpetua contraddizione e battaglia Ira loro. Infine

e anche atto d'infedeM contro il Padre de'lumi, il quale ha rivelato

la sua mente e la sua volont& col fare della sua Chiesa la luce del

mondo, un teslimonio cioe, che porta con se la propria evideriza,

piu manifesto che non lutti insieme i raziocinii, piu luminoso che non

tulte insieme le prove, simile a cilta situala sopra un monte, visibi-

le a tulli coloro che han gli occhi aperii. Cosi il dotto Arcivescovo.

Or facilmente si puo dedurre da tutlo quello che abbiamo discorso,

che 1'apparenza di pieta e cli carita
,
nella quale s' involge quell' as-

sociazione di preci tanlo raccomandata e promossa dagli Anglicani,

e un'apparenza falsa e menzognera. Ecco il semplicissimo raziocinio,

col quale si perviene a questa importante conchiusione. La carila

vera verso 1'uomo deve avere lo stesso principio e lo stesso raotivo,

che la carita verso Dio
;
talche solo allora si ama veracemente 1'uo-

mo , quando si ami per ordinarlo e condurlo a Dio. Ora e cosa evi-
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denlc, die quell'associazione non muove dali' amor di Dio, ma bensi

da uno spirilo di ribellione a Dio medesimo
; perocche essa viola il

comandamenlo fallo da Gristo agli uomini, di vivcre tulli unili nell'u-

nica sua Chiesa colla unila di dolldna, e colla unita di dependenza

dai suo Vicario, die e il romano Ponlefice. Adunque essa non e ne

puo esser diretta ad ordinare e a coadurre gli uomini a Dio, ma per

lo contrario li ribella e li separa da lui. Quindi si camuffi pure

quanlo vuole solto veste di piela, ripeta pure, che e un'associazione

curitatevole: essa e una istituzione scandalosa e morlifera
,

e per

eonseguenza e ben degna di essere condannala ed aborrita da tulti.

Per una ragione contraria si puo argomentare, che il S. Uffizio col

niantenere la fedelta a Dio ,
ha esercitata la carita cosi verso Dio

medesimo come verso gli uomini, prodamando la volonta e la legge

di Cristo intorno alia vera unila della sua Chiesa, ed in virtu dique-

sta legge fulminando quella societa peslifera, e rimovendo da essa

gl' incauli fedeli. Ma questa carita pralicala verso gli uomini dalla

Congregazione di Roma nella presenle congiuntura, e nobilmente es-

posta in un tratto della lettera paslorale del Manning , pieno di elo-

quenza e vigorosi concetti : e pero lo riferiamo lutlo intero : II

domma, cosi egli scrive
,
e la via della salute, e la Chiesa e obbli-

gala a mantenerlo infiessibile , non solo per obbligo di verita , ma
ancora per obbligo di carila, affine di salvare gli uomini. E domma
di fede, che non vi e altro Nome sotto il cielo

,
dato agli uomini, in

virtu del quale noi possiamo essere salvati. Salvarsi pel nome di

Gesu e condizione assoluta ed esclusiva di salvazione. Inoltre
,
che

vi sia un sol battesimo per la remissione de' peccati ,
e non vi sia

salute per quei che lo rigettano ,
e domma necessario alia salute ;

riguardo al quale la Ghiesa non potrebbe esitare
, senza violare in-

sieme la verila e la carita , e senza incorrere il reato di perdere le

anime, per cui Gesu Cristo e morlo. Parimente
,
che vi sia un sol

ovile sotlo un sol Pastore , e che quest'unico ovile sia indiviso e in-

divisibile, e domma niente men divino ed inflessibile, che 1'unila del

nome del Salvatore, e la necessita del battesimo. Noi siamo
, solto

pena di morte eterna
, obbligati ad attestare che fuor della Chiesa

non vi e salute, non meno che a professare che senza battesimo non

vi e rigenerazione ,
e che senza il nome di Gesu non si da ingresso
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nella vita eterna. Nell'anlica legge era scritto : Maledelto chi tramu-

ta i termini del suo vicino l. Ora che cosa e 1' unita visibile della

Chiesa, se non il termine, che Dio ha posto per circoscrivere 1'ovile

di salvazione? Chi nega la sua unila numerica e indivisibile, rimuo-

ve il termine di Dio. Chi insegna che la setta anglicana e lo scisma

greco sono parti della Chiesa caltolica, viola un domma di fede, cli-

strugge i confini del vero e del falso ,
e fa che il cieco smarrisca la

\ia. L'iusegnamento dommalico della Chiesa, insegnamento inflessi-

bile ed esclusivo, intollerante di ogni aggiuslamenlo e di ogni con-

tatto coll'errore, e la voce stessa della carila. I dommi esclusivi di

un sol Nome, di un sol baltesimo, di un sol ovile ,
sono come i fari

che s'innalzano lungo le cosle pericolose, per guida e protezione dei

marinai nelle tempeste notlurne. L' oscurare queste luci , e molto

piu lo spegnerle ,
e alto di crudella. Che se chi distrugge i fanali

mariltimi, e nemico del genere umano; loe molto piu chi oltenebra

e confonde i segni, che dislinguono la verita di Dio dagli errori de-

gli uomini.

Per cosi forli ragioni ,
che siamo venuti accennando in lulto que-

st' articolo , niun catlolico \i puo essere ,
il quale non intenda , che

1'unione della Cristianila e degna di esser comprata da noi a qualsi-

voglia prezzo, ma non a quello del discapito della veritci e della fede.

Se noi cedessimo la verita
,

ci uniremmo bensi agli eretici ed agli

scismatici, ma senza pro ; perche non solamenle non introdurremmo

quelli nella vera Chiesa di Gesti Cristo , ma di piu ne usciremmo

fuori noi stessi. Non ci e permesso di dare ad altri Tunita, se non a

quel medesimo pallo, col quale la possediamo noi ; cioe di una per-

fetta sommessione al magistero ed air autorila della Chiesa , su cui

sopraintende il romano Pontefice
,
Vicario di Cristo. Questa condi-

zione non e stabilita da noi, ma da Cristo medesimo: e pero chiun-

que lascia d' unirsi a noi
, per non volerla osservare

, non dica che

da noi proviene 1' impedimento ; ascriva la separazione a colpa del

suo orgoglio , pel quale non obbedisce alia volonta ed al comanda-

mento di Dio.

1 Deuteronomio, XXVII, 17.
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Siccoine i Religiosi sono in verila i Volontarii di Cristo , cosi si

puo dire che i Volontarii sono i Frati del diavolo, o piii brevemente,

Fradiavoli. E siccome il diavolo fece e fara sempre la guerra a Cri-

sto, cosi e naturale che menlre si assoldano a migliaia i Fradiavoli

che oracomandano allo stesso Governo e sono anzi il Governo; que-

sto che gia si era veduto teste forzato allaloro leva, si sia poco dopo

veduto parimente costrello a procedere, con piu furia di quello che

avrebbe desideralo, all'abolizione dei Volontarii di Cristo. Tulto ef-

felto di vigliaccheria e di paura. E cosi si vede verificato piu presto

che non si credeva quello che tutti i savii presagivano del povero

La Marmora e di quanli egli rappresenta : travolti ormai lutli quanti

dalla natura delle cose in quell'abisso, dal quale ne vincitori ne vinti

possono ormai sperare di riaversi.

Non si puo negare che il Governo fiorentino non abbia fatle tutte

le smoi fie e le cerimonie possibili prima di venire a questi due de-

mocratici provvedimenti ;
dei quali 1' uno gli toglie ogni forza mate-

riale, dando le armi in mano a chi vuol dare 1' ultimo crollo alia mo-

narchia, el'altro gli toglie ogni forza morale, strappandogli V ultima

larva di conservatore di qualche cosa, e T ultimo pegno che avea in

mano per contraltare 1' assoluzione de' peccali vecchi colla continua

minaccia di perpelrarne uno nuovo. E quanto all'abolizione dei Re-

ligiosi si sa che i proyetti e i contraprogetti pareano da varii anni

Serie VI, vol. VU, fasc. 391. 2 22 Gtogno 1866.
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calcolati allo scopo di non conchiudere mai nulla. Ne vogliam dire

die la cosa sia ora conchiusa, potendosi ancora dare molli casi che la

facciano abortire. Del reslo in ogni caso si puo essere certi che non

e ancor nato quel Fradiavolo die debba disperare di avere assistente

alia sua agonia un Yolontario di Cristo. Ma do non sara per fatto

del Governo fiorentino, che ora e alia merce della democrazia e dei

furori plebei, come ben dissero nella tornata dei 9 Giugno 1' Asproni

cd il Guerrazzi. De' quali il secondo disse chiaro che 1' opinione

pubblica, allorche vuole, non si puo farla lacere che nel sangue, e

il sangue travolge minislri e monarchic .

Parimente quanto alia leva de' Volontarii e nolo che il La Mar-

mora ci fu iirato pe
1

capelii. E quando vide che al primo appello ne

sbucavano fuori tanti da tulti i covi, il poverelto grido : Troppa

grazia ! e chiuse i ruoli e disdisse le camice
,
e prese a fare di

grandi epurazioni. Tutto tempo perso; essendosi verificalo quello

che al trove dicemmo dei bacherozzi o pialtole che si vogliano chia-

mare. Le quail lasciate moltiplicare all' oscuro contro ogni norma

di nellezza e d' igiene ,
hanno ora invasa 1' Italia e la corrono trion-

fanli lordandovi e guastandovi ogni cosa buona.

E fin qui la cosa va col suo andamenlo naturale
;
non essendovi

ormai piu che i ciechi volontarii i quali non vedano chiaramente la

forzata connessione che passa quinci tra il Governo costituzionale al-

ia moderna e il trionfo della massoneria democratica , e quincli tra

il trionfo della massoneria democratica e la guerra a morte a quanto

vi ha di cristiano nel mondo
;

avvicinandosi il giorno in cui
,
se la

democrazia segue a liranneggiare 1' Italia, non sara piu lecito ad al-

cimo farsi il segno delle santa Croce senza essere condannato, come

sospelto ,
al domicilio coatto. fe non e impossibile che, giunte a tal

punto le cose
,

il La Marmora abbia allora il coraggio di lasciarsi

perquisire e domiciliare anch' egli in Sardegna ,
come indiziato di

reazione.

Ma quello che non e cosi facile ad intendersi si e che tutto questo

si abbia a fare proprio per solo e sincero amore di ci villa, secondo

die ce ne hanno assicurato parecchi deputati nelia Camera fiorentina.

Tra i quali il Lanza, nella lornala dei 13 Giugno, dichiaro ritenere
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lui eke quesla legge dell' abolizione de' Religiosi e ispirala alle piu

chiarc ragioni di civilta e di progresso . E il Panattoni nella tor-

nata degli 11 disse che la legge di abolizione fu ispirata dalla ci-

vilta . II che ripeterono il Pisanelli e molti altri; aggiungendosi

loro perfmo il presente Ministro della grazia e giustizia signor De

Falco, il quale, come rappresentante del Governo che ebbe sempre

poca voglia di questa legge, e convinto percio del contrario di quello

che diceva, vincendo tutli in ipocrisia, sentenzio che nella soppres-

sione delle corporazioni religiose vi e soltanto un senlimento di mo-

ralita e di civilta .

E se ci avessero detto che i Religiosi si hanno da abolire per lo

slesso motivo pel quale i Yolontarii si hanno da armare, doe perche

cosi comanda la Massoneria, alia quale non vi e ora piu in Italia ne

Depulato ne Ministro che non debba essere umilissimo servitore ,

tanto e tanto questa sarebbe stata buona ragione di falto, se non di

diritto. Ma venirci a coprire la propria paura e la vigliaccheria col

pallio della civilta, questa ci pare cosa poco civile. Giacche, consi-

derata bene la cosa, se la civilta non comporta i Religiosi, molto me-

no dee comportare i Yolontarii. E poiche i Volontarii sono non solo

comportati ma anzi voluti dalla civil la della Camera e del Governo,

non si vede perche, senza mancare alle ragioni inesorabili della ci-

vilta, non si debbano parimente comportare e volere i Religiosi.

Perche, di grazia, i Religiosi hanno da essere contrarii alia civil-

ta? Forse perche formano una associazione nello Stato? Ma in tal

caso anche i Volontarii si hanno da dichiarare incivilissimi
, sapen-

dosi da ognuno che essi fanno societa separata. Ne si vede perche

debbansi dicbiarare civili le sette e le congreghe massoniche e i

reggimenli dei Fra diavoli, i quali fanno tutti casa da se ed un eser-

cito nell' esercito
;

e si debbano invece avere per incivili le societa

ed associazioni dei Religiosi.

Si dira che i Religiosi obbediscono
;

il che e contrario alia civilla

moderna, la quale vuole che tutti comandino. Ma, in questa ipotesi,

incivili saranno parimente i settarii, i frammassoni, i garibaldini, i

mazziniani, i quali tutli fanno voto e giuramento di obbedienza ai loro

Priori e Guardiani. Ne vale il recare per loro scusa che obbediscono
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di mala voglia, e si ribellano spesso e menano coltellale e ruba-

no 11 piii che possono. Tulto cio al piu potra dimostrare, che Ira i

Volonlarii vi sono parecchi individui buoni e conforrai alia civilla

nioderna, i quali formano onorevole eccezione. Ma non prova nulla

in favore del corpo e della istituzione, la quale essendo, come quella

degli Ordini religiosi, fondata sopra il cardine di associazione rego-

lata dall'obbedienza, dee essere come quella dei religiosi dichiarala

incivile, se pure e \
7ero che i Religiosi sono incivili perche formanti

sociela e perche fauno voto di obbedienza.

Molto meno si possono dire incivili i Religiosi per gli altri due voli

che fanno di castita e di poverla. E se si dicesse questo ,
issofalto

sarcbbero dichiarali incivili i Volontarii, i quali benche non faccia-

no ne voto ne professione di queste due consigli evangelic! , pure ,

quanlo al matrimonio, si sa che esso e loro vielato come ai soldati ,

cui, secondo tutti i codici militari, esso non si permelle se non che

per modo di eccezione e di dispensa. Quanlo alia poverla, poi osia-

mo dire che non ci e ordine religioso che domandi 1' elemosina con

tanta insistenza con quanta la domandano i Volonlarii, che in Firen-

ze medesima tumultuarono per gran fame, e furono percio lutti in-

vilali a convenire nell' exforlezza di A Basso, dove si distribui loro

pane e minestra. E si sa che uno dei piu gravi impicci del Governo

fu quello di veslire e di alimentare questi poveri Volonlarii, che cor-

sero in folia alle armi senza un soldo in lasca, cosa die non puo es-

ser civile nei Volonlarii se e incivile nei Religiosi.

Quanlo al modo di reclularsi, la civilla e tutta a favore de'Religio-

si, i quali volonlariamenle s' aggregano all' ordine che vogliono e

volonlariamenle ne escono, se non altro, nei lempo della prova e

del noviziato
,
senza limore di essere pugnalali ne se ricusano di

enlrarvi ne se ricusano di rimanervi. II che non accade ai Volon-

tarii che forzalamenle si arruolano e forzalamenle restano. E guai

a quel Volontario che
,
chiamato all' armi

,
resti a casa, o che, pen-

lilosi di essersi arruolalo, abbandoni il reggimenlo 1 E non vale ii

far qui i romori e le Iragedie gridando alia calunnia. No. Tulta

1' Italia sa d' onde e scaturita questa lempesla di Volonlarii. Essa

sgorgo fuori dai covi sellarii. Una parola d' ordine suono ,
e con-
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venue obbedire per amore o per forza. In tempo di pace , quando

la giovenlu iialiana era raccolta nelle universila e nei caffe, facile

cosa fa adescarla a dar il suo nome ad una setla segreta. Ma nelle

eostiluzioni della setta vi era un articolo che ordinava la marcia

forzala in certe definite circostanze. Yenulo il momento convenuto

nei covi massonici , suono il rauco suon della tartarea Iromba .

Tardi allora si accorsero gli incauti giovani del tradimenlo lor fatto

in quella scuola, in quel caffe, in quel ballo
,
in quel rilrovo. Ma

convenne marciare alia guerra. Ecco il modo civile con cui il piu

dei volontarii si arruolo. Non mancano del veri volonlarii : e ira

questi abbondano i pezzenti, i malvivenli, i disperati. .Di quesli una

parle fu cacciala, molti restano. Ma sono la minoranza. II piu e for-

nito dai ruoli delle sette, e non e colpevole che di dabbennaggine

iiell' aver dalo in un momento di spensieralezza il suo nome ad un

arruolatore in tempo di pace, e di rispelto umano e di dappocaggine

nei non aver saputo disdire i' involontario arruolamento. Benche so-

no da compatire quesli giovani se nol disdicono. Giacche sanno che

disobbedendo alia chiamata corrono i piu gravi pericoli della vita.

Se tutto cio sia conforme alia civilta, lo lasciamo decidere a coloro

che compaliscono ai poveri religiosi come a poco liberi nella scella

del loro stato.

Un altro motivo, leggiero agli occhi dei profani, ma gravissimo a

quelli del Parlamento, che spesso se ne occupo a Torino e a Firenze,

suole allegarsi per dimostrare che i Religiosi non sono conformi alia

civilta, ed e 1'abito loro che punge gli occhi de'depulati e dei mini-

stri, tanlo che si minaccia un articolo di legge apposta, che togliera

la pensione ai Religiosi che conserveranno 1'abito. E cio senza riflel-

lere che cosi si vengono a dichiarare incivili i Volontarii che colla

loro camicia piu o meno pulila e rossa non possono certamente pre-

tendere di figurare nella societa moderna meglio dei Religiosi. Ognu-
no ha i suoi gusti. Ma noi dimandiamo a qualsivoglia pittore se egli

preferirebbe, per soggetto di un bel quadro, un gruppo di garibaldini

ad uno di monad* se pure non dovesse dipingere la Crocefissione.

Ma forse non dalla condizione di societa ne dalla professione del-

1'obbedienza e degli altri consigli evangelici ,
ne dall' abito nasce la
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difformita de' Religiosi dalle esigenze della civilla : bensi dalle loro

operazioni. Esaminiamo dunque le operazione de' Religiosi e vediamo

in che e come esse siano difformi dalla civil la, piii di quelle dei Fram-

massoni e dei Volontarii.

Vi sono in priraa i religiosi solitarii e conlemplalivi che pregano e

studiano in casa loro. Se tutlo do e contrario alia civilla, converrain

primo luogo dire che fece vila incivile per mollo tempo il Maomelto

dei volontarii, il solitario di Caprera, che nella meditazione e nello stu-

dio dei grandi Epistolografi ilaliani e forestieri passo questi ullimi

anni. Incivili parimenle saranno gli Evangelici di Barletta e di altri

siti, dei quali non si conoscono altre operazioni se non che il raunarsi

nei loro tempietti vuoli ad oziare in volgare. Onde che quasi si po-

Irebbero compalire i Barlettani che, prevenendo il voto delle Game-

re, vollero sopprimere quegli arnesi incivili. Lo stesso si dovra dire

de' settarii matricolati
, capi e priori dell' ordine massonico

,
i quali

mandavano altrui alle opere esteriori, serbando per se i comizii agra-

rii, e i congressi degli scienziati. Se tutli costoro non furono incivi-

li, percfre avranno ad esserlo i monaci e gli eremiti? Forse perche,

come ci assicuro il Massari nelle Camere, lo spirilo di Dio si e riti-

rato dal monachismo? Ma questa sarebbe anzi una buona ragione

per dichiarare il Monachismo conformissimo alia civil la moderna ,

che di Dio non vuol piu sapere in verun modo. Ma che ne sa egli

il Massari dello spirito di Dio? Egli, per quanlo sappiamo noi, non

fu finora segretario e portavoce che dell'Abate Gioberli, il quale del

monachismo fece anzi elogi maravigliosi. Non si possono dunque i

monaci dichiarare conlrarii alia civilta
,
ne per la ragione della loro

solitudine ne per la rivelazione avutane dair estatico Massari.

Altri religiosi vi sono che altendono fuori delle case loro a predi-

care ed insegnare. Sarebbero mai queste operazioni contrarie alia

civilta dei tempi? Non pare. Giacche le vediamo anzi ampiamente

professate dai Volontarii e dai liberali. Vi e, in verita, la differenza

se non altro, della gratuita. Ma non si vede perche abbia ad essere

civile un Professore, per esempio, che in Torino insegna a nessuno

per quattro mila franchi all' anno, e incivile un altro che insegna

a moltissimi in Roma senz>ltro stipendio che il letlo, il vilto e il
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veslilo. E quanto al predicare, se e civile un d' Ambrogio ed un Pan-

taleo, perche sara incivile un mons. Ghilardi ed un P. Romanini? Se

pure la civilla non consiste nel predicare queslo anzi che quello ;

nel qual caso la civilla si opporrebbe alia liberla del culti
,

delle

coscienze e del pensiero, tulte conquisle della civilta medesima.

Piu difficile e trovare de' Yolontarii die, come i Religiosi, si diano

alle opere di misericordia. Vi furono e vero le Yolontarie che si of-

fersero a servir negli spedali e altrove. Ma non polerono altecchire.

E si pretende che perfmo il Garibaldi non abbia loro permesso 1'en-

trata nel suo campo mililare. Non mancano pero gli Infermieri e i

Medici e i Chirurghi. Sono essi contrarii alia civilta? Non per fer-

mo. Dunque nemmeno hanno da essere cacciale come incivili le

Sucre di Carila e gli Spedalieri, se non fosse perche essi fanno bene,

allegramanle e gratuitamenle quello che in loro mancanza bisogna

spesso ricevere da genie brontolona, mal esperta e ben pagala.

Bisogna per6 confessare che \i ha una razza di Fradiavoli che non

trova niun riscontro in veruna delle tante varieta di Volontarii che

pur si Irovano nella Chiesa. E queslo 1' ordine dei Volontarii spie,

che ora si e organizzato in Ilalia a servizio proprio e dello Stato. Da

S. Elia fino a noi non si irovo fmora nessun fondalore che abbia

avulo questa felice idea di inventare un ordine di spioni. Questa e in-

Tenzione propria della civilla moderna, la quale si puo vanlare di que-

slo trovato e prenderne, se vuole, il brevelto d'invenzione. E bisogna

vedere quanti novizii si sono subito trovali pronti a questo bel me-

slicre. Non vi e ora cilia ne terra in Ttalia che non abbia il suo bel

convenlino di spie volontarie, che dal matlino alia sera si occupano

piamente di spiare e fiutare i retrogradi e i codini
,
e indicarli alle

giunle del domicilio coatto. Guai a chi e loro creditore, o a chi non

li ha salulali il primo! Son tulti sospelli, lulti indiziali, lulli domi-

ciliabili coaltamente. Questa e un' opera di misericordia che era

sfuggita fmora alia carila evangelica. Nou vi era stala flnora opera

si vile agli occhi volgari che non fosse stata nobilitata dalla carila

crisliana. II solo mesliere della spia era slalo dimenlicato, ne vi era

speranza che potesse essere abbracciato da qualche galanluomoo-

genliluomo ;
e si dee ai Volontarii la gloria di averlo nobilitato

,
e
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volenterosamente e di gran cuore abbracciato senza rispelto umano

e senza timore di cio che possa dire il mondo.

Conceduta cosi di gran cuore ai Yolontarii questa gloria che loro

si dee per si nobile e caritatevole trovalo , speriamo che anche essi

renderanno ai Religiosi questa giustizia di concedere che essi non de-

vono essere abolili soltanto per questa loro ommissione. Non omnia

possumus omnes. Chi fa il carcerato non puo far il carceriere, e 1'in-

quisito non puo far da spia. Non si puo mica canlare e portar la croce
;

e benche ora i Volontarii cantino allegramente non per questo si han-

no da abolire coloro che portano la croce.

Dal fin qui detto e evidente che la civM non ha, per abolire i Re-

ligiosi, ragioni, le quali non si possano rilorcere conlro 1'esistenza

medesima dei Volontarii
,

dei Frammassoni , dei garibaldini e di

quanli sono ora padroni clell'Italia. Vi sono e vero alcune, differenze

tra i Religiosi perseguitali e i loro persecuted. Ma sono differenze

accidentali
,
le quali o non dovrebbero essere tenute a conlo

,
o do-

\rebbero anzi pesare in favore dei Religiosi. Se pure non si ha a

dire che la civilta moderna preferisca 1' associazione segreta alia

pubblica e il reclulamento forzato al volontario e la yenalila nelle

opere di beneficenza spiriluale e temporale alia loro graluita, e il far

la spia all' essere spialo.

Nel qual caso non avremmo che opporre : non avendo noi modo

alcuno di allenuare quesle glorie dei Fradiavoli e questa colpa dei

Volontarii di Cristo, e solo rimanendoci questa consolazione di poler

dire che, se in nome della civilta i Religiosi sono abolili e i Volon-

tarii sono assoldali
,
cio accade perche la chilla del Parlamento fio-

rentino e ora in piena balia della forza
,

della yenalita e delle spie.
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La yuerra prima delta guerra.

Quanto ai Galilei tulti, io con ogni dol-

cezza e amorevolezza ho ordinato clie

a niuno si faccia violenza da chicches-

sia... Pero, secondo che loro e coman-

dato dalla proprialegge mirabilissima

pergiungerepiiispeditamentealregno

de' cieli, noi ci sforziamo di aiutarli,

ordinaudo che i danari della Chiesa

degli Edesseni sieno tolti e divisi Ira

i soldati ; i beni poi sieno confiscali a

profitto nostro private : cosi impove-
riti torneranno piii savii, e non perde-

ranno il regno del cielo che sperano.

Ai cittadini poi di Edessa intimiamo

di astenersi dalla reazione e dall' agi-

tazione, perche dove inasprissero la

mia clemenza, voi stessi ne paghereste

la pena, puniti col ferro, coll' esiglio,

col fuoco. Lettera di GIULIANO ad Ece-

bolo. (Opp. ed. cit. p. 424.)

Anliochia, lareiaa dell'Orontc, ladominante della Siria, la Roma

deH'oriente aveva fmalmenle accollo Giuliario nelie sue inura. 11 di-

mani sulle prime ore del mattino regnava un silenzio, inusitato in

quella clamorosa metropoli, ma solito nelle grand! citta dopo le bal-

dorie e i rombazzi d'una giornata sirepitosa. Non vi si vedeva per

le vie altro che contadini e foresi in sui cammelli
,
con paniere di
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frutti, di legumi, di erbaggi, alia volta del mercato
,
e piu del con-

sueto paslori che si spingevano innanzi branch! di animali da ma-

cello e da sacrifizio. Questi ullimi venian condolti ai procurator* del

templi, che ne avevano inceltati a centinaia per tutte le carapagne

d'inlorno. I primi a risvegliarsi nella cilia assonnala furono i sacri-

ficoli e le loro brigate. Gia ne' giorni antecedenli avevano rimesso in

assetto gli oscuri ridotli de' Numi, levatene a gran col pi di granata

le ragnalele, raschiali i pavimenti, lustrate le are, forbili gli atlrez-

zi, fiorile le colonne e le porte, provveduli incensi e libagioni; eun

dolce solluchero correva loro per le ossa, che oggimai si aprisse

un'era novella di gloria per gli Dei superni e inferni, e di beala ab-

bondanza pei loro gerofanli. E in vero troppo bene avevan meritalo

le grazie del divolo Auguslo, poiche erano stati i piu solleciti ad in-

contrarlo lungi ancora dalle porte della cilia, recando in pompamti-

gna i simulacri divini, verniciali a nuovo e ghirlandali a fesla, c

gridando a squarciagola : Vival'aslro benefico, apparso a gioconda-

re il cielo di Siria. Dopo isacerdoti gridarono pure i senatori, i cu-

riali del municipio, e il popolo alia rinfusa. ,11 popolo acclamo e ac-

clamera sempre ciascun principe nuovo : al dimani ti voglio.

Dileguatesi col calar della nolle le turbe, ammulite le urla, ces-

sati i viva e i plausi, sparsi per la cilia i corligiani e i soldati e il

numeroso codazzo dei deputali delle province, diffuse le novelle del

viaggio e de' casi che 1'accompagnarono, e dormitoci sopra una

nolle, il dimani sul lardi, ciascuno si ammusava all'uscio del vicino,

per allingere o per riversare le novila in corso. Ciascuno le raccon-

tava a modo suo. Massimo, lo stregone di corle, ne and6 affusolalo

a rivedere Libanio, Libanio il filosofo, il sopraccio dell'eloquenza, ii

maestro secrelo di Giuliano, il grand' uomo di Anliochia, idolalra e

teurgo sfegatalo ,
ma con certa palina di morbidezza accoslereccia,

da non inorridire alcun principe ne pagano, ne erelico, ne crisliano,

ne apostala, insomma il vero lipo d' un moderate. Sai, diceva

Massimo tutto in giolito, i fatli nostri vanno a vele gonfie: a palazzo

regniamo noi, il galileume e abbacchiato da tutte parti : e se questa

guerra di Persia ci riesce a modo (gia gli Dei ne promellono ma-

raviglie), torniamo a dietro a dare in capo ai uemici di dentro, die

una festa.



LA GUERRA PRIMA BELLA GUERRA 27

Troppo giusto : ma non bisognerebbe sbraitarlo in piazza.

- Chi sbraita? Augusto si scalmana a predicare la giustizia per

lutti : il resto lo facciamo noi e gli amid...

- Ma sento che a Costantinopoli e via via per la slrada si e un

po' troppo menalo le mani : non e anche tempo : cotesto ci mette in

mala voce.

-
Nulla, nulla. Gia, si tralta di neraici: che male c'e? e poi cm*

niena le mani sono i prefetti delle province e i zelanli : lui come lui

non si scosta dalla legalita, strilla anzi gli affannoni, i maneschi, e

poi, gia si capisce, chiude 1'occhio, e chi le ha tocche, son sue.

Tanto benino ! ma qui in Antiochia, e' c' e da andare col cal-

zare di piombo: i Galilei sono padroni del campo ,
e non vorrei che

Augusto si facesse pigliare in tasca (sia delto qui tra noi) come a

Costantinopoli: ricezione a frenesia di popolo, e poi avversione, gelo,

peste e corna.

- Che vuoi? erano i primi mesi, Giuliano vi fece 1'imparaticcio :

qui stara in gangheri, fara pompa di imparzialita fin coi galilei, esi

bandira sostenitore di lulte le cause giuste. Intanto solto sotto si da

il gambelto ai magislrati del Governo passato, si riaprono i templi ,

si ringiovaniscono i misteri e i sacrifizii
,

si piantano da per tutto

flamini, auguri, pontefici, insomma gente nostra, e a mano a mano

si viene ellenizzando il paese ,
con plauso de' buoni

,
e senza troppi

gridori de'mal pensanli. Cosi durante la guerra ci Iroviamo sicurati

alle spalle, e dopo la vittoria avremo le mani libere, e ch'io assaetti,

se non sapremo giostrare.

- Ma si vincera? basta, non diciamo parole malaugurate. Come

fu accolto nelle citta?

- A meraviglia. Si erano spacciati ordini all' uopo, scambiati a

tempo i prefetti e i decurioni di mala fama
, maneggiato e disposlo

ogni cosa. I sacerdoti ci venivano incontro colle immagini ,
i popoli

si sgolavano a vociare : Viva Augusto ! Que' pochi stronfioni che

tenevan broncio, dovettero bronciare quatti quatti a porte chiuse.

Mi dicono pero che a Pessinonte ci fu un poco di screzio an-

che tra' nostri.

- Affar di parole: e lui ci pose ordine in un attimo. Certi risac-

chioni che ridon di tutto avevano gittato qualche frizzo sugli arcani
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della Dea di cola, sugli eunuchi sacri , sull'orgia raisteriosa. Augu-

sto in una nolle dello una apologia delle cose di Cibele 1, larecito al

popolo, e coll'aiuto del boia pei piu insolenli
, gua', anche queslo ci

vuole, lascio il lempio in piu credilo che mai. Vedrai, vedrai come

qui rifiorira Giove Casio, e Apollo Dafnitico, e la fonte Castalia : ci.

giuoco che fara canlare anche 1* Oracolo.

E' ci sara che fare : e deserto, mulo, murato.

- Lascia raspare a noi, e Ira poco Anliochia sara noslra. Ma In

vienci a vedere a corte. Al sacrifizio di prima mallina Giuliano ri-

ceve gli amici, abbracciate e baci augusli non ti mancheranno. -

Tigranate inlanlo, avendo fin dalla prima subodoralo
,
che 1'eser-

cilo non balterebbe si toslo la marciala in Persia, era ito ad alloggio

in casa sua, accoltovi caramente dal buon vecchio Pisto, suo procu-

ralore anzi amico, festeggiato dai servi che vi erano quasi lulli cri-

stiani ,
e tenulivi con discreta disciplina amorevole

,
come ai lempi

di Placido, creduto padre di Tigranate. I fondi e gl'interessi tulli

governati essendo con infinita diligenza daH'inlegerrimo Pislo, il pa-

drone non ebbe allro da fare fuorche adagiarsi nel proprio palazzo.

Yi voile altresi ad ospitale compagnia il tribuno Gioviano
, e di la

entrambi recavansi ogni dl agli ufficii di corle. Su'primi giorni, da-

lo sesto alle scritlure piu urgenli della corrispondenza augusta , Ti-

granate si melteva in volla per Anliochia
,
a rivedere in faccia gli

amici suoi e del padre. Ne si scordo le pietose dame Pubblia ed

Antusa ,
le quali avevano si dolcemente consolate le ultime ore di

Placido 2
: fece un mondo di carezze al fanciullo Giovanni (il future

Grisostomo), di che la veneranda madre raddoppio le dimostranze di

cortesia a Tigranate, e inteso ch'egli era di gia catecumeno, ne fece

gioia mirabile e trionfo. Entrando poi nelle dicerie correnti : Oh
come te la fai lu alia corle , con colesti filosofi di Auguslo, che mi

dicono aver giurato lo slerminio dei crisliani?

Non sono poi lulli iene, sai
;

io uso buone grazie con tulti, e

giro largo ;
e tanto piu facilmente quanlo che non ho che piatire

con loro, mio uffizio e servire Augusto in persona.

1 E I'Oraz. V di GIULIANO, nelle sue Op. ed. cit. p. 158.

2 Yedi sopra, cap. XIV, XV, XVI e XVIJ. (Serie VI, vol. II, p. 85 e seg.) .
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- Ma anco lui fa martoriare i crisliani ;
almeno lo dicono : che

c'e di vero?

- Non e esso veramente che da questi ordini : ma lascia fare
; gia

in tempo di guerra come frenare i partiti?

- Dio buono ! che avessimo da rivedere i tempi di Licinio e di

Massimiano? Povero il mio Nannuccio!

- No no, la mia buona Antusa, non siam anche a questo segno.

Avremo oracoli, sacrifizii, pompe gentilesche e nulla phi: si chiude

gli occhi e addio.

- Oh Signore, che tempi dolorosi ! preghiamo, preghiamo.

Ben altre dalle divole esclamazioni di Antusa erano le riflessioni

del clero cattolico ,
e specialmente di Paolino che n' era a capo. A

Paolino pervenivano giornalmanle le relazioni delle rovine delle chie-

se d'Asia, d'Egillo, d'ltalia, recalegli dai mercatanti : egian'anda-

vano per le bocche d' ognuno i particolari dell' orribile viaggio di

Augusto da Costanlinopoli insino ad Antiochia, macchiato ad ogni

passo di ignominie e di sangue: i glovinetli cristiani dilaniati aPes-

sinonte
, gli slrazii di prete Filoromo in Galazia ,

le spietatezze fe-

rine conlro Basilio sacerdote ancirano
,
e la barbara carnificina di

Eustochia vergine di Tarso, crudelta tulte degnissime di Decio e di

Biocleziano, e pure ordinate da Giuliano in persona: senza contare

il piu e il peggio operate dai presidi e dalle plebi pagane , inorgo-

glite dalla palese connivenza de' magistrali.

- Iddio ci aiuti! diceva Paolino : per meciveggo buio, buio as-

sai : costoro son gente di ferro e di sangue ,
e lui e il capoccia di

tutti. E poi i settarii ce la cantan chiara, la voglion finita con quanli

preti rifialano : chi sa che flagello ci e riserba(o dopo la guerra coi

barbari !

- Oh che guerra coi barbari vai tu sognando ? interruppe con

impazienza il tribuno Gioviano, che si irovava presente al colloquio :

io lemo che il nostro Annibale trovi qui la sua Capua. Che? invece

di ninnolarsi a giudicare i piati delle femmine e schiccherare le sue

arringhe eterne sui santi Numi, non poteva egli appena giunto qua,

allestar le legioni e dar nelle trombe?

Be', rispose Tigranate, anche tu se' parligiano della guerra?
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lo no : Dio me ne guard! e scampi : ma se guerra ha da esse-

re, sia, e non se ne parli piu: omai la sinfonia finisce in accorda-

lure, e noi stiam sulla corda.

- Nuova cotesla : lu non sai dunque che le lungherie le frappone

Giuliano a bella posta ? intanto si annodan le pratiche col Re di Ar-

menia, Arsace senza farsi scorgere aguzza i suoi ferruzzi
,

e le sue

falangi fanno massa lungo il confine : intanlo si assoldan lo bande

degli Sciti e dei Saraceni dell' Eufrate
,

e lu conosci che cotesti

barbari ci possono venir troppo bene a laglio per le scorribande :

intanto...

Intanto, s' inlramise il sacerdote Paolino , intanto Augusto fa

guerra alia spicciolata, macrudele, perfida, ostinata contro la Chiesa:

per tutlo i collegi de' sacrificoli e i cagnotli della setla alzan la testa,

e minaccian senza barbazzale di pigliarsi le chiese
,

di mandarci a

confine, imprigionare, scarinare: e come dicono cosi fanno. -

Tigranate intendeva con infinite suo cordoglio la verita di cotali

discorsi, e vedeva, quasi continue commenlo, i falii pubblici, e per

giunta Augusto in gran faccenda di misled sacri
,
nella cilia e nei

dintorni. Era cosa d' ogni giorno : i lori si sgozzavano a cento a

cento; caprelli, agnelli, uccellame prezioso, senza numero
; intanto

che i soldati idolatri , a' quali ricadevano le rigaglie delle \itlime ci

guazzavano nella gozzoviglia ,
e sulla sera pinzi e briachi dovevano

riportarsi di peso ai quartieri con alto stomaco de' cilladini l. Ma
niuna cosa lanto dava nel naso agli Antiocheni, razza greca, forbita,

linda, maliziuta, quanto il vedere il loro Augusto scorrazzare di e

nolle per le slrade, imbrancato Ira eunuchi e donnacole con lanto di

barba che pareva pellinala dal venlo (se ne piccava) ,
e ponleficare

1 Di tali be' costumi di Giuliano e de'suoi soldati e testimonio lo storico

Ammiano Marcellino (XXII, 11) , pagano , antiocheno ,
e allora guardia del

corpo presso 1'Imperatore ,
e suo ammiratore. Delle amare risate dei citta-

dini sulla barba di Giuliano, fa fede GIULIANO stesso nel suo famoso JUisopo-

gon (Opp. ed. cit. p. 337.) dove se ne lagna ,
e si prova di render loro pan

per focaccia. II reslo 1'abbiamo da S. Gregorio Nazianzeno contemporaneo,
e da S. Gio. Grisostomo che allora era fanciullo in Antiochia ,

e perd parla
"de visu.
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ora a questa ora a quella sanluaria. Pero senza un riguardo al mon-

do ne ghignavano a gran sollazzo, e gliene gitlavano raolli e bottom

di fuoco die frizzavan sul vivo ;
ma Giuliano faceva le viste di non

avere iuteso, inghioltiva veleno, e rugumava la vendetta
, dopo le

vittorie di Persia. Tomato a palazzo sboltava rabbiosamente co'suoi:

- Guai a cotesta razza procace e beffarda, s' it) ritorno vittorioso !

E una tale minaccia gli usciva si spesso dalla bocca, che la fama

se n'era divolgata, e le chiese lulte n'erano in affanno e in aspelta-

zione crudele.

Intanto che splendesse il di bramalo della guerra campale conlro

il cristianesimo, egli prendeva dilelto a qualche scaramuccia per

avvisaglia. Tigranate il trovo un giorno tutto curvo sullo scriltoio,

col calamo inmano, e appena oso interromperlo ,
benche da lui

chiamato in gran fretta. Scrivimi due letlere, disse Augusto vol-

gendosi al suo Segretario, e fa che partano denlro domani : una al

Preside di Mesopotamia ,
che spacci uomini fidati a ricontscere le

mosse di Sapore, e riferisca a corriere forzato : 1'allra al Prefelto di

Egitto, di' che Cesare vuol vedere il fondo di quei tafferugli che la

si bollono. Gia lutto dev' essere opera di Giorgio vescovo
,
che mi

ribella Alessandria conlro il gran Serapide ,
e ollraggia gl' Iddii :

che gl' Iddii lo faccian tristo : il prefetto informi subito e risponda.
-

Mentre Augusto anfanava sulle rivolture di Alessandria e divisava

tali negozii gravissimi, Tigranate, quasi senza riflessione
,
lasciava

cader qualche occhiata sulla pergamena grande e solenne che Giu-

liano teneva sotlo il calamo, e vi leggeva un diploma di ponleficessa

indirizzato ad una Callissena di Pessinonte, con certe dissertazioni

sopra Penelope l, e altre pappolate di egual calibro : pero nel suo

cuore diceva : Doh spensierataggine ! i negozii di guerra e Stato

lo slringono per ogni parte, e lui a rettoricare di Penelope ! non era

meglio che scrivesse ai prefetti? Quando si dice aver un ticchio !

Se non che a rompere il colloquio e il soliloquio, eccoti un silenzia-

rio che avvisa : Augusto, i Galilei gia sono nella basilica
,

e il

Prefetto del Prelorio attende i tuoi ordini nella sala.

1 Si puo leggere nelle Opere di GIULIANO, eel. cit. p. 388.
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Eccorai qua, rispose Giuliano ;
e volgendosi a Tigranale : Co-

sloro ci lasceranno oggi e pelo e pelle, te lo dico io. E si mosse

alia volla della Curia, addestralo a gran pompa da Salluslio prefello

del Prelorio d'Orienie, dagli Assessed e dagli altri ufficiali, in gran

numero venuti a levarlo di palazzo.

Una slerminata folia ingombrava gli alrii della basilica e la \asta

nave, bramosa di assistere al dibattito di quella prima causa di re-

ligione. Gli accusali eran due preli, illuslri di dollrina e di pieta, ca-

rissimi al popolo anliocheno, sorpresi lunmltuarianiente da un bran-

co di idolalri frenetici, e tradotti in giudizio come perlurbatori della

pubblica quiele. Giuliano, scivolando, come soleva, dalle allegale

reila alia questione del culto cristiano, e vanitoso sempre di pom-

peggiare di eloquenza in pubblico ,
si provo di confonderli con ar-

guzie e con soltigliezze attinte dalla filosofia alessandrina : ma con

suo grande discredito
; perche i sacerdoli uno dopo 1'altro, con yit-

toriose arringhe Tebbero coperto di confusione. Allora fingenclosi

adontalo delle loro insolenze, comando cbe alia dispula delle parole

sollentrasse 1'opera de'manigoldi. Aquesta crudele sentenza im ter-

rore improvviso ammuloli la moltitudine. Tra il silenzio universale,

altro non s'udiva che lo strepito delle flagella e 1'acciacco delle per-

cosse. Quando una voce robusta, chiara, sonora si fece interidere :

-
Augusto, perche incrudelire contro persone innocenli e sacre ?

anche lu sei mortale : Dio li die 1* Impero te lo puo torre. - - Giu-

liano d'un cenno fermo 1'esecuzione, e con fremito grido :
- - Ov' e

questo scellerato?

Allora si vide un uomo, confuso cogli altri ufficiali presso al tri-

bunale, tulto da se farsi innanzi : era il Duca d' Egitto, venuto re-

centemente in Antiocbia a capo delle sue legioni, cbiamalovi a ca-

gion della guerra persiana, e per sua dignita assisteva all'Imperato-

re ne'giudizii di apparato : ma Giuliano non s'era peraricbe abbocca-

to con lui, ne il conosceva di persona. Gli occhi di ciascbeduno si

rivolsero a lui, vegliardo venerando, tutto in pel bianco, di fattezze

vigorose pero e di contegno marziale. - - Che duca e costui? di-

rnando Giuliano , ravvisandone le^divise : Duca d' Egitlo , rispo-

sero gli aslanti.
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E dunque Arlemio! (c si dicendo schizzava fiamma dagli oc-

ebi e spuma dalla bocca) quell' Arlemio che congegno la morlc di

Gallo fratel mio. Grazie agli Dei e ad Apolline Dafoilico, si e tradi-

to da se stesso, ed io il puniro per micidiale di augusti: died morti

mm sono tante a'meriti suoi : ma la morte a dimani, oggi pagbi so-

lo la tracotanza delle sue parole: e additollo ai carnefici.

II Irascinano dinanzi al Iribunale, gli strappari ii cingolo miliiare

e le divise della dignita, lo spogliano, ii legano ritto in pie colle

mani in croce spante, e piombano sopra di lui colle sferze del cuoio.

II flagellavano a piu insieme, e con si brutal furore, cbe in pochi

islanti il corpo era una piaga sola, e solto i piedi un lago di sangue:

senza che intanlo il martire facesse udire un lamenlo, un gemito,

un alii. Fremeva il popolo e digrignava: Giuliano slesso vergognato

dell'eccesso a cui era trascorso, conlro un nobilissimo ufficiale del-

1'impero, e canulo, e innocenle, si levo in piedi, dicendo: Assai

per oggi. Questore, soslienli in ferri sino a nuovo ordine. -

Ma il sangue sparso non placo gia la profonda rabbia accesagli in

pello pel magnanimo avviso di Artemio. Cbe anzi, esigliati gli allrl

due confessori della fede, lui richiamo a nuovi e piu esquisiti lor-

menli : e ciascuna tornata era aperta da una diceria dolciata, colla

quale il filosofo tiranuo si argoraenlava di scusare le usate crudelta,

e di persuaderlo di rendersi alia profession dell' ellenismo. In cotali

arringhe Giuliano coglieva il destro di esalare 1'odio suo contro il

cristianesimo, giustificare le sue sevizie, e svelenirsi contro i suoi

predecessor!, Costanzo e Costanlino. Se non cbe Artemio, il qualo

nelle discipline grecbe e cristiane, sapeva piu innanzi cbe da uom di

guerra, poco penava a strigarsi dai sofismi del suo giudice dispula-

tore
;
cbe anzi lorcendo contrft lui le sue armi

,
serravalo colle dot-

Irine dei piu savii filosofi gentili, cogli oracoli sibillini, notissimi al-

lora ai pagani, e con tanta forza e copia e prontezza, cbe gli udilo-

ri ne maravigliavano, e Giuliano si sentiva morire in bocca le parole

da conlrapporvi. Ma niuna cosa piu acerbamente il trafisse, quanto la

luminosa discolpa onde il martire si purgo dell' assassinio di Gallo ,

dimostrando cbe a quel tempo egli era lungi dalla corie, e in ufficii

lontanissimi pur dal sospetto. Entrando quindi a difendere allresi il

Serie VI, vol. Y//, fasc. 391. 3 2o Giugno 1866.
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Magno Costantino \ilipeso da Giuliano, levo la frontc c scolendo i

bianchi capelli: A me, disse, a me tu pretendi di svilire il piu

glorioso del Cesari romani? a me, die in capelli biondi gia combat-

tevo per la repubblica sotlo le sue insegne ? a me, che al suo fian-

co, a giorno smagliante, con lulto 1'esercito romano, vidi in cielo la

Croce a lui comparsa, e lessi cogli ocelli miei la promessa di vitto-

ria, scritta coi raggi del sole? Gessa, o giovane Augusto, cessa la

calunnia, smelti le ree parole: die io mi sento scoppiare il cuore di

onta in tuo servigio, allorche nelle tue lettere leggo, o dalle tue lab-

bra ascollo quel luo si frequente giuramento profano: Pel sole. Che

tenti rianimare le superstizioni di cui piu non rimane die il cadaye-

re putrefattoe fetenle? Quanto meglio provvederesti air impero e a

te, umiliandoli a Cristo. Egli e benigno, egli e misericordioso de' pe-

nitenti. Anche se'in tempo.

Gli astanli ascoltavano con segni manifesli di favore : Giuliano

senlivasi sopraffalto : pero cogliendo a volo queirultima esortazione

alia penitenza, come intollerabile insulto della sua maesta: Yec-

cMo mal vissuto, rispose, questo solo mancava alia tua insolenza
,

che ardissi tentarmi di empieta: i ferri dei carnefici faranno le mie

vendelte. Nequesti furono lenti a metier mano ai graffii, agliun-

cini, ai collelli, alle lesine infocate, e fare orribile governo del co-

slantissimo martire. E pure la carneficina non valeva a strappargli

un minimo segno di debolezza : di che il popolo giubilava di ammi-

razione, e il tiranno consumavasi di cruccio e di vergogna.

Tigranate fin dalla prima mossa contro Arlemio erasi senlito strin-

gere il cuore d' inestimabile compassione, si per I'ela di lui, si pcr-

che 1'accusa intentatagli cosi su due piedi gli apparve manifestamen-

te un prelesto da mantellare 1'odio contro il nome cristiano. Pero

non sostenne piu oltre di comparire a'giudizii. Ma udite le nuove e

moltiplicate torture, e la divina facondia del marlire, cui il popolo

tutto magnificava a cielo, e la sua eroica fortezza, bramo di vedere

in privato un uomo si portentoso. Recatosi adunque tulto solo al car-

cere, di gran mallino, e riconosciuto per segretario di Auguslo, fu

senza difTicolta intromesso, sebbene \i fosse divieto stretlissimo di

non arametteni persona viva.
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Giaceva il martire del Signore in fondo a orrida grotta, cui po-

c' aria giungeva, e luce fioca da un occhio della volta. Sulle prime

Tigranate nulla discerneva in quel buio, e solo seniiva la presenza

del prigioniere, perche questi levandosi dall'orazione, fe risonar la

catena. Chi sei? disse il marlire.

Un tuo fratello in Gesu Cristo, rispose Tigranate, poiche ebbe

richiuso dielro se 1' uscio di ferro.

La pace di Gesu Cristo sia con teco. %

- E cello spirito tuo. Ma lu de\i essere troppo aspiamente do-

lorato...

- T' inganni : non mai Ira i piaceri del mio palagio io godetti

ora piu deliziale della presente. Gesu Cristo ebbe pieta dell' indegno

suo servo, e pur teste questo sepolcro era pieno della sua fulgida pre-

senza, e io dal labbro divino accoglievo la promessa della corona

che gia scende dal cielo, ed ei mi accertava, che mi confessera al

cospetto del Padre, per averlo io confessato al cospetlo degli uomi-

ni. A queste voci, io sentii infondermisi colla lelizia dell' animo la

sanita delle membra. Mira, mira bonla del benigno Signore. E
si dicendo si mosse e resto ritto sotto il raggio di chiarore che

scendeva dall' alto. Tigranate vide un vecchio pressoche ignudo, e

Don aveva delle sofferte carneficine ne piaga, ne cicatrice, ne ve-

sligio.

- Gloria a Gesu Crislo nei secoli dei secoli ! sclamo Tigranate,

rapito di stupore ,
e chinavasi a baciare i ferri del santo confesso-

re. Ma questi: Non fare, no, o fratello: che il misero Artemio,

non merila gli onori degli altri marliri. Grandi, moltiplicate sono le

mie colpe, e se tu le conoscessi, pregheresti aDio per me, non ba-

ceresti le mie calene.

Le quali parole pronunziate con profondo senso di umiliazione dal

Santo, crebbero a cento doppii la riverenza in Tigranate, che pero

soggiunse: E pure, tu affrontasti Tira di Cesare per la giustizia,

e grondante ancora di sangue, cantavi salmi di giubilo a Gesu Cristo.

-
Troppo ne avevo ragione : sperai che un momentaneo tor-

rnento placasse Io sdegno di Dio, accumulate lungamente dai miei

delitti.
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-
Padre, che did ? il tormento pose la corona alle tue virtu : Ge-

su Cristo ti promette il regno del cielo.

-
Si, lale promessa e mio supremo conforto : Dio la concesse per

sua clemenza infmita alia mia debolezza. Ma io non merilai cbe la

sua indegnazione. Impara, o giovane, la mia prevaricazione, e forse

ti fia utile avviso nei fieri tempi a cui vivrai. (Tigranale s' era ap-

poggiato ad un risalto di bugna sporgente dalla parete dirimpetlo,

colle mani giunle sul,vollo, e mirava il bianco vegliardo, e ne

ascoltava le parole tremando di maraviglia, di riverenza, e quasi di

sacro orrore.) Tu dei sapere, ch'io fui gia un grande, secondo il

mondo, e glorioso e potente della terra. Costantino il Magno e Co-

slanzo suo figlio, a gara mi ricolmarono di ricchezze e di onori e di

dignita: 1'Egilto tutto tremava del mio nome: ed io abusai della

mia fortuna. Per conservarmi 1'aura di corte, fui si dissennato, cbe

diedi perfm mano ai nemici (ob Crisio Iddio perdona al dolore mio

presente), ai nemici del Verbo, sostenni e favoreggiai 1'empiela

ariana, prestai soccorso a Giorgio, intruso dal principe nella sedia

episcopate di Alessandria, e lui, che quasi fiera scatenata inferociva

contro il clero cattolico e i monad e le vergini, non repressi. Tan-

to pote in me 1'ambizione disonesta di piacere ad Auguslo, die

presi a perseguitare neireremo il ramingo vescovo Atanasio, quel-

1' uomo divino di cui ne piu santo ne piu venerando non ha oggi la

terra crisliana. Quanto mi e amarissimo rimorso la ricordanza di

quella notte funesta, nella quale risalilo a forza di remi il Nilo, con

una scbiera d'armati sbarcai sulla Tabenna! Signore, scancellalela

dalla mia vita. Arrivammo le barche a remi sordi, e con perfidia

accerchiai di arcieri e di satelliti il monastero di Pabau, ne mi rat-

tenne la memoria del grande Pacomio, ne la riverenza dei santi abi-

tatori, famosi al mondo tutto non che solo all' Egitto. Tremarono i

fratelli veggendomi comparire dentro il sacro asilo, attorniato di ar-

mi e di soldati
,
e ravvolli nelle meloti

,
chiusi il volto ne' bianchi

cappucci aspettavano 1'eccidio, come quelli che immaginarono esse-

re io ministro della prepolenza ariana. Ingiunsi all'abbate di con-

segnarmi il ribelle Alanasio : tale essere 1'ordine imperiale. Non

e Ira noi, rispose 1'uomo di Dio. Ce ne assicureremo, ripresi
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10 con piglio alliero e minacciando i servi del Signore. I miei sa-

tclliti rovislarono ogni angolo del monastero, non Irovarono il San-

to, e fu misericordia divina, cbe mi risparmio novelli sacrilegi. In-

tanlo i latrati delta coscienza mia mi orridivano di me slesso: ver-

gognoso e lemente dei fulmini del cielo, \
T

olli conforlare i monaci,

invilandoli a \enir meco alia chiesa ed orare per me. No, Duca,

mi risposero ad una voce : non e permesso a noi di pregare insie-

me cogli ariani. Mi fu forza di entrar solo nel tempio: ma in

quella ch' io piegava le ginocchia, ed ecco ii sonno mi vinse, e nel

sonno mi si appare una visione ferale. Mi sembrava die gli Angeli

di Dio numerosi e adirati mi circondassero, quali squassando i fla-

gelli, quali colle spade fiammeggianli ;
ond'io tremando a yerga a

verga chiedevo merce del mio delilto ,
e prometlevo di fame peni-

lenza. In questo mi deslai, parendomi uscire da un gran pelago, e

mi trovai tutto intriso di sangue che sgorgava dalle narici. Confes-

sai la mia colpa dinanzi ai servi di Dio, e costernato ripresi toslo il

fiume alia volla di Alessandria. Te beato, o fratello, se potessi un

giorno prosternarti ai piedi del beato Alanasio, e riceverne la be-

nedizione...

- Dio Io faccia ! interruppe Tigranate.

Non obliare allora di accertarlo
,
che il suo crudele persecu-

tore, il misero Arlemio, prima di dare il sangue per Gesu Cristo,

pianse amaramente il suo delitto, e imploro da lui il perdono.

Sara la prima parola, non dubitare, se di lanto mi ama Iddio,

ch'io possa quando che sia mirare Atanasio cogli occhi miei.

Io bramai per verita di espiare la mia colpa, zelando 1' onore

de' sacri lempli, e dislruggendo i ricettacoli dell' empieta e della

lussuria pagana : ma la mia penitenza non era ancora ne pura ne

perfetta, perche non m'ero separato del lutlo dagli eretici: tultavia

11 benigno Signore, compatendo forse alia ignoranza mia, die luogo

a piu pieno ravvedimento e apiu degna soddisfazione. Cliiamalo per

occasion della guerra colle mie legioni, io non pensayo ad altro che

a combaltere i nemici della repubblica, quando alia \ista de'suppli-

zii, dali agli innocenli sacerdoti di Dio, mi risovvenni che anch'io

ero stato persecutore, e se taciuto avessi, tremai non forse il sangue
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loro ricadesse sopra di me, come macchia nuova rincappellata a

macchia antica. II resto lu il sai. Fratello, aiutami a render grazie

al Signore.

Tigranale non balleva palpebra, e con tutto 1'animo atteso ascol-

tava I' umile confessione del santo martire, cui due rivi di lacrime

solcavano le gote, si che la bianca barba stillava a goccia a goccia

visibilmente. In fine si gitto a suoi piedi , gli baci6 le mani e le ru-

vide bove ond' erano avvinte ,
dicendo : Padre

, Iddio ha can-

cellalo i tuoi errori col luo sangue : te beato ! ma io non potrei aiu-

tarti di nulla?

Di preghiere, e di null'altro : gia la morte mi e promessa da

Gesu Cristo.

E tu sovvienli di me nell'ora della tua corona, e sovvienti an-

cora della mia sposa impromessa: e una vergine crisiiana.

Con questo Tigranate prese commiato. L' ultimo supplizio di Arte-

mio non lardo guari, ed egli ricevelte la sua sentenza in quesli ter-

mini : Artemio, il quale ingiuri6 gli Dei e trasgredi le romane leg-

gi e le nostre, e si professo cristiano invece di romano ed ellerie, e

si chiamo galileo anzi che Duca ed Augustale ,
noi lo giudichiamo

all' estrema pena di morte, ordinando che colla spada gli sia Iron-

cata la testa l. -- Non fu queslo il solo sangue che funeslasse An-

liochia durante la breve dimora di Giuliano. Nel tempo slesso giun-

gevano a Tigranate lettere di Basilio e di Gregorio Nazianzeno, che

gli rivelavano le estorsioni, le rapine, le violenze ordinate da Augu-
sto nelle loro cilia natali

;
da tulle parli udiva il gemito delle chiese

dell'oriente e dell'occidenle, con perfidissima persecuzione oppresse

e spesso insanguinale. Di che egli ne stava d'un mal lalento sempre

crescente, e piu che mai smanioso di ridursi a Card, e farla finila

eolla infame corte
,
da cui si congegnavano tanti delilli in lulto il

mondo. Ma la mossa dell' esercito prolraevasi di giorno in gior-

no
, ne rimaneva omai speranza fuorche per la novella stagione.

Quand'ecco Giuliano fornirgli il buon deslro di soltrarsi alia corle.

1 Atti autentici di S. Artemio, pubblicati la prima volta in greco dal

Card. Mai, nello Splcll rom. to. IV, p. 390.
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Amico, gli diss'egli un giorno all' impensala, vedi tu queslo pli-

co? (e gli moslrava un fascio di leitere giunte allora da Alessandria)

qui si richiede tutta la tua fedelta, tutta la lua segretezza : come

pel response di Carri ! Ascolta, e poi mi dirai se ti basta Tanimo :

ma prima intendi beno lo stato della questione. Gli Alessandrini,

gia lo sai, sono la pupilla degli occhi miei, ed ora mi hanno fatto

il piu gradito servigio ch' io potessi desiderare
,

senza ordinarlo.

Avevano per loro vescovo un ferro di bottega di Costanzo, non so

se mai lo udisli nominare, un certo Giorgio,..

Non hanno Atanasio ?

- I/ebbero; ma Costanzo lo mando a domicilio coatlo, e vi so-

stilui Giorgio, un bindolo, avaro, schiuma di furfante,
1

quanto puo

esserlo un vescovo galileo : pure aveva questo di buono che fre-

nava i monad e le bigotte, usando loro qualche carezza di frusta.

Io 1' avrei mantenulo nel suo ufficio per coteslo. Lui invece va a cer-

carsela col fuscellino: tulto a un tratto si guasta con gli elleni, gli

esaspera, gl'insulta, fa sciorinare in piazza i misled del Dio Mitra

agli scherni dei profani, minaccia di entrare armatamano nel Sera-

peo : pensa, viola re il Serapeo, il piu sacro santuario dell' Egitto !

Arlemio che gli teneva il sacco 1' ho servito io, Giorgio lo pagarono

gli Alessandrini. Inlesa la giustizia ch'io avevo fallo di Arlemio, i

Mitriaci piu fervenli capirono che era giunta 1'ora della vendetta dei

Numi. Detlo fatlo; gli s^Hano addosso, e senza tante cerimonie lo

sciaccano sur un cammello a bisdosso, e dagli e mena e frusta, bre-

ve, lo acccppano, e con lui parecchi altri de' piu esosi nemici della

quiete pubblica. Or ecco qua cio che dovresli fare, se sei un uomo.

Io ho steso una leltera fulminanle al senato e al popolo alessandri-

no (capisci, quando si e imperatore non si puo dire laverita); infine

pero ci ho il cerolto dell' amnislia universale : oh che dovrei io sde-

gnarmi daddovero con chi mi Hberadai nemici? fossi pazzo. Civor-

rebbe alcuno che confortasse a voce e spiegasse il senso dei dispac-

ci. (Tigranate comincio ad impensierirsi). Ma cotesto sarebbe il me-

no: il piu e il meglio sara di tener 1'occhio alia magnifica libreria di

Giorgio, che io ho risoluto d' incamerarc per mio uso, senza che ne

scappi un volume. Curioso quel mazzamarrone ! aveva il baco dei
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tmoni libri , che poi non leggeva : c giusto che gli erediti qualcuno

die li legga (a Tigranate si moveva stomaco e bile). Ho bene falto

un decreto severe a questo proposito, ma che servirebbe senza che

avessi cola un uomo che vigilasse fedelmenle. Atanasio e capace di

saltar fuori, e per seconda mauo Iranellarne il meglio : gia cotesto

Atanasio mi riesce un mal bigatto, ed io fo pensiero di acciaccarlo

ben presto...

- Ed io corro, volo, interruppe Tigranale, cui brillo come un

lampo T idea : Salviamo Atanasio.

E Giuliano: Colesto io volevo da te: \iva la lua faccia! lu mi

intendi a mezz' aria.

Non dubitare, Augusto, sarai servito come sa servire Ti-

granale.
-

II dimani Tigranate, avuto il sigillo delle posle imperial!, si met-

teva sollecilamente alia volla di Alessandria, lutlo pieno del suo di-

segno di meltere Atanasio in avviso del suo pericolo estremo. Nella

nolle aveva procacciate lettere di favore presso alcune famiglie cri-

sliane, e scritto in frelta due versi a Tecla.

Tigranate alia sua Tecla.

Si approssima il tempo della mia venuta cosla. Ora pero il

servigio augusto mi sforza a momenlanea Jonlananza dalla corte.

Per quanto posso congelturare, appena saro di ritorno ad Antiochia,

ci incammineremo a Carri. Deb, perche non posso scriverti piu a

lungo? Aspeltami con sicurezza, con pace, con preghiera. Saluli a

tutli. Vale.

Nota. La ipocrita lettera di GIULIANO Apostata agli Alessandria!
, per

complimentarli, anzi die per riprenderli, della slrage di Giorgio, vescovo

ariano, esiste tuttavia, ed e a carte 378 delle sue Opere, ed. cit. L'ordine

poi spedito per V incamerazione della biblioteca, in cui si mostra 1' ardore
del filosofo ladro, essendo breve, ci piace di darla qui per intero, tradotta
dall' originale greco. Giuliano Imperatore a Porfirio salute. Numerosa e

sopramodo grande era la biblioteca di Giorgio e ricca d'ogni specie di filo-

aofi, e di molti storici, e di non pochi e varii trattati delle cose galilee.

LICR;.
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Adunque (&5v: caro questo adimque!) ricerca subito tutta colesta bibliole-

ca, e procura di spedirla ad Antiochia: e sappi che tu stesso saresti a gra-

vissima pena sottoposto, se non mettessi tutta la diligenza a rinvenirla. Se

cadesse sospetto sopra di alcuno di avere sottratto dei libri, adopera tutti i

mezzi, ogni maniera di giuramenti, e molto piii i tormenti cogli schiavi, per

ridurli colla forza, quando non potessi colla persuasione, a rimetterli fuo-

ri. GIULIANO, Op. p. 411. Non pare scritla da un ministro dei nostri tem-

pi, zelante di arraffare una libreria di seminario ? L'onesto imperalore scris-

se anclie un' altra leltera, in cui discende ai particolari de' mezzi onde rin-

vergare ogni libro, ed e forse anche piu vilmente ribalda. Si pud leggere

a pag. 377.

I fatli poi di S. Artemio gli abbiamo ricavati da' suoi Atti per la prima

volta editi interi e nel leslo originale greco dal dottissimo Card. Mai (Spicil.

Tom. to. IV, p. 340), che li attribuisce a S. Giovanni Damascene. II testo

latino, assai mancante, era gia conosciuto da piii tempo : riferlto dal Su-

rio, compendialo dal Baronio, lodatissimo dai Valesii (ad Ammiano Marcel-

lino XXII, 11) e da altri erudili. Solo il Tillemont, colla solita sua iritem-

peranza, sofislico su tali atti, perdonabile in quanto non li ebbe compiuti.

I nuovi Bollandisti li accettano e li commentano ai 12 Ottobre. Quanto a

noi li troviamo mirabili nelle loro minime circostanze : si innestano e si

confrontano a capello coi documenti cristiani e pagani del tempo loro : le

stesse parlate messe in bocca a Ginliano porgono un sapore squisilo di ve-

racita. E sebbene non vogliamo negare che per avventura il pio notaio, che

ne compile il primo ragguaglio a memoria, non le abbia un poco adornate,

pure vi troviamo il pensiero e 1'animo di Giuliano cosi caldamente espresso

che ci pare di leggere una pagina delle sue opere. Si paragonino, a mo'di

esempio, YOrazione in lode del Sole Re colla diceria onde Giuliano, al rife-

rire degli Atti, si sforza di convincere Artemio ; si raffrontino le ingiurie

scritte contro Costa ntino e Costanzo nei Cesari e nella Lettera agli Ateniesi,

colle ingiurie raccontate dagli Atti, e si vedra come si combaciano in sen-

tenza. Onde al tulto e d'uopo conchiudere che il Damascene ebbe otlime

memorie a sua guida, oltre alia sloria di Filostorgio, che esso cita. Noi pure
li accrescemmo con altre nolizie, tolte dalle vite dei Padri, che punto
nulla contraddicono gli atti, ma li accordano anzi colla narrazione di Am-
miano Marcellino.

E questo basti per chiarire 1' indole milissima che a Gmliano Apostala

pretendono atlribuire certi storici moderni.



I LIBERI PENSATORI DI MILANO

NATURALI PROPRIETARII DELLA MORALE

Un altro assunto si propongono i Liberi Pensatori di Milano, per

dare, come sono persuasi, rullimo colpo alia Religione ;
ed e quello

di strapparle la Morale, la quale dicono essere slata da lei ingiusta-

menle usurpata, e che essi hanno risoluto di rivendicare a se, che

nc sono i veri e naturali proprietarii. La Morale e nostra, e della

Scienza (esclama con generoso eccitamento il Libero Pensiero); e noi

lion possiamo, non dobbiamo far alto di abdicazione della propriela

nostra l. he e un dire : La Morale e della Scienza, esclusiva-

menle della Scienza: ma la Scienza e nostra, esclusivamente nostra :

adunque la Morale e nostra, esclusivamente noslra .

E che la Morale sia un' appartenenza della Scienza, e sol della

Scienza, fanno opera di dimostrarlo con do, che essa e Concorde in

tulte le religioni sopra que' punti capitali, che discendono irnmedia-

tamente da' primi principii scienlifici
;
ed e invece contraddiltoria

per rispelto agli altri punli, che non da' delli principii, ma dipendo-

110 da' dommi particolari di ciascuna 2. Adunque, essi deducono, la

Morale comune, la Morale universale e merce della Scienza
;
ed essa

1 Lib. Pens. num. 21, pag. 336.

2 Ivi, pag. 335.
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sollanto merita il nome di morale; essendo ogni altra cosa, che le

fu aggiunta, invenzione assurda o anche immorale di cervelli super-

stiziosi. Che poi la Scienza sia una proprieta sacra, una propriety

inalienabile de' Liberi Pensalori, massimamente di Milano, e cosa

che puo'passare come dimostrata, dopo quella tanta irradiazione di

sapienza che ci e piovuta dal Libero Pensiero , merce la quale non

si puo mettere piu in dubbio 1' assoluta ripugnanza fra la Scienza o

la Fede 1.

Ora si puo capire la profonda ragione di quella sublime esclama-

zione : La Morale e nostra ;
esclamazione che al primo udirla

e dovula sembrare estremamente paradossica. Perciocche niuno puo

negare, che da che il mondo e mondo, la religione e slata sempre

riputata il piu certo criterio per giudicare de' costumi
; e cio massi-

mamenle dopo surto il Cristianesimo, e presso coloro che il ricevet-

tero secondo la forma che gli diede il suo divino fondalore. II che e

segno che
,
nella comune opinione di tutlo il gcnere umano

,
la mo-

rale e stiraata una propriela, un' apparlenenza della religione. E pero

se uno puo dire di Tizio, che e un buon cristiano, un cristiano vera-

menle devoto alia sua fede , veramente tenero della sua religione ,

per cio stesso non incontrera la menoma difficolta di affermare e
,

bisognando ,
anche di giurare che Tizio e onninamente incapace di

un' opera ladra. Per contrario, se Sempronio balena nella fede, se la

bestemmia, se 1'ha riunegala, un uomo dabbene non dira per que-

slo che Sempronio e un fiore di ribalderia in ogni altra opera diso-

nesta : niuno pero gli vorrebbe rilasciare a suo pericolo la patente di

galantuomo, e molto meno fidargli il suo onore o la sua roba.

Nel quale crilerio, di giudicare la morale dalla religione, non solo

convengono tutt'i clericali, tutt'i codini, tult'i retrogradi; ma per

essere giusti dobbiamo confessare, che i medesimi liberali, e cio che

e piu, i liberali di prima grandezza dimostrano a molti indizii di

pensare lo stesso. Si e di falto notato con comune edificazione, che

i piu arrabbiali per la liberta, indevoti, irreligiosi, increduli come si

\uole, quando si tratti della educazione de' loro figliuoli, amano co-

1 Vedi il vol. VI, pag. 560 e segg.
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munemenlc di preferire quegl'islituli, no' quali sia in fiore 1'ccluca-

zione religiosa: ad ogni modo si guardano sempre di commellerli a

persone, die facciano aperta professione d'incredulita e di ateisrao.

Le quali cautele sogliono massimaraenle osservare a riguardo delle

figliuole. E quale di essi, che abbia un menomo pensiero della onc-

sta delle sue figlie, le vorrebbe allogare in un educandato, di cui fos-

se madre abbadessa una Libera Pensatrice, e maestro di buoni co-

stumi le monacelle infermiere dell'esercito garibaldino, avvegoache

si segnalate nell'amore dell' Italia? Non solo dunque presso i codi-

ni, ma presso gli slessi liberali
,
la religion e come il termomelro,

se cosi e lecito dire, de'costumi: e pero, non credendo essi, lianno

caro che credano i loro figliuoli e le loro figliuole , per averli buoni

e coslumali.

Tornando ora a do che dicevamo, non puo negarsi che la escla-

mazione la Morale e noslra ,
cioe di noi Liberi Pensalori in

quanto tali , non debba avere per molti il suono di un paradosso.

E che puo dirsi di fatto conlro un sentimenlo cosi universale, cosi

costante, cosi perpetuo di tutli gli uomini e di lulli i tempi, il quale

per contrario testifica che la morale e della religione? Perciocche

contra esso fallisce troppo chiaramente la generale risposta, solila

darsi per isfalare la universale e costante opinione sopra altri pun-

ti, che cioe sia da ripelere dal pregiudizio dell' educazione. Sareb-

be davvero singolare cotesto pregiudizio, che, essendo falso come

ogn'allro che merita un tal nome, si troverebbe non perlanlo, non

alcuna volta, ma generalmente in accordo col fatto. E sarebbe sin-

golarissima la verila opposta a quel pvegiudizio, la quale alia sua

volla si ritroverebbe sempre smentita dali' esperienza.

Laonde non sappiamo abbastanza ammirare la deslrezza dell' in -

gegno de' Liberi Pensatori di Milano, i quali questa volta sono giun-

ti a superare se stessi. Essi
, coll' acume ch' e loro proprio ,

hanno

misurata d' un colpo d' occhio tutla la gravezza della difficoM ;
e per-

cio, invece di pigliare il partito delle goffe e inconcludenti negazioni,

hanno confessato implicitamente ,
che

, Sissignori ,
la cosa sin qui e

andata in quel modo : che veramenle i piu devoti alia religione sono

stati sinora anche i piu intemerati; e per contrario, a che varrebbe
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il tcrgiversare? clie dalla irreligione e dall* empiela insino adesso &

germinata ogni mal' erba cli furfanteria. Ma cio e accadulo , perche

la Rcligione indebitaraente si era appropriata la morale ,
1' avea fat-

ta per prcpotenza cosa sua, e come a dire se 1'era rubata. Che pero

quanti uscivano da essa
,
erano obbligali di uscirne senza il fardello

della morale, e per conseguenza privi della facolla di operare il bene.

Ma per 1' avvenire non sara cosi : Luigi Stefanoni e compagnia hanno

gittalo un grido tale clie echeggera per tullo il mondo
, quel grido

titanico. La morale e noslra
;

e la Religione ,
costrelta dalla

pubblica coscienza sara obbligata di reslituire il mal tolto ai Liberi

Pensalori ,
che quinci innanzi vorranno diventare la edificazione del

genere umano. Ma intanto che la pubblica coscienza si apparecchia

a dare la senlenza
,

e i Liberi Pensalori fanno un po cli poslo nella

loro coscienza individuate per allogarvi la nuova supelleltile che

sara resliluita; noi ci faremo lecilo di presentare alcune nostre os-

servazioni al sopraddetto tribunale della pubblica coscienza
;
e ser-

viranno a far apprezzare ,
secondo il loro valore

,
i litoli de' nuo^7

i

prelendenti.

La morale della Scienza e, secondo i Liberi Pensatori di Milano,

quel complesso di principii o dellami che vogliano dirsi, comuni a

tulli gli uomini di qualsivoglia tempo e di qualsivoglia religione, e

che debbono essere la regola pratica delle azioni umane a fine dl

evilare il male ed operare il bene. I Liberi Pensatori di Milano noa

ci dicono in parlicolare quali sieno quesli principii e quali quesli

deltami, che costiluiscono una tale morale. Ad ogni modo ci ralle-

griamo che essi riconoscono un sentimento comune a lulti gli no-

mini, quanto a conoscere la onesta o turpiludine di alcuue azioni, e

die di questo consenso fanno il fondamento della morale che predi-

cano. Perciocche, quale che possa essere in individuo la queslione, e

ccrto almeno un principio, il quale puo darne lume ne'casi parlico-

lari
;
e queslo non e picciol guadagno. Solamente ci sembra strano

che una tale morale essi 1'addimandano della Scienza. Ci parrebbe

piullosto da nominare morale della natura, del senso comune, della

ragione; vocaboli per nulla sospelti ai Liberi Pensatori, e tultavia

assai piu appropriati dell' allro. Perciocche la scienza c frutto di
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lunghi sludii e speculazioni ;
non la possono apprendere che alcuni

ingegni piu felici e piu colti
;
ed e sempre rimota dalla iulelligenza

del volgo. Laddove la morale, che e patrimonio di tulti gli uomini,

per do stesso dev' essere accessibile a lulti gl' intelletti, ed anzi ri-

velarsi come da se anche ai rozzi, quando almeno i loro animi non

sfeno corrotti dalle passion! . Di piu la scienza e propria di queslo

o quel luogo, di questo o quel popolo, e puo anehe smarrirsi al

sopravvenire dell'elcl grosse e barbaresche. Per contrario la mora-

le, se e veramente universale di sua natura, deve reggere incrolla-

bile ne'suoi principii e nellesue immediate conseguenze, qualunque

sia il grado della cultura di un popolo, qualunque sia la condizione

In che possa versare. Solo si puo concedere, che la scienza puo

fare della morale della natura e della ragione il suo obbietto, e di-

chiarar meglio i suoi principii, dedurre le piu remote conseguenze,

scoprire le relazioni, divisare le parti. Ma questo non e creare la

morale unhersale, per guisa che possa dirsi la Morale e della

Scienza
; piutlosto e un supporre la morale universale, intorno a

cui si travagli la Scienza.

Poniamo dunque la ipotesi (tra ridicola ed assurda non sappiamo

qual piu) che i Liberi Pensatori, e segnatamente que' di Milano,

sieno i naturali proprietarii di tutte le scienze e di tutte le arli :

fiDgiamo che massime intorno alia morale avessero scritti trattati

piu profondi di quelli di Aristotele, e piu irreprensibili di quelli di

S. Tommaso. Potrebbero essi per questo esclamare : la Morale e

noslra, perche e della scienza che noi abbiamo creata ? Se cosi

dicessero farebbero da vero giuclicare che la troppa scienza avesse

tolto loro il cervello : pericolo lultavia
,
che puo ad essi sovrastare

per molte cagioni, nol neghiamo ;
ma per soperchio di scienza, per

ora almeno, non pare.

Ma se la Morale non e della scienza, e indubitatamente della na-

tura o della ragione umana. Ondeche i Liberi Pensatori di Milano :

Come volete, par che ripiglino ; per noi e lutt' uno : o la Morale

sia della Scienza, o sia della natura e della ragione umana, e roba

noslra. Forse non e nostra la natura e la ragione umana, com'e no-

stra la scienza ?



NATURALI PROPRIETARII BELLA MORALE 47

Veramente se volessimo stare ai loro principii, dovremrao incon-

Irare ogni possibile difficolla neH'animeUere in essi una qualunque

comunicazione colla umana natura. E non si vantano essi di discen-

dere per linea relta dalle scimmie e dai berluccioni 1 ? II cbe messo,

saremmo forzali da'nostri principii a reputarli scimmie e,bertuccio-

ni, ne piu ne meuo de' loro anticbi progenilori. Ma quesla ipotesi

forlunatamenle non sussiste
;
e noi siamo i priini a vendicare il di-

ritto della loro umanila contro quel rio istinto, cbe li vorrebbe cac-

ciare fra le mandrie. Ma altra cosa e cbe essi partecipano la nalura

e la ragione umaua, coaie volenlieri concediamo loro conlro i loro

principii ;
ed altra cosa, cbe quanto appartiene alia nalura e ragione

umaoa cbe essi parlecipano, appartenga loro, in quanto sono Liberi

Pensatori. Spiegbiarao il nostro concetto.

I Liberi Pensalori di Milano banno falto disgraziatamente gelto di

ogni religione, e nondimeno sentono nell'animo alcuni principii di

morale, i quali, la Dio inerce, non sono iti via insieme colla reli-

gione : donde argomentauo, cbe la morale e della semplice natura,

ancbe coslituita in opposizione colla religione. Ma- il fatto loro non

pruova queslo : pruova soltanto cbe essi non sono giuuti a rinne-

gar la nalura insino al segno di disdire le sue leggi piu fonda-

mentali del ben operare, e gli elemenli piu necessarii per far sus-

sislere una forma qualunque di civile convivenza. Delia qual cosa

se vogliono esser lodati da noi, come piu teraperanli di altri liberi

pensatori di altri paesi, cbe vagbeggiano qual ultimo segno di per-

fezione lo stato dell' uomo bcslia
;

e noi li loderenio di buon grado,

conciossiacbe essendo spinli dai loro principii a quella slessa conse-

guenza, cio nondimeno se ne ritengono. Di falto, stando al concet-

to generico, cbe tanlo essi quanto i loro consorli ci danno de' loro

sislemi, il libero pensalore, come non riconosce fuori di se nessuna

legge cbe gli regoli 1' intelletto ne' suoi giudizii, cosi non puo rico-

noscere nessuna legge cbe gli moderi la volonla quanlo all'opera-

zione. Se egli dunque vuol giudicare cbe non vi ha moralita di

azione propriamenle delta, e solo e necessario far osservare e sog-

1 Vedi vol. cit. pag. 271 e segg.
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gettarsi ancora ad osservare alcune eslerne convenienze, egli coi

suoi principii e padronissimo di cosi persuaders!, e direrao anzi che

\i e aslretlo dalla logica.

Imperciocche come ogni legge suppone di necessila un legislalorc

che obbliga, ed un soggelto che e obbligato ; cosi non puo pensai'si

una legge, antecedente ad ogni legge posiliva, la quale liga moral-

menle lulti gli uomini, o sieno essi adunali in sociela, o si conside-

rino isolali
,

se non si presuppone un legislalore supremo, il quale

1' abbia impressa negli animi di tulli, perche da lutti sia pralicala.

Chi dunque ammetle la legge'morale non solo e aslrelto di ammet-

tere Dio, ma di ammetterlo ancora come supremo legislalore, che

TOglia essere obbedito dalle sue creature col fedele adempimento

di que' precetli, E die sia del concetto della legge obbligare, non

crediamo che uomo di senno possa melterlo in dubbio. Peroccho

xma legge per questo appunto e legge , perche coslringe : di forma

che , nel momento stesso che divenisse libero di fare o non fare

quello die fu comandato ovvero proibito , per cio appunto la legge

cesserebbe di esser tale. Che poi la obbligazione della legge mo-

rale debba venire dal supremo legislator che e Dio
, non e meno

evidenle. Di fatto
,
la obbligazione della legge morale e anteceden-

te ad ogni legge positiva; da chi dunque dovra riconoscersi ? I ra-

zionalisti rispondono, che dalla coscienza. Ma la coscienza final-

mente ailro non e, che una facollci dell' uomo. Se essa dunque ob-

bligasse , come principio ultimo e adequate deir obbligazione ,
si

verrebbe a verificare questo singolare assurdo
,
che la causa effi-

ciente e adequata della obbligazione sarebbe il suggetto slesso della

obbligazione ;
il che lornerebbe al medesimo che non avervi obbli-

gazione. Ma senza ci6, qual e il primo alto della coscienza per

rispetto alia legge morale? Questo senza dubbio di avverlirci, che la

tale azione e da pralicare, perche voluta della legge morale
;

la lal

allra da fuggire, perche proibita. Or questo non e creare un' obbli-

gazione ,
ma solo apprendere un' obbligazione che esisteva. E dove

osisteva e da chi cagionata? Esisteva senza dubbio neh" ordine delle

cose
, ma non d' altronde provenuta , che dalla menle creatrice e

direllrice di quest' ordine ;
la quale ,

come 1' impresse nella natura ,
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cosi medianle la coscienza, clie da sua parte eel manifesta, c'im-

pone la obbligazione di osservarlo.

Ora il Libero Pensatore o non ammelle Dio, o ammelle ogni cosa?

Dio
;
e nell' una e nell'allra ipotesi sottrae 1' uomo a qualsivoglia sog~

gezione ad un Essere superiore ;
o al piii ammette un Dio, die non?

si da nessuna briga delle cose umane
;
e per conseguenza ne esige ne

merita obbedienza : adunque il Libero Pensalore, in virtu di qualsi-

voglia sistema che esso elegga , rinnega la causa della legge mora-

le; e quindi e obbligato di disconoscere ogni legge morale.

Poste le quali cose
,

se i Liberi Pensalori di Milano ci vogliono

racconlare, die essi sono fiore di galantuomini, e crema di ogni ci-

vile e morale virtu, noi ci protestiamo di crederlo sulla loro parola,

Ma quando ci gittano in testa quel grido : La morale e nostra r

volendo con quel possessivo nostro significare, non solo che la mo-

rale si concorda col loro sistema
,
ma che e una propriela del loro

sistema, ci permetlano che noi ridiamo di loro
,
che percotono imi-

lilmente 1'aria con quell'atlanlico sforzo di voce, e si meltono in pe~

ricolo di ledere senza frutto 1'organo della parola. E donde per vita

voslra, donde attingerete voi il concetto della moralita, se non sape-

te voi stessi se siete spirito o materia, e per conseguenza se liberS

nelle voslre elezioni , ovvero schiavi dell'islinto che vi governi 1?

E posto che possiate formare il concetto della moralila; da qualo

principio farete voi derivare la forza obbligatrice, per dovere operare

conformemenle a quel concetto, se vi accomodate cosi coll'ateo, co-

me col panleista, e siete indifferenli a qualsivoglia delirio razionali-

stico
, purche si escluda la idea di un supremo legislatore ,

da cui

bisogni dipendere 2 ? E nondimeno voi dite ,
che la morale e pro-

priela di questo sistema, e proprieta esclusiva !

Per fermo, a sentire cotanto nuova e assurda pretensione, potreb-

be venir sospelto, che la morale, secondo il concetto di uomini cosi

originali, dovess' essere qualche cosa anchedi originale; e pero non

fosse da intendere per tale vocabolo quello che gli altri uomini co-

1 Yed. vol. clt. pag. 277.

2 Ibid. pag. 270.

Serle VI, vol. V1J, fasc. 391. 4 25 Givgno 186&.
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munemente v' inlendono ,
ma una qualche cosa molto diversa c forse

ancora conlraria. Neun tal sospello dovrebbe, adir vero, sembrare

lemerario. Poiche se tanto strazio si fa ora delle parole in falto ap-

punto di morale, udendosi applicare i nomi delle virtu a quelle ope-

re, alle quali prima si applicavano i nomi de' vizii opposti ; qual me-

raviglia sarebbe mai ,
se i Liberi Pensalori di Milano

,
con quella

lor menle supremamente filosofica, riducessero quei concetti parli-

colari in un concetto universale, che fosse appunto il nuovo con-

cetto della nuova morale? Ma per quanlo sia forte, e diciamo ancora

ragionevole la tentazione, noi non possiamo, noi non dobbiamo ac-

consentirvi, perche ci siamo falla una legge di credere a cbiusi oc-

chi al \QYogalantomismo, almeno in quelle cose nelle quali ci attesta-

110 di essere galanluomini. Ora essi banno dichiarato di aver diritto

di proprieta sopra la morale comune, che e quella che e stala sem-

pre giudicata tale da tulti gli uomini, quali che fossero le loro diffe-

renze religiose ;
e iuoltre che non bisogaa ricostruire la morale, per-

che gia esisle nella coscienza di tutti
,
ma solo rivendicarla

, perche

sUila usurpata dalla religione, solo ripurgarla, perche stala info -

scata 1
: adunque, se crediamo, come fermamente crediamo nel loro

yalantomismo, dobbiamo credere ancora che in quelle protestazioni

lion si cela una menzogna, e per conseguenza che il concetto della

morale, almeno per rispetto ai principii, e quello slesso che ne ab-

biamo noi, e ne hanno avuto e ne hanno tuttora generalmente tutti

gli uomini. Solo ci facciamo lecita una eccezione, la quale non lede

punto la stima, che ci siamo obbligali di avere della loro sincerita,

e ci pare per altro imposta dalla condizione delle cose. Questa e, che

non ostanle la loro retta intenzione, essi nondimeno sono invincibil-

mente condotti da' loro principii a un concetto della morale che non

solamente sia diverso, ma sia anche contrario a quello della morale

comune; sicche, senza quasi volerlo, debbano infine riuscire a pro-

porre lult'altra cosa che la tanto decantata morale comune. Ma di

questo ci tornera forse in acconcio di parlare in altra occasione.

1 Lib. Pens. n. 21, pag. 336.
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Per ora rifacciamoci sopra quel loro proposito di soltrarre la morale

dalla dipendenza della religione.

Una tale pretensione si appoggia sopra il fondamento piu voile

ricordalo, die esiste tra gli uomini una morale comune, non ostan-

te la lanla e si molteplice contrariety di religioni che regnano nel

mondo. Ma questo che altro e, se non un paralogismo, del quale

arrossirebbe un novizio di Logica? Perciocche, sieno quelle religio-

ni quanto si voglia conlrarie fra loro in molti, in mollissimi capi ;

questo pero non toglie che possano essere insieme in accordo in

molti altri. Massimamente sopra il pun to fondamentale della esistenza

di Dio, che e principio e fine di qualsivoglia religione, e cosi ne-

cessario che acconsentano tulte, che quale nol faccia, per do stesso

cessa di essere religione. Ora, come abbiamo notato, Dio e appunlo

1'aulore della legge morale, ed egli 1' ha scritto ndla coscienza di

tutti, anche de' Liberi Pensalori, i quali pur troppo sono coslretti di

leggerne quelle cifre indelebili, avvegnache si sforzino di non rico-

noscerne la mano. Ora il primo dovere, che Dio impone alia crea-

lura ragionevole, con cui essere riconosciuto, obbedito e onorato,

e apputo la piena osservanza di quesla legge ,
ch' egli stesso le ha

deltato. Pero qual meraviglia ,
che le religiom dell' universe

,
che

sono cosi varie, cosi contraddiltorie tra loro sopra innumerabili

punti ,
intorno ai quali tanto facilmente si puo falsare la parola di

Dio positiva ,
si ritrovano poi cosi conformi fra se sopra i primi

principii della legge morale ,
che e parola di Dio naturale ,

e pero

non possibile a non udire ?

Ma i Liberi Pensatori, avendo dall'una parte smessa dall'animo

qualsivoglia religione, e dall'altra essendo necessitali dalla natura

ragionevole di conservare que' deltami imprescrivibili di morale,

ne conchiudono che, ecco, puo stare benissimo la morale senza la

religione, e per conseguenza che la morale e proprieta della natura,

che le si deve rivendicare, e non appartenenza della religione, da

cui debba essere dipendente.

Or non vedono essi il meschino sofisma
, sopra il quale fanno

poggiare quest' assurda senlenza? Perciocche innanzi tutto e da

por mente che la religione rivelata (intendiamo la vera) non e cosa
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die si possa considerare separata dalla religione uaturale. La reli-

gione rivelala, per prima cosa, rafferma il cullo e 1'osservanza -die

si deve a Dio colla religione nalurale, e quello che aggiunge agli

alti di queslo culto e di questa osservanza, e il valore soprannalu-

rale in virtu della elevazione superiore all'ordine dellanatura, e per

1 '-opera della grazia onde sono informati quegli atli. Donde precede,

che se la morale non e separable dalla religione nalurale, non e ne

anco separabile dalla religione rivelata
;

o in alld termini die non

si puo concepire una morale intera uelle sue parti ,
intera nel suo

futto, fuori della vera religione rivelata da Dio.

E vaglia il vero, la religione rivelata, la quale, come abbiamo

detto, comprende gli atli imposti dalla religione naturale, e gli ele-

*;a ad ordine superiore, non e ua dono di Dio al quale si possa ri-

nunziare. Iddio, avendo perfezionalo la religione naturale per mezzo

della rivelazione
,
con cio stesso 1' ha immedesimata colla religione

rivelata, che determina in particolare la maniera del culto
,
solo ge-

neralmente comandato dalla natura, specifica molli precelti natural!

per se indefiniti, e parlicolareggia altri alti, pe' quali Dio ha manife-

sto to di voler essere onoralo. E pero se puo provarsi, che la morale,

omsiderata adequatamente, non puo esser recisa dalla religione na-

turale
,
con cio slesso e dimostralo che non puo esser recisa dalla

r-eligione rivelala.

E per verita i noslri avversarii
,

i quali fanno aperla professione

di disconoscere ogni sorla di religione ,
rivelata o naturale che vo-

glia dirsi
,

stabiliscono per conseguenza ,
che la morale non solo

dev' essere indipendenle da ogni religione rivelata , ma anche da

quella alia quale si da il nome di naturale l. Ma si devono ricordare

quesli noslri sapienlissimi, che la morale.che essi accellano, e la pra-

ticata o almen confessala uniformemenle da lull
1

i popoli, non ostanle

le lor difference religiose. Ed una si maravigliosa uniformila di mo-

rale, in cotanta discordanza di religioni, era per essi 1' unico criterio

per approvare e tener come buona quella morale : per conlrario una

fianta discordanza di religioni, in cosi grande uniformita di mora-

1 Lib. Pens., num. 21, loc. cit.
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le, era 1'unico argomento per inferjre che la morale fosse indipen-

dente dalla religione. Or non veggono essi die questo crilerio del

dissenso e del consenso de' popoli, che essi iavocano, oltreche melte

a sbaraglio tutto il loro sistema, pruova appunlo quella dipenden-

za della morale dalla religione ,
a negare la quale e da loro adope-

rato? Perciocche in che dissentono i popoli? Dissentono ne' varii

dommi ,
nelle varie praliche ,

ne' varii precelti delle loro religioni.

Per contrario sono lutli di accordo nel manifestare la imperiosa ne-

eessila, che ha 1'uomo di una religione ,
ordinata ad onorare un es-

sere supremo, da cui si riconosce dipendenle. Si potra dunque du-

bitare, quale di questi popoli abbia la vera religione : ma primiera-

mente se ne inferisce che dunque vi ha da essere una vera reli-

gione ;
altrimenti sarebbe assurdo un senlimenlo cosi universale e

percio provenienle dalla nalura, al quale non corrispondesse un ob-

bieiio reale. Secondariamente se ne deduce, che dunque questa ma
religione, qualunque essa sia, e obbligatoria ; perciocche tale e sen-

tilo da tutli quell' istinto che porta alia religione. Adunque i Liberi

Pensatori, tanto quelli che non credono a nessuna religione , quanto

quegli allri
,
che non si repulano obbligati dalla vera religione an-

che che esisla, in virtu del criterio da loro ammesso, abbattono dal

fondamento il proprio sistema.

Inoltre dicevamo, che questo stesso criterio pruova la dipendenza

della morale dalla religione, per distrugger la quale e messo in mez-

zo da' Liberi Pensalori. Di fatlo, come gli abbiamo inteso argomen-

tare, i varii popoli, coltivalori di varie religioni, hanno punti di mo-

rale discord! fra loro
,
secondo che son discord! i dommi delle reli-

gioni, alle quali apparlengono. Per opposlo hanno punli di morale,

sopra cui si concordano tutli, benche diversi di religione. Ma cio non

ostante, cosi a rispelto de' primi, come a rispetto de' secondi si eon-

vengono tutli ncl farli dipendere dalla religione : e pero presso tntti

i popoli tanlo il furlo
, quanto la bestemmia contro la lor particolare

religione ,
e cosi 1' omicidio come la violazione delle lor sacre cose

sono creduti peccati che offendon Dio, e ne procurano 1'espiazione per

mezza di cerimonie religiose. Ouello adunque, di che si puo dubi-

tare, e solamente quale delle religioni abbia il deposito intero della



Si I LIBERI PENSATOKI DI MILANO

morale, per rispetto di quelle parti, che come dipendono da dommi

diversi, cosi ancora son diverse o anche contrarie fraloro: e questa

e quistione che bisogna risolvere con altri criterii. Ma non si puo

ragionevolmente dubitare, se la morale dipenda o no dalla religione,

perche appunto sopra questo cade un accordo cosi universale e cosi

meraviglioso di tulti i popoli. Esaminando poi in individuo quei

principii e dettami di morale, intorno ai quali si verifica il consenso

de' popoli, noi veggiamo che essi sono nel fondo i principii e della-

mi della legge nalurale
,
che anche i piu barbari e rozzi , se hanno

potuto alterare nelle applicazioni particolari , gli hanno serbati
,
in

quella universalila di principii , sempre intatli nell'animo. E peroc-

che essi corrispondono alia religione naturale ,
i popoli con quel

loro leslimonio di credersi obbligati in \irtii della loro religione ad

osservarli
, vengouo ,

eziandio che professino una falsa religione ,
a

teslimoniare con cio la dipendenza che ha quella loro morale
,
av-

Yegnache incompiuta ,
dalla religione naturale. Per conseguenza ,

tornando a cio che dicevamo
,
avendo Dio immedesimata la religio-

ne naturale colla religione da se rivelata
,

la morale e diventata per

necessita un' appartenenza della religione rivelata
,

nella quale ha

ritrovato il suo compimento e perfezione ,
come ve 1' ha ritrovato la

religione nalurale.

Senonche, potra alcuno soggiugnere, quando la cosa stesse vera-

mente in quest! termini
,

e' sarebbe da conchiudere
, primieramente

che fuori della vera religione non polrebbe sussistere vera morale :

secondariamente, che a piu forte ragione non potrebbe aver luogo ne-

gli alti di que'disgraziati, che avesserfatto getto di qualsivoglia re-

ligione. Or come cio, se anche voi avete ammesso, che i profes-

sori di false religioni, ed anche que' pochi che non ne hanno nessuna,

pur compiono atti sostanzialmente morali, quando operano conforme

ai dettami della natura ragionevole ?

L'abbiamo detto
; e ora aggiugniamo di piu, che chi affermasse il

contrario, affermerebbe 1'errore, gia condannato, dei Calviniani e

Giansenisti, i quali sentenziavano essere gl' infedeli incapaci di ogni

opera moralmente buona, e tulli i loro atti riuscire in peccato. Ma
cotesto non inferma per nulla la nostra tesi. Perciocche se noi di-
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ciamo che la Morale dipende dalla religione ,
non diciamo pero che

s' idenlifica colla religione. La Morale dipende dalla religione, iu

quanlo che Dio, che e obbietlo del culto religioso, e parimente au-

tore della legge morale. La legge morale poi, avvegnache non ab-

bia per obbietto iramediato solamente il culto divino
(
il quale per

allro e suo precello principalissimo) ha nondimeno sostanziale e

necessaria relazione all' onore divino , siccome quella che consisle

lulta nella conservazione dell'ordine, stabilito da Dio, per mezzo di

dirilli da salvare e di doveri da compiere. Che pero, chiunque col

suo atlo fa opera di conservare quest'ordine, per do slesso fa alto di

obbedienza e di ossequio verso Colui, che ha disposto queli'ordine e

lo vuol conservato. Adunque la religione e la morale sono indirizzale

allo stesso fine generico di onorare ed obbedire il Creatore : si dislin-

guono pero ,
considerate secondo il loro obbietto specifico ,

in quaii-

io 1'obbielto specifico della religione risguarda Dio immediatamente,

e 1' obbielto specifico deila morale risguarda 1' ordine de' diritli e

de' doveri
;
ordine che non sempre ha per obbietlo immedialo Dio.

Poste le quali cose vede ognuno che la religione e la morale stan-

no fra se, come il piu perfelto e il meno perfelto, che parlono da uno

slesso principio, e lendono ad un medesimo fine. Partono da uno

stesso principio, perche amendue hanno per aulore Dio; e sono indi-

rizzale ad un medesimo fine, perche amendue hanno relazione all'o-

nore di Dio. Ma la religione ha risguardo immedialo a Dio, e 1'ono-

re che essa gli procura, glielo procura solto il rispetlo reduplicative,

in quanto e onore divino. La morale per opposto, in quanto e preci-

samenle tale
,
non fa che imporre 1' alto, il quale per cio stesso che

e morale, torna di sua natura in ossequio del Grealore. Per questa

ragione lulti gli alii religiosi (
nella vera religione s' inlende

)
sono

alii eminentemenle morali; ma non lulli gli alii morali (anche di

quelli che professano la vera religione) sono alii religiosi.

Donde conseguila che la religione ha da regolare la morale. Poi-

che, se il fine a cui Dio ha mirato colla creazione e stalo la sua glo-

ria
,
e se la religione e lo strumenlo diretto di procurargli questa

gloria ,
non allro che la religione puo e deve regolare gli altri mez-

zi
,
che ultimamente devono riuscire al medesimo fine. II che se sa-
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rcbbe vero anclie nella ipotesi ,
clie Dio avesse lasciato 1' uomo

nolle pure eondizioni della naiura
; quanto piu e da tenere per in-

dubilalo, dopo che si e degnato di elevarlo ad ordine soprannalurale?

Pero come quest' ordine non -distrugge punlo ,
ma sublima e perfe-

ziona, oltre ogni confine di natura, quell' allr' ordine inferiore; cosi

ne e rimasto cresciuto in infinita perfezione lutto cio che alia mo-

rale si riferisce: raffermati i punli cerli, rischiarati i dubii, aggiun-

li precetli nobilissimi e consigli di sovrana eccellenza, elevali questi

atti pel valore della grazia in Utoli di merito per un premio infinite,

e soprattullo invigorita la umana debolezza cogli aiuli altuali, sicche

possa compiere tutta la legge, eziandio ne'piu difficili incontri. Or

come si puo affermare
,
che la morale non debba essere dipendente

da questa religione, la quale, come abbiamo nolato, essendo imposla

da Dio a lulti gli uomini, per avere in essa trasformala la siessa re-

ligione naturale
, obbliga per conseguenza tutli gli uomini

, appena

ne abbiano cognizione?

Donde si fa chiaro, che, fuori della vera religione ed anche sen-

za veruna religione, possono aver luogo alcuni alti morali
; ma pri-

mieramente la morale, intera nelle sue parti e adequala nel suo

scopo, non puo possederla che la vera religione : giacche essa solo

la possiede aulenticala del divino suggello del suo stesso legislalore;

e gli allri, che ne stan fuori, non possono che o titubare o anche in-

ciampare sino dai primi passi, che si fanno movendo dai principii

piu certi. Chi ne dubitasse non ha da far altro, che consultare i mi-

gliori filosofi dell'anlichita, caduti in turpissimi errori nelle cose che

ora si slimano piu ovvie di diritto naturale. E cosi del pari, quanto

allo scopo ,
non e posseduta adequalamente che dalla vera religio-

ne. Perocche 1' ultimo scopo della legge morale e 1'ossequio al Crea-

tore; e solo nella vera religione il Creatore e adequatamenle onoralo.

In secondo luogo solo la vera religione ha il potere de' mezzi propor-

zionati, e degli stimoli efficaci per 1'adempimento della legge morale :

e per conseguenza, ad eccezione degli atli piu facili, la legge mora-

le non si osserva di fallo che nella vera religione. Noi non parliamo

solo ai Liberi Pensalori, ma parliamo anche ai cattolici; e i cattolici

sanno che per osservare la legge, almeno ne'casi difficili che pur son



NATURALI PROPRIETARII BELLA MORALE 37

lanti, e mesiieri degli aiuli dclla grazia. Clic se Iddio non nicga ncp-

pure agl'infedeli quesli aiuli, almeno quanto alia sufficienza, c certo

per altro che nella vera religione sono immensamente piu copiosi.

Ma o sieno cattolici, o dissidenti, o Liberi Pensatori, lulti devono con-

venire, che grandissimo slimolo alia osservanza della legge e la san-

zione aggiuntale, ovvero del premio per gli osservatori di essa, owe-

ro della pena pe' trasgressori. Ma colesta sanzione, se e infallibile

nella vera religione, e incerta, e vaga, e sempre tale che se ne possa

dubitare nelle false, nulla finalmente presso coloro che non credo-

no affalto. Adunque non puo sperarsi nel falto la piena osservanza

della legge nalurale, salvoche nella vera religione. E se e cosi, che

vale il grido de' Liberi Pensatori di Milano : La Morale e nostra ?

E' ci pare qualche cosa di piu sirano di quella petulante pretendenza

del figliuol prodigo del Vangelo ;
il quale addimandava la porzione

della paterna eredita
,
come cosa che gli era dovuta

, porlionem

substantiae, quae me contingit, nell' alto stesso che sconosceva cosi

villanamente 1' autorita del suo padre.
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Inslitutiones liturgicae, auctore ALOISIO MARINGOLA, presbytero nea-

politano, ad mum Seminarii neapolitani; Vol. 1. 2. -- Nea-

poli, ex lypis ad signum anchorae, ann. 1864.

Non puo dirsi appieno, quanto 1' incredulo ed il prolestante si ar-

rovelli contro i riti della Chiesa
;
dacche 1'uno e 1'allro vede in essi

la condanna della sua miscredenza e de'suoi errori. A chi non sono

note le declamazioni deltate con islile plautino dal famoso Erasmo ,

che dalla storia e saluiato precursore di Lutero? A chi sono nuovi i

sali inverecondi e procaci con che lo stesso Lutero si svelena contro

le cerimonie della Messa, il culto de'Santi
,
le reliquie e gli altari?

La bile di Calvino contro i yoti monastic!, le procession! ^ gl'inni,

le vesti sacerdotali e conlro quanto alimenta la pieta e ravviva lo

spirito di religione, e sparsa nelle sue opere, ed e slala qual eredila

raccolta e conservata dai suoi seguaci. Ne da meno che questi nel-

1'osteggiare il culto e le esteriori significazioni di religione sono gli

increduli, de' quali, per passarmi de' minori scritti, i grandi volumi

della Enciclopedia ci svelano qual astio covasse loro in petto contro
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le auguste cerimonie della Chiesa. Senonche senza rilornare col pen-

siero ai tempi andati, ci cadono lultodi sollo gli occhi libretti ed

Amid di Casa e giornali, ammorbali di quella lue pestifera die in-

fetto gl' increduli ed i proteslanti della passata eta: e le stesse.ca-

lunnie, gli stessi motti sacrileghi leggiamo riprodotli da questi re-

centi scrittori
, ai quali nella loro empietSt manca di piu il pregio di

esser nuovi.

Senzache
,
in questo avventarsi con tanto furore conlro il culto

esterno della caltolica Religione ,
e da ravvisare chiaro ed aperlo il

loro consiglio di volere ad ogni patto rovesciata e disfatta la Chie-

sa : a quella guisa che abbattuta la corlioa e le lunette cade in mano

degli assalitori la piazza. Stanleche si strelto e collegato col dorama

e col mistero e il rito e la ceremonia esteriore, che tra questa e

quello corre il rapporto che e Ira 1' anima ed il corpo, tra lo spirito

e le membra dallo spirito avvivale. E siccome la vita dell' uomo si

manifesta per le operazioni sensibili e pel moto che si spande per

gli organi corporei; e cessando questo, quella e spacciata: cosi la

vita di che \ive la Chiesa ,
e falta palese dal culto e dalle ceremo-

nie, che sono la manifestazione di essa. E se delle opere della fede e

scritto : che sine operibus fides morlua est; e della carita abbiamo ,

che se questa e, adopera grandi cose, se aH'inconlro e inoperosa ed

inerte
,
non esiste pun to : e a dire il medesimo delle significazioni

esterne del culto, le quali se sieno tolte di mezzo, e ila la religione.

Opera dunque non pur utile e di sommo vanlaggio, ma opportuna

quant'altra mai alle condizioni d' Europa ,
e segnatamente della mi-

sera Italia, ha fatto il dotto e pio sacerdote napolilano Luigi Marin-

gola, a volgere i suoi studii agli augusti riti del caltolico culto, ed a

fornire al giovine clero un ricco ed elelto apparato di ecclesiastica

erudizione
, affinche fedeli al divino ministero diffondano ne' popo-

li i celesti insegnamenti della cristiana liturgia. E con sapiente in-

tendimento il degno Autore ha mirato non pure a fermare e porre in

chiaro la mente della Chiesa intorno alia lodala consuetudine delle

ceremonie, e diffondere sopra esse quella luce che si raccoglie dal-

la Scrittura, dai Padri, dai Concilii, dalla Storia, ma oltre di questo
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a somministrare ai suoi alunni, in grazia de'quali egli ha dettato que-

ste lezioni, un'arma e di difesa e di offesa contro gl'impronti impu-

gnatori della disciplina della Chiesa. E sebbene 1'errore posto allato

alla.verita cada per se e sia vinto, e nientemeno otlimo consiglio

accennarlo ai giovani, e poire loro in mano le armi da appuntare

contra di esso, e con do addestrarli alia mischia con gli assalitori

della religione. Dacche alia piena viltoria e ricbieslo
,
che il ben

animato guerriero non solo sia fornito di armi di buona tempera ,

ma anche esercitato nel maneggio di esse.

II chiarissimo Aulore lutta la materia della ecclesiaslica liturgia

ha compartito e ordinato in tredici libri, abbracciando piu capi di

quelli che sogliono d'ordinario scontrarsi nei trattatori di questo ar-

gomento. Ne solamente nella maggiore ampiezza de' temi, ma nella

traltazione de'medesimi ha questo volume il vanlaggio sopra gli al-

tri che sono usciti in luce innanzi a lui. Ondeche la lunga e soffe-

rente fatica del valente scrittore in raccogliere ed ordinare si dovi-

ziosa ed eletta maleria non e senza frullo a chi lo toglie a maestro

e guida in questo cammino. E perche il degno Autore abbia un ar-

gomento e dell' amore con che abbiamo letto il suo volume , e della

sincerita de' nostri encomii, apriremo candidamente il nostro ammo

intorno ad alcune coserelle, che ci sono sembrate da non passare.

E da prima 1' Autore in piu capi conduce Targomento meno in-

nanzi di cio che sembra richiesto al pieno svolgimento del medesi-

mo. Per grazia di esempio al capo X del libro XII De liturgia Mo-

zarabica dopo recale le nozioni storiche sfiorate con sana critica dai

migliori, dal Baronio colle note del Pagi, del Pini d. C. d. G. nella

opera Bollandiana, dal Mabillon, dal Grancolas, tace della nuova

vita in che, sullo scorcio del secolo passato e all' entrata di questo

rifiori la liturgia mozarabica per le dotte e non mai quanto meritano

lodate fatiche de' Padri Alessandro Lesleu, e Fauslino Arevalo d. C.

d. G. II P. Lesleu 1'anno 1755 die fuori una dottissima dissertazio-

ne del rito mozarabico tenuta in sommo pregio dagli eruditi
,
e la

mando innanzi alia edizione del Messale mozarabico , riprodotto in

Roma il 1755 con in fronte I' augusto nome di Benedetto XIV, pro-
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movilore degli sludii lilurgici ;
ed al Messale appose accuratissime

note
,
che tolgono di mezzo e spianano molte difficolla, le quali sor-

gono dal Calendario mozarabico, dalle epoche, dalle feste e da'noml

de'Santi. E questa dissertazione e queste note accompagnate da altre

del P. Arevalo furono di nuovo pubblicate in Roma 1' anno 1804, cor?

la splendida edizione del Messale mozarabico
, per cura dello stesscv

Arevalo : opera dedicata al Cardinale Lodovico di Borbone, Arcive-

scovo di Toledo, succeduto al cardinale, Lorenzana benemerito sopr#

molti della liturgia mozarabica, la quale e ristretta e si manliene

ancora entro i confini della chiesa tolelana. E da sentir grado al?

Lorenzana se nel 1775 venne fuori in Madrid il Breviario mozara-

bico in assai nobile formalo, con innanzi una bella dissertazione,

nella quale raccoglie preziose nolizie intorno a questo rito, e c' is-

truisce del canto mozarabico od eugeniano ,
cosi chiamato al tempo*

de' Goti, e ci da ii valore delle note e delle cbiavi 1.

Al capo XV del libro IX 1'Autore sta alia senlenza del Gavanto*

(Sect. 5, c. 18, num. 7), e del Guyet (lib. 3, c. 17, quaest. 7) 7

i quali tennero che nelle chiese del santissimo Salvatore e del Re~

dentore baslasse ne' suflragi la sola commemorazione della Croce, e

non aggiugne che la sacra Congregazione de' Riti al Decreto 3551

del 25 Agoslo 1704, e al Decreto 5040 del 25 Settembre 1852, ha

definite il contrario.

Al capitolo X del libro IX svolge con bella ed elella erudizione

la dotlrina e la storia degl'Inni ecclesiastici : e se \i avesse aggiun-

to le recenti e ricchissime collezioni, fatte dal Daniel nel Thesaurus

I In memoria di lode e di benedizione vive ne' fasti della Chiesa il nome
del Card. Lorenzana, arcivescovo di Toledo. Usci di vita in Roma 1'anno 180i r

correndogli dell'eta Fottantesimo secondo, e voile per riverenza ed amore 1

al santo legno della Croce esser deposto a S. Croce presso al Laterano*.

Pio VI 1'ebbe consigliatore ed amico fedele nelle trisli vicende, e Pio VII

fece grande assegnamento sulla sua bonta e sapienza. E da reputare ai con-

forli ed agli aiuti del Card. Lorenzana, se il p. Arevalo richiamo a novella

vita i versi de' poeti crlstiani Giuvencio. Sedulio, Draconzio, Prudenzio, e

gli scritti di S. Isidoro.
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flymnohgicus nel 1811 o 1844, e dal Mone nel 1833, 1854 e 1835,

avrebbe satisfatto piu largamente al proposto argomento.

Al capitolo VII del libro XIII raccoglie opportune avvertenze de-

gli scrittori liturgici, intorno alia pieta che deve risplendere in chi

opera i divini misteri, e per raostrare la sconcezza della celerila e

del malnaenare i santi riti produce questo esempio (p. 346, vol. 2):

Insuper inter cetera quae in Concilia Constantiensi contra loan-

nem XII prolata sunt, illud quoque locum habuit
, quod Missam

rarOj currenter, sine devotione celebraret. Questa forma di dire ci

sembra alquanto cruda e da lemperare con qualche schiarimenlo.

E in prima e da emendare 1' errore tipografico che pone Giovan-

ni XII, che fu al secolo decimo, in luogo di Giovanni XXIII, Bal-

dassare Coscia napolitano, il quale per donare la pace alia Chiesa,

afflitla da un fiero scisma, rinunzio spontaneo al pontificalo insieme

ad Angelo Coriario, (GregorioXII), rimanendo saldo nella pervicacia

Pietro di Luna, (Benedetto XIII), deposto da Martino V e da Gio-

vanni XXIII. Ollre a questo la sessione XI del Concilio di Costan-

za, nella quale furono prodotte accuse contro Giovanni XXIII, e dai

piu sani scrittori chiamata in dubbio di validita, siccome le altre

sino alia creazione del legittimo ponlefice Martino V.

Al capo XIV del libro X colla solita brevila reslrigne molli argo-

menti, recati da valenti scrittori intorno la Fesla dell' Immacolata

Concezione di Maria santissima, Madre di Dio; e ci gode Tanimo in

vedere con quanto amore il dotto e pio Maringola sfiori dall' im-

menso campo della ecclesiastica erudizione ,
cio che fa al lodato in-

tendimento cui mira. Senonche 1' onore renduto a si nobile ed uni-

co pregio, di che Dio privilegio la Madre sua, perche non tema i

velenosi morsi dell' incredulo e del protestante, e duopo che si di-

mostri per validi e saldi argomenti , posti da lato i malfermi ed in-

certi. E tali, e di tanto peso sono le pruove, che i Padri, la Litur-

gia, la sacra Scritlura ci offre, che porgono raateria di ampii volu-

mi. Di qui ne sembra otlimo e ben provveduto consiglio lasciare

nel siienzio gli argomenti che sono di poco giovamento alia causa.

E per questo stimiamo che punto nulla ne perda la dimoslrazione,
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sc si fosse il nostro Autore giovato in altra forma del Tipico di

S. Saba, che arreca per dimoslrare che la Chiesa orientale cele-

brava la festa dell' immacolata Concezione al secolo quinto e forse

piu indietro. Perche nel Tipico di S. Saba, secondoche incontra nei

Calendarii e neirOrdine degli uffizii divini, posero mano quelli che

vennero appresso, e Sofronio Patriarca di Gerusalemme al secolo

settimo, c S. Giovanni Damascene al secolo ottavo, fecero delle

giiinlc al Tipico di S. Saba, a quella guisa che lo slesso S. Saba

aveale falle a questo Tipico gia innanzi ordinato dai santi Eusebio

c Teoctisto, i quali 1'aveano ricevuto da Caritone, che fioriva Van-

no 312 e da altri antichi l. Ondeche pendendo incerto per difet-

to di document!, se la fesla dell' immacolata Concezione sia sta-

ta segnata nel Tipico da S. Saba o da quelli che vennero appresso,

non puo trarsi da cio argomento che valga pel secolo quinlo. Ne al

chiarissimo Maringola polevano venir meno argomenti per porre in

saldo, che la Chiesa orientale da remolissima eta celebrava questa

festa, e proclamava immacolato il Concepimento di Maria santissi-

ma
;
e scelti e sicuri gli si porgevano da due accurati critici, Balle-

rini e Malou, nelle loro erudite investigazioni della ecclesiastica tra-

dizione sopra queslo mistero 2.

Nello stesso capitolo XIV , seguilando il ch. Autore a svolgere

F argomento dell' immacolata Concezione, e passando dalla Chiesa

1 Sanclus Pater nosier Saba earn (sell, typiti formam) descripsit a san-

dis Enlimio et Theoctisto acceptam: hiporro a maioribus, et ab homologeia

Charitone desumpserunt. Sacri vero Sabae typici formam, ut audimmus, lo-

cis illis irruplione barbarorum vastatis deperditam sanclus pater noster So-

phronius, sanctae civitatis patriarcha, studio laboreque restituit, etpost eum

rursus divinus, et rebus theologitis pertractandis acerrimus Joannes Dama-

scenus renGvavit scriptoque demandatam tradidit. SIMEON THESSALONICENSIS

apud LEONEM ALLMIUM dissertatione I. de libris ecclesiasticis Graecorum.

Parisiis, an. 1646.

2 Sylloge Monumentorum ad Mysterium Conceplionis Immaculatae Yirgi-

nis Deiparae illustrandum, euro, et industria ANTONII BALLERLM S. I. Roraae,

typis S. C. de Propaganda Fide, 1856.

L Immaculee Conception de la B. Vierge Marie , consideree comme dogmc

de foi par Monsig. J. B. MALOU, evPque de Bruges. Bruxelles 1857.
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greca alia latina, ci dice sopra Faulorita del Marlene, die S. Ilde-

fonso vescovo di Toledo si tiene autore di questa fesla : e reca an-

che la sentenza di Bernardino de Bustis, che ne fa primo istitutore

Gondisalvo, vescovo tolosano. Ora e chiaro, per gli sludii di quesli

ultimi anni, che non e punto esistito un cotal Gondisalvo, e che e

scambiata Tolosa con Toledo, e che il celebre S. Ildefonso non ha

isliluita quesla festa, e spurii sono i document! sopra cui posano le

sentenze del Marlene e del De Bustis 1.

Ma noi da lodatori che eravamo della bell' opera del Maringola,

nel corso di quest' arlicolo, senza addarci, ci siamo scambiati in

censor!. Senonche e raffermiamo quella lode, e stimiamo che abbia

peso maggiore dalla candidezza de' noslri giudizii. Dacche a quesli

di, in che nella infelice Italia 1' incredulo e il proleslanle stanno con

cent' occhi sopra i riti della Chiesa
,
e li straziano

,
li calunniano

,
li

caricano di onla e di vilupero era necessario, con ferina e sana cri-

lica, lemperare le giuste lodi.

Apriremo da ultimo un desiderio antico, che s' e in noi risveglia-

to piu vivo in leggendo questo volume. Sarebbe opera sopra molle

ulile, opportuna e di gran prezzo, se con islile piano e schielto si

presentasse al popolo una ben ordinala sposizione della ecclesiastica

liturgia, che svelasse loro i preziosi lesori che slanno chiusi solto i

liii e le cerimonie, e ne svolgesse 1'origine, 1' uso, il significalo, il

mistero. Nel qual lavoro ci siamo fatti vincer la mano dalla Francia

s dalla Inghilterra, e sopra tullo dalla dolla Germania, che ha messo

fuori una ben inlesa dichiarazione di lutli i rili che accompagnano

gli august! misteri.

1 Benemerito di aver chiarito questo punto e il P. Antonio Ballerini d. C.

tl. G., il quale chiamo a sottile esame tutti gli argomenti prodotti dal Mar-

dene, e li trovo che non reggevano. Vedi la Prefazione alia Parte 2 della

Sylloge monumentorum.
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II.

Storia documentata di Carlo V, m correlazione all' Italia, del pro-

fessore GIUSEPPE DE LEVA Venezia
, tipografia di P. Narato-

vich, 1863 e 1864. Vol I. di pagg. 431
;
Vol Il. di pagg. 653.

Quando una Storia porta in fronle espresso il titolo di Sloria docu-

mentala, ella vuol dire al leliore: Badate che qui tulto efiore e quint-

essenza di verila, qui tutto e provalo a punta di documenli aulenlid,

ogni falto ha il suggello di testimonianze irrefragabili , ogni giudizio e

fondato sopra basi positive e solide; laonde voi potete con piena fidan-

za abbandonarvi alia mia guida. E chequeslo infalti abbia voluto si-

gnificare, nel frontespizio del suo libro, il professore DeLeva, celo

chiarisce egli medesimo nel fine dell' Inlroduzione
, dove, dopo avere

ricordale le diligenze e i lunghi sludii da lui posli nel comporre questo

lavoro
,
modestamente soggiunge : Mi stelte a cuore sopra ogni al-

Ira cosa di renderlo per lo meno citabile come opera di scrupolosa

esaltezza
, francandomi 1'animo perfino da quegli affelli che si han-

no cari e in pregio ,
ma che pur uopo e far tacere , affinche non av-

venga di essere avvocati e giudici insieme delle cose narrate. Impe-

roeche sul farmi a scrivere la storia di quest'epoca ,
in cui si pian-

tarono quistioni che misero sossopra Europa nei secoli successivi
,
e

affdlicano e accendorio ancora l'eta presente ,
ben m' avvidi che io

aveva a compiere meno un lavoro di letteratura che di coscienza. E
cio appunlo mi fece abilila di supplire a dove 1' ingegno manca col-

la reUitudine degl' intendimenti. Scordandomi pertanto de' miei tem-

pi , mi recai a scrupolo di vivere
,
scrivendo

,
in quelli di cui parlo,

persuaso come sono
, essere ufficio dello storico non il discutere qui-

slioni, si bene certificare i falli. E poiche'mi accadde di sicurare

quesli fatti nella indagine e nello esame del documenli, per rnodo

da esporli quasi sempre colle parole degli stessi attori e de
5

testimo-

m* immediali
, posso affidarmi alia speranza di aver serbato quella

Serie VI, vol. VII, fasc. 391. 5 27 Giugno 186G.
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mente calma e serena
, che, nel giudicare le umane passion! e le vi-

cende , prende nome e misura dalle ragioni del vero l.

Esaltezza di fatti ed imparzialita di giudizii ,
1' una e 1' allra ap-

poggiala sopra un rigoroso studio de' document!, sono pertanlo lo

due qualita capitali che 1'Autore ha volulo imprimere al suo libro; e

per ottener le quali egli non ha perdonato a diligenza e fatica, e

non si e gravato eziandio
,
com' ei ci fa sapere, di rifare pin voile

il lavoro
,
fino a ridurlo a quest' ultima forma. E certo

,
al percor-

rere quesli due primi volumi ,
in cui 1'Autore non giunge lultavia

che fino aH'incoronazioue di Carlo V nel 1530, ognun vedesubito i

grandi studii ch'egli ha dovuto fare intorno all' imporlanlissimo tema

da lui abbraccialo. Egli moslra vasta conoscenza e perizia delle fon-

ti storiche riguardanti quell' epoca , sia delle antiche
, gia note da

gran tempo e adoperale dai precedent! storiografi ,
sia di quelle che

modernamente si son venute da ogni parte mettendo in luce, per opera

del Lanz, del Gachard, dell'Alberi, del Le Glay e d'altri erudili;

e sono tal dovizia di nuovi e gravissimi documenli
,
che

, siccome

giustamente nota il De Leva 2, \\ bisogno di riscrivere oggidl la slo-

ria dell'epoca di Carlo Y e divenuto presso i dolli sentimento unani-

me. INe allo studio soltanto delle scritture gia edite si tenne pago il

nostro Autore, ma le sue indagini spinse eziandio in molli archivii,

e principalmente in quello di Simancas e nella Biblioteca dell'Acca-

demia reale delle scienze di Madrid
,
dove giace tultavia gran teso-

ro di documenli inedili. Con si ricchi material! alia mano, egli dic-

de al suo lavoro lulta 1'ampiezza che d'allra parle convenivasi alia

imporlanza del soggelto ; giacche ognun sa di quanto momenlo sia

nella storia il periodo di Carlo V, non solo pei grandi awenimenti

che agitarono allora tulta 1' Europa, e mutaron la faccia del mondo,

ma ancora per le profonde e lontane conseguenze che quegli awe-

nimenti ban portato fino ai nostri giorni. Vero e che il De Leva, co-

me professa nel titolo dell'Opera, si ferma specialmenle a contem-

plare Carlo Y in relazione all' Italia, a questa coordinando le altre

notizie ; ma siccome 1' Italia fu appunto il tealro principale delle

1 Vol. I, pag. 26. 2 Pag. 25.
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guerre e il centre a cui facean capo tulle le agilazioni poliliche e re-

ligiose di quell'epoca fortunosissima, quindi e che quesla sloria ap-

pena si divaria da quel che sarebbe una storia compiuta dell' Euro-

pa in quel celebre periodo. Ne gia. si contenla 1'Aulore di esporre

con ampio e ben ordinato racconto i falti
,
ma si fa eziandio ad in-

dagarne le cause ,
ne cerca le inlime connessioni, e si studia conti-

nuamente di penelrare negli arcani e chiarir le ragioni di quella pro-

fonda e Iroppo sovente tenebrosa politica ,
da cui nacquero nei pri-

mi anni del cinquecento tanti e si avviluppali intrecci di guerre e di

alleanze ,
di rivoluzioni e conquiste di Stall

,
di mulamenli religiosi

e civili.

Da tullo cio ognun vede
,
che 1'Aulore , nel comporre quest' Ope-

ra, ha mirato a far si che non le mancasse niuno di quei pregi che

oggidi il mondo letleralo suole aspettare ed esigere in un libro di

storia grave e severa. La sola parle , in cui egli sembra aver posto

meno studio
,

si e quella dello stile
, specialmente per cio che si ap-

partiene a fluidita e lirapidezza : due doti importanlissime in ogni

composizione slorica , ma piu che mai necessarie quando si debboa

raccontare avvenimenli cosi varii e complicati ,
come son quelli che

formano 1'argomento di questi volumi. Certo e che la maniera dura,

conlorta, oscura e talvolla sibillina che ha 1'Aulore di esprimersi,

ne rende la lellura sovenle difficile e falicosa
;

le sue idee , invece

di essere nettamenle scolpile ,
si presentano spesso in forme va-

ghe ed ambigue ;
ed a noi e accadulo piu d' una volta di dovere

altentamenle rileggere qualche tralto, prima di poterne decifrare il

senso. Questo difetto pero s' incontra principalmente nei primi Ca-

piloli dell'Opera : nei seguenli la penna dell'Autore ,
resa forse piu

disinvolta per 1'esercizio , precede piu spigliala e franca , ed al let-

tore r interesse e il diletto delle cose narrate vien meno sovente

fraslornalo dalla mala grazia del narratore.

Ma, quello che allo scopo ed ufficio nostro maggiormente rileva

si e di vedere se, in questa Sloria di Carlo V, il De Leva abbia vera-

menle adempile le parti piu essenziali dello storico, cioe se ivi si trovi

In realta quella esattezza ed imparzialita, ossia quella verita ne'fatti

e quella giustizia ne' giudizii, che egli fin da principio protest di
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avere avuto soprattulto in mira. Ne puo certamente bastare intorno

a do ad assicurare un savio lettore, I'inlendere ch'ella e Storia do-

cumentata, e riccamente fornita di un corredo perpetuo di citazioni,

di aulorita ,
di dispacci diplomatic! ,

di lestimonianze contemporanee

e andate dicendo. Chiunque ha fior di critica, ben sa che dall'una

parte cotesti document! medesimi possono essere sovente di fede so-

spetta , per la qualila de' loro autori
, per le passioni da cui sono

animati
, per le versuzie consuete del linguaggio diplomatico ;

e che

dall'allra parte lo storico, il quale si serve dei document!, puo er-

rare nella scelta e nell' uso dei medesimi, puo frantenderne il senso,

alterarne anche in buona fede la significazione e V imporlanza, puo

aggiungere a quelle de' suoi autori le passioni e i pregiudizii pro-

prii ,
e quindi sotto veste di storia aulentica dare un racconto piu o

meno menzognero. La legge oggidi imposla agli storici di allegare

o di accennare le fonli ov'essi hanno atlinto le loro notizie, deve cer-

tamente aversi per un progresso dell' arle slorica
,

in quanto die

toglie allo scritlore la fadlita non solo di menlire sfacciatamente ,

ma, quel che e piu agevole ad accadere, di abbandonarsi alle fanta-

sie del proprio cervello, e comporre storie a capriccio, quali son mol-

te di quelle che videro la luce nei tempi andati. Nondimeno, anche

questo progresso pu6 tornare in abuso
;

e tra le mani di certi scrit-

tori
,

i document!, invece di servire all' autori ta e perfezione della

storia , paiono ordinati piultosto a perfezionare 1' ai te di falsar la

storia; arle lanto piu perniciosa, quanto ella e piu raffinata, e tanto

piu potente ad ingannare , quanto ha piu belle e pompose moslre di

erudizione e di sincerita.

Ora noi non vogliamo gia dire che tal sia il caso del signer De

Leva, e siamo ben lungi da ogni sospetlo intorno alia leal la delle

sue inlenzioni. Ma non possiamo tacere che, nell' esecuzione, la sua

Storia ,
ad onta dei documenti onde va munita

,
e talvolta a cagione

di questi documenti medesimi
,

e riuscita uno strano miscuglio di

vero e di falso, di buono e di tristo, per cosi fatto modo che a volerla

purgare dalle troppo gran pecche ond' e contaminata, ella sarebbe a

rifare pressoche inleramente. II male precipuo non e gi& nei falti
,

benchc ancor quest! siano piu volte travisati, ma si nella inlerpre-
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lazione dei falli, ossia nei giudizii che 1' Autore intorno ad essi pro-

mmzia, nei falsi aspetti in cui metle i personaggi e gli attori principa-

II, negli storti principii ond' egli si governa e sentenzia sui grand! av-

venimenti religiosi e politic! di quel secolo. La sua Storia insorama,

benche per alcuni rispetti pregavole quanlo alia parte materiale,

nondimeno, a cagione del pessimo spirito che la informs, riesce a

falsare in gran parte la vera idea che vuolsi avere de' tempi da lui

descrilti.

I sinlomi di questo reo spirito traspaiono da ogni pagina del De

Leva : ma noi non ne piglieremo che alcuni saggi, quanto basli a far

conoscere 1'indole di tulta 1' Opera; giacche nei breve spazio con-

cecluto a quesla rivista ci e impossibile il distenderci altrimenti, se-

condo che Y importanza e 1' ampiezza dell'argomento richiederebbero.

Uno dei tratti piu caratterislici di questa Storia, si e la manifesta

parzialita che 1'Aulore mostra a favore di Venezia, e rostilita perpe-

tua ond' egli perseguila i Papi e quanto ai Papi si altiene. Nella re-

pubblica veneta, non v'e quasi cosa ch'egli non lodi e non ammiri :

quel che in altri e simulazione, raggiro, doppiezza, perfidia diploma-

lica, in lei si chiama prudenza , accorgimenlo profondo, senno poli-

tico; se ella invade territorii altrui, se rompe leghe e tratlati, se as-

pira alia dominazione generale d'ltalia, se si collega cogli stranieri
,

o se li combatte, sempre e nei suo dirilto, e sempre savia
, sempre

impeccabile, sempre grande. Nei Pontefici al contrario il De Leva

non trova mai altro che biasimi e colpe; la loro polilica e un tessulo

continue d'infingimenti e di frodi, di debolezze o di error!
; ogni at-

to, ogni impresa loro non ha per movente che 1'interesse mondano,

Vambizione di regnare, la cupidigia di arricchire, 1'amor disordina-

to de' congiunli : tutto viene in loro dal noslro slorico interpretato

alia peggio , presentato sotto i color! piu maligni ;
e dove non puo

rinvenire appiglio a censurare il fatto, si volge a mordere le inten-

zioni; di modo che anche gli alt! piu gloriosi e piu santi si trovano

sotto la sua penna slranamente denigrati, ed il lettore da questo per-

peluo denigramento che V Autore fa de' Papi, se vuol dargli fede, e

necessariamente indotto a conchiudere che i Papi di que' tempi non

solo non han faito nulla di bene all' Italia e al mondo, ma sono stati



70 RIVISTA

la cagione principale dei mali gravissimi che allora afflissero il mon-

do e lltalia.

Per dare un esempio di cotesta smaccata parziaM dell' Aulore,

veggasi quel che egli narra a proposito della guerra tra Giulio II e

Venezia. In primo luogo egli attribuisce a Giulio certi disegni slra-

grandi e ambiziosi di ridurre tutta la penisola italiana all'unila dei

dominio temporale
1

: disegoi, che quel Papa mainon ebbe, e dei

quali niun documento porgendo le storie, non abbiamo allro malle-

vadore che 1' affermazione del nostro storico. Quindi egli si da bel

giuoco a censurare colesta grande ambizione di Giulio II, ambi-

zione, dic'egli, meno obliqua si dei suoi predecessori, ma ugual-

mente efficace a far postergare il bene della Chiesa : e in tal gui-

sa, d'un fantasma ch'egli si e creato in mente, forma la base di tut-

te le censure che segue a lanciare contro quel Ponlefice, rappresen-

tandolo come invasato da immane bramosia di dominazione poliiica

e sacrificanle a tal uopo gl'interessi della Chiesa e la santila del Pa-

pato. Se non che, soggiuoge il De Leva, alle ambiziose mire di Giu-

lio grande ostacolo facevano i Veneziani , i quali con maggiore e

migliore ragione agognanti 1'imperio dell'Italia, avevano subito dopo

la morle di Papa Alessandro occupato alcune ciltSt del territorio d'l-

mola e Cesena ,
e poco appresso anche Rimini per convenzione e

Faenza per forza . L'Autore non ci spiega qual fosse quella ragione

maggiore e migliore, che i Veneti aveano all'imperio d'llalia; ma e

ben certo che ad invadere le Romagne altra ragione essi non ebbe-

ro, per confessione di tulli gli slorici, che quella d'iograndire il pro-

prio Stato, usurpando 1' altrui contro ogni ragione di giuslizia. Non-

dimeno il De Leva piglia apertamente le difese della Repubblica

usurpalrice ;
ammira la fermezza che ella oppose alia Bolla esortato-

ria del Papa 2; mostra di applandire all'oratore fiammingo, il quale

in Corle di Cesare diceva aH'ambascialore veneto : il dominio vostro

doveva tor quello che poteva in Romagna, e Roma se I'avesse potu-

to 3
;
cbiama iniqua, contro giustizia e contro ogni principio di sa-

na politico,
'* la Lega di Cambrai

,
che il Papa strinse con altri

1 Vol. I, pag.81. - 2 Pag. 83. - 3 Ivi. - 4 Pag. 99.
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Principi, inleressati a domare la prepotente ambizione del Veneti ;

accusa la Lega, siccome armata ai damn di Venezia per bassa inm-

dia del suoi beni 1
;
ed al Papa , non reo d' altro che di rivolere il

suo, cioe quel della Chiesa, reca a delitlo d'essersi arraato anch'egli

e falto correo di quell'aggressione 2. Ecco in che modo vengono dal

nostro Professore rovesciati e calpesti a favore di Venezia e in odio

del Papato, i principii del mio e del tuo, fondamento d'ogni giusti-

zia sociale e polilica : ecro in che guisa solto la sua penna passiona-

ta, si sfigurano i fatti e si falsano i giudizii piu solenni della storia.

Un altro esempio, insigne tra i mille che potrebbero addursi,

della imparzialita del De Leva, egli ce 1'offre, dove parla della cro-

ciata contro i Turchi. Ognun sa che una delle cure piu sollecite e

perseveranti de' Pontefici fu sempre quella di armare la CristianM

contro quei barbari, singolarmente dopo che, conquistata Costan-

tinopoli, essi venivano ogni di piu minacciando il cuore dell' Europa
e 1'Italia stessa. Leone X si segnalo fra gli altri per lo zelo opero-

sissimo, onde studiossi nel 1511 e 1518 di collegare conlro Selim

i Principi cristiani, inducendoli percio a sospendere ogni altra contesa

medianle una Iregua universale di cinque anni, ed intimando per tutta

la Crislianita preghiere solenni, armamenti e contribuzioni. E il no-

stro Autore non tace gia il fatto ne dissimula punto 1'operosita dimo-

strata da Leone in quest' impresa 3. Ma egli non vede in cio che un

nuovo Iralto di quel che al trove chiama la consueta ipocrisia delle

crociate k
;
e ogni cosa interpreta per mera lustra di zelo pontificale,

adoperato a coprire ben altre intenzioni, cioe a tirar danaro da'Prin-

cipi e da'popoli, a favorire il Re di Francia per averlo piu ligio agli

interessi di casa Medici
,
a riconquistare presso le nazioni 1' antica

supremazia di arbitrate politico. Con quest' arle non men bugiarda

che maligna di rappresentare i fatli, non v'e cosa si lodevole e san-

la che 1'Autore non riesca a fame a carico dei Papi un capo d'accusa

e un argomento di biasimo.

Udite al contrario, in che modo egli giudichi la condotta di Ve-

nezia in questo affare medesimo della crociata promossa da Leo-

1 Vol. I, pag. 105. - 2 Pag. 104. 3 Pag. 268 e segg. 4 Pag. 104.
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ne X. L' animo di Venezia, die' egli, in mezzo a tanta ostenlazione

e magnificenza di parole (
del Papa e degli allri Principi cristiani

)

contro I

1

acerrimo nimico di sua potenza ,
fu quale si conveniva

colle sue necessita e coll
1

anlica virtu scrutatrice delle altrui inten-

zioni. Avendo poc' anzi tacitamente rinnovata la pace col Turco ,

non prese parte alle consultazioni della crociala e, dichiarando

avrebbe pur falto il debito suo sempre che la vedesse effettivamen-

te voluta, si astenne persino dal dare un parere sul disegno pon-

tificio; che anzi di ogni cosa informo segretamente il Sultano l.

Avete inleso? Se Venezia non voile allora prender parte ,
nem-

meno col consiglio alia crociata, 'se invece di favorire la causa

comune del cristianesimo, discese persino a Iradirla rivelando al ne*

mico le pratiche e i disegni dei polentati crisliani, cio non fu debo-

lezza, non egoismo, non vile perfldia, ma bensi profonda sapien-

za di Staio. II De Leva non si contenta solo di scusarla col

pretesto della necessita
,

la quale ad ogni modo non poteva mai

costringere i Veneti fino a servire di spia al Turco; ma la vuo-

le commendala eziandio di alto senno politico. Tanto e cieco in

lui 1'amore di parte, o, se cosi chiamar lo volele, 1' amore del-

la patria veneta ! Niuno certamente gli puo recare a colpa 1' amare

una palria cosi illustre, siccome niuno e che contrasti alia repubbli-

ca di S. Marco le virtu e le glorie ond
1

ella si e resa tanto famosa ;

ma non puo negarsi altresi che la storia di Venezia non abbia le sue

gran macchie, le quali lo storico imparziale non dee dissimulare o

coprire, e molto meno converlirle in argomento di elogi.

Ma, se la carila di patria puo in qualche modo scusare il De Le-

va d' avere in favore di lei traveduto la storia, non veggiamo qua-

le scusa egli possa recare dell' averla cosi ciecamenle falsata, in on-

ta de' Papi e della Chiesa. Come cattolico e come ilaliano, egli cer-

tamente non avea iiiun interesse a bistrattare il Papalo; come slorico

poi, non dovea negare ai Pontefici almeno quella giustizia che ver-

so di loro si vede osservata dagli storici eziandio Protestanti. Cerlo

e che ii Ranke, il Leo, ii Roscoe parlano di Giulio II, di Leone X,

IVol. I,pag.271.
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di Clemente VII incomparabilmenle meglio che non faccia il De Le-

va: essi lodano quel che egli biasima
,
difendono quel ch' egli con-

danna
, presenlano in favorevole sembiante quel ch' egli si sfor-

za di dipingere coi piu neri colori; di raodo che puo in essi leg-

gersi anlicipata la confutazione de'suoi giudizii slorici. Eglino insom-

nia, senza punto nascondere o attenuare, ed aggravando lalvolta

eziandio oltre il debito, cio che in que' Papi vi fu di men lodevole

(
e anche noi siamo lungi dal pretendere che ogni cosa sia in loro da

lodare); nondimeno sanno eziandio scusarli a tempo e luogo, in gra-

zia delle difficilissime circostanze in cui si avvennero
;.
e soprallutto

non tralasciano di ammirare lealmente e mettere in bella luce le

grandi qualitadi quei Ponlefici, le virtu che gli adornarono, ele ope-

re grandiose per cui si resero benemeriti della Chiesa, e dell' Italia:

cose tutte, di cui nel De Leva non si Irova vestigio, imperocche il

suo pennello, appena entra nel soggetto dei Papi, non mena piu

che tinte nerissime, pregne di fiele. II credereste? Quella gloria me-

desima, che forma un dei caralteri piu splendidi del ponlificalo

di Leone X, la gloria doe delle leltere e delle arti da quel gran Pa-

pa promosse con tanta liberaM, agli occhi del Professore padova-

no, non e che un tema di scandalo e di censura. 11 patrocinio, dice

egli, onde Leone X largheggio verso gli studii liberali, ben si

comprende come dovesse rendere maggiore il male di quella leltera-

tura vile, bugiarda, adulatoria, che gia da qualche tempo aveva in-

cominciato ad invilire 1' ingegno italiano 1
. Sentenza, da vergo-

gnarsene un Ostrogoto, non che un Professore educato sotto il cielo

d' Italia ! Ma tant' e : al De Leva parrebbe di mancare all' ufficio di

storico esatto ed imparziale , qualora lodasse i Papi anche solo di

cio, che e stato in essi lodato fin qui dal grido unanime di tulto il

mondo.

Or se taluno c' interrogasse: Donde mai puo esser nata in cuore

all' Autore tanla uggia contro gl' illuslri Pontefici del cinquecenlo?

qual cosa in essi puo avergli si stranamente alterato il giudizio in

lor disfavore? ovvero, e egli forse un di quegli scriltori alia volte-

1 Vol.I,pag. 331.
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liana, che professando guerra aperta al Cristianesimo si reputano

a dovere di vituperare in ogni cosa i suoi Pontefici ?

A tal domanda noi rispondiamo: No, il sig. De Leva non arieggia

al volteriano, e lungi dal professare la svergognata empiela degli

storici anticrisliani del secolo passato, fa anzi gran pompa di zelo

religiose per la purila e santila della Chiesa. Ma egli e un liberale

del secolo XIX, liberale moderato, se volete, ma ienacissimo delle

opiiioni della sua scuola. Quirtdi, oltre ai consueli luoghi comuni

del liberalismo italiano sopra 1'indipendenza, 1'unita e la liberla poli-

tica d'ltalia, ch' egli mai non tralascia niuna occasione d'inculcare,

professa altresi la piu dichiarata avversione al potere temporale dei

Papi. Secondo lui, la separazione del polere spirituale dal temporale

e un principio stabilito da Cristo l
(
non dice dove ne come) e pro-

fessato daila Cbiesa primitiva. Ma sforlunalamenle vennero tempi,

nei quali la pieta dei fedeli procaccio alia Cbiesa il trislo guadagno

de'mondani dominii 2
;
e da indi in qua ella s' e guasta e viziata.

La mala pianta del potere mondano nella vigna del Signore 3
,

la complicazione degli interessi ecclesiastic! e religiosi coi polilici

e secolari fu la radice di tutli i mali 4
, mali deplorati e combattuti

indarno da Arnaldo da Brescia, da Pietro Valdo, da Fra Dolcino, da

Filippo il Bello, da Giovanni Wicleff e da altri cotali zelanti, fino ai

riformatori del secolo XVI 5; e la grande opposizione contro Roma,

sollevatasi colia Riforma in Germania, non moveva in origine fuorcbe

dal riscosso sentimento religioso 6. Quindi la vera riforma della

Cbiesa, la sola efficace allo scopo, doveva essere la separazione del-

la potesta temporale dall' ecclesiaslica; percbe cosi si sarebbe mes-

sa la falce alia radice di tutli i mali. Ma Roma fu sempre oppostis-

sima a tal separazione ;
e percio a lei deve attribuirsi la col pa delle

infinite sciagure cbe allora e poi travagliarono la Cbiesa, V Italia e

il mondo, e seguiranno a travagliarli, finche Roma e i Papi non tor-

nino al principio stabililo da Cristo.

Tali sono le massime del De Leva intorno alia potestSt lemporale

dei Papi ,
massime gia condannate dalla Cbiesa in piu Concilii ;

e

1 Vol. I, pag. 295. 2 Pag. 296. 3 Pag. 299. i Pag. 319. -

5 Pag. 297 e seguenti. 6 Pag. 361, 362.
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in esse sta
,
a parer nostro ,

la vera chiave delle esorbitanze
,

altrimenti incredibili, ond'egli aggrava perpetuamente i Papi. II fat-

to si e che, in leggendo quesla sua storia di Carlo V, voi direste, che

egli col descrivere gli avvenimenli di quel tempo, abbia avulo

principalmente in mira di combatlere, a servigio dell'odierna rivolu-

zione, il principato civile dei Pontefici
,
sforzandosi di mostrarlo in-

cornpatibile collaloro spirituale potesta. Percio egli si e fdtto un dovere

non solo di condannare inesorabilmente tulti gli atti della loro polilica,

per iniqui o frodolenti o sciocchi, e di farli comparire, come Principi,

i peggiori Principi che allora regnassero in Europa ;
ma a questa lo-

ro qualit^i di Principi ed ai vizii ch' ei ne fa derivare, si e studialo di

accagionare eziandio lutti i mali della Ciriesa, le guerre, gli scismi,

le ribellioni dei Re e dei popoli, e soprattullo la grande eresia lule-

rana
;
della quale ,

stando ai sembianli in cui egli ne rappresenta la

storia, non ad altri che ai Papi si deve la colpa principalissima e

dell'essere nata e del non essere stata, dopo il nascere, prontamente

soffocata. Postosi nella necessila di dimostrare cotesti assurdi, ben

s'intende come 1' Autore abbia dovuto raccogliere a grande studio

tulte le declamazioni e invettive di quel tempo conlro gli abusi di

Roma; far tesoro di lutli gli scandali, veri o falsi,del clero; dare

autorita di teslimonio irrefragabile a chiunque parlasse in vitupero

della Chiesa ; allegare in prova ,
come lesti di vangelo, le satire di

Erasmo e i furibondi libelli di Ulrico di Hulten
;
citare come oracoli

di verita e di sapienza, lutte le frasi che in discredito dei Papi gli

yenisse fatto di razzolare tra i dispacci diplomatic! di Venezia e di

altri Stati, comeche ostili alia S. Sede; dissimulare dall'altra parte c

coprire d'alto silenzio i documenti e le autorila che tornassero in di-

fesa e onore del Papato ; guardarsi al possibile dal mai lodare o ap-

provare nulla nella condolta dei Pontefici; interpretare sempre sini-

stramente i fatli loro; o, non potendo altro, malignare almeno sullc

loro intenzioni
; rappresentare in somma ogni cosa soilo tale aspetlo

che un leltore troppo credulo debba necessariamente conchiudere in

cuor suo : Cotesto potere mondano dei Papi e stalo pure a quei di la

gran piaga della Chiesa e del mondo !
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A questo infelice compile il De Leva ha soddisfatto, non puo ne-

garsi, con diligenza e zelo. Ad una cosa pero non ha posto mente il

valentuomo nel fervore della sua censura. E questa e che 1'eccesso

medesimo di tal censura la rende incredibile e la convince seuz' altro

per bugiarda. Infalti ogni leltore, che abbia un po' di senno in capo

e di onesta nel cuore
,
non puo non rifleltere, che il pretendere che

Giulio II, Leone X, Clemenle VII, sia come Principi, sia come Pon-

tefici, abbian fatto ogni cosa male, e non abbiano inai fatto un' oncia

di bene, e una prelensjone troppo incredibile ed assurda; che quin-

di lo storico, il quale mantiene cosi fatta pretensione, non puo meri-

tare altro che compassione ;
e che il suo libro, per quanlo faccia

pompa di document! e di erudizione, e protesle d' imparzialila ed

esattezza, dev' essere rigettato tra quelli, che, in luogo d' illustrare,

ad altro non servono che a falsificare la storia.

III.

Diritto ecclesiaslico Lezione prima, esposla nella R. Universita

di Pama il 22 Gennaio 4866 dall' incaricato GIULIO Dolt. LAZ-

ZARINI
, professore di filosofia della storia ed avvocalo onorario

- Redazione del periodico, Minerva.

Chi e il signor Lazzarini, di cui abbiamo annunziato lo spaccio di

una sua prima lezione nella University di Pavia? Se bramale co-

noscerlo, un compitissimo ritratto, uscilo proprio dalle sue mani e

che noi teniamo in pronto, ve lo presenta di lulto punlo. Eccovelo.

Nell' ordine civile con cinquantatre anni sul capo ei si trova carico

di famiglia ,
e la sua esistenza e tutlora quella del proletario. Sa-

pele voi qual forza trattennelo dal salire ad uno stato piu convene-

vole a'suoi bisogni ed a'suoi studii? Fu, egli soggiunge, la rigi-

dezza della mia spina dorsale: fu un indomito amore verso i principii

che professai. Nell' ordine scientifico
,

e una guida coscienziosa ,

laboriosa
, impavida a que' giovani che bramano imitare 1' esempio

dei filosofi contemporanei. Nell' ordine pralico si professa schiet-

tissimo razionalista l
. Tale e 1' uomo a cui il Ministro sopra la pub-

1 Tag. 5. Libero pensiero, pag, 333, 334.
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blica istrimone die a coltivare nella Filosfia della Storia i giovani ,

che fanno capo all' Universita di Pavia: tone ferma die non crolla,

per saldezza di principii , pianela che mena dritto altrui per oyni

calle
,
banderaio del razionalismo pratico nelle sue lezioni. Yedele,

che bel pezzo di professore.

Ma queste alia fin dei conti non sono cbe ciance. II ritratto propo-

slo e egli conforme ai falli ? La priraa lezione, data dal sig. Professore

della Filosofia della Storia a suoi scolari, e le dicbiarazioni sopra di

essa, falle da lui stesso nel Libero pensiero , ci danno opportuni

scbiarimenti. In prima dubiliamo forte della rigidezza della sua spi-

na dorsale. Checche ne sia del passato, quanto al presente sembra

certo cbe 1' altezza della cattedra gliel' abbia rammorbidita si , cbe

possa di tralto in Iratto disnodarla. Difalto egli s' inchina dinanzi a

Napoleone I, con lodi si fuor di proposito, cbe lo Stefanoni, stoma-

calo a tanta adulazione verso lo zio, non puo tenersi dallo sclamare,

cbe bisogna aver perduta la testa per dirle. S' incbina dinanzi al

governo, professandosi desideroso di piacergli, anzi spacciandosi

cerlo di cio; e le approvazioni e le lodi, date da lui alle opere ini-

que a danno della religione, lo provano. S' incbina dinanzi ai clerica-

li, comecbe dal Professore abborriti, affermando di aver cbiamato

sanlissima ed umanitaria la religione di Crislo, affine di premunirsi

conlro le loro invettive. Picchiato fieramenle per questo lato dallo

Stefanoni, eccovelo ripiegare dall'altro, giurando cbe la senle con lui,

e cbe la sua lode alia religione fu un' ironia. Siccbe lanlo e il gillar-

si or quinci or quindi del pover uorao a far incbini, cbe pare non

sappia a qual santo votarsi, come scrisse il Libero pensiero. Sot-

to questo riguardo, cbe e il ritratto del sig. Professore ? Una ridico-

la caricalura.

Peggio, quanto all'esser guida nel filosofare. Vel dica il sunto della

sua lezione. Spese due pagine delle otto, acui stendesiladiceria, nel

provare, cbe la trascuratezza del secolo scorso, usala dai filosofi nello

studio del Diritto ecclesiaslico e la diligenza posta nel preserve ,

anziche contraddirsi tendono parimente allo stesso fine, cioe, al pro-

gresso rivoluzionario ; il Professore propone di ribadire quanto

espose nell' esordio sull' importanza del Diritto ecclesiastico
,
esami-



78 RIVISTA

nandolo: 1. in alcuni falli storici; 2. in alcuni fatti stalistici.

Eccovi quindi 1'assunlo: esame del Diritto ecclesiastico in alcuni

fatti storici e statistici sotto il riguardo della sua importanza. Tanto

egli promelte ,
ma per farsi gabbo de' suoi scolari. Giacche

, come

se gli si fosse dileguata in capo la tesi, appena che 1'ebbe proposta,

invece di venire alle pruove, vi salta dinanzi con quesla nuova propo-

sizione, contrapposta ai detrattori della clerocrazia : non durero fa-

tica a provare, che nei secoli di mezzo il Cattolicismo (clerocrazia del-

la Romana curia
)
fu non che altro ilmigliore dei governi possibiti.

Ebbene con qualie quanti argomenti la dimostra?Con qualtro,tolti

dalla storia. Uditeli.I filosofi Pitagora, Socrate, Platone e Zenone fu-

rono precursori della morale evangelica, in quanto che essi aveano

apparecchiata una rivoluzione e gli Apostoli sorgevano ad inspirar-

la: primo fatto! Grandi e tormentosi furono gl'intoppi inconlrati dai

banditori dell'Evangelo: secondo fatto! Nel corso di cinque secoli,

per tulto 1' orbe romano si diffuse un ibrido culto
,
sediceute evan-

gelico, moslruoso nella fede e nelia morale : terzo fallo! II quarto

e la ferocia delle orde alemanne , che invasero 1' impero di Roma ,

provata conlro alcuni storici tedeschi, che le fecero mosse da spirito

di liberta e d' indipendenza. Messa la base di questi falti, il Profes-

sore ne fa suo pro in questo modo : II miracolo e il solo mezzo atto

a convincere gente efferata. Questo e cosa della pieta e delsapere.

Tali doti erano pressoche esclusive dei monaci al sorgere del medio

evo. Contuttocio essi non sarebbero venuli a capo dell' impresa se

e monasleri e cherici non avessero obbedito con ligia e pronta

osservanza ad un impulso unico
, omogeneo , supremo che espande-

vasi dal centro alia periferia ,
da Roma

,
fonte naturale dell' anlica

sapienza, a tutt'iVescovi dell' Orbe cattolico. Tanto si fece. Quindi

santamente si conquist6 la barbaric; santamente si amminislro.

Qui come se fosse uscito fuor del pelago alia riva, si volge in dielro

e con lena affannala soggiunge : Ecco sciolto il quesito :
- ecco

climostrato - esclusivamente - che
,

nel medio evo la clerocrazia

cristiana fu il migliore dei governi immaginabili. Ripreso fialo ,

vi falsa alia liberalesca, cioe, colla menzogna e colla calunnia la ori-

gine e 1' esercizio della suprema autorM pontificia, per dirvi con
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allre menzogne non meno speilicate ,
che dall' imperatore Coslanzo

nel Concilio di Nicea infino a' tempi noslri, Re ilaliani, Imperatori di

Germania, Cilia libere e Conti e Marches! e Principi e Duch! prole-

slarono contro il monopolio retiyioso e ne doniandarono il divorzio.

Ora, egli conchiude, il laicalo sentesi adulto
; e,

- \iva Dio - se-

pareremo la scienza dalla fede, la ragione dalla religioue. Con tale

sbottala egli termina a modo di trionfanle il suo aculissimo esarae del

dirillo ecclesiastico in alcuni falti storici, pensandosi buonamenle di

averne messo in rilievo la importanza , quod erat demonstrandum.

Adagio, sig. Professore. Che ha da fare il confronto tra i filosofi

pagani e gli aposloli ,
e la rivoluzione che quelli apparecchiarono e

che quesli ispirarono ,
sia coll' importanza del diritlo ecclesiaslico ,

iesi assuola
, sia coir altra della clerocrazia nel medio evo

,
sorlale

impensatamente al fianco? A che pro il riandare le difficolla, affron-

lale dai prim! banditori dell'evangelo? Come mai da un ibrido cul-

to
, moslruoso nella fede e nella morale, pole germogliare e fiorire

la beir opera della conversione e dell' incivilimento delle orde bar-

bariche? Non vi pare ,
che il fatlo delle perpetue domande di tanti

principi e signori pel divorzio del polere laicale dal religiose sia

proprio giltato li a casaccio , oppure qual giunta del rivendugliolo ,

essendo ormai
,
secondo voi

, disbrigato il difficile nodo del come la

clerocrazia sia slata nel medio evo il migliore dei govern! immagi-

nabili? Voi vi siete proposto di esaminare il diritto ecclesiastico in

alcuni falti storici
,
e no! pure abbiamo voluto esaminarlo con voi.

Ma qual e la noslra conchiusione? Abbiaievela in due parole; che

nella prima parle della vostra lezione non V e bricciolo di buon sen-

so. Essa ci e strappata dalla bocca, dal senllrv! annunziare una pro-

posizione e poscia provarne un' altra
;

e dal vedervi portare argo-

menli, che o non hanno la menoma relazione col subbietto, o peggio,

lo contraddicono.

Direte
,
che abbiamo intralasciato nel sunlo riferito la discussione

sopra di un altro fallo, che pur vi si legge. E verissimo. La riferia-

mo subito; ma qual prova piu lampante della nostra inferenza. II

Professore mette quinci la opinione degli eretici sopra la origine

della gerarchia ecclesiastica
, e quiudi quella dei caltolici

, cui dice
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stoltamente ultra- cattolici, e disputa alia maniera del Bayle sopra

arnbedue per oltre una pagina. Questo fatto, non \
T
'

ha dubbio, tocca

il midollo della quistione, stanteche 1'autorita della gerarchia eccle-

siastica e si naluri e tragga forza dal fonle, da cui e sgorgata. Onde

se v' ha cosa che convenga necessariamente soggeltare a sottile

esame per dedurne quanto importi il diritto ecclesiaslico
, questa si

e appunlo la origine della gerarchia. Eppure chi lo crederebbe? II

Professore non ha istiluito 1' esame di un falto si grave, per inferir-

ne cio che richiede il suo assunto , ma per baloccarsi un poco con

una digressione , piena zeppa di scerpelloni e di bestemmie conlro

1'autorild, del sacerdozio. Tant' e : ce lo dice egli slesso. Giacche,

finito tale esame , soggiunge subito : Termina qui la digressione

e riannodasi ii filo della storia. Or di un dicitore che svolge e da

come accessorio cio che dee formare la sostanza e il nerbo del suo

discorso e che tesse argomenti fuor di proposito ,
come se fossero

all'uopo della quistione ,
conviene affermare 1' una delle due

;
o che

egli non ha dramma di buon senso nel suo cervello , o che non in-

lende un acca del suo argomento.

Non ne sta meglio lo svolgimento della seconda parte circa i falti

slatistici. Pensate
,

il valente Professore , va sciorinando in essa i

proprii pensamenti ;
il modo cioe , con che vuolsi slrozzare il catlo-

licismo, il quale consiste nel finirlo a lenti strelte, siccome appunto

cpera il Governo italiano
;

la necessita di mulare sostanzialmente il

primo arlicolo dello Staluto
;
la presta chiusura di lulti i Seminarii

;

lo spogliamenlo totale della Chiesa, il largheggiare coi preti liberal!,

ed altreltali. Eccovi i falti stalislici, dal cui esame i suoi scolari do-

reano rilevare senza alcuna nebbia che la offuscasse, la importanza

del Dirillo ecclesiastico ! Dopo i quali chiudendo il suo discorso escla-

roaapause: Cosi, giovani eletti. - La scienza - benefaltrice della

umanita - vi stringa al seno,
- e vi conforli nell'amore dipatria.

Non pensate , che colesto scrivere rolto e cincischiato sia cosa della

chiusa : ella e di tulta la lezione. Che yolete? II valente Professore

si e filto in capo, che ogni menata della sua penna gitti zaffiri, rubini

e perle di peregrini concetti, degni percio della pausa di profonde me-

dilazioni, conforme indicano gliusati interrompimenti delle lineelte.
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Diascoli ! che la lezione del sig. Professore sia proprio un gemmaio d!

sublimi sentenze? Egli almeno sel figura e si potenlemente, che mer-

ce il suo fmissimo senso, vi designa, come gemme, tali concetti, in

cui il meglio da considerare si e il guaito della sintassi e della gram-

malica
,
messe alia corda senza pieta. E questo accade proprio ne!

primo periodo della lezione. Senlitelo: Questa nomina (della quale

rendo al Ministero \1vissime grazie) mi riconferma negli studii miel

predilelti e familiari. - E, in verita,
- senza filosofia della sloria -

male risponderemmo all' wcar/co,
-

oblligali che siamo a discorrere

leggi diverse cli origine e di efficacia ecc. Questa nomina? Quale?

Non si usa queslo ,
se non di cosa presente ,

o di cui si e parlato

poco innanzi. Sta a Yedere
, che il sig. Professore e una nomina in

pelto e persona. All' incaricol Di che? Non della filosofia della sto-

ria, perche esso la suppone. Obbligati che? Vago coslrutto di nuove

conio ! Y' hanno uomini , che al primo comparire ed aprir bocca

danno saggio non equivoco della squisitezza del loro senno. Tanto

fa il Lazzarini nel primo periodo della prima lezione. Godano i suo!

scolari
, poiche hanno acquistato in lui una guida sicurissima per

filosofare dirittamente sopra la storia. Goda Y antica e nobile Uni-

versila di Pavia
,
che pel nuovo aiuto sopra\venutole potra ormal

per mare e per terra batter T ali superbamente.

Chi si sforza ad onorala impresa ,
se per qual che si sia cagione

\ienmeno, media compatimento e conforlo , anziche riprensione,

iNon cosi quelli che pongono tulto il loro studio nel rafforzare Y ope-

ra della empiela e della irreligione , soprallutto se trovansi in con-

dizione di nuocere gravemenle. Cio sarebbe perdonare al lupo e

perdere il gregge. Uoo di costoro e il Lazzarini. I particolari della

sua lezione ve lo mettono in chiaro. Eccovene uno intorno la origine

della suprema autorila pontificia ,
a pag. 8 : Gia Costantino avea

riconosciuta e consolidala nei Vescovi 1' autorila legislaliva.
- In

seguilo, non trovandosi il potere episcopale ne abbastanza cemenla-

to, ne aifatto libero da quegli interessi brutali, da quei sozzi e gretll

coslumi, che nel quarto secolo, e -
piu ancora - nel quinto, parea-

no congiurali a minare la sociela e a logorarne i cardini ;
si passo

dalla aristocrazia alia monarchia
,
dalla insigne polenza dei Yesco^l

Serie Y7, vol. YJ/, fasc. 391. 6 27 Givgno 1866,
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alia onnipotenza del Scinmo Gerarca. Sono si sbardellati, sig. Pro-

fessore ,
i vostri sproposili e Ie vostre calunnie in questo fatto sto-

rico, che bisogna avcre piu che una fronle di acciaio per ispacciare

gli uni e le allre in una Universila. No; non fu Costantino che n'co-

nobbe e consolido 1' autorita dei Vescovi
,
ma lo Spirito Sanlo

,
che

(jlipose a reggere la Chiesa di Dio. Non fu dopo il riconoscimenlo

di Costanlino ,
ne per 1' indegnissima causa indicala

,
che sorse la

stiprema autorila ponlificia. Ella stelte fin dal principio della Chiesa.

Ne fanno testimonianza i fedeli di Corinlo
,
che scrissero a Papa

S. Gleinente, affinche qual capo della Chiesa sradicasse le scisme ,

di cui erano travagliati. Ne da prova S. Policarpo ,
che ricorse a

Roma per 1' accomodamento di una grave controversia. Lo conferma

S. Ireneo, che dice necessarii tali ricorsi per tulte le Chiese dell' u-

niverso. Ne porge loculentissimi esempii S. Cipriano, e ne' consigli

chiesli alia Sede aposiolica circa la penitenza da darsi ai caduli nel-

la idolatria, e nelle leltere scrilte a Papa S. Cornelio, e in quelle in-

flate a'santi Martiri, e nella difesa dell' autoril& ponlificia conlro gli

assalti di preli ribelli. Non sono questi fatti anteriori a Coslanlino?

Voi dunque mentite apertamenle alia Storia, e la origine che asse-

gnate all' autorila pontificia, e una svergognata calunnia, messa a

carico dell' Episcopalo.

Come se fosse poca cosa calunniare i Paslori, volge schifosamen-

le il dente calunnioso contro la Chiesa dei cinque primi secoli. Nel

corso di cinque secoli, egli scrive, per tutto 1' orbe romano si diffu-

se un ibrido culto, sedicente evangelico, mostruoso nella fede e nel-

la morale. Quali sono le prove di falto, che egli arreca? Non piu

che due circostanze. Costanlino credeva agli Aruspici;
- eRoma,

nel quinlo secolo adorava Cibele
, Giove e il Sole unitamenle alia

Trinita cristiana. II Codice leodosiano e la geografia dell' Hudson

sono le fonti, a cui attinge si peregrina erudizione. Tanto egli affer-

ma, come se i milioni di Marliri dei Ire primi secoli e al lempo di

Giuliano, nonavessero dato il sangue e la vita, anziche insozzarsi del

culto pagano : come se la purila della fede e del cullo di que' secoli

co' suoi fulgori non avesse costretto persino i primi e piu rabbiosi

maestri del proles lanlesimo ad inchinarsi riverenti dinnanziase!
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Cila il Codice teodosiano e T Hudson : ma citali a sproposito e quanto

al luogo allegato e quanto al senso, riferendosi cio che essi dicono

alia parle gentile del popolo romano, in cui da Costantino tollerava-

si liberta di culto, e non alia parte crisliana. Coteste calunnie sono

quindi favole si mostruose, che un italiano, sentendole bandire con

gravita magistrate dalla caltedra di una Universita ilaliana, dee

chiudersi il viso per vergogna, come a parto non meno della em-

pieta che della ignoranza.

Non basta al sig. Professore falsare cosi grossamente la storia per

mettere in uggia il cattolicismo
;
ricorre per giunta alia sua inven-

tiva. Tra il monopolio religioso e il monopolio civile, non vi ha

differenza che di nome. E perche? Eccovelo : le cose temporall

debbono soggiacere alle spirituali ,
come il vizio alia virtu, il corpo

airanima, Satana a Dio. Che se nol sapete, questa e la ragione

del Papa, dei Concilii ecumenici statuenti in riguardi profani, dei Ye-

scovi non cittadini o sudditi nello stato laico,
- ma tutori del governo

e sindacatori della legge
-

. V ha ancora piu : E sogno di menle

inferma il dubilare, cbe I'infimo prete, il piu zolico dei frati, la see-

ma e garrula monachella ,
non ripetano

- a voce alia o bassa - col

Nazianzeno : umilialevi, o re della terra, prostralevi a'nostri piedi:

- ceda la materia allo spirito. Qui il valente professore si avvede,

che la sua senlenza deve essere rafforzata con qualche prova di fat-

to solenne per accattarsi aulorita
,
e ve la pone innanzi : II sa-

cerdozio cristiano ortodosso procedelte con logica inesorabile. Con-

seguita appena la sua Iibert5, , orante il celebre Atanasio - nel Si-

nodo ecumenico di Nicea, dichiar6 sommesso 1' uno all'altro sistema

(civile e religioso) per dominarli entrambi. - Costanzo avvedutosi

della cosa protesto : chiese, armala mano, il divorzio del potere ce-

sareo dalla autorita ecclesiaslica
;

- ma glielo negarono solennemen-

te i Padri; ne seppe egli ottenerlo, che dandosi in braccio dell'ere-

sia. A che pro tutto questo discorso? Per insinuare negli animi,

che la liberla civile non si godra se prima non si stermini dal mon-

do il sacerdozio ed il caltolicismo. Cotesle pretese (del potere re-

ligioso sopra del laicale),egli esclama, durano e dureranno, fmche

avremo sulla terra un ordine sacerdotale! Vero e che la ragione,



$4 RIVISTA

atlribuita al Papa ed ai Concilii ecumenici per dominare il potere lai-

oale, deve riporsi Irale raaligne invenzioni, die le parole, messe in

bocca de'preti e del religiosi, sono un sogno di mente empiamenle fre-

aietica, che non esiste un concilio ecumenico di Nicea con 1' impera-

tore Costanzo presente, die e una favola la orazione di Atanasio so-

pra i due sislemi, che e una storiella e 1' armata mano e la prole
-

sia del principe e la ripulsa dei Padri. Ma do, che imporla? Trat-

tandosi di screditare e di mettere in abborrimenlo il caltolicismo

presso 1'incauta giovenlu, 1'empieta non bada alia qualila dei mezzi,

e la faccia del Lazzarini e capace di affrontare anche i piu disonesti

ed i piu svergognali nella bocca di un Professore.

3Ne solamente egli insinua lo sterminio del sacerdozio e della Chie-

sa
,
ina eziandio lo conferma con esplicile ragioni. E di che peso , e

con che logica? Prelendere che il sacerdozio, ammessa pure la di-

vinita della sua origine (che egli ne dubita forte) ,
abbia a durare

perpeluo ,
e cosa evidentemenle contraria all' ordine dell' universo ;

doe
,

- secondo il linguaggio dei Cherici - all' ordine di creazione

(nota erudizione peregrina! )

- E i Leviti, pel credente, non aveano

forse origine divina ? Gesu Crislo - incarnazione di quel Dio che

dschiara piu e piu sempre colla sua luce il mondo - venne a surro-

garli.
- Ed egli pronunzio che sarebbe venuto ad ammaestrarli un

altro Consolatore. Avete capito? Dice che la perpetuila del sacer-

dozio e conlraria all' ordine dell' universo , ossia naturale
,

e poi in

prova apporla due argomenli di ordine soprannalurale ! Avesseli re-

cati a proposito J Cessarono i Leviti ;
ma il Professore si diraentica

che, siccome fu prenunziata dal divino islitulore la loro cessazione ,

eosi fu proclamata dal medesimo la perpeluita del sacerdozio catto-

lico e quindi della Chiesa. Promise Cristo lo spirito Consolatore ,
e

verissimo. Ignora forse il dotto Professore esser gia venuto, confor-

me la promessa ,
tale Spirito ? Porla appresso un argomenlo di

S. Agoslino. Ma che? Eccovi il professore bugiardo e di mala fede

un' altra volta colla mano nel sacco. Non solo egli falsa argomenlo

e conchiusione del S. Dottore ,
ma eziandio giunge alia sfrontata

malizia d' inlerpolare il testo che reca ,
con una proposizione del

suo empio cervello, contenenle in conseguenza 1' errore della defelli-
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bilita della Ghiesa, donde egli possa conchiudere esser destino

di tulle le istituzioni, modellarsi alla'nalura progressiva ed alle

relazioni proleiformi della umanila. E cosi con una frode, a cui

ogni pena e poca ,
Yendelte ai suoi scolari quale oro di S. Agostino,

1' impurissirao orpello della sua empiela.

Ragionare a sghimbesci, lra\?isare i falli, inventarli quando man-

cano, inlerpolare i testi, mentire, calunniare in ruina della Chiesa

cd in favore delle relazioni proteiformi della umanita, sono cose piu

che merilevoli della laurea razionalistica. II Lazzarini mando copia

della sua prima lezione al Libero pensiero di Milano per averne so-

lenne patente. Vedete rea sventura ! il povero Professore avendo

chiamato adorabili e adorate le orme di Cristo e delto sanlissima e

umanitaria la religione del medesimo, invece della laude ambila ebbe

un grave rabbuffo, e la flagellazione di una crilica senza misericordia.

Chi puo ridire lo sdegno e il dolore che senti? fece proleste, die gli

schiarimenti. II Libero pensiero si rabboni
, gli slrinse la mano, lo

proclamo fratello nelia fede, essendo lolto omai ogni equivoco, a

cui avea miralo nel tarlassare la sua prima lezione. Sicche vogliono

i padri di famiglia lombardi, cbe i proprii figliuoli imparino a filoso-

fare a sproposito sopra la sloria, che siano pasciuti di lezioni mani-

polate alia Bianchi-Giovini, e secondo la scuola del Libero pensiero,

per riaverli educali alia empieta ed alia miscredenza cogli annessi e

connessi di tale istiluzione? Gli mandino alia scuola del Lazzarini, e

ne rimarranno amplaraenle salisfalli. Egli e in questo fatto una gui-

da conscienziosa, Idboriosa, impamda.
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ADONE LUIGI II viaggio, il Martirio e 1' Episcopate di S. Pietro in Roma,
dimostrati ai Cattolici da Luigi Adone, suddiacono napoletano, in occa-

sione di un empio libro diffuse in Italia, intitolato : Impossibitita storicct

del viaggio di S. Pietro in Roma. Napoli 1862, pe' tipi di Saverio Gior-

dano, vico Sansevero aS. Domenico Maggiore, n. 15 e 16. Un vol. in 16.

di pag. 200.

II Viaggio, il Martirio e 1' Episcopate di san flsmi, con seflsmi mille TOlte confutati. II sig.

Pietro in Roma costituiscono un punto della piu Adone in questo egregio suo libro dimostra so-

alta importanza per la Chiesa e per la Storia : pra quali pruove, sia bibliche
, sia tradizionaii ,

per la Chiesa, giacche posti quei tre fatti'in dub- sia monumentali quei tre fatli si fondino, e co-

bio, crolla il fondamento dell'unita e della visi- m'essi vengano altresi attestati dai Protestanti piu

biiiti della Chiesa stessa
; per la Storia, giacche dotti e piu sinceri. Con cio rende un vero servi-

posti quei tre fatti in dubbio, non e piu possibile gio : uon gia perche manchino trattati e libri

Terun'altra certezza storica , perche non ve n' e d'ogni condizione sopra un tal argomento , ma
nessuna che abbia eguali fondamenti. Eppure perche e sempre bene in materia cosl important^

quei triplice fatlo e negate da certi prolestanli il rimaneggiare sotto nuova forma gli argomenti

e da certi increduli : negato con iscempiati so- antichi.

AMICO DELLA RELIGIONE, foglio della Domenica. Palermo 1866, tip. Barcel-

lona, via dell' Universita n. 44. Un foglio aperto di 4 pagine a quattro
colonne. Associazione per un anno it. L. 3,50; per un semestre L. %;per
un trimestre L. 1,30.

Coraggiosamente e validamente difende gl'in- e offese alia religione, dovrebbe opporsi una di-

teressi religiosi questo periodico palermitano. E fesa ancor essa quolidiana. Gli auguriamo dun-

scritto bene, ha molta sveltezza nelle forme, ot- que che 1'aderenza dei buoni cattolici di quella

tima scelta di materia , e molto buon giudizio. si religiosa penisola permetta utt'Amico della Re

II solo difetlo che notiamo si e di uscire alia ligione di portare ogni d\ i suoi conforti e i suoi

luce una sola volta per settimana. Ci pare che consign in seno alle famiglie cristiane.

in una cilta OYC vengono stampali ogni di assalti

ANONIMO Brevi cenni intorno la solennita del Corpus Domini, e la festa del

SS. Cuore di Gesu, con pratiche divote per santificarle degnamente. To-

rino 1866, Pietro di G. Marietti, tipografo pontificio. Un opusc. in 32. di

pag. 95.

Brevi lezioni sopra alcuni tratti della vita della venerabile Serva di Dio?

Anna Maria Taigi. Madri di famiglia leggete ed ispiratevi a questo nuovo

esempio. Vicenza 1866, tipografia vescovile diG. Staider. Un opusc. in 16.

dipag. 80.



BIBL10GRAFIA 87

ANONIMO Docurnenti alle Madri cristiane. Pisa 1866, tip. dl Letturs cat-

loliche, direttada Gio. Alisi. Un opusc. in 16. dipag. 11.

Tutlochc queslo libriccino sia di poche pagine, fresco dagli studii legal! di Pisa. Oh 1 riccvasi

pare il trovammo pieno di savii amtnaeslrameQ- egli i nostri congratulamenti si per questo, couie

U, e scrilto con si affettuosa e graziosa penna per altri scritti da lui posti alia luce* e 1'ingegno

che lo pregiammo assai. Ma molto piu ce ne creb- suo e la sua piela consacri al bene dei suoi con-

be la slima, quando venimmo per caso a sapere cilladini, con sempre nuovi e appropriati lavori.

ehe esso avea per autore un giovane, uscito di

- I beni del Clero. Firenze 1866, tip. Toscana, diretta da A. Antonelli, via

delle Belle Donne n. 9. Un opusc. in 8. di pag. 16.

La rivoluzione vuol arricchirsi dei beni della pina. Ma pure se la rivoluzione ruba, non vuol

Chiesa: e per farlo tutli i molivi per lei son esser delta ladra : e quindi pone innanzi pretesti

buoni. Alia giuslizia, al dritlo ,
alia pieta, alia e sofismi a suo modo. Alcuni di cotali pretesti

civilta, al vantaggio vero del popolo non guar- dileguansi con molte evident! ragioni da questa

da : se vi guardasse cesserebbe di far quella ra- dotta dissertazione.

- La questione del Seminario di Bergamo, ventilata da un prete bergama-
sco. Bergamo alta cilta 1866, presso Carlo Colombo libraio editore. Un

opusc. in 16. di pag. 77.

I torti sofferli dal Seminario di Bergamo sono po, non piu a una diocesi sola ma a tulle le dio-

a un dipresso i medesimi di quelli sofferli dalla cesi si mira, ne tratlasi 1'interesse d'un clero solo,

piu gran parle dei Seminarii d'ltalia: cosicche ma di tulli i cleri d'llalla. In quanlo al cessare

leggendo nclla prima parte di queslo libretto la il danno, questo libro non pu6 giovare : perche

storia della chiusnra fattasene ci e paruto di leg- ora si perseguita nel clero la Chiesa, senza ne

gere 1'applicazione d'un disegno generale, con- ragioni, ne prelesli ,
anzi smesse tulte le appa-

cepilo da una menle sola e applicato nella for- renze di moderazione e di legalita. Ma gio\era

ma stessa da molti agenti. Quindi tutto il ri- come nobile protestazione della giustizia offesa ,

manenle del librello ha un interesse universale perche il sentimenlo del giusto e del drilto non

poiche si dove si moslrano le cousegueiizc, si si eslingua al tulto nei cuori italiani.

dove si discute il drilto, si dove si svela lo sco-

La vera luce del popolo nelle lenebre della Civilta Moderna. Italia 1866.

Un vol. in 32. di pag. 235.

In quindici Conferenze tra un Liberate e un clii ha giovani da preservare dal tristo pericolo

Massone discorresi delle origini , dello scopo ,
di farsi ascrivere a- lal setta, lo faccia loro leg-

degli svolgimenti, delle opere, delle dotlrine e gere e medilare. Ci duole che non possiamo dire

dei frulli della Massoneria in Europa. Le prin- dove si venda, perehe non vi e sul libro indizio

cipali nolizie e le principal! idee che in libri di veruno di luogo, ne di stumperia, buona grazia

maggior mole, nostrali eforeslieri, si conlengono dei Massoni che non perdonano a chi dice male

sopra questa maleria
,

si veggono qui compen- di loro. Ma speriamo che i librari caltolici e ze-

diale e quasi condensale. Chi voglia aver con- lanli lo facciano uscire da quesla oscurita , e

tezza sufficient di lullo il male che la Masso- cooperino a propagarlo.

neria cova nel suo seno , legga queslo libro ;

- Memoria della vita di Marietta Della Vecchia, descritta da N. N. Roma,
coi tipi della Civilta Cattolica 1866. Un opusc. in 16. di pag. 28.

- Memorie consolanti sulla Congregazione del SS. ed Iraraacolato Cuore di

Maria, eretta nella chiesa di S. Maria della Vittoria in Milano, ed aggre-

gata airArciconfraternita di Parigi, nella cliiesa di nostra Signora delle

Vittorie. Prima distribuz'one. Milano 1866, presso Seraf.no Maiocchif li-

braio-editore, via del Bocchetto n. 3. Un opusc. in 8. di pag. 51.

E veramenle consolante il vcdere destarsi in Iri argomenli : leniamoci a due soltanto. II pri-
ilalia una si santa gara di promuovere la devo- mo e la Congregazione del Cuore Immacolato di

-/.ione verso Maria Santissima in quesli lempi di Maria per la conversione dei peccatori, la quale

perversione e di miscredenza. Lasciamone gli al- si stabilise* dove non era, e dov' era si allarga
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e s'infuoca di nuovo zelo. II secondo sono i N. S. delle Vittorie ed i Gigli di Maria. II libro

motti periodici, dedicati unicamente alle glorie qui annunziato cresce questa lista. Esso ci parla

di Maria SSma, come sono i seguenti : II Serto della Confraternita del Sacro Cuore di Maria esi-

di Maria, il Giardlnelto di Maria , la Vergine , stente in Milano, e iiorente di fede e di pratiche

laFiglia dell' Immacolata, i Fiori Mariani, il affettuose, e ci offre un nuovo periodico in que-

Cuor di Maria, la Stella dell'Umbria, I'Eco di ste stesse Memorie.

ANONIMO Sette verselti,tolti dalCapo Quarto del Deuteronomio, riprodotti

in trenta diversi idiomi, nei caratteri di ciascuno, dalle officine tipogra-

fiche di Propaganda, ed offerli al sommo Pontefice Pio IX, in occasio-

ne che la Santita. Sua degnava personalmente visitarle, il di 23 Maggio
1866. Un opusc. in 4. di pag. XXX.

La tipografla di Propaganda e stata sempre ri- queslo libro, stampato a Tarii colori, e merite-

nomata per la ricchezza dei tipi , specialmente vole di lode per la correttezza
, per lo nilore, e

oriental!, che essa possedeva, e che spesso essa pel guslo della impressione. Esso venne offerto

medesima faceva per la prima volta incidere nei dal cav. Marietti, in nome della tipografla da lui

punzoni, che poscia li propagavano per 1'Europa. dirella, alia Santita di soslro Signore Papa Pio IX,

Un picciolo, ma pur cospicuo saggio di quelli il giorno ahe si degno di visitare quelle officine,

che ora trovansi in delta tipografla e dato in ristorale di fresco, e di nuove macchine arricchite.

A. P. E. La Gappelletta della Carpana, Carme. Piacenza, tlpografia Tede-

schi 1866. Un opusc. in 8. di pag. 24.
- II Pelpi, Cantica del G. A. E. P. Piacenza, tip. del fratelli Bertola 1866.

Un opusc. in 8. di pag. 64.

Sambuceto. Lettera in terza rima di A. E. Piacenza} tip. dei fratelli Ber-

tola 1865. Un opusc. in 8. dipag. 28.

In tutti e Ire quesli componimenti in terza ri- giare, e uno spirilo sinceramente pio nello scrit-

ma abbiamo scorto un amor grande e sincero del tore. V ha qui e cola Iralti di bella poesia, e

loco natio, una facilita non comune di verseg- squarci pieni di affettuosi sentimenti.

BARBARO GIUSEPPE Tribute di riconoscenza e d'affetto alia memoria di

Gaspare Luigi dottor Gaspari, latisanense. Trieste 1866, L. Herrmanstor-

fer, tip. edit. Un opusc. in 8. dipag. 16.

BARBERI ANDREA 11 di 21 Giugno 1866, anniversario della Goronazione di

nostro Signore Papa Pio IX. Inno dell' avvocato cav. Andrea Barberi,

collaterale eraerito del Gampidoglio e socio di varie accademie. Un opusc.
in 8. dipag. VII.

BELLI GIUSEPPE GIOACCHINO Poesie inedite di Giuseppe Gioacchino Belli

romano. Roma, tipografia Salmucci 1866. Vol. terzo in 16. dipag. 399.

Esce alia luce il terzo volume di queste poe- v' ha componimenti pieni di vera poesia ;
so-

sie, le quali sono parte in toscano, parte in ro- praltutto nei genere satirico e burlesco.

manesco. In tutti e tre i volumi, flnora stampati,

BELLONI GIOVANNI La verita, poemetto in quattro canti, scritto in Somrna
vesuviana 1'Ottobre 1865, da Giovanni Belloni, coll' aggiunta di sonetti

ed altro, tutto dedicate a Maria. Napoli 1866, stabilimento tipografico

degli scienziati, letterati ed arlisti. Un vol. in 8. dipag. 182.

BERCHIALLA VINCENZO G. Discorso per la festa della santa Infanzia, reci-

tato nella Cattedrale di Fossano da Yincenzo G. Berchialla, prof, di Teo-

logia. Torino, Pietro di G. Marietti tipoqrafo pontificio 1866. Un opusc
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BERSANI ANGELO 11 Sacramento del matrimonio. Istruzioni catechLstiche

estratte dal periodico : // Buon Pastore. Lodi, lipografia vescovile Casuo-

la 1866. Vn opusc. in 16." dipag. 81.

E bene che quei che vogliono accasarsi sappiano cristiana devozione. Le Islruzioni del ch. Bersani

quale sia la legislazione della Chiesa intorno a sono acconce a tal fine: perche brevi, chiaramcnle

questo Sacramento, afflnche non si espongano a espole, e di buona dottrina.

pericoli d' invalidita, e vi si preparino con vera

BOMBELLI ROCCO Studii filologico-critici sulla genesi, forma e valore delle

lettere dell' Alfabeto italiaiio, per Rocco Bombelli romano. Roma 1866,

tip. e libr. poliglotta de Propaganda fide. Un vol. in 16. di pag. 172 con

tavole.

Scmbra tenue 1' argomenlo propostosi a svol- gali , e librare opinion! opposte ,
ed esaminare

gere dal ch. sig. Bombelli. Pokhe qual materia monumenli di difficile intelligenza. Nel quale la-

a dotlo scriltore possono a prima vista offrire le voro il Bombelli e riuscilo egregiamente, merce

lettere dell'alfabelo italiano? Eppure chi legge una gran dose di buon senso che I'ha.condotto

questi Sludii trovera che 1' ingegno suo e la sua ad esser prudente nei giudizii, e parco nella scel-

erudizione hanno saputo allargar tanlo quel te- ta; e merce 1'arte che possiede di saper col buono

ma, da costituirne un libro, quanto crudilo, altret- stile rendere amene le discussion! piu intralciate.

lanto interessante e diremo eziandio ameno. Poi- Noi ce ne compiacciamo col giovine scrittore , e

che avendo egli volulo indagare di ogni lettera speriamo che dall'accoglienza che egli vedra falta

1'origine storica, le trasformazioni graflche, il va- a questi primi frutti del suo ingegno e del suo

lore fonico
,
T ulilila pratica, e 1'uso epigraflco, studio, pigliera lena a scrivere nuovi libri in ser-

ha dovuto entrare in disquisizioni sotlili sopra vigio della patria nostra letteratura.

argomenti svariatissimi, e sciogliere nodi inlri-

BUONARROTI (IL) Scritti sopra le arti e le letlere, raccolte per cura di Ben-

venuto Gasparoni. Volume terzo (primo della nuova serie). Roma 1866,

tlpogr. delle Scienze matematiche efisiche, via lata n. 211 A. Quaderni 3,

Gennaio, Febbraio e Marzo 1866, in 8. di pag. 76.

Solto il nome di Buonarroti pubblicasi da varii cipale d' illustrate le arti e le leltere, spezialmenle

anni in Roma, per cura del sig. Benvenuto Ga- in quanto concerne Roma noslra. Si pubblica a

sparoni, una periodica Raccolta mensile di scrilli quaderni mensili, non minori di due fogli di stani-

varii, concernenti le belle Arti e le Lettere, tolti pa, di sesto d'un oltavo grande. 11 prezzo di cia-

da antichi o fornili da moderni scriltori. Molta scun quaderno e di bal. 20. Le soscrizioni obbli-

cura nella scelta della maleria, stile grazioso e gano per un anno, e si ricevono in Roma nella

corretlo , buon gusto , e varieta grande : quest! tipografia delle Scienze matematiche e fisiche in

sono i pregi che raccomandano al pubblico piu Via Lata, n. 211 A.

colto queslo Periodico. Esso ha per iscopo prin-

CANGER FERDINANDO II Mese di Maggio. La divina parola nel mistero. del-

I'lmmacolato Concepimento di M. V., pensieri e pratiche pel corso di un

mese, proposte da F. C., d. C. d. G. Napoli 1866, per cura degli Editori

del giornaleL'Eco, con appendice originate I Gigli a Maria. Un vol. in 16.

dipag. 112.

II mistero dell' Immacolala e rivelato al mondo consueto di assegnare a ciascun giorno una me-

dalla parola di Dio, prima nelle profezie, poscia ditazione. Or quesle trentuna meditadizione hanno
nei simboli, flnalmente nella decisione domma- per soggelto loro la Vergine Immacolala, e pre-

lica, fattane dal sommo PonteQce Pio IX. Svol- sentano a considerare i document! principali della

gere adunque questa parola, profetica, simbolica rivelazione sopra tal punto: ma in modo capace
e dommatica, val quanto il far comprenrtere i a persuadere ogni persona, e con sentimento di

fondamenti di questa dottrina, che costituisce per molla devozione. E un ottimo libretto , il quale

tutti i cattolici un articolo di fede. Cio ban fatto puo service di utile islruzione ,
anche dopo il

leologi chiarissimi in libri dolti: cio fa ora 1'au- mese di Meggio, per chi voglia conoscere sopra

tore di questo libretto in un libro devolo. Egli quali argomenli si fondi il fatto di questa defi-

vuol dare una guida per consecrare il mese di nizione dommatica.

Maggio a Maria SSma : e cosl segue il metodo
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CASSINI FRANCESCO DA PERINALDO Opere varie intorno alia Terra Santa,

stampate in Geneva e in Roma dal 1855 al 1864.

II p. Francesco da Perinaldo non ha scrillo un tutlo, ognuno di questi libri ha notizie, rifles-

libro solo, ma ha veramente fornito una picciola sioni e rispetli suoi proprii e svariali. Quindi

hiblioteca intorno alia Terra Santa. II tempo non possiaino giustamente asseverare che fra gli scrit

treve che egli vi ha dimorato, lo ha tutto speso tori, i quali hanno in queslo ultimo periodo 110-

ad osservare, a sludiare, a comparare, a notare. stro illustrato la Paiestina, il piu fecondo e il piu

Nulla 6 sfuggito alle sue ricerche, e d'ogni cosa vario e certamenle il p. Francesco Cassini da

ha saputo fare tesoro. Cosl egli ha poluto com- Perinaldo. Al che si aggiunga il pregio d' uno

pilare la storia antica e moderna di quei sanli stile collo, 1'arte non comune di raccontare con

luoghi: ha potato diligentemento descrivere la grazia; e Onalmente spirit! caldi e vivaci di pro-

topografia di tutti i Santuarii che il crislianesimo fonda venerazione verso quei luoghi santlficati

Ti venera; ha poluto narrare i costumi, !e selle, dalla presenza del nostro divin Redentore. Tutli

i riti delle varie popolazioni che Ti dimorano. i libri dunque del p. Francesco sono per molti

Ne s' e contentato di uno aspetlo solo in cia- casi pregevolissimi, e fanno onore non solo alia

scuna cosa: ma ha cercato di abbracciarne molti, sua piela, al suo ingegno ed alia sua operosita,

per renders! appunto accetto a molti. Quindi per ma eziandio all'Ordine minoritico, i cui flgliuoli

ie persone dolte ha scelto la forma di storia; per corrispondono cosi bene alia missione loro affidata.

le curiose quella di viaggio; per Ie divote quella dalla Provvidenza di essere gli amorosi custodi,

di guida ascelica : per le indifferent! quella di e gli zelanli aposloli della Terra Santa. Diamo

letlere. Ne si creda che in tanta varieta di forme qui i titoli dei varii libri , 'starapati finora da*

egli non faccia che ripelere se stesso: poiche salvo ch. p. Francesco da Perinaldo.

il fondo che necessariamenle e lo stesso da per

Breve cenno delle Religion!, delle sette, dei Riti e dei costumi che si pro-

fessano, che serpeggiano, che si praticano, e che sono inuso trai conft-

ni chechiudono lacustodia minoritica della Terra Santa, del padre Fran-

cesco Cassim da Perinaldo, deli'Ordine dei Minori Rifonnati, visitante di

Terra Santa. Geneva, co' tipi del R. I. de' Sordo-muti 1855. Volume unico

in 8. dipag. 419.

Epistole e Colloquii su Terra Santa, del padre Francesco Cassim da Peri-

naldo, deli'Ordine dei Minori Riformati visitante di Terra Santa. In due

decadi. Genova, co' tipi del R. I. de' Sordo-muli 1855. Un vol. in 8. d*

pag. 816.

Guida del Pellegrino divoto in Terra Santa. Roma, stabil. tip. di G. A ,

Berlinelli 1856. Un vol. in 32. dipag. 235.

La Terra Santa, descriita dal padre Francesco Cassini da Perinaldo, del-

i'Ordine dei Minori Riformati, visitante di Terra Santa, dedicata a sua sa-

cra real Maesta Ferdinando II, re del regno delle Due Sicilie e Gerusa-

lemnie ecc. ecc. Genova, dai fratelli Ferrando 1855. Tre vohimi in 8. di

pag. 448, 495, 480.
- Pensieri e riflessioni di un pellegrino sulla Terra Santa e su Roma. Roma,

stabil. tipogr. di G. A. Berlinelli 1856. Unvol. in 16. dipag. 187.

Storia di Gerusaiemme, corredata di un compendio delle principali vicen-

de dei re e dei principi di Giuda, della guerra giudaica e delle crociate,

con un'appendice delle esultazioni e dei gemiti, delle promesse e delle

minacce dei veggenti di Dio sulla santa e deicida citta, per amore e stu-

dio del padre Francesco Cassini da Perinaldo, francescano di Terra Santa,

dedicata a sua Altezza imperiale, Ferdinando Massimiliano arciduca d'Au-

stria ecc. Roma, stabilimento tipografico di G. A. Bertinelli 1857. Due vo-

lume in 8. dipag. XVI-480, 416.

Un viaggio in Terra Santa, colla descrizione di tutte le pellegrinazioni clie

soglionsi praticare infra 1'anno dai padri Francescani ai priocipali san-
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luarii della Giudea e Galilea ;
dolci rimembranze del P. Francesco Cassi-

ni da Perinaldo, Minore Riformato. Genova, tipografia del R. I. de' Sordo-

Muti 1864. Un vol. in 8. di pag. 572.

eiAMPI IGNAZIO La citta Etrusca, discorso dell'avvocato Ignazio Giampl.

Roma, tipogr, delle Belle Arti 1866. Un opusc. in 8. di pag. 162.

Collochiamo questo Discorso fra le scritture piu parte esso ricava direttamenle dai monument! e-

truschi, tutlora superstiti, e in parle le inferisce

dai romani, dove in quest! possa ragionevolmen-

te dimostrare una continuazione delle tradizioni

etrusche. E col medesimo metodo tratta degli usi

cittadini , come a dire de' conviti, do' funerali,

delle sepollure, della danza, de'giuochi e delle

rappresentanze teatrali. E certo , se le memorie

che aduna sopra quest! soggelti posson parere

alquanto scarse per se, e alcune forse un po dub-

hie, considerata nondimeno la lontanauza dei

tempi e la loro alta import anza areheologica,

devono esser tenute in conto di preziosissime.

Finalmente tocca delle art!, che sono cosi gran

segno della coltura di un popolo. E che gli E-

iruschi fossero veramente pcrvenuti ad un alto

grado di perfezione in ogni opera d'arte, ei lo di-

mostra pe' moiteplici monument!, che sono stall

ritrovati no' loro piu antichi sepolcri, e danno a

conoscere, o sia per la mated a o sia per 1' ar-

tifizio, quanto fosse squisita, sin da tempi anti-

cliissiini, la civilta di que' popoli.

erudite e piu piene, uscite dalla colta penna del

<~hiaro avvocato romano Ignazio Ciampi. Egli si

proposto d' illustrare, per quanto lo consente

la scarsezza de' monument! ,
la civilta etrusca,

la quale oggimai niuno puo dubitare che non

sia antichissima e origiuariamente italiana. Det-

to adnnque brevemente de' primi abitatori della

penisola, conforme le piu probabili opinioni, e

delle vicissitudini, alle quali dovettero essi sog-

giacere, o sia pe' cataclismi dl cui ci porge i

vestigi il nostro suolo, o sia per le incursion! di

altri popoli venuti a disturbarneli
;
entra piu di

proposito a ragionare delle loro citta antichissi-

me, non solo per cio che riguarda la materiale

coslruzione, ma anche per cio che se ne cono-

sce o se ne puo argomentare a rispelto della vi-

ta e degli usi cittadini. E quanto alia custruzio-

ne materiale, discorso ampiamente de' riti del-

la fondazione, nu divisa i principal! compartimen-

ii, la foggia delle mura e delle porte, la dispo-

sizione dell'acropoli e Qnalmente !' architettura

degli edifuii piu cospicui. Le quali notizie in

CICCOL1NI STEFANO Intorno a Domenico Savelli
,
Gardinaie Diacono di

S. Maria in Aquiro, breve comentarlo dell'abate Stefano Ciccolini. Roma,
tipogr. Monaldi 1865. Un opusc. in 4. dipag. 41.

Omai s'approssimailsecondo anno dacche mori giuridiche, pole rendere alia Santa Sede segna-

yiamente in Roma I'Eminentissimo Cardinale Do- lati servigi, ed averne rimunerazione di onori e

menico Savelli, nato in Corsica d' illustre pro- di cariche ancor somme. Della sua famiglia, della

sapia, discendente dai famosi Savelli di Roma, sua vita, dei suoi merit! parla condegnamente in

Consecrato alia Chiesa il suo non comune inge- nobile stile il ch. sig. Ciccolini in questo Com-

gno e il nobile corredo di scienze, specialmenle mentario.

G1NUZZI MARCANTONIO Canzone a S. Caterina da Siena, di Marcantonio Ci-

nuzzi fra gli accademici introuati lo Scacciato. Siena 1866, tipogr. Sordo-
muti di L. Lazzeri. Un opusc. in 8. di pag. 14.

Marcantonio Cinuzzi nacque in Siena il 1503,
e vi mori, secondo che 1' Ab. De Angelis afferma,
icl 1590. Fu colto ma non pio poeta: tomato a

-:ensi cristiani scrisse molle odi sacre. L' una dl

esse e questa , giaciuta finora inedita. E fattura

DA BRONTE FELICE M. I trionfi della Chiesa nella presenle persecuzione,
due parole di conforttf del P. Felice Maria da Bronte, Cappuccino. Cata-
nia 1866, tipogr. di Vincenzo Metitiero, largo della Merce, casa del signor
B. Florio n. 227. Un opusc. in 16. di pag. 29.

Dalla persecuzione che ora si muove sventu- ultimo di tale persecuzione, il quale non e nolo
ratamente alia Chiesa,!a divina Provvidenza trae, che a Dio: flu d' ora possono indicarsi molt! dei

conforme alia sna consueta economia , il trionfo vanlaggi supremi riportati dalla Chiesa. II p. Fe-
dHa Ghiesa medesima. Lasciamo da banda il fine lice Da Bronte ne indica alcuni, che sono troppo

dell'eta decrepita; ed e una vita in versi lirici

della insigne vergine S. Caterina da Siena. Quan-
to a poesia e molto fredda: quanto a stile e corret-

ta: quanto a pieta e plena di santi affetti.
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chiariti con maggior evidenza, le conversioni di

tanti protestanti, I'esernpio splendidissimo di co-

stanza dato dall' altezza della sua cattedra dal Re-

gnante Pontcfice: tutte queste sono vere viltorie

della Chiesa
,
viltorie che porteranno nei popoli

frutti amplissimi di vita eterna.

manifesti: la concordia dell' Episcopate, la co-

stanza del Clero cattolico fra tanti martirii, i mille

scrittori che ban consecrate la loro penna a ser-

vigio della religione, 1'ossequio cresciuto verso

il Somrao Ponlefice, gli atti eroici di annegazione

e disacrificii fatti da tanti giovani, e da tante fa-

miglie, i diritti spirituali e temporal! del Papato

D' AVANZO BARTOLOMMEO Diocesi di Galvi e Teano e Castellaneta. Sul na-

turalismo moderno .e sue perverse conseguenze. Lettera pastorale. Un

opusc. in 8. di pag. 41; 1865.

DE ROSSI GIO. BATTISTA -- Esame archeologico e critico della Storia di

S. Calisto, narrata nel libro nono de' FILOSOFUMEM. Nei Bullettino di Ar-

cheologia eristiana, anno IV, numero 1 e 2, 1866.

tanla evidenza la falsita degli aggravii, i quali

non altrp che odio e mal talento contro a Ca-

listo, suggeri a quell' antico scrittore, che oggi-

mai non potrebbero piu ripetersi senza taccia d'i-

gnoranza. Ma se la questione potea avere luine

maggiore, questo lume 1'ha recato il chiarissimo

archeologo, cav. Giov. Battista De Rossi , dedu-

cendo dalla scienza delle anlichita cristiane nuovi

ed efflcacissimi argomenti, o sia per convincere

di falsita il calunniatore, o sia per ispiegare i fatti

che tornano a maggior gloria del calunniato Pon-

teflce. Noi aspelteremo che la traltazione sia con-

dolta al suo termine ,
e allora ci sari forse con-

cesso di darne ai nostri lettori una conlezza piu

esatta.

II glorioso S. Calisto, uno de' piu grandi ed

invitti Ponteflci della Chiesa romana, 6 obbielto

di gravissime accuse nell' opera da pochi anni

scoperta, intitolata de' Filosofumeni. Quelle ac-

cuse in parle riguardano la Yita privata del Santo,

innanzi che fosse innalzato alia dignita ponlifi-

cia, ed in parle la dirittura della sua fede e la

custodia della disciplina cctlesiaslica. I prote-

stanti ed altre generazioui d' increduli , hanno

creduto di aver troyato in queste memorie un

nuoyo argomento contro il PontiQcato romano ;

e non e a dire quanlo rumore ne abbian menato

nelle loro scritture. Ma la verita pur si e aperta

la yia, non ostante la lontananza de' tempi. Lc

dottissime apologie del Dollinger, del Cruice, del

P. Armellini e del Le Hir hanno fatla rilevare con

D1NI FRANCESCO Alia venerala memoria di Ferdinando Sestini, dottore di

Teologia e protonotario apostolico, arciprete della cattedrale di Colle di

Valdelsa, per gratitudine di discepolo, Francesco Dini. Firenze 1866, tip.

delle Murate. Un opusc. in 8. di pag. 10.

FERRERI CARLO La Cattedra di S. Pietro proposta allo studio ed ossequio
dei fedeli in quaranta giorni di istruzioni

,
cenni storici e pie letture del

sacerdote prof. Carlo Ferreri. Seconda edizione riveduta dall'Autoree

migliorata. Milano, tip. e lib. arcivesc ovile, ditta Boniardi-Pogliani di Er-

menegildo Besozzi 1866. Un vol. in 8. di pag. 415.

FRANC10TTI CESARE 11 giovanetto cristiano, del P. Cesare Franciotti della

Congreg. della Madre di Dio, con 1'agginnta di un' esortazione ai padri e

alle madri cristiane, del P. Girolarao Balbani della stessa Congregazione.
Seconda ediz. di questa tipografia. Prato

,
dalla tip. Guasli 1866. Un

vol. in 32. di pag. 286.

qual punto, che e il piii grave dei loro doveri,

offre tutti gli aiuli prattici piu necessarii , par-

lando della confessione, della comunione, della

messa, delle preghiere e cos'i via via. Lo ripe-

tiamo: questo librettino e veramente un piccolo

tesoretto pei fanciulli ,
il piu caro regalo che

possa lor farsi da genitori che li amino davvero.

Benedetto chi ebbe I'idea di ristaroparlo !

Oh che caro libriccino e cotesto ! Esso e diretto

ai giovanetti di prima eta, e scritto tulto per

loro. Mira ad istillar nei teneri loro cuori f a-

mor della piela e della yirtu : oCfre insegnamenti
e consigli attissimi a preservarli da' pericoli.

insegna loro come debbano comportarsi yerso i

ioro genitori , verso i parenti , yerso i maestri,

verso i compagni e soprattutto verso Pio. Nel
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FRANCO GIO. GIUSEPPE Sei racconti di Gio. Giuseppe Franco d. C. d. G.^

Terza edizione migliorata dall'Autore. Roma, uffizlo della Civilta Cattoli-

ca, via del Gesu n. 61, 1866. Due vol. in 8. di pag. 340, 288.

Qucsti Racconli , piii volte stampati sparsa- dialoghi; ne vi si trova alcun capilolo die lion

mentc, alcuni gia pubblicati nella Civilta Cat- present! una nuova scena, come ora si sttol dire,

lolica, tradotti e rilradotli in Francia e altrove, interessante. Non sono scritli pei fanciullini, ma

abbiamo voluto raccogliere insieme , per darne pei letlori adulti di ogni classe , specialmente

una edizione correlta nel tcslo, e ultimata di tutto pei giovani e per le donzelle, che in quesli tem-

punto dallo stesso Autore. .pi vanno esposti a mille tranelli, e qui con di-

Ci e parso che non dovrebbe una cosi sva- letto impareranno a conoscerli e schivarli. Allo

riata raccolta riuscire inutile ne discara agli Ua- madri di famiglia e allc signore in generate rac-

liani. Non vi e pagina che non contenga qual- comandiamo particolarmente le Cospiralrici ,
il

che ulile insegnamento di religione o di morale quale racconto fu per loro scritta appositamente,

o di politica cristiana, opportuno ai tempi cor- e sappiamo che da moltc fu letto gia con van-

renti: e intanto la gravita delle dotlrine e co- taggio insieme e con piacere.

perta dai flori delle descrizioni ,
dei costumi, dei

FRANCO SECONDO Sugli affari present!, lettere tre alia nob. donna marche-

sa N. N.; del R. P. Secondo Franco d. C. d. G.. Seconda edizione. Vene-

zia, Perm 1866. Un vol. in 16. dipag. 80.

Di queste preziose Leltere demmo un cenno , guida pratica per trattare saviamente col mondo

quando apparvero la prima volla, anonime. Ora intorno alle questioni politico religiose, a prov-

non ci maravigliamo punlo di vederle col nome vedersi di questa seconda edizione. Essa e van-

e con tal nome : giacche sono degnissime di taggiata salla prima, in quanto e benissimo slain

portarlo in fronte. Nulla aggiugneremo alle cose pata , e la materia vi viene dislribulta in capi

delte gia (Ser. VI, vol. Ill, pag. 725): solo in- con titoli che indicano la contenenza, e coll'in-

vitiamo le signore cristiane, che desiderano una dice per ritrovare le trattazioni particolari.

GASPARONI BENVENUTO Vedi Buonarroti.

GAUME L'Acqua santa nel secolo decimonono, per Monsignor Gaume, pro-
tonotario apostolico, versione dal francese per un sacerdote pratese. Pra-

to, tip. Guasli 1866. Un vol. in 16. dipag. 264.

Anlichissimo nella Chlesa e 1' uso dell' Acqua cazione del rito, 1'uso fattone costantemcnte daf

benedetta : e i cristiani piu ferventi 1' ebbero fedeli, i beneflcii ricevutine, 1'approvazione della

sempre e 1'hanno tultavia in gran pregio. Ma Chiesa, 1'obbligo che abbiamo di usarne ancor

quanti ve ne ha che poco la curano ? Quanti an- noi. II tema adunque vi e largamente e com-

corache se ne beffano, come di osservanza ya- piutamente svolto, e puo dirsi che nulla lascia

na, di bigotlismo superstizioso ? Per quelli e per a desiderare da chi volesse per sua istruzione ed

questi e scrilto dal ch. Monsig. Gaume queslo H- edificazione conoscere che cosa sia nella Chiesu-

bro, che ora stampasi volgarizzato. Egli da I'o- 1'Acqua santa.

rigine storica di questa pia pratica, la signifi-

GORI FABIO Delle vere sorgenti dell'acqua Marcia e delle altre acque allac-

ciale dai Romani, presso le vie Valeria e Sublacense, per condurle nella

Metropoli, e del modo di restiluirle a beneficio della citta e campagna di

Roma, colle notizie storiche ed anliquarie delle popolazioni e ville situa-

te tra le fonti dell'Aniene e della Claudia
,
trattato di Fabio Gori

, presi-

dente della sezione filologico-storica della pontificia Accademia della

Concezione e socio dell' istituto di Gorrispondenza archeologica. Roma,
tip. delte Belle Arti 1866. Un vol. in 8. di pag. 107.

GONDON G1ULIO Conversione di centocinquanta Ministri anglicani, membri
delle Universita inglesi, ed altre persone di rlguardo ,

con notizie sui si-

gnori Newman, Ward e Oakeley, opera di Giulio Gondon, volta in ita-

liano per cura del sac. Luigi Marigliano, sulla seconda edizione francese,

riveduta ed accresciuta. Napolif stab. tip. di F. Vitale, Largo Regina coe-

li, 2 e 4, 1866, Un vol. in 16. di pag. 176.
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GONDULAE IOANNIS FRANCISCI loannis Francisci Gondulae patricii ragusini

Osmanides, a Blasio e baronibus Ghetaldi, eius conterraneo, latinis versi-

bus expressa. Venetiis 1865, typis Gaspari Impr. Un volume in 4. di pa~

gine XVII, 219.

V argomento di questo poema e atlinto dalla

guerra, combattuta da Sigismondo HI re di Po-

Ionia coatro i Turchi, e compiuta colla vittoria

di qucl glorioso monarca, e colla morte del gran

sultano Oso-ano I, assassinate da' suoi Giaiiuiz-

zerinel 1622. II suo autore lo scrisse in lingua

illirica, comprendendolo in vcuti canti. Ma dopo

la sua morte , che accadde nel 1638
, contando

appena cinqnant'anni, non fu possibile ritrovare i

canti XIV e XV, o che egli non li avesse com-

posti, o piu probabilmente che si fossero smar-

riti. Li suppli non pertanto, e come dicono gli

intendenti di quella lingua, con molta felicita,

Pietro Ignazio Sorgo, pronipote dell'Auiore; e

flnalmente con coteslo supplement fu tutto il

poema pubblicato la prima volta in Ragusa ,

1'anno 1826, ed una seconda volta in Zagabrla

I'anno 1841. II padre Appendini delle scuole Pie

ne die un giudizio assai favorevole, netle sue

Notizie istorico-critiche sulle antichita , sto-

ria e letteralura de' Ragusei. Esso esamina la

forma, lo stile, 1' effetto poetico di queslo lavo-

ro
;

e bencLe gli nieghi la qualila di poema e-

pico propriamente delto, die i'autore al certo non

si propose di fare, e ne faccia rilevare alcuni

dif etti, piu forse imputabili al tempo o all
1

ia-

dole delta nazione, vi riconoscc pero di singolari

bellezze, per le quali merita di esser locate fra

i migliori inonumenti delta poesia illirica. II chia-

ro traduttore
,
die e pur esso un pronipote del

Poela, per rendere piu universale quest'opera del

suo glorioso antenato, si e consigllato di voltar-

la in versi eroici latini, come gia aveva aTuto

1'onore di due versioni italiane, 1' una in versi

sciolti, e 1'altra in ottlva rima. Noi non possia-

mo fame il paragone col testo originale ;
ma

certo di grandi difflcolla gli e tonvenuto sor-

montare, avendo per istrumento una lingua che

e per indole e per modo cosi diversa dalla illi-

rica. Nondimeno egli ha saputo maneggiare con

cotanta agevotezza 1'esainetro latino, che ben po-

co si seute la servilu dovuta patire degli altrui

pensieri e dell' altrui linguaggio.

R1LTSCHS DE LA GRANGE Gil ultimi giorni di Gerusalemme
,
racconto di

Antonietta Klitsche de la Grange. Roma, tip. e lib. poliglotta di propa-

ganda Fide 1866. Un vol. in 8. dipag. 163.

E queslo un Racconlo veramente storico, seb-

bene fiorilo di flnzione e di poesia : pero il let-

tore assiste agli UHimi giorni di Gerusalemme ,

secondo li narra lo sloriogrufo di quella famosa

catastrofe, Flavio Giuseppe. Due o tre scene ben

tralleggiate , vaghe, affettuose, commovenli, in

sullc sponde del mar Morto, intrecciano i primi

nodi di tutta la favola,
;

e questa si va espli-

cando con avvenimenti or pietosi, or truci ncl

campo romano e dentro le mura della cilia as-

sediata; dopo la caduta di Gerusalemme si ri-

LETTURE CATTOLICHE Pubblicazione periodica di Padova. Padova, col lipi

del seminario 1865. II secondo ed il quarto giovedi d'ogni mese si pub-
blica un quaderno di 32 pagine in 16. Un anno d'associazione, che pud
prendersi in Padova alia libreria Massaretti, pagansi per le province vene-

te fior. 1. 50 franco di posla; per gli Stati pontificii sc. 0. 96 ; per le altre

province d' Italia fr. 4.

Nei 50 nnmeri usciti finora alia luce di que- di brevi ma salde polemiche, notizie religiose op-

Slo periodico padovano -abbiamo trovato molta portunamente scelte, piccioli trattatelli per istru-

varieta e opportunita di temi, trattati con ispi- zione, e per un po* di diletto novelle, racconti

rito schiettamente cattolico, e con forme di stile e poesie. Le Letture Caltoliche di Padova merita-

solve felicemente a Roma. L'eroina del romanzo

e uua neoflta cristiana di nobilissimi sensi
;
e

riesce dolce a chi legge il vederla, dopo durissime

prove, divenire felice, senza nulla smeltere del-

1'altezza degli spiriti cristianl. Un tale componi-

mento ci fa aspettare con piacere quello che la

colta Autrice ne promette, 11 navicellaio del Te-

vere : il quale se sara, come ne siam certi, so-

migliante al presente , trovera lieta accoglienza

presso le famiglie virtuose.

molto sufflcienti. Cio che esso vuole anzi tutto si

edi servire agl'interessi religiosi deli'Italia. Quin-

no adunque molta lode, e piu che la lode, il so-

stegno e i'incoraggiamento del buoni.

LICCARO VALENTINO Manuale di predicazione ad uso del clero curato, del

sacerdote Valentino Liccaro
, professore di sacra Scrittura nel seminario
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di Udine ecc. ecc. Venezia, dalla tip. di F. A. Perini ed. 1864-65. Cinque
volumi in 8." di pag. 446, 564, 416, 430, 428.

Nel quaderno 319 alia pag. 89 , lodammo il mo che la prima pane, contenente le Feste del

concetto e 1' csecuzione di questo Manuale cli Signore, e gia conchiusa, e trovasi distribuita in

Predicazione , siccome attissimo a fornire agli quattro volumi, che tutti insieme contano 1836

ecclesiastici ,
e soprattutto ai parrochi ampia e pagine. Delia seconda parte, le Fcsle di Maria,

pronta materia per le loro prediche. Ora dicia- e uscito alia luce il primo volume.

MARCELLO DEL SS. SACRAMENTO Triduo ad onore della santissima Trlnila,

ondeottenere da Maria santissima il suo speciale palrocinio, composto
dal P. Marcello del santissimo Sagramento, trinitario scalzo. Roma,
co

y

tipi deir Osservafore Romano 1866. Un opusc. in 16. di pag. 12.

MAROCCO MAURIZIO Genni slorico-artistici intorno al santuario di N. Don-

na d'Oropa, sui Monti di Biella,pelteol. prof. cav. Maurizio Marocco,col-

legiale onorario nel santuario d'Oropa ecc. ecc. Torino, per Giacinlo

Marielti lip. lib. 1866. Un vol. in 16. dipag. 4H.

Su le Alpi Pennine, aH'allezza di mille e ven- la pieta dei pellegrini, la religione del rito sacro:

lidue metri sul livello del mare, ergesi un San- tulto vi si unisce in un concetto unico e carissimo,

tuario sacro a Maria, che dal fiume Oropa che d'onorar Maria. II ch. teologo Marocco ha preso

gli scorre d'accoslo prende il nome. In quel San- in questo libro a deserivere con colori assai vivi,

tuario raccogliesi ogni sorta di bellezza che piu ma non pero esagerati, questi gran pregi, ed c

forlemente altrae un'anima : 1'alpestre maesla del riuscito a fare non solo un libro divoto , ma

silo, la gr.indiosa mole dell'edifleio, belle opere eziandio un libro di varia e dilettosa istruzione.

d'arte, la sacra tradizione del Santuario, il gusto,

MARTINI ANTONIO II nuovo Testamento di nostro Signore Gesii Cristo, sc-

condo la volgata, tradotto in lingua Haliana da Monsignor Antonio Mar-

tini, arcivescovo di Firenze, colle note del medesimo. Seconda edizione.

Torino, co' tipi di Giacinto Marie tti 1866. Un vol. in 16. dipag. 1286.

MASSINI CARLO Vile dei santi Apostoli ,
del sac. Carlo Massini, precedute

da due dissertazioni d'un sacerdote milanese sugli Apostoli di Ernesto

Renan e sulla Chiesa cattolica. Milano, tipografiae libreria arcivescovile,

ditta Giacomo Agnelli, via S. Margherita, n. 2, 1866. Un vol. in 16. di

pag. LXXl, 166.

Questo e tutto assieme un libro polemico e un menle dei sofismi di queU'Accademico romanziere,
libro storico : un libro dotto e un libro ascetico. e a edificare il loro spirilo delle sante geste de-

Poiche nella prima parte confuta brevemente si gli Apostoli di Gesu Cristo, i quali predicarono

ma molto gagliardamente il nuovo libro di Er- cosi invittamente la dottrina del loro dlvinoMae-

nesto Renan , sugli Aposloli , e nella seconda stro , e fondarono in mezzo al mondo pagano le

parte descrive la vita dei santi Apostoli, uno per Chiese, che furono poscia le madri della Cristia-

uno. Lo raccomandiamo adunque ai nostri letto- nita, diffusa nel mondo universo.

ri, siccome libro attissimo a snebbiare la lor

MEMORIE STORICHE ILLUSTRATE dei Marliri piii celebri nei primi secoli della

Chiesa. Roma, presso gli editori, dispense /.M7.
a Roma 1865-66, stabili-

mento tip. di Giuseppe Via. Corso 387.

Le Memorie storiche illustrate dei Marliri piu e li accompagnano di note illustrative. 1 dolti

celebri nei primi secoli della Chiesa conterranno compilatori di queste Memorie, si propongono di

la storia genuina e il piu che si potrii autentica ritessere colla critica giudiziosa, che non demo -

delle geste e <L-l martirio di quesli eroi del cri- lisce soltanto ma sa anche ediflcare, il racconto

stianesimo. Non soao biograQe ascetiche, pcrche schiello e veritiero di quanto concerne i Santi

mirano soprattutto ad appurare i falti, e a rap- Martiri. Han cominciato , per ragione di devota

presentarli nel loro aspetto storico: non sono gli venerazione, dai Santi Apostoli Pietro e Paolo;

Atti dei Martiri, perche non li danno nudi nudi, seguiteranno colle memorie degli altri Apostoli

ma li fanno prccedere da introduzioni storiche, flniti i quali si terranno per gli altri Martiri al-
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Tulta 1' opera verra compresa in 30 fascicoli.

Ogni fascicolo componesi di circa died fogli di

stampa in 4 a due colonne , e di Ire tavole di

quadri celebri o di monumenli cristiani, ed esce

alia luce alia fine di ciascun mese. Per associarsi

bisogna rivolgersi al sig. Pietro Capobianchi a

Roma, via dell'lmpresa 19. Le associazioni si pa-

gano alia ragione di lire tre e centesimi 25 per

Ogni fascicolo: ma debbon pagars! anticipatamente
di trimestre in trimestre da coloro che dimorano

in Roma, e di semeslre in semeslre dagli allri.

MONIQUET PAOLINO L' Episcopal francais et 1' Encyclique du 8 Decembre

1864, par I'abbe Paulin Moniquet. Paris, ch. Douniol, edileur, 22 rue de

Tournon, 1866. Un vol. in 8. dipag. 160.

Pordine cronologico. Le dieci persecuzioni, tolerate

nei primi quatlro secoli della Chiesa, serviranno

loro per altreltante parti del loro lavoro. Di ognu-

ua di esse racconteranno le origini, e le vicende,

e sotto ciascuna porranno i Martiri di quel tempo.

1 fascicoli usciti flnora alia luce mostrano un la-

voro diligenle, dotto, amorosamente falto; e pro-

mettono che le speranze ingenerate dal program-

ma di associazione saranno sodisfatte appicno.

Ecco ora i patli dell'associazione.

II di 8 Dec. 18Gi, decimo anniversario della

Jeflnizione dommalica dell' Immacolata Concezione

di Maria Santissima, Sua Santita spedi a tulti i

Vescovi della Chiesa Caltolica un' Enciclica ac-

compagnata da un Sillabo di errori condannati.

II Governo francese vieto la promulgazione del

Sillabo, e della parle dommatica dell' Enciclica.

Come si comporlo 1' Episcopalo francese innanzi

a tal divielo? A lal dimanda risponde il libro

del sig. Moniquet. Esso dimostra come tutto 1'Epi-

scopato francese fosse unanime nel riprovare quel

divieto del ministro Baroche, e nelPaderire pie-
namente agl'insegnamenti del Papa. Un tal fatlo,

si consolante per la Chiesa universale, si glorioso

per la Chiesa particolare di Francia, si espressivo

in se medesimo e si fecondo di vantaggi grand!

per 1'avvenire, dovea esser conservalo vivo nella

memoria dei poster!. II libro del Moniquet e il

monumento che il conservera. Esso narra con or-

dine e imparzialila i fatti
,

e raccoglie i docu-

ment! originali che dimoslrano il contegno ser-

bato dall' Episcopato francese.

MRLI DOMENICO I tre modi di santificare il mondo con poca fatica, pro-

posti ai RR. parocchi e sacerdoti dal P. D. Domenico Murli, della Con-

greg. dei RR. PP. Pii Operarii. Napoli, dalla tip. Tizzano, strada Cister-

na dell' Olio n. 45, 1866. Un vol. in 8. dipag. 192.

1 tre modi proposti dal R. P. Murli sono: in-

. rodni-re nelle chiese 1' orazione mentale in co-

mune
, insegnare la dottrina cristiana ai piccoli

ai grandi, e 1'atlendere alia educazione cristiana

dei giovanetti. Di quest! tre modi, che egli sug-

gerisce, e che al certo sono efficacissimi, si occupa

in modo sp'eciale del primo,dando non solo buoni

suggerimenti intorno al modo da tenere per in-

seguare al popolo a far la medilazione, ma po-

nendovi ancora undic! meditazioni sopra la ne-

cessili, e la forma dell'orazione mentale.

KALDINI OTTAVIANO II Congresso. Lettere- Roma, col tipi dell' Osservatore

Romano 1866. Un opusc. in 8. di pag. 24.

II Congresso o non si radunera, o radunato che

fiia nou frullera la pace: questa e la tesi che si

propone il ch. Naldini a dimostrare in qucste

egregie sue letlere. Egli le scrisse appunto quando
da lutti si dava come prossima 1'apertura di quel

Congresso: i fatli ban dato ragione allo scrittore.

flARDI FRANCESCO Delia Chiesa cattolica in Inghilterra. Lettera di France-

sco rsardi, allora professore nell' Universita di Padova
,
ora uditore di

S. Rota; IV edizione. Roma, stamperia della S. C. di propaganda Fide,

amministrata dal socio cavalier Pietro Marietti 1866. Un opusc. in 8.

di pag. 16.

La lettera che 1'illuslre Mons. Nardi scrisse nel gini e gli avanzamenti delle nuove conversion!

1850 sopra il cattolicismo nell' Inghilterra, ove inglesi . Ora riproducesi per la quarta volta ,
e

egli 1'avea osservato, e con amoroso studio con- moHo opportunamente ; giacche ora piu che ma!

template ai falti , fu piu volte stampata. Essa ferve in quell'Isola, un movimento di aspirazio-

meritava una tale accoglienza , perche scritta ni e di affetti verso la Chiesa cattolica, e il nu-
com' c solitq del Nardi, con vigorosa brevita, mero dei convertiti ,

anche illustri, va ogni di

eompendiava assai bene in poche pagine le ori- allargandosi.
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PAPARDO DEL PARCO CARLO-VITTORE Omella di MODS. Carlo-Villore Papar-

do Del Parco, Vescovo di Mindo e prelate ordinario della diocesi di san-

ta Lucia, delta il giovedl santo del 1866. Barccllona, tip. Giuseppe Bru-

no 1866. Un opusc. in 8. di pag. 10.

PASINATI STANISLAO L. Bonifazio. Racconto storico crlstlano (intorno al-

1'anno 306 di G. C.), per Stanislao L. Pasinati, prets napolitano. Napoli,

tipografia di Pasquale Mea, vico SS. Filippo e Giac. 14, 1866. Un vol. in

32." dipag. 118.

Sotto il di li di Maggio la Chiesa celebra la Chiesa raccontano la sua vita. Tal vita e lal

memoria del santo marlire Bonifazio : il qualc marlirio offrono alia penna colta c vivace del

visse dapprima in mala relazione con una ricca ch. Pasinati il fondo storico del suo bel Raccon-

nobile dama romana, Aglae : quindi si rilras- to : le circostanze dei coslumi, dei rili, delle per-

se a far peniteuza del suo peccato, seguito nel sone sono lolte dalla storia generale del IV. se-

santo proponimento dalla sua complice : final- colo della Chiesa : e le particolarlta necessarie a

mente dopo una spleudida confessione della sua intessere una narrazione dilettevole e altraente

fcde sostenne patimcnti e marlirii penosissimi , per gl'intreeci inaspeltali sono verosimili, sebbe-

c recisogli dalla scure del carneflce il capo, del- ne immaginale dallo scrittore. Ecco un buon ro-

le la vita per Gesu Redenlore. Negli Ada, San- manzetto che puo leggersi da tutti con ulile e

ctorum del Ruinart e narrato autenticamente il diletto.

suo martirio : gli slorici piu autorevoli della

PAVY L. ANT. AGOSTINO Del celibate ecclesiastico, per Monsignore Luigi

Antonio Agostino Pavy ,
Vescovo d'Algeri, versione del canonico Pier

Filippo Lobetti, con aggiunte relative all'attual diritto italiano. Volume

secondo. Parma, Piefro Fiaccadori 1866. Un vol. in 16. di pagine

XVI, 239.

PERRONE GIOVANNI La Lucilla disingannata ,
ossia il protestantesimo sve-

lato, per Giovanni Perrone d. C. d. G. Torino, Pietro di G. Marielti il-

pografo pontificio 1866. Un vol. in 8. di pag. 311.

II calvinista Ginevrino, Adolfo Monod, ha scrit- mo. Ma pure il delto padre 1'Ua fatlo, perche il

to un romanzo , intitolato Lucilla o La lettura libro del Monod gli vale come una guida per

della Bibbia. In questo racconto la Lucilla, 1'e- cercare lulli i piu speciosi soQsmi dei prolcstaii-

roina del suo romanzo, apre una discussione con li, e cosl venirli ad uno ad uno sciogliendo e

un prete mezzo fanatico e lutto sciocco, intorno dissipando. Egli adunque segue passo passo il li-

alla letlura della Bibbia, e non ne viene soddis- bro del Monod, e raccogliendo da quelle pagine

iatla: discute poi con un uffiziale del genio , tutti gli errorl clie esso vi accumula, li esamina,

che di caltivo catlolico era divenuto buon pro- li discute, ne mostra la scempiezza c 1' assurdi-

testante , e questi le persuade che pongasi a ta. E perche ora il protestanlesimo si va infiltran-

ieggere a diriltura la Bibbia se vuol pace e sal- do tra le persone piu umili del popolello in Italia,

vezza. Sopra quesla misera tela vien tessulo con cosi il P. Perrone, smessa la gravita del Profes-

povero lavorio tutlo il grosso drappo, che come sore, svolge nelle forme piu facili e popolari i

merce rara fu offerto dal Monod al pubblico fran- suoi argomenti, senza pero lor nulla alia loro

ccse, e da un suo traduttore all' italiano. Vera- forza dimostrativa. Cosi questo libro puo fare

menle non sarebbe valuto la pena che un tea- gran bene presso le persone poco istruitc, alia

logo del valor del P. Perrouc prendesse a con- cui capacila si adatta, e presso le persone islrui-

futare questo nuovo campione del protestantesi- te dal cui esame nourifugge.

Praelectiones theologicae, quas in coll. Rom. S. I. habebat loannes Per-
rone e Socielate lesu, in eod. coll. Theologiae professor. Editio trigesi-

raaprima emendatissima, novissimis cl. Auctoris additionibus ac notis or-

nata et aucta. Volumen VI. De Incarnatione et cultu Sanctorum. Taurini,
ex offtcina slereotypograpMca Hyacinthi MarieHi 1866. Un vol. in 8. di

pag. 285.

Srrte Y/
}
vol. VU, fasc. 391. 7 30 Giugno 1866.
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CONTEMPORANEl

Roma 30 Giugno 1866.

I.

COSE ITALIANS.

STATI POIS'TIFICII 1. Concisloro segreto; creazione di Cardinali e nomina di

Vescovi 2. Grazia sovrana a' carcerati anche per delitti politici

3. Notificazione per 1'estinzione parziale del Debito pubblico 4. Nuo-
va convenzione postale con la Francia 5. Editto sopra la irasformazio-

ne delle monete pontificie 6. Elenco di libri inserilti noil'Indice del

proibiti.

1. La Santila di nostro Signore Papa Pio IX ha tenuto, la mattina del

22 Giugno, nel palazzo apostolico al Vaticano, il Concisloro segreto, nel

quale, dopo breve allocuzione, ha creati Cardinali di santa romana Cliie-

sa: DeirOrdine dei Preti Monsignor Paolo Cullen, Arcivescovo di Dubli-

no, nato in delta citta il 27 Aprile 1803.

Monsignor Gustavo Adolfo de Hohenlohe, Arcivescovo di Edessa in

partibus, Elemosiniere segreto di Sua Santita, nato in Schillingsfurst

il 26 Febbraio 1823.

Rmo P. D. Luigi Bilio, dei Chierici regolari della Congregazione di

S. Paolo, consultore della S. romana ed universale Inquisizione, e della

S. Congregazione dell' Indice, nalo in Alessandria del Pieraonte il 25

Marzo 1826.

Deir Online dei Diaconi, Monsignor Antonio Malteucci, Vice Camer-

lengo della santa romana Chiesa, nato in Fermo il 15 Marzo 1802.

Monsignor Domenico Consolini, Yice-Presidente del Consiglio di Sla-

to, nato in Sinigallia il 7 Giugno 1806.

Quindi ha proposto le seguenli Chiese: Chiesa Arcivescovile di Milile-

c nelk parti degl'infedeli, per Monsignor Francesco Saverio, Maria, Fc-
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derico de Merode ,
sacerdote di Brusselles nell' arcidiocesi di Malines ,

prelato domestico
, protonotario apostolico soprannumerario, coppiere di

Sua Santita , e canonico nella patriarcale basilica vaticana. Chiese catte-

drali unite di Viterbo e Toscanella negli Stati pontificii , per Monsignor
Matteo Eustachio Gonnella. Chiesa catledrale di Marsiglia in Francia, per

Monsignor Carlo Filippo Place, sacerdote di Parigi, prelato domestico di

Sua Sautita, uditore del tribunale della sacra romana Rota e dottore nell'u-

no e 1'altro diritto. Chiesa cattedrale di Arras in Francia, pel R. D. Gio-

vanni Battista Giuseppe Lequette. Chiesa cattedrale di Vannes in Fran-

cia, pel R. D. Giovanni Maria Becel. Chiesa cattedrale di Cahors in

Francia, pel R. D. Pietro Alfredo Grimardias. Chiesa cattedrale di Osna-

briik nellAnnover, per Monsignor Giovanni Enrico Beckmann. Chiesa di

Riobamba nella Repubblica dell' Equatore, recentemente eretta in catte-

drale da Sua Santita, per Monsignore Ignazio Ordonez.

Dopo cio il Santo Padre ha notificata la elezione delle seguenti Ghiese,

provvedute dall' ultimo all'odierno Concistoro per organo della sacra Gon-

gregazione di Propaganda Fide. Chiesa Arcivescovile di Marzianopoli
nelle parti degrinfedeli, per Monsignor Niccola da Barcellona. Chiesa Ve-

scovile di Rodiopoli nelle parti degMnfedeli, per Monsignor Roberto Gu-

glielmo Wilson. Chiesa cattedrale di Dubuque, negli Stati Uniti di Ame-

rica, pel R. D. Giovanni Kennessy. Chiesa cattedrale di Petricola,o Lit-

tle-Rock, negli Stati Uniti di America, pel R. D. Edoardo Fitzgerald. Chie-

sa cattedrale di Erzerum, di rito armeno, neir Armenia, pel R. D. Ste-

fano Melchisedechian. Chiesa Vescovile di Clarioboli nelle parti degl' in-

fedeli, pel R D. Abramo Bsciai. Chiesa Vescovile di Miriofidi nelle parti

degrinfedeli, pel R. D. Bernardo Petitgean. Chiesa Vescovile di Magida
nelle parti degl' infedeli, pel R. D. Vincenzo Bracco.

2. Nell' Osservatore Romano del 23 Giugno si legge quanto segue:
II Santo Padre, seguendo sempre i generosi sentimenti della sua cle-

menza, si e benignamente degnato di accordare, pel fausto anniversario

di sua incoronazione, molte grazie ai detenuti e condannati, che si tro-

vano nelle carceri del suo Stato. Queste grazie ha esteso, non solo ai de-
tenuti per semplici delitti, ma anche ai condannati per delitti politic!
o per delitti comuni commessi per spirito di parte. Solo 33 condannati

per titolo meramente politico rimanevano nelle carceri: e di questi, quat-
tro hanno avuto la grazia del rimanente della pena, e 20 hanno ottenuto
una dirainuzione piu o meno ampia. Fra i 29 condannati per delitti co-
muni commessi per spirito di parte, 13 hanno sperimentato la sovrana
clemenza o colla liberazione o colla riduzione di pena .

3. Nelle presenti congiunture, in cui lo scompiglio generale d'Europa
mette quasi tutti i Governi nella necessita di ricorrere a spedienti rovi-
nosi per sopperire alle sempre crescenti spese, e certamente da recare a

specialissimo aiuto della Provvidenza divina, che la Santa Sede, spo-
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gliata del quattro quinti de'suoi Stati e delle sue rendite, possa, non solo

provvedere all' amminislrazione di quel che la Rivoluzione non pole an-

cora rapirle, ma eziandio satisfare al pagamento degli interessi pel De-

bito pubblico spettante alle province perdute, e procedere all'estin-

zione dello stesso Debito nella misura prefissa nei tempi tranquilli.

Infatti il Giornale di Roma del 6 di Giugno reco una Notificazione di

Monsig. Ministro delle Finanze
; per la quale si bandiva che: a termini

delle sovrane risoluzioni, contenute nell'EdiUo della Segreteria di Stato

del 28 Gennaio 1863
,
intorno alia emissione di quattro milioni di scudi

romani di Certificati sul pubblico Tesoro, in capitale di sc. 100 1'uno,

estinguibili alia pari per estrazioni in quindici anni
,
e secondo il pre-

scritto nel relative Regolamento del 31 dello stesso mese per 1'ammortiz-

zazione di cotesti Certificati: avrebbe luogo, come avvenne di fatto, alii

quindici di Giugno, la estrazione di 1333 numeri dei Certificati, rimasti

nell'urna.

Nel giorno 1. di Luglio si aprira sulla cassa della Depositeria gene-
rale in Roma, il pagamento dei numeri estratti

;
la cui lista fu pubblicata

in apposito supplement al Giornale di Roma del 20 Giugno; ed il paga-
mento si effettuera pure dagli Amministratori camerali delle province a

favore di chi lo domandera.

Inoltre il Giornale di Roma del 13 Giugno pubblico un'altra Notifica-

zione circa il pagamento degli interessi pel trimestre a tutto Giugno sui

mentovati Certificati del Tesoro, che si effettuera dalle stesse Casse alii

2 Luglio ;
il pagamento poi delle diverse passivita permanenti ,

a carico

della cassa del Debito pubblico, per larata del primo semestre del 1866.

sara aperto dal giorno 9 dello stesso mese di Luglio ;
e le competenze

sulle rendite consolidate nominate saranno soddisfatte dal 9 Luglio al 28

Settembre nei giorni indicati da apposita tabella
;
e le innominate, per le

quali sono emessi i Certificati al portatore, saranno soddisfatte dopo il

9 Luglio, a volonta dei creditor!, dalla Depositeria generale di Roma.
4. Nello stesso giorno 13 Giugno il Giornale di Roma stampo, in ap-

posito supplement ufficiale, una Notificazione deU'Eilio Cardinale Segre-
tario di Stato, in data del giorno 1. dello stesso mese

;
con la quale ven-

ne pubblicata una Convenzione addizionale alia Convenzione del 1. Apri-
la 1853, circa le corrispondenze postali, conchiusa eratificata dal som-

mo Pontefice Papa Pio IX e da S. M. Napoleone III imperatore de'Fran-

cesi. Questo atto fu accolto con grande compiacimento di tutti, per la

notevole diminuzione della tariffa postale, e per la cura posta in fare

che siano molto agevolate le corrispondenze con la Francia e con gli

Stati a cui la Francia serve di mediatrice.

5. II martedi 10 Giugno fu pubblicato anche nel Giornale di Roma,
un Editto dell' Eino Card. Segretario di Stato, circa la trasformazione

della moneta pontificia, nei termini seguenti :
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Le frequenti oscillazioni sul valore del metalli preziosi, che presso

tutte le nazioni servono per le contrallazioni ed operazioni di ogni gene-

re si interne che esterne, hanno sin da yarii anni a questa parte richiama-

to tutla 1' attenzione della Santita di nostro Signore, per apportarvi quei

rimedii, che si stirnarono piu confacenti a conservarc con gli altri Stati

di Europa un giusto equilibrio tanto interessante per la prosperita del

commercio de'suoi amatissimi sudditi. Alcuni parziali provvedimenti per-

tanto furono adottati sul sistema monelario dello Stato pontin'cio; ma
non isfuggi alia sapienza di Sua Santita, che per raggiungere completa-

mente lo scopo, ed agevolare cosi il mezzo di corrispondere alle esigen-

ze dei cambii internazionali, molto opportune sarebbe stato il partito d'in-

trodurre nello Stato pontiticio un sistema monetario identico a quello di

altri Stati, coi quali hanno maggiori e piu dirette relazioni commercial}.

Sulla proposta quindi di Monsignor Tesoriere generale Ministro del-

le Finanze, inteso il parere del Consiglio di Stato per le Finanze, d' ap-

presso 1'opinamento del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato Sua Santi-

ta di pubblicare, siccome nel sovrano suo nome pubblichiamo, le seguen-
ti disposizioni.

Art. 1. La nuova unita monetaria dello Stato pontificio e basata

sul valore di grammi 5 di argento, e di grammi 0, 32238 d'oro, ambe-
due al titolo di millesimi 900, e prende la denominazione di Lira pon-
tificia.

Art. 2." Questa nuova unita si divide in centesimi, ed e anche rap-

presentata da 20 soldi, ciascuno del valore di cinque cenlesimi.

Art. 3. Dal presentegiorno in appresso saranno coniate monete d'oro,

argento e bronzo, rappresentanti la Lira, suoi multipli e submullipli, del

yalore e peso indicate in apposita tabella.

Art. 4." II Titolo delle monete d' oro, e deila moneta d' argento da
lire 5 sara di millesimi 900 con la tolleranza di millesimi 2 in piu od in

meno; quello delle monete da Lire 2 50 e seguenti sara dijmillesimi 835
con la tolleranza di millesimi 3 in piu od in meno.

Art. 5. Le monete di bronzo saranno di unalega ternaria, composta
di parti 95 di rame, 4 di stagno, ed 1 di zinco. La tolleranza del titolo

in piu od in meno sara di un centesimo nel rame, e di mezzo centesimo

degli altri due metalli.

Gli articoli seguenti, dal 6. al 12.
"

risguardano le tolleranze in piii
od in meno nel peso delle monete

;
il numero di ciascuna specie di mo-

nete che dee essere contenulo in un chilogrammo, ed il rispettivo loro

diametro; la forma in cui saranuo coniate; il prezzo [delle paste d'oro e
d' argento che verranno affidate alia Zecca per essere ridotte a moneta

;

quali specie di moneta si conieranno per solo conto del Goyerno, e qua-
li ancora per conto di privati. Poi succedono i seguenti articoli, oppor-
tuni a riferirsi testualmente.
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Art. 13. II ragguaglio legale ed invariabile fra la nuova e 1' antica

unita monetaria e il seguente : Lo Scudo pontificio equivale a lire cin-

que e ccntesimi trentasette e mezzo (L. 5. 37. 5) ;
la lira equivale a ba~

iocchi diciotto e centesimi sessanta e mezzo fbai. 18. 60. 5). Questo

ragguaglio dovra essere osservato da oggi in avvenire in tutti i paga-
menti e nella valutazione dei contratti, e di ogni sorta di atti pubblici e

privati, che hanno avuto luogo fin dai tempi piu remoti, e chepossono
averlo anche in appresso.

Art. 14. Le attuali monete pontificie d'oro e d'argento, circolanti

nello Stato, continueranno ad avere corso legale insierae alle lire, fino

che ne sara gradatamente eseguito il totale ritiro al loro valore nominate;

quelle di rame da baiocchi 2, 1, 7,, ed il quatlrino, avranno corso da

oggi in appresso pel valore di soldi 2, 1, 7, e di un centesimo. Con

apposito Editto sara in seguito annunciata al pubblico 1' epoca ,
in cui

cessaranno tutte le anzidette monete d'aver corso legale, e dovra quindi

essere esclusivamente adottata in tutti gli Atti e nelle Contabilita di pub-
blico e private interesse la nuova unita monetaria in lire e centesimi.

Art. 15. Tutte le monete d' oro in franchi e lire, e quelle d'argen-

to da franchi e lire 5 coniate in altri Stati secondo il nuovo sistema au-

torizzato dal presente Editto, avranno corso legale per lo stesso valore

nominate nello Stato pontificio. Le monete estere d'oro e d' argento an-

noverate nella tariffa 10 Gennaro 1835 continueranno ad aver corso le-

gale pel valore nella medesima dichiarato.

Conteraporaneamente venne pubblicata una notificazione di Mons. Mi-

aistro delle Finanze, con cui e determinato in quattro tabelle il raggua-

glio legale ed invariabile fra 1'antica moneta ancora in corso e la nuova,

sulla base indicata dal recitato art. 13.' dell' Editto del Segretario di

Stato.

6. Con decreto del 16 Giugno, pubblicato nel Giornale di Roma del

20, la sacra Congregazione dell' Indice ha proibito nelle consuete forme

le opere seguenti :

La vita di GesuCristo, pel Teologo Felice Cuniberti , parroco di

S. Giovanni in Savigliano. Savigliano, tipografia Racca e Brezza 1866.

Donee corrigatur.

Les Apotres, per E. Renan. Paris 1866.

La Catholicisme romain en Russie; Etudes historiques par M. le

comte Dmitry Tolstoy. Paris 1864. Opus praedamnatum ex Regula IL

Indicis.

La pluralite des existences de 1' ame, par Andre Pezzani, avocat a la

Cour imperiale de Lyon, 3 rae edition. Paris 1835, in 12.

Histoire de la literature anglaise, par H. Taine. Paris 1863.

< I. Michelet, Bible de 1'Humanite. Paris 1864.

Etudes historiques et critiques sur les origines du Christianisme,

par A. Stap. Paris 1863.
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<( Freiherr J. Heinrich von Wessenberg, sein Leben und Wirken, zu-

gleich ein Beitrag zur Geschichte der neuern Zeit, auf der Grundlage
handschriftlicher Auszeichnungen Wessenbergs, von D. Joseph Beck

grossherzoglich badischen Geheimen Hofralh. Freiburg , Friedrich Wa-

gner'sehe Buchhandlung 1862. Latine vero: Baronis J. Henrici de Wes-

senberg vita et acta, praeterea Coramentarium ad Historiani moderni

teraporis, iuxta notas manuscriptas ab ipso Wessenbergio ; opera D. lo-

sepbi Beck, Magni Ducis Badensis Consiliarii aulici intimi. Friburgi,

per Fridericum Wagner librarium 1862.

J. Heinrich yon Wessenberg ,
ein deutsches Lebensbild von D. Jo-

seph Beck Grossherzoglich -badischen Hofrath. Freiburg ,
Fr. Wa-

gner' sche Buchhandlung 1863. Latine vero: I. Henricus de Wessen-

berg ,
vitae germanicae exemplar ; opera D. losephi Beck , Magni

Ducis Badensis, Consiliarii intimi aulici. Friburgi, apud bibliopolam

Wagner 1863.

r

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Depurazione deU'eserclto garibaldino ; trlonfo del

Garibaldi ,
creato Generale d'armata 2. Forza e distribuzione dell'ar-

mala navale 3. Risposta del La Marmora all' invito pel Congresso 4.

Attuazione della legge dei sospetti 5. Discussione ed approvazione del-

la legge per Fabolizione di tutti gli Ordini religiosi, e la conversione del-

1'asse ecclesiastico 6. Bandi del re per la guerra 7. Nuovo Ministe-

ro presieduto da Bettino Ricasoli 8. Intimazione di guerra mandata
all' Austria 9. Facolta straordinarie date dalle Camere al Governo
10. L'esercito varca il Mincio; Bullettim ufficiali di fatti d'arme pressa

Valleggio e Tilla franca.

1. Con decreto reale fu ordinato che il numero dei battaglioni, dafor-

marsi coi Giannizzeri del Garibaldi, fosse cresciuto da 20 a 40. Gli uf-

ficiali furono tutti scelti da liste proposte da una Commissione
,
con 1'ap-

provazione del Garibaldi
,
e le nomine furono quindi rattficate dalRe. A

questo modo si raccolsero in Lombardia oltre a 20,000 Garibaldini, e

quasi altrettanti a Bari ed a Barletta, benche pochissimi volontarii siansi

presentati dalle province meridionali; dove, disfogandosi troppo in gri-
da altissime il furore patriotico per 1' indipendenza d' Italia e la cacciata

del Barbara
, pochissimo ne resta per venire ai fatti e brandire le armi,

Onde tra i Garibaldini appena si contano poche centinaia che
,

col ve-

stire il camiciotto rosso
,
hanno voluto rivendicare 1' onore e la fama di

prodezza de' Napoletani e Siciliani.

Ma supplirono largamente i Romagnuoli, i Toscani
,

i Genovesi ed i

Lombard!
;
e fu tania la ressa degli accorsi ad inscriversi ,

che le Com-
missioni di arrolamento non poterono sceverare la pula dal buon grano ;

di che avvenne, che nei luoghi di raunata si trovassero commisti ai Ga-
ribaldini puri non pochi malandrini

,
che gia aveano saggiato le carceri
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e gii ergastoli per tuit'altro che 1'amor di patria, i quali forse preteudea-

no di riabiiitarsi col partecipare alle gloriose iraprese di codeste compa-

gnie di eroi
,
e ne furono sdegnosamente espulsi.

La depurazione fu condotta con energia e severita. Esaminati i titoli di

ciascuno , prese dali'autorita giudiziaria le necessarie informazioni circa

molti, che portavano in fronte il marchio della galera, si venue risoluta-

mente al taglio ,
rimandandoli a centinaia

,
sotto buona scorta

,
o nelle

prigioni ond' erano poc' anzi usciti, od a confino nelle province ond' era-

no partiti ,
ma mettendoli sotto la vigilanza della Polizia.

Tuttavolta anche i superstiti non davano troppo buona mostra di se,

stando alle apparenze esteriori
; poiche il Governo non pole in pochi

giorni provvederli di divisa e d'armi
; e, a vederli com' erano, metteano

vergogna anche ai loro piu fervidi partigiani. Di che basti allegare que-

ste poche parole, scrittedaComo al liberalissimo Movimento : Yisitam-

mo yarii depositi dei volontarii, ricchi tutti di amabile gioventii animata

del miglior^spirito d'azione mancanti pero di tutto, cominciando dal

futile sino alle scarpe ,
e cio e facile a comprendersi. II primo reggi-

mento, comandato dal bravo Corte, e per meta armato
;
1'altra meta sono

veri sans-culottes disarmati
;

il secondo di Spinazzi lo stesso
;

il terzo

nulla affatto. Tutti ancora colla stessa camicia che indossarono lo giorni

or sono, quando partirono dalle loro case
; parlo di quelli che ne pos-

sederono una : ye ne sono degli ignudi affatto
;

il quarto poi peggio di

tutti. E una vergogna, son certo che ella non vorra prestaryi fede

cosi su due piedi .

Pur finalmente si yenne a capo di proyyedere camice rosse in numero

sufficiente a coprire codeste indecorose nudita
;
ed a poco a poco quattro

reggimenti presero qualche organamento e qualche forma di milizia re-

golare. Furono proyyeduli di Intendenza, di ambulanze e di tribunal!.

Rotte omai le pratiche pel Congresso, il Garibaldi fu avyisato essere

tempo di uscire dalla Caprera ;
sbarco a Liyorno e quinci ando il 10 Giu-

gno a Genoya, e fu trionfalmente accolto, salutato con oyazioni popola-

ri
,
inchinato dalle autorita ciyili e militari

,
con gli onori doyuti al gra-

do di Generate d'armata, onde fu insignito ,
e per cui ya di paro col La

Marmora, col Cialdini, coi marescialli dell' Impero francese. Confortato

da codeste manifestazioni di fiducia nel suo yalore
,

il Garibaldi passo a

rassegna i Carabinieri, le Guide, i battaglioni gia formati a Como, a

Varese ,
a Lecco

; poi si dirizzo a Brescia
,
e corse fino a Salo

;
d'onde

pare che yoglia aprirsi il yarco al Tirolo
,
ayendo seco il Tolazzi

,
che

gia fu capo d'un solleyamento nel Friuli.

2. Quale e quanto profitto sia per ricavare il Governo e la Monarchia

dalla cooperazione delle falangi mazziniane, si vedra quando, valicato il

Mincio od il Po
, queste si troveranno sotto i bastioni del Qiiadrilatero,

ovvero saranno indirizzate verso le giogaie del Tirolo o sbarcate sui lidi
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dell'Istria. Finora non se ne ricava che il grave dispeudio del mantener-

le. Maggiori speranze si ripongono nell'arraata navale, di cui fu nominato

comandante supremo 1' ammiraglio conte Persano
, quel medesimo che

bombardo Ancona, ma si mostro cortese ed onesto con LaMoriciere. EgH

spiego la sua bandiera alii 16 Maggio ,
sulla fregata a vapore corazzata

Re d'Halia; e, salutato dalle artiglierie di una poderosa armala,raccolta

nel golfo di Taranto e^denominata armata d
1

operazione ,
in un bando

conciso, e senza spavalderie, eccito i suoi a fatti generosi ,
ed annunzio

la distribuzione dell'armata in tre squadre, composte nel modo seguente:

(c l.
a

Squadra (di battaglia) sotto gli ordini immediati del comandan-

te in capo. Fregate : Re d' Italia, nave ammiraglia Re di Portogallo
- San Martina Ancona Maria Pia Castelfidardo Affonda-

tore awiso: Messaggiero.
2.

a

Squadra ( sussidiaria ) comandante sott' ordini vice-ammiraglio

conte Albini ,V capo di stato-maggiore , capitano di vascello marchese

Paulucci. Fregate: Maria Adelaide, nave ammiraglia Duca di Genova

Vittorio Emmanuele Gaeta Principe Umbcrto Carlo Alberto

Garibaldi corvette: Principessa Clotilde Etna San Giovanni

Guiscardo.

3.
a

Squadra (d' assedio) comandante sott' ordini contr' ammiraglio
commendatore Vacca

, capo di stato maggiore capitano di fregata Buc-

chia. Fregata: Principe Carignano cannoniere: Palestro Varese

corvette: Terribile Formidabile Esploralore.
Sara annessa all' armata

,
facendo parte della squadra di battaglia ,

una flottiglia,composta dei seguenti bastimenti leggeri: cannoniere di 2.
a

Montebello Vinzaglio Confienza avviso : Sirena trasporti

Washington Indipendenza.
3. Gli apprestamenli di guerra furono sollecitati con grande energia,

anche mentre si tiravano innanzi le pratiche pel Congresso. Imperocche
essendo gia fermo ,

e conoscendosi tanto a Parigi quanto a Vienna ,
che

il Gabinetto di Firenze avrebbe altamente proclamato, fin dalla prima se-

duta
, di volere ad ogni costo il possesso di Venezia e delle province an-

cor tenute daH'Austria in Italia
,
era evidente che

,
non potendo 1' impe-

ratore Francesco Giuseppe cedere decorosamente a tali pretensioni ,
la

guerra sarebbe inevitable. Quindi e che di Francia si ebbero navi e bat-

terie corazzate
,
munizioni

, vettovaglie , cavalli ed aiuti d'ogni maniera.

Le riserve, che vedremo qui appresso essersi posle dall'Austria all'accet-

tazione del Congresso , erano egualmente prevedute ;
e percio il La Mar-

mora si guardo bene di inserire nella sua risposta cosa veruna ,
onde si

potesse fare ostacolo a quella riunione, proraossa solo per condurre 1'Au-

stria alle strette di dire un no, che fornisse pretesto di chiamarla in col-

pa della guerra.
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Rispose pertanto il La Marmora nei termini seguenti con dispaccio

a' suoi rappresentanti presso la Francia, la Russia e 1'Inghilterra.

Firenze, 1. Giugno 1866. Signor Ministro. I rappresentanti della

Francia, della Gran Bretagna e della Russia presso il Governo del Re so-

no oggi venuti a rimettermi note identiche, in nome dei loro rispettivi

Governi, per invitare 1'Italia a prender parte a deliberazioni cbe avrebbe-

ro luogo in Parigi, affine di risolvere per via diplomatica le tre princi-

pal! questioni, che minacciano d' una prossima guerra 1' Italia e la Ger-

mania. II Governo del Re aderisce a queste proposte, colla sollecitudine

che esige 1'urgenza delle presenti complicazioni. Esso reca tanto piu vo-

lontieri il suo concorso alia nobile intrapresa delle tre grand! Potenze

neutral! ,
in quanto che e ben lontano dal ternere, per gli interessi che

lo riguardano piu direttamente
,
la proya d' una solenne discussione.

Si e un doyere, secondo noi, pei Governi impigliati nel conflitto, di

non eludere le difficolta che 1'hanno provocato. L'efficacita dell'opera

della Conferenza dipende da questo (est a ce prix}. Per parte nostra la

chiarezza della nostra situazione in faccia all'Austria ci rende facile il

compimento di questo dovere.

II doppio oggetto della questione esistente tra la Prussia e 1'Austria

stato definite nelle note, che i Ministri delle tre Potenze si sono compia-
ciuti di rimettermi ;

in difetto di basi di scioglimento riconosciute di co-

mune accordo ,
si e questo almeno un punto di partenza che permettera

alia Conferenza di dare fin dalle prime un utile indirizzo alle sue di*

scussioni. II Governo del re desidera di poter contribute afiinche cotesta

riunione dei plenipotenziarii delle Potenze abbia conseguenze favorevoli

agli interessi della Germania.

Quanto alia questione, che da lungo tempo divide 1'Austria e 1' Ita-

lia, sembra che non siasi giudicato ugualmente necessario di determi-

narne 1'oggetto. Sotto qualunque punto du vista essa si consideri, egli e

impossibile miscouoscere che il dominio deH'Austria sopra province ita-

liane crea tra 1'Austria e 1' Italia un antagonismo che riguarda le basi

stesse dell'esistenza dei due Stati. Questa situazione, dopo avere per

iunghi anni costituito un pericolo permanente per la pace generate ,
die

luogo ad una crisi decisiva. L' Italia ha dovuto armarsi per assicurare

la sua indipendenza. Essa e persuasa, d' altra parte ,
che la riunione

convocata a Parigi aiutera la soluzione
,

stata gia gitidicata indispensa-

bile, non e temerita il dirlo, nella coscienza deU'Europa. Viprego,

signor Ministro
,

di dare senza indugio comunicazione del contenuto del

presente dispaccio a Sua Eccellenza il Ministro degli afiari esteri. Sotto-

scritto LA MARMORA.

4. Preparata ogni cosa per la guerra contro 1'Austria, si spinse innan-

zi 1'altra gia cominciata da molto tempo contro la Religione e la Chiesa.

La legge crispina fu attuata con implacabile rigore contro Ar
escovi e pre-



CONTEMPORANEA 107

ti, indicati come sospetti. II Yescovo di Guastalla fu arrestato e mandalo

a confino ossia a domicilio coatto in Torino, come Mons. Cantimorri, Ye-

scovo di Parma, fucondotto via dalla sua diocesi, e continalo in Cuneo.

II Yescovo di Calvi, nella nolle sopra il 19 Maggio, fu egualmenle arre-

slato nella sua casa palerna, spedilo a Napoli e quindi, dopo breve sosta

conceduta a grande slenlo
,

fallo parlire alia volta di Roma , dove gia

molti altri Yescovi e sacerdoli napolitani si Irovano esuli, sol perche ripu-

tati inflnenti. Or die Governo e egli mai codesto, che si dice coslrello

a sbandire personaggi innocenti, contro i quali non puo allegare un mi-

nimo indizio di realo, sol perche onesli catlolici ed influenli? Nella sola

Napoli salgono a piu migliaia gli arreslali e designali alia Gommissione

di sicurrezza pubblica ,
come degni di domicilio coatto. A centinaia si

conlano in sanla Maria di Capua ;
e per aver un saggio del come si pro-

cede, basli recilare quel che.il liberalissimo Cornere mercantile ebbe da

Nola sollo il 26 Maggio. Nella nolle del 24 correnle ci fu razzia ge-
nerale

;
e nel solo circondario di Nola si operarono circa 200 arresti

;
Ira

i quali brillava il solilo conlingenle di molti piu o raeno reverendi degli

Ordini regolari.
A Milano fu, con questo stesso tilolo di giuslitizia, arreslalo Monsi-

gnor Pertusali, Pro-Yicario, e con lui andarono carcerali in pochi giorni

molli allri ecclesiaslici e ragguardevole personaggi. A Bologna si fecero

sino a quaranta perquisizioni domiciliari in un solo giorno ;
e benche

nulla affallo si Irovasse, che polesse dall'acume del Fisco travolgersi in

tilolo di realo, piu decine di personaggi civili o di chiesa, parrochi, avvo-

cali, giornalisli, furono egualmenle chiusi nella prigione, in cui e soslenu-

lo il venerando capo fo\YAssociazione cattolica, 1'avvocalo Fangarezzi.
Le cose furono spinte cosi a furia ed alia cieca

,
che persino il Diritto

ne fu spavenlato ; e, memore dell' Hodie mihi , eras tibi, nel n. 166

scrisse cosi : Non si abusi del domicilio coallo
,
ma si proceda con e-

slremo rigore conlro i colpevoli ,
colle allre facolta che consenle la leg-

ge. II domicilio coalto e dannoso se colpisce un innocenle, e insufficien-

te e pericoloso se colpisce un colpevole, e una ingiustizia verso il paese
che da ricelto ai colpili, e poco decoroso per chi adopera un castigo, cui

non giustifica agli occhi del pubblico .

E il pubblico, che ben sa quanti furono gia colpili senz'ombra di rea-

to
,
e di cui puo vedersi una lisla nell' Unitd Cattolica del 20 Giugno ,

non sa spiegare onde procedano questi terrori d' un Governo, che si dice

forte
,
e che

, per assicurarsi
,
colma le carceri di preli e di laici inno-

cenli, da lui slesso riconosciuli innocenti, od almeno non poluti dimo-

strare colpevoli !

5. Ma in fine de' conti non si poleano carcerare tutli i Yescovi ,
i pre-

ti, i religiosi, gli onesli cattolici. Si altese pertanto a cercare altro modo
di accertare, che non potessero per veruna guisa far conlraslo ai pro-
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gressi della moderna eivilta ed al trionfo dei principii tirauneschi del li-

beralismo. La distruzione degli Ordiai religiosi, la confiscazione dei lo-

ro beni
,

il disperdere le monache gittandole in istrada fuora de' loro

chiostri
,

il ridurre tutto il clero
,
dal sommo all' intimo, a condizione di

salariato, fu gia da pezza il voto piu ardente di codesti civilissimi ristau-

ratori della morale e dei paladini della liberta ed eguaglianza di tutli al

cospetto della legge. A tale intento aguzzarono 1' ingegno i curiali, mas-

sime napolitani, che dal 1860 in qua tennero il portafoglio di Grazia e

Giustizia, e, solo dal 1864 in qua, sei disegni di legge erano stati per-

cio presentati al Parlamento
;

i quali poi, or per una cagione or per 1'al-

tra, eransi dovuti abbandonare o lasciar senza effetto. Per aiutare i Mi-

nistri in tal bisogaa, sei controprogetti erano stati compilati da parecchi

Deputati, anche senza tener conto di quello proposto dal Mingbetti. L'f/-

nita Cattolica dell'8 Giugno li recito tutti, e resteranno come monumen-
to della rabbia dei settarii contro le istituzioni della Chiesa cattolica.

Ma ora, pronta oggimai ogni cosa per la guerra, diveniva piu urgenle

il bisogno di trarre dai beni della Chiesa qualche sussidio alia penuria

dell'erario. Pertanto la Camera, nella tornata dell'8 Giugno, aderi alia

proposta di 27 Deputati, che si dovessero cioe ristringere le deliberazio-

ni sopra uno schema di legge, compendiato sopra questi capi precipui :

1. Soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastic!:

2. Conversione in rendita pubblica dei beni delle corporazioni soppres-

se e dell'asse ecclesiastico : 3. Facolta al Governo di fare, sui beni da

convertirsi in rendita, operazioni di credito: 4. Riserva, per la destina-

zione dei beni, ad una legge da presentarsi alia Camera nella prossima

sessione: 5. Quota di concorso, estesa a tutto il Regno, e congrua sta-

bilita a favore dei parrochi poveri.

E perche nulla potesse impedire o ritardare 1' intento, la Camera risol-

vette ancora diassegnare all'esclusivo dibattimento di codesta legge la

tornata del pomeriggio. La discussione generale fu spicciata cosi presto,

che fin dal giorno 9 gia si erano approvati i due primi articoli, col primo
dei quali tutti gli Ordini religiosi furono, senza eccezione alcuna, condan-

natiad irrevocabile distruzione, decretandosi a' loro membri, in yirtu del

secondo articolo, la restituzione dei diritti civili. Indarno 1'intrepido

D'Ondes Reggio parlo con gran forza d'argomenti e d'affetto contro tale

attentato. Indarno persino uomini di quella tempera che il Ricciardi sup-

plicarono, che almeno si risparmiassero le Suore di Carita, gli Ospitalieri

detti fate bene fratelli, i monasteri di Camaldoli e di Montecassino. Non
si voile tollerare che pure una vittima sfuggisse all'eccidio.

Per far comparire men crudele 1'abolizione dei religiosi, yiene loro as-

segnata una pensione, che forse non sara mai pagala, e che sembra uno

scherno, giacche per moltissimi si riduce alia somma di lire 96 all' anno!

Inoltre codesta legge reca la totale conversion ditutte le proprieta eccle-
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siastiche in proprieta del Demanio, che dara un compenso in cedole di

rendita pubblica ;
ed impone per giunta una taglia enorme a tutti i tito-

larii di beneticii, a' Yescoyadi, a' Seminarii, solto colore di contribute

alle spese di culto ed a' sussidii pei parrochi poyeri. Questa taglia ya

crescendo in tale progressione, che si deve dare allo Stato perfino il ter-

zo, la meta ed anche i due terzi della rendita netta !

Non possiamo, per difetto di spazio, riferire qui distesamente codesta

legge, stampata nel n. 552 dagli Atti uffidali della Camera, a pag. 2177;

ma molti giornali, ed anche I'Unita Cattolica del 26 Giugno, la trascris-

sero, ed iyi i nostri lettori potranno averne piena notizia. Yedrerao qui

appresso come siansi rimosse le difficolta, che poteano sorgere da una

discussione nel Senato. Alii 19 Giugno fu posta a' yoti nella Camera elet-

tiva, e 179 onorevoli 1'approvarono, troyandosi soli 45, che ebbero co-

raggio o coscienza da dichiararsi contrarii.

6. Appagate cosi le brame della setta, il Goyerno pote con fronte se-

rena annunziare la guerra. La Gazzetta ufficiale del 20 Giugno pubblico

due bandi del Re, 1'uno al popolo e 1'altro alia Guardia nazionale. Nel

primo, ricordato il torto che ha 1'Austria di yoler persistere nel difende-

re il possesso, a lei guarentito dai Trattati, delle province yenete, ed il

bisogno che ha 1' Italia di appropriarsele per compiere la sua unita; ac-

cenuate le cagioni per cui tale impresa non si era potuta effettuare pri-

nia : si allegano gli armamenti dell'Austria come una provocazione che

giustifica pienamente un assalto, massime dopo il rifiuto opposto dall'Au-

stria ad un componimento pacifico nel disegnato Congresso. Quindi il

Re, commesso lo Stato alia reggenza del Principe di Carignano, dichiara

di riprendere la spada di Goito, di Pastrengo, di Palestro e di san Mar-

tino
,
sentendosi in cuore la sicurezza di sciogliere pienamente, questa

yolta, il yoto fatto sulla tomba del suo magnanimo genitore.

NeU'altro bando alia Guardia nazionale, il Re in poche parole racco-

manda che si mantenga ordinata e composta l

v

Italia, mentre 1'esercito e

F armata nayale ne riyendicano i diritti contro le minacce e le provoca-
zioni dell'Austria; e percio si conseryi la sicurezza e 1'ordine pubblico
dalla yirtii della milizia cittadina.

7. Questi bandi sono firmati dal Re, e controfirmati .dal barone Bet-

tino Ricasoli, che, per decreto dello stesso giorno 20, era assunto alia

presidenza del nuovo Gabinetto. II La Marmora, doyendo seguire il Re al

campo, e goyernare 1'esercito in carica di Capo di stato maggiore, ri-

mmzio alia Presidenza del Consiglio ed agli affari esterni
, ritenendo la

qualita di Ministro senza portafoglio. Uscirono dal Gabinetto 1' avvocato

Desiderate Chiaves, ministro degli affari interni,edilDeFalco, ministro

di Grazia e Giustizia. 11 nuoyo Gabinetto rimase costituito dai personag-

gi seguenti: Presidente del Consiglio, ministro dell' interne, ed interinal-

mente degli affari esteri, S. E. il barone Beltino Ricasoli
;
Ministro senza
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portafoglio presso S. M., S. E. il generale Alfonso La Marmora; Ministro

dei lavori pubblici, Jacini commendatore Stefano
;
Ministro delta guer-

ra, De Genova di Pettinengo conte Ignazio, luogotenente generale ;
Mi-

nistro delle finanze, Scialoja coramendatore Antonio; Ministro dell'istru-

zione pubblica, Berti comraendatore Domenico
;
Ministro di grazia e giu-

stizia e dei culti, Borgatti commendatore Francesco
;
Ministro tfagricol-

tura, industrial e commercio, Cordova commendatore Filippo ;
Ministro

della marina, Depretis commendatore Agostino.
8. Nello stesso giorno 20 Giugno il La Marmora spediya, per nn suo

ufficiale di stato maggiore, a S. A. I. 1' arciduca Alberto
,
comandante

supremo dell'esercito austriaco nel Yene to, la seguente intimazione di

guerra:

Dal quartiere generale di Cremona. L' Impero austriaco ha piii di

d' ogni altro contribuito a tenere divisa ed oppressa 1' Italia, e fu cagione

principale degl' incalcolabili danni materiali e morali,che da molti secoli

ha dovuto patire. Oggi ancora, che ventidue milioni d'ltaliani si sono co-

stituiti in nazione, 1' Austria, sola fra i grandi Stati del mondo civile, si

rifiuta a riconoscerla. Tenendo tuttora schiava una delle piu nobili no-

stre province, trasformatala in un vasto campo trincerato, di la minaccia

la nostra esistenza, e rende impossible il nostro svolgimento politico in-

terno ed esterno. Vani riuscirono in questi ultimi anni i tentativi e i con-

sigli di Potenze amiche, per rimediare a questa incompatible condizione

di cose. Era quindi inevitabile che 1' Italia e 1' Austria si trovassero a

fronte al primo manifestarsi di qualche complicazione europea.
La recente iniziativa dell' Austria ad armare, e la ripulsa che oppose

alle pacifiche proposte di tre grandi Potenze, mentre fecero palese al

mondo quanto fossero ostili i suoi disegni, commossero 1' Italia daun ca-

po all' altro.

Ond' e che S.M. il Re, custode geloso dei diritti pel popolo, e difen-

sore dell' integrita nazionale, si sente in dovere di dichiarare la guerra
all' Impero austriaco.

D' ordine quindi del prefato augusto mio Sovrano
, significo a

V, A. L, qual comandante le truppe austriache nel Yeneto, che le osti-

]ita avranno principio dopo tre giorni dalla data del presente ;
a meno

che Y. A. I. non volesse aderire a questa dilazione, nel qual caso la pre-

gherei di volermelo significare. // Generale d
1

armata, capo di stato

maggiore dell' esercito italiano ALFONSO LA MARMORA.

9. Mentre cosi gettavasi in faccia all' Austria il guanto della disiida,

che costera torrenti di sangue e tesori immensi
, per ammucchiare cada-

veri e rovine, come fondamento dell' Italia una ed indivisibile: il Ricaso-

li presentava alle Camere ii seguente schema di legge per la prorogazio-

BC delle facolta straordinarie gia ottenute e pel conferimento d'altre an-

cora piii ampie, durante il tempo della guerra. Art. 1.* La legge del
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30 Aprile 1866, N. 2865, per lo esercizio provvisorio'del bilancio epro-

rogata fino a tutto Dicembre e sono prorogate sino al termine della guer-

ra le leggi del 1 e 17 Maggio 1866 (numeri 2872Je 2907 ).

Art. 2. E data inoltre facolta al Governo: a) Di applicare e riscuo-

tere per intero ed anche in parte, duraute il 1866
,
le imposte comprese

nei progetti di legge gia votati o discuss! nell' uno o nell' altro ramo del

Parlamento: 1} Di pubblicare ed eseguire, come legge, leldisposizioni gia

votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ec-

clesiastieo : c) Di provvedere con decreti reali : 1 a riforme dell' ordi-

namento interno dei Ministeri, degli ufficii immediatamente dipendenti e

delle attribuzioni loro e degli ufficiali che li compongono, salva r appro-

yazione del Parlamento; 2 al modo d' impedire 1' interruzione dei lavori

dell' esercizio delle ferrovie e di altre opere pubbliche principal!, purche

gli oneri della finanza non sieno aumentati.

Questa legge, intorno a cui non e bisogno che spendiamo parole per
fame rilevare la estrema gravila, fu approvata nell' ultima seduta che ten-

ne la Camera il giorno appresso, 21 Giugno. II Raeli fece la relazione dei

giudizio che ne recava la Commissione; si ascoltarono a stento, fra stre-

piti d'ogni fatta, le parole del D'Ondes Reggio contro 1'abolizione degli
Ordini religiosi, s'incalzo la discussione a precipizio, troncando la parola
a chi mostraya di voler andare per le lunghe, e si venne a' voti. Erano

presenti 193 Deputati. Tutti deposero il Joro suffragio, e 155 si dichia-

rarono favorevoli, soli 42 furono contrarii.

II Ministero mando subito al Senato codesta legge, ed alii 23 il sena-

tore Cadorna lesse una lunga sua relazione, in cui conchiudeva per 1' ac-

cettazione pura e semplice di essa, quale erasi approvata dall'altra Ca-
mera. Parlarono pro e contro alcuni pochi Senatori

; poi, standosi per pro-
cedere a' voti, il Ricasoli, per dare 1' ultima spinta, lesse un telegramma
ricevuto allora dal Campo, nel quale il Re annunziava da Canneto, di

aver visitato le posizioni, e che la mattina seguente passerebbe il Mincio
con 10 Divisioni dell' esercito. Allora scoppiarono altissime le acclama-

zioni, e sotlo il fervore di quell'entusiasmo si venne a deporre i suffragi.
Dei 109 Senatori presenti niuno si astenne, ed 87 diedero il loro voto

per la legge, 22 essendo i contrarii. Non potea revocarsi in dubbio la san-
zione del Reggente, ed il sacrifizio negli Ordini religiosi puo dirsi con-
summato.

10. II Re era partito da Firenze la mattina del 21, in mezzo ad una
grande ovazione ufficiale e popolare, alia volta del quartiere generale di

Cremona. La mattina del 23
, alle 7 ore 1' esercito passo il Mincio

,
senza

resistenza di sorta per parte degli Austriaci, e la guerra fu cominciata.
Ecco i bullettini ufficiali, pubblicati nella Gazzetta del Regno, intorno

ai primi scontri e fatti d'arme.

Dal quartier generale principale, 24 Giugno, ore 10, 45 di sera. Oggi
accanito cornbattimento, che durodall'alba quasi sino al cadere della
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nolle. II primo corpo d'armata, che dovera occupare posizioni tra Pe-

schiera e Verona, non riusci nell'altacco. II secondo e lerzo corpo non

poterono liberare il primo dall' assallo, che questo ebbe a soslenere, di

forze preponderant. E pero sono quasi intatti.

Dalla Prefellura di Brescia, 25 Giugno, ore 12, 25 antimeridiane. II

primo corpo d'armata ha altaccalo le posizioni presso Peschiera. La Di-

visione Cerale ebbe perdile molto grayi : il Generale slesso ferilo. Lol.la

lunga: il risullato definitive, poiche furono impegnati anche gli allri due

corpi, e sostennero validamente la loro posizione, puo dirsi non sfayore-

vole. E giunto a Brescia il principe Amedeo, ferito leggermente.
Dal Comando generale di Milano, 25 Giugno, ore 12, 30 antim. Ua

dislaccamenlo di Auslriaci, discendendo dallo Slelvio, occupo ieri nelle

ore pomeridiane Bormio. Dal Ministero dell'lnterno, pel Ministro

C. Bianchi.

Quartiere generale principale, 25 Giugno, ore 4 pom. Passalo il Min-

cio, 1'ala sinislra e il cenlro delle truppe reali dirigevansi ieri alle posi-

zioni di Valeggio e Villa franca. Furono allaccale yivamente dagli Au-

slriaci con lutle le loro forze riunile. Le posizioni furono prese e riprese,

spiegando le Iruppe reali mollo yalore conlro le forze preponderanti de-

gli Austriaci. Nella sera le Iruppe reali tenevano ancora Goilo e Valeggio,

oggi si dispongono ad una energica difesa di Goilo, di Volla, di Cavria-

na e Solferino. Nella giornata di ieri ebbersi a lamenlare gravi perdite.

II principe Amedeo, i generali Cerale, Dho ed allri rimasero piu o meno

gravemenle ferili. 11 generale Willarey e morto. 11 principe Umberto ha

fatto prodigii di yalore, e la sua Diyisione, quantunque abbia sofferto, e

in buon ordine. Le nolizie del principe Amedeo sono assicuranli. 11 gene-
rale Cialdinii, con tutto intero il suo corpo d'armata, conlinua ad occupare
le sue posizioni sul Po. Si dirigono su Milano circa seicenlo prigionieri

austriaci, tra soldali ed ufficiali.

Comando militare, 25 Giugno, ore 9 10 pom. II comando della Di vi-

sione di Brescia telegrafa che oggi fuvvi uno sconlro fra yolonlarii ed

Austriaci Ira Ponte Caffaro e Lodrone. Gli Auslriaci furono respinti la-

sciando alcuni morti e feriti
;

i yolonlarii non ebbero alcuna perdita. Dal

Ministero dell'lnterno, pel Ministro C. Bianchi.
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II.

COSE STRANIERE.

ALEMACXA 1. Dichiarazioni fatte, 11 1. Giugno, dull'Austria e dalla Prussia al-

ia Dieta ;
il Governo austriaco abbandona alia Dieta il negozio de'Ducati

- 2. Circolare del Bismark a tal proposito 3. II generate Gablentz

convoca gli Stall dell'Holstein ;
i Prussian! invadono questo Ducalo

;
riti-

rala degli Austriaci ; atti del Manteuffel 4. Protestazioni della Prussia

e dell'Austria alia Dieta, nella tornata del 9 Giugno 5. L'Auslria chie-

de 1'esecuzione federate contro la Prussia 6. Dispaccio del Bismark ;

sue proposte per la riforma del Patto federate, e dichiarazioni agli Stall

secondarii 7. La Dieta, alii 14 Giugno, decreta I'armamento della Con-

federazione 8. La Prussia si ritira dalla Confederazione; ultimatum

spedlto dal Bismark a varii Stati minori 9. Le truppe prussiane inva-

dono 1' Hannover, 1'Assia elettorale e la Sassonia 10. La Sassonia chie-

de ed ottiene 1'aiuto della Confederazione 11. Si rompe la guerra ;

bando del re Gugliemo.

1. Per otlemperare al voto espresso dalla Dieta alii 24 Maggio, da noi

riferito nel vol. precedente a pag. 747-48, il rappresentante austriaco,

Delia tornata del 1. Giugno, espose brevemente la storia e le vicende del

conflitto suscitato tra 1'Austria e la Prussia per cagione dei Ducati, e si

stese in dimostrare : che la Corte di Vienna non avea fallito a veruno dei

suoi doveri, non avea violato alcuno dei diritti della Prussia; che solo

per assicurarsi contro qualche assalto improyviso avea preso alcuni prov-
vedimenti di difesa militare; che gli armamenti fatti in Italia non riguar-

davano ne la Prussia ne la Germania
;
che era pronta a rimettersi piena-

raente in assetto di pace, qualora si ottenessero guarentigie contro i pe-
ricoli che aveano rese necessarie quelle misure : e che tali guarentigie

dipendeano da questa condizione, che 1'affare dei Ducati non fosse com-

posto a talento della Prussia o dell' Austria, ma si secondo le leggi ed i

diritti della Confederazione dei Ducati stessi.

Conchiuse pertanto notificando alia Dieta, che il Governo imperiale
considerava come falliti tutti i tentativi fatti per giungere, d'accordo con

la Prussia, ad un assestamento definitive di quell'affare, in guisa con-

forme al diritto federate
;
e che percio abbandonava I' intera trattazione

di tal faccenda, che e di carattere alemanno, alle risoluzioni della Dieta;

alle quali assicurava anticipatamente il pieno consenso dell'Austria. Ag-
giunse poi, che gia si erano spediti al Governatore imperiale deH'Holstein

i poteri necessarii, per convocare la rappresentanza legate di quel Ducato
e conoscere il voto di quel popolo, come elemento necessario a decidere

delle sue sorti.

Serle T7, vol. VH, fasc. 391. 8 30 Giugno 1866.
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Si levo poi il rappresentante prussiano a ribadire, che la Prussia si era

armata, sol perche minacciata e proyocata dalla Sassonia e dall'Austria ;

e dichiaro che, se la Confederazione non fosse capace d' impedire cotali

eccessi di una o due Potenze a danno d'un'altra, o si rifiutasse ad intro-

durre nel Patto federale le necessarie riforme (quelle cioe che dessero

alia Prussia il predominio militare e politico a cui agognava), il Governo

di Berlino ne inferirebbe, che la Confederazione non era piu acconcia ai

presenti bisogni ne sufficiente al suo compito; e che percio quello pren-

derebbe le risoluzioni che giudicasse opportune.

L' Austria pertanto rimetteva il litigio alia Dieta, appellava alle sue

decisioni, e si sottometteva. La Prussia per converso dichiarava la

Diela inetta, ne rifiutava la competenza pel caso che non sentenziasse a

favor suo, e dava a presentire che in lal caso essa abbandonerebbe la

Confederazione.

La Dieta prese tempo a decidere
;
ma era manifesto che non si potreb-

be impedire la guerra.

Perci6 nella stessa tornata del 1 Giugno la Baviera propose che, per
evitare conflitti, facilissimi ad accadere: 1. S'invitassero i Governi d'Au-

stria e Prussia a ritirare le loro truppe rispettive dalle fortezze federali di

Magonza e di Rastadt, e dalla citta di Francfort sul Meno; 2. Si espri-

messe il desiderio che, in ogni congiuntura, quelle due fortezze si do-

vessero considerare da tutti i Governi come piazze neutre. Questa pro-

posla fu poi, nelle susseguenti sedute, disaminata ed approvata ,
e le

truppe austriache e prussiane uscirono da quelle citta e fortezze, sotten-

trando milizie del Gran Ducato di Baden e di altri Stati minori.

2. Sapute qtieste cose, il Bismark mando attorno una circolare in istile

di filippica contro 1'Austria
;
nella quale apponevale taccia di mala fede,

di premeditati propositi di oppriraere la Prussia, di perfidia nel violare

i Trattali
;
ed impugnato il diritto di convocare gli Stati dell' Holstein,

non risparmiando neppure la persona dell' Imperatore nella foga con cui

studiavasi di provare, che il Governo di Vienna avesse lacerate le con-

venzioni di Gastein, terminava al solito col mettersi in atteggiamento
di agnello che si dibatte per isfuggire alle zanne del lupo divoratore.

Questa circolare, e pel fondo e per la forma, si attiro il biasimo univer-

sale si dei diplomatic} e si dei giornalisti; e chi volesse vedere qual giu-
dizio unanime ne recassero i diarii piu autorevoli d'Inghilterra, puo
averne un saggio nel Memorial diplomatique del 17 Giugno (p. 373) do-

ve trovera ancora (a pag. 377) il testo di tal documento.
II Gabinetto di Vienna replico alii 9 con un dispaccio breve, dignitoso,

pacato, ribattendo con argomenti di diritto le allegazioni del Bismark, e

traendo dal contegno del Gabinetto di Berlino e dai recenti fatti di vio-

lenza avvenuti per parte delle truppe prussiane nell' Holstein, la conse-

guenza : che la Prussia avesse violato non solo i Trattati ond'era vinco-
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lata verso 1'Austria, ma anche 1'art. XI del Patto federale
; e che percio

era il caso di applicarle il disposto dell'art, XIX.

3. I fatli dell'IIolstein, che noi dobbiamo, come il resto, appena ac-

cennare per difetto di spazio, si riducono a questo. II Gablentz, gover-

natore imperiale del Ducato, con suo bando convoco pel di 11 Giugno

gli Stati, ossia la rappresentanza legale del paese. II generale Manteuffel,

governatore prussiano dello Schleswig, scrisse al Gablentz, che riguar-

dava tal procedere come una violazione dei diritti sovrani del Re suo

signore, e del Tratlato di Gastein oggimai annullato per colpa dell' Au-

stria; e che percio farebbe entrare le sue truppe nell'Holstein, come per

rivendicare que' diritti e rimettere in vigore il diritto e 1' esercizio dei

condominio, stabilito dal Trattato di Vienna; ma aggiunse che le truppe

prussiane non entrerebbero dove fossero truppe austriache. In fatti
, le

truppe prussiane invasero 1' Holstein alii 7 Giugno. II Gablentz, potendo
a ragione temere di qualche soverchieria, fece sgomberare i piccoli drap-

pelli austriaci che teneano presidio a Kiel ed a Rendsburg, avyiandoli ad

Altona. I Prussian! resero cortesemente gli onori militari agli Austriaci

che partivano. Ma nella nolle dal 10 all' 11, nel qual giorno doveansi

aprire gli Slali ad Ilzehohe, il Manteuffel fece invadere anche questa
citta ed arrestare parecchi dei membri che vi si doveano radunare; e

nella mattina dell' 11 fece disperdere con la forza quelli che si erano adu-

nati, inandando prigione a Rendsburg il consigliere Lesser che, in qua-
lita di commissario austriaco, avea proleslalo conlro lal yiolenza.

Le Iruppe auslriache
,
che si riduceyano ad una sola brigata, di circa

3,500 uomini
,
dei quali soli 2,500 erano combatlenti, per la yia di Am-

burgo calarono nell' Hannover, e quinci con gran celerita scesero a

Francfort, d' onde passarono ad unirsi, presso Aschaffenburg in Baviera,

alle altre milizie imperiali gia uscile dai presidii di Rastadt, di Magonza
e di Francfort.

11 Manteuffel non solo impedi con la forza la riunione degli Stati, ma
aboli il Governo istituito dall' Austria, casso gli nfficiali, vieto i diarii

non favorevoli alia Prussia, denunzio pene severissime contro chi si rz-

bellasse: e tratlo il Ducalo come paese di conquisla.
4. Quesli falti furono appena accennati per iscusarli, nella lornata del 9

della Dicta federale, dal rappresentanle prussiano ;
il quale prese le mosse

dal dire che 1'Auslria, col rimeltere 1'affare dei Ducali alia Confederazione,
avea violato i Trallali con la Prussia

;
si stese in ribadire le cose, e dire-

mo pure le imperlinenze accumulate dal Bismark nella sua circolare del 1

Giugno ,
e fini dicendo che la convocazione degli Slali dell' Holslein

era allo di sovranita, la quale, essendo annullale le convegne di Gaslein,
si dovea esercitare in comune e d' accordo Ira Prussia ed Auslria, e non

dall'Auslria sola, che cosi era in delitlo flagranle di offesa alia corona

del re Guglielmo. 11 rappresenlante austriaco replico poche ed asciutlc
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parole, dimostrando che anzi il Trattato di Gastein si era violato dalla

Prussia, coll' invasione armata dell' llolstein
;
e rincalzo le dichiarazioni

snlla competenza della Dieta, e sui dovere che ha la Prussia come 1' Au-

stria di rispettarne le decisioni.

5. Spinte le cose a tal punto ,
era necessariamente da venire alle stret-

te. I/Austria non perdette 1'occasione propizia, e nella tornata straordi-

naria dell' 1 1 Giugno il rappresentante imperiale espose alia Dieta per
minuto la controversia dei Ducati

,
le pretensioni della Prussia, il conte-

gno deH'Austria
,

i motivi per cui questa s'era determinata
, secondo il

suo diritto, alia convocazione degli Stati dell' llolstein, 1'opposizione ar-

mata del Manteuffel ,
I'abbattiniento del Governo ivi costituito dal Gabi-

binetto di Vienna
,
la carcerazione del Gommissario deputato dall' Impe-

ratore, e gli atti di ostilita commessi da' Prussiani
;
onde non pure si era

violato il Trattato di Gastein, ma si erano calpestate le leggi federali.

L' Imperatore, aggiunse il Kubek, fedele a queste leggi, si astenne dal

farsi ragione da se e dal respingere la forza con la forza. La Prussia ap-

pello alia violenza, 1'Austria appella al diritto ed alia Dieta. E dunque
avverato il caso previsto nell'atto finale di Vienna; e la Confederazione

dee porsi in grado di assicurare la pace dell'Alemagna, ed il rispetto do-

vuto alle leggi federali. Pertanto piaccia alia Dieta di decretare 1'arma-

mento di tutti i corpi federali
,
eccetto quelli della Prussia.

La Dieta prese atto della proposta ,
e stabili il giorno 14 per delibera-

re e risolvere.

6. In quello stesso giorno 11 il Bismark spediva, sotlo la data del 10,

una circolare a tutti gli Stati secondarii
, per far loro conoscere le basi

del nuovo Patto federate, che egli intendeva dover servire di fondamento

alia nuova Confederazione aleraanna
;
e questo documento, pubblicato poi

dal Monitore prussiano ,
e riferito anche nel Memorial diplomatique del

17 Giugno (pag. 277-78) dimostra con tutta evidenza i propositi della

Prussia. Poiche in virtu del 1. articolo di codesto schema di costituzione,

dovrebbe essere esclusa affatto dalla Confederazione 1'Austria con lutte le

sue province , anche tedesche. Poi la Prussia vorrebbe avere la rappre-

sentanza diplomatica ed il comando militare di tutti gli Stati settentrio-

nali, offrendo il simigliante alia Baviera pei tre meridionali al di sotto

del Meno. Insomnia la Presse qualified questo disegno nel modo seguen-
te: In due parole: 1'Austria espulsa dall'Alemagna . gli Stati geconda-

rii spogliati di loro autonomia. La Prussia si degnerebbe tuttavolta di la-

sciare ai sovrani dei piccoli Stati il loro titolo ela lista civile; ma, quan-
to alle attribuzioni, li ridurrebbe a grado di Prefetti prussiani. L'Alema-

gna intiera sarebbe nelle mani della Prussia
,

senza sindacato e senza

contrappeso alcuno .

7. II Bismark si lusingava forse di gabbare almeno alcuni degli Stati

secondarii, come la Baviera, e di intimidire gli altri; e, per assicurarsi
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di oltenere almeno questo secondo intento, rnando denunziar loro, che

guardercbbe come una dichiarazione di guerra il dare il volo per la pro-

posta fatta dall' Austria alia Dieta nella seduta dell' 11.

Ma in verita ogli ottenne un risultato contrario. Tutti capirono qual

sarebbe il protettorato prussiano ;
ed il comune pericolo, indicate in quel-

la irosa minaccia, indusseli a stringersi insieme per comune difesa.

Pertanto, nella seduta del di 14 la Dieta, rimosso il preambolo del-

1'Austria diretto contro la Prussia, e considerando solo lo stato presente

degli armamenti ed i pericoli della pace e della Confederazione germani-

ca, venne ai suflragi. In favore della proposta austriaca, cioe perche la

Gonfederazione convocasse i contingent! federali e si mettesse in pieno

assetto di guerra, si dichiararono 1'Austria, la Baviera, la Sassonia rea-

le, FHannover, il Wurtemberg, 1'Assia elettorale, 1'Assia ducale, il Brun-

swick cd il Nassau
;
cioe nove yoti. Soli cinque furono contrarii, cioe la

Prussia, i Ducati di Sassonia, il Meklembourg, 1'Oldenbourg, la 16. a

Curia e le citta libere. II Baden si astenne dal yotare.

8. Appena proclamato questo scrutinio, il Sayigny, rappresentante

prussiano, disse che quel yoto dovea riguardarsi come una dichiarazione

di guerra alia Prussia
;
che questa si riconosceva percio syincolata dalla

Gonfederazione, e che pertanto erano terminate le sue funzioni. E senza

piu ando via dalla sala. L'adunanza allora dichiaro yalido il voto, per-

manente ed indissolubile la Confederazione, e protesto contro 1'atto della

Prussia, inteso a scinderla e distruggerla.

II Bismark non pose tempo in mezzo. Avea gia pronte le truppe, e YO-

leva valersene, ma con qualche apparenza di rispello alle leggi interna-

zionali. Mando pertanto all' Hannover, alia Sassonia ed all'Assia eletto-

rale un ultimatum, che intimava loro o la guerra o il sottoporsi a que-
ste trc condizioni : 1. Smettere le armi e tenersi in perfetla neutralita,

commettendo alia Prussia la loro rappresentanza diplomatica e la dire-

zione militare; 2." Accettare il programma della nuova Confederazio-

ne, disegnato nel dispaccio del 10 Giugno; 3.
6

Concorrere subito alia

ibrmazione del Parlamento alemanno da lui proposto. A questo bei

tratto egli dava nome di offerta d'alleanza \ E per giunta denunziava

alle tre Corti, che dovessero assolutamente rispondere con un si od un

no, senza riserva alcuna, entro 24 ore. Gli fu risposto entro 24 ore con
un no rotondo.

9. II Bismark passo subito dalle minacce ai fatti e ruppe la guerra ar-

mata ai tre Stati ricalcitranti al suo dominio, come gia 1'avea rotta di-

plomaticamente contro 1'Austria; la quale pero, dopo gli affronti sofferti

nell'Holstein, credette di dover rivendicare la sua dignita mandando,
il 13 Giugno, i passaporti al barone Werther, ambasciadore prussiano a

Vienna, e richiamando da Berlino il conte Karoly, ministro imperialc

presso quella Corte.
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Le truppe prussiane, che dallo Schleswig erano calate nell'Holsteined

aveano costretto gli Austriaci alia rilirata, seesero per Amburgo nell'An-

nover; ed al tempo stesso, alii 16 Giugno, un forte corpo, gia concentra-

te per tal fine a Minden, marcio difilato sulla capitale Hannover
;
d'onde

erano gia partiti il Re con 1'esercito in ritirata verso Gottingen. I Prus-

siani occuparono, senza incontrare resistenza, quella Capitale; ma non vi

poterono fare lo sperato boltino, perche il Ministro delle Finanze, col te-

soro dello Stato in 85 casse, e con le gioie della Corona ed il raeglio del-

le ricchezze della Corte, era partito su velocissima nave da Bremerhofer

Yerso 1' Inghilterra, dove pose in salvo ogni cosa. L'esercito annovere-

se, condotto dal Re, seppe coprire si bene la sua ritirata, che per piu

giorni sfuggi alle truppe prussiane, adoperate a tagliargli il passo; e

giunse sul territorio di Meiningen, d'onde sperava congiungersi col-

1'esercito federale, radunato a Francfort, o con le Iruppe della Baviera.

Ma circondato per ogni parte dai Prussiani, e scarseggiando di munizio-

ni da guerra, pare che sia stato costretto a capitolare.
Un altro corpo di Prussiani dalle vicinanze di Paderborn mosse contro

Cassel, capitale dell'Assia elettorale, e vi fece prigionierp 1'Elettore,

che, credendosi sicuro sotto il diritto delle genti, non erasi risoluto a cer-

care nella fuga la liberta della sua persona. II signer Bismark gli ha gia

designate un successore temporaneo, dichiarandolo decaduto dal trono ;

e mando lo spogliato principe a domicilio coatlo in un castello presso
Stettin.

Un terzo corpo di Prussiani, partilo da Wetzlar s'avvio contro Franc-

fort sul Meno, ed incontratosi in un reggimento delle truppe dell'Assia

ducale, lo maltratto assai; ma non pole entrare in Francfort, che fu

subito guernita da truppe del Gran Ducato di Baden, e dai contingent!
federali del Wurtenberg e della Baviera. I Prussiani allora risalirono

verso Marbourg nell'Assia elettorale, e presso Francfort si pose a cam-

po 1'esercito federale, sotto il comando del principe Alessandro di Assia,
e in numero di circa 45,000 soldati.

Le truppe della Baviera si appostarono tra Bamberga e Schweinfurt,
stendendosi fino ad Hof sul confine della Sassonia.

Nello stesso giorno 16 Giugno un forte esercito prussiano, che sotto il

comando del principe Federigo Carlo di Prussia accerchiava la Sassonia

da Halle per Torgau a Gorlitz
,
ne valico i confini da piu parti al tempo

stesso; occtipo, senza trovar resistenza, Leipzig, Lobau, Zittau, Meissen;
e il di seguente entro a Dresda. II Re di Sassonia avea gia fatto partire
alia volta di Praga il tesoro della Corona, e quanto avea di piu pregevole
nei palazzi reali, e mandate le principesse a Vienna. Egli, con 1'esercito

di circa 35,000 uomini si ritiro, senza impegnarsi in inutile e disuguale
conflilto

cqgli invasori, prima sulle alture di Pirna, poi oltre i confini

della Boemia; ed ando mettersi a campo pressi To'plitz, dove egli forma

1'estremita dell'ala sinistra del grande esercito imperiale in Boemia.

10. Ma prima di uscire dal Regno, che non avrebbe potuto difendere

col suo piccolo esercito, il Re di Sassonia cerco difesa presso la Dieta

federale, a cui mando significare 1'assalto mossogli dai Prussiani. La
Dieta decreto immediatamente che si dovesse ammettere la proposta
della Sassonia, di muovere cioe le armi della Confederazione contro gli

invasori
;
ed il rappresentante auslriaco dichiaro che per tale causa 1'lm-

peratore adoprerebbe tutte le forze dell' Impero.
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11. Finalmente alii 17 Giugno il re Guglielrno di Prussia mando pub-
hlicare il suo bando di guerra contro 1' Austria, affermando sciolta la

Confederazione, da cui egli ritraevasi con tutti i suoi Stall
;
e fece porre

in arm! i contingenti de' piccoli Stati che furono costretti ad aderire alia

Prussia, perche stretli da questa in una cerchia di ferro. Ma sapendo be-

nissirao quanto siano poderose le ibrze dell'Austria raccolte nella Mora-

via e nella Boeraia, sotto il comando del Benedek, il Re di Prussia chia-

1116 alle insegne ancbe la Landwher del secondo bando, e procedette piu
cauto nell'assalire. Infatti sino al 25 non si ebbe notizia di fatti d'arrni

tra Prussian! ed Austriaci
;

solo si seppe chc quelli si concentravano in

Sassonia, dopo trincerata Dresda
;
e che nella Slesia i due corpi d'eser-

cito, posti sotto gli ordini del Principe ereditario, si accostarono a Trop-

pau, senza pero troppo dilungarsi da quella rete di fortezze ond'e co-

perta quella provincia fra Kossel e Breslau.

JMPEKO D' AUSTRIA 1. Provvedimenti di difesa e di sicurezza pubblicanelVe-
neto 2. Indirizzi di fedelta presentati all' Iniperatore dai Municipii di

Buda-Pesth e di Vienna 3. Risposta del Grabinetto imperiale aH'invito

per un Congresso a Parigi 4. Spiegazioni ufficiose del contegno del-

I'Austria in tal congiuntura 5. Bando dell' Imperatore nell' annunziare
ai suoi popoli la guerra.

1. Gia da gran pezza era stipulata fra la Prussia e 1'Italia, benche non
ancora ratificata, una alleanza offensiva e difensiya contro 1'Austria; e

le pretension! della Prussia quanto al suo predominio in Alemagna, del-

1' Italia quanto alia cessione del Yeneto, rendeano impossible un compo-
nimento pacifico. 11 Governo austriaco pertanto, raunando il grosso del

suoi eserciti in Boemia ed in Moravia, sotto il comando del Benedek, non
trascuro i provvedimenti di difesa militare e di sicurezza pubblica pel
Yeneto. A tal uopo fu intimate agli abilanti di Yenezia e. delle altre citta

ibrtiticate, che doyessero, o trasferirsi
altroye

uscendone in tempo, q for-

nirsi di vettovaglie per tre mesi; e cio affine che i comandanti militari,

per non esporre agli orrori della fame la
popplazione, non si vedessero

costretti di cedere le piazze loro affidate, prima di
esseryi ridotti dalla

forza nemica. La Congregazione di carita di Yenezia dichiarp
di non es-

sere in grado di provvedere per un trimestre ai poveri ;
ma il corrispon-

dente veneto della Nasione si affretto di divulgare, che in realta quel ri-

fiuto procedea, non da difetto di mezzi, ma da prpposito di lasciar cosi

in impaccio il Governo, e per non coadiuvarlo indirettamente coll'alleg-

gerirlo di quella molestia.

Con decreto imperiale fu confer i to al Governatore generale la facol-

ta di dichiarare in islato d'assedio le citta e le fortezze venete; verso le

quali si continuarono a spedire convogli di munizioni da bocca e da guer-
ra, in ropia sufficiente a poter sostenere i rigori del bloccp e Timpeto degli
assalti. I piu arditi tra i patrioti ossia settarii, promotori dell'annessione

i Venezia col regno d' Italia, furono espulsi da Trieste, da Yenezia, da

Mantova, da Yerona, da Trento, si che due o tre centinaia di codesti ne-
mici delFAustria, mandati fuora del territorio in cui poteano riuscire pe-
ricolosi, oprgi debbonp essere paghi di non piu sottostare al giogp

del

Barbara. Dicono che il Lido e la Laguna di Yenezia siano armatedi for-

midabili batterie, protette da palaiitte, seminale di mine sott'acqua, e
rassicurate da catenoni di trayi e ferro, onde si chiudono le imboccature
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di Malamocco e di Lido, con la giunta del tenersi li da presso grosse nayi

in concio da essere calate a fondo nel caso di necessita. II grosso dei cir-

ca 160,000 uomini, onde si compongono i due corpi d' esercito posti
sotto il comando dell'arciduca Alberto, occupo posizioni puramente difen-

siye presso Royigp, Monselice, Este, Lonigp,
si per attrayersarsi alia

marcia del Cialdini da Ferrara su Padpva e si per ripiegarsi all'uopo en-

tro il Quadrilatero alia difesa del Mincio e dell' Adige.
2. L'lmperatore riceyette da ogni proyincia de'suoi Stati le piu es-

pressive significazioni di fedelta e di prontezza ad incontrare qualsiasi

sacrifizip per la difesa della monarchia. Ma soprattutto doyettero tornar-

gli assai cari gl' Indirizzi che gli furono percio presentati dai Municipii
di Buda-Pesth e di Vienna. Quello della capitale d' Ungheria era conce-

pito in questi sensi: Per testimonianza della storia, la nazione ungherese
protesse sempre con fedelta incrollabile e con

deyozione
inconcussa il

suo Re
,

la sua patria e la sua Costituzione , che e la sorgente coraune
e il pegno della potenza e della felicita della Corona e della nazione.

Questo sentimento, ereditato dai nostri antenati, e nutrito profonda-
mente anche nel cuore della cittadinanza della regia citta libera di Pest;

edessa, seguendo le orme dei suoi antenati, e manifestando coi fatti

il suo carattere storico, come si studio di far palese in ogni tempo il

suo profondo omaggio e la sua incrollabile deyozione a Y. M. I. R. Ap.,
cosi solleva altamente la sua yoce anche al principio della presente epo-
ca calamitosa, per dimostrare che essa e compresa dai massimo interes-

se per le cose del suo monarca, e considera ogni esito delle medesime
come connesso alle sue proprie sorti e inseparabile dalle medesime. Ac-

colga novamente la Maesta Yostra questa fedele espressione dei nostri

piu puri sentimenti, e ci conceda di aggiungervi la nostra devotissima

preghiera : che Y. M. I. R. Ap. ,
in segno bene augurato della soyrana

sua fiducia di padre e di principe, yoglia degnarsi di scegliere Buda-Pesth
a soggiorno della gloriosa nostra regal signora e dei principi suoi augusti

figli, per il caso che le congiunture della guerra, forse ineyitabile, chiami-

no Y. M. al comando del suo valoroso esercito. Conceda Y. M. I. R. Ap.
alia nostra patria ed ai fedeli cittadini della Capitale quest' onore che e il

piii atto a destare 1'emulazione piu consolante
,
di yeder cioe posto que-

sto preziosissimo pegno del suo augusto affetto e della sua regale fiducia

sotto la tutela della fedelta e dell'onor nazionale .

L' Indirizzo di Yienna, piu conciso, ma non meno yibrato, protestava
la costante devozione della cittadinanza. L' Imperatore ,

che si era mo-
strato assai commosso dell' Indirizzo ungherese, e nel rispondere avea
rinnoyato la promessa di yoler fare il possibile per appagare i voti legit-
timi di quel npbile e magnanimo popolo ,

accettandone le proferte con

piena fiducia di esserne eroicamente sostenuto in ogni cimento : rispose

poi a quello di Yienna in (juesli termini :

Con grande soddisfazione accolgo questa manifestazione della citta

di Yienna. lo ho fatto tutto per conservare alia Germania la pace e la li-

berta, ma cio mi fu resq impossible da tutte le parti. Questa e la piu

graye congiuntura in cui siami trovato dacche io salii al trono. Ora pren-
do in mano la spada colla fiducia in Dip, nel mio buon dirilto, nel mio
yaloroso esercito e nella cooperazione dei miei fedeli popoli. In partico-
Jare debbo poi esprimere il mio piu perfetto soddisfacimento per 1'accordo

e pel contegno di Yienna.
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a Ad onta che dall'arenamento del commercio e della mancanza di la-

voro, siano stall gia impost! cpnsiderevoli
sacrih'zii alia pppolazione, qui,

al confronto deU'estero, doraina la piu esemplare tranquillita ed ordine,

ed io non posso di cio lodarmi abbastanza.

3. All' invito pel Congressp a Parigi, il Mensdorff-Pouilly rispose col

seguente dispaccio, die dobbiamo trascrivere ; affinche, siccome da esso

si trasse cagione di rovesciare tutta sull'Austria la colpa dell'andar falli-

te le pratiche di componimento pacitico ,
cosi si abbia sou' occhio quan-

to occorre a poter giudicare secoado giustizia il procedimento del Gabi-

netto di Vienna, ed il yalore delle ragioni per cui si mosse a fare le ri-

serve, che rendeano inutile quella raunata di diplomatici.

Vienna, 1 Giugno 1866. Mio principe. Voi troverete annessa copia

del dispaccio comunicatomi, il 29 Maggio, dal signor cpnte di Mosbourg ;

col quale si trasmette invito al Governo imperiale di intervenire a deli-

berazioni comuni, che tratterebbesi di iniziare quanto prima a Parigi.

Simile invito ci fu quasi contemppraneamente ,
ed in termini presso a

poco idenlici, diretto dalle Corti di Londra e Pietroburgp.
I tre Gabinetti ci informano, che queste deliberazioni avrebbero per

oggetto di risolvere, nell' interesse della pace, in yia diplomatica, la

questione dei Ducati dell' Elba, quella della vertenza italiana, ed infine

quella delle riforme da introdursi nel Patto federate tedesco, per quanto

possono interessare
1'equilibrip europeo.

Ci e grato rendere omaggio al sentimento che ispiro 1'atto delle tre

Potenze. L'Austria particolarmente sente tanto il benetizio della pace,
che non pu6 non vedere con soddisfazione gli sforzi tentati per istornare

dall'Europa le calamita della guerra.

Malgrado le difficolta inerenti alia nostra condizione a fronte delle

presenti circostanze, malgrado le ben naturali obbiezioni, che pptrebbe
sollevare nella nostra mente 1' idea di una riunipne chiamala a discutere

question! di natura molto delicata pel Governo imperiale, noi non rifiu-

tiamo di cooperare a questi sforzi. Noi vpgliamo per tal modo dare una

nuova prpva dei disegni concilianti e disiuteressati che non hanno mai

cessato di guidare la nostra
pplitica.

II Governo imperiale desidera unicamente essere prima assicurato

che tutte le Potenze, che devono prender parte alia divisata riunione,

sieno disposte al par di lui a non cercarvi la soddisfazione di alcun parti-
colare interesse, a detrimento della tranquillita generate. Affinche 1'opera
di pace, cui mirano i Gabinetti, possa compiersi, ci pare indispensabile
che sia anticipatamente stabilito, che sara esclusa dalle deliberazioni ogni
combinazione tendente a dare a qualcuno degli Stati, invitati alia riunio-

ne, un ingrandimento di territorio od un aumento di potenza.
'/. Senza tale guarentigia precedente, che rimuova le ambiziose pre-

tese e lasci campo ad aggiustamenti equi per tulti ad un modo, ci pare

impossible di fare assegnamento su di una buona riuscita delle propo-
ste deliberazioni.

Ogni Potenza animata da sentimenti veramente pacifici non esitera

punto a dare una promessa simile a quella che ho indicata. I Gabinetti

potranno, in questo caso, occuparsi con qualche Drobabilita di successo
de' mezzi di cessare le presenti difficolta.

^

'< Noi crediamo che it Governo francese non potra sconoscere
cip

che
v' ha di fondato nella nostra domanda. In essa Tedra, senza dubbio, il
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<fcsiderio sincero d'assicurare alle Conferenze la sola base che possa

irnpedire le illusioni, dissipare le false apprensioni (les malentendus ) ,

tutelare inBne i diritti esistenti, e perniettere cosi all' Europa di
scpr-

gere vere speranze di pace nell'apertura delle deliberazioni. Tostoche i

tre Govern!, chehannoci invitato, saranno in grado di farci pcrvenirela

guarentigia che noi chiediamo, il Governo imperiale si fara premura di

confermare, col mandare a Parigi un suo plenipotenziario, 1'adesione

che egli tin d'ora da, sotto questa riserva, alia proposta che gli venne
trasmessa.

Rimane tuttavia beninteso, che la posizione presa dal Governo im-

periale verso il Governo del re Yittorio Enimanuele, non potrebbe es-

sere ne alterata ne pregiudicata dall'eventuale consenso dell'Austria a

farsi rappresentare in una riunione, che dovra occuparsi della ver-

tenza italiana . In conferenze diplomatiche, tenute prima che la guerra
abbia rotto ogni anteriore impeguo, devesi ritenere che il diritto pub-
blico europeo e per conseguenza i Trattati, servono naturalraente di

punto di partenza.
Noi crediamo che questa osservazione non possa sollevare obbiezio-

ni
; basta ad indicare il contegno che noi osserveremo ;

e crediamo dare

alle
Pptenze

un pegno della perfetta lealta delle nostre intenzioni, mo-
strando una franchezza, che deve essere intiera da ambe le parti, se si

vuole sinceramente tentare una conciliazione.

Noi dobbiamo da ultimo manifestare la nostra sorpresa di vedere,
che non sia del pari invitato il Governo pontificio a prendere parte a de-

liberazioni relative alia vertenza italiana. Le condizioni dell' Italia non

potrebbero certamente essere esaminate, senza che sia tenulo conto de-

gli interessi del Papato. Oltre le questioni di diritto, che ci preme di

serbare intalte, la sovranita tempprale del Santo Padre e un fatto rico-

nosciuto, a quanto pare, da tutti i Governi. Sua Santita ha quindi il di-

ritto incontrastabile di far sentire la sua voce in una riunione, che deve

occuparsi delle cose d' Italia.

Vogliate comunicare questo dispaccio al signor Drouyn de Lhuys e

manifestargli la speranza, che egli accolga le nostre osservazioni con

quello spirito di lealta, da cui spno dettate.

Noi crediamo che debbansi nettamente stabilire le rispettive posi-

zioni, se non si vuole pascera se stessi e 1' Europa di molte illusioni,

con rischio di aggrayare anziche diminuire i pericoli.
Crediamo quindi rendere servizio all'interese generale, esprimendo

una domanda e proyocando spiegazioni tali da rischiarare la situazione.

Gradite, mio principe,ecc. Firmato MENSDORFF m. p.
4. Insieme con questo dispaccio, la Corte di Vienna mando ai suoi

rappresentanti una particolareggiata istruzione, di cui si dovessero vale-

re, per ispiegare all'uopo il contegno dell'Austria; ed il Memorial diplo-

matique del 10 Giugno, YInde'pendance Beige e piu altri giornali ne die-

dero una diffusa analisi, accreditata come autentica, e che noi crediamo

opportune di qui riferire, come assai capace di mettere in vera luce un

fatto, da cui la guerra ebbe 1' ultimo pretesto o 1'ultima spinta.
L'Austria non puo dissimularsi ch'essa fa dipendere la sua adesione

alia Conferenza da coffdizioni, che possono impedire questa riunione. II

Gabinetto preferisce forse che sia cosi, perche, quanto piu esso disami-

na lo stato delle cose
,
tanto piii gli pare certo ,

che 1'Austria non puo
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aspettarsi risultati favorevoli dalla Conferenza. Malgrado che siasi posta

ogni cura nella scelta delle espressioni, 1'articolo relativo all' Italia si-

gnifica : cessione alia Yenezia.

L'Austria non potrebbe opporre a questa dimanda, che un assoluto

ritiuto. Cedere una provincia cosi importante sotto il risguardo militare,

raarittimo e politico, sarebbe un suicidio che farebbe decadere per sem-

pre 1'Austria dal suo grado di grande Potenza.

L'Austria non puo accettare in iscambio della Venezia un' indennita

pecuniaria ;
che vi si oppongono del pari il suo onore e la sua dignita.

Quanto ad un compenso territoriale, esso non sarebbe possibile che

dopo la guerra, e coi mutamenti territorial! che ne conseguono, ma non

gia in un Congresso pacifico. Oltre di che, dove trovare questi com-

pensi? Lo smembraraento della Turchia non e alVordine del giorno. Per

altra parte, ne i Principati danubiani
,
ne la Bosnia e 1'Erzegovina sem-

brano all'Austria un compenso equivalente per la Venezia.

Queste province, molto indietro in civilta e povere, sarebbero per
1'Austria piuttosto una cagione di debolezza, e non potrebbero che esau-

rire i suoi mezzi e non gia accrescerli. Si insinuo altresi che la Slesia

potrebbe indennizzare 1'Austria. II gabinetto di Vienna e lontanissimo

dal desiderare una simile combinazione, e preferisce che ognuno tenga

quello che in oggi legittimamente possiede.
Ove la guerra scoppiasse, e quando grandi successi militari conso-

lidassero la Potenza dell'Austria
,
lasciando nelle sue mani delle conqui-

ste assicurate, in allora 1'Austria potrebbe rinunciare ad un' antica pro-
yincia per conservarne una nuova

; giaccbe una Potenza vittoriosa pu6
fare, nell' interesse della pacificazione, delle concession! che non sapreb-
be concedre alia minaccia, a meno di mostrarsi debole e d' incoraggiare
i suoi nemici.

II Gabinetto austriaco offenderebbe tutti i sentiment! del paese e

trafiggerebbe nel piu vivo dell'onore il numeroso e valente esercito,
che milita sotto le bandiere imperial]', se acconsentisse a negoziare 1'ab-

bandono della Venezia.

Essendo impossible unasoluzione di questo genere, 1'Austria si ve-
drebbe obbligata a proclaraare questa impossibility in seno ad un Con-

gressoi

;
il che farebbe cadere su di lei la risponsabilita della non riuscita.

1*'Austria non puo considerare gli affari d' Italia che sotto 1'aspetto
del

dirittp deriyante
dai trattati

;
e per conseguenza il preteso diritto

delle nazionalita non esiste agli occhi suoi. II Gabinetto di Vienna non
puo accettare per la discussione degli alfari d' Italia altro punto di par-
tenza, fuor quello del trattato di Zurigo, la cui inesecuzione e 1'origine
dello stato di cose ond' e trayagliata al presente 1' Europa.

Questa argoraentazione in seno della Conferenza creerebbe ad ogni
passo delle difficolta, che contribuirebbero poco ad uno scioglimento pa-
cifico. L'Austria fornirebbe cosi delle armi ai suoi avversarii, per riget-
tare su di lei la responsabilita dell'andare a yuoto le pratiche. E quanto
piu le speranze sarebbero state grandi all'iniziarsi del Congresso, piu
vivi sarebbero i rimproveri per 1'Austria se yenisse a mancare

;
senza

calcolare i rancori pericolosi, che 1'Austria susciterebbe, se i capi dei
different! Gabinetti europei si separassero inutilmente, dopo aver dato
al mondo lo spettacolo pomposo della riunione.
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(( Tali sono le conslderazioni che dettarono la risposta dell'Austria al-

Finvito delle tre Corti. Mettendo al suo consenso una condizione, che
riniOYe ogni cenno de' suoi particolari interessi, e che si ristringe a

chiedere un impegno generale d' inconlrastabile equita, il Governo im-

periale adopero troppo meglio di quel che avrebbe fatto accetlando una

discussione, ch' egli sarebbe stato costrelto di troncare con ricisi ed as-

soluti rifiuti.

a 11 Gabinetto di Vienna accetterebbe volonlieri il Congresso, lo de-

sidera ben anco, se puo avere una guarentigia, che nessuna Poteaza ab-

bia a servirsene come di mezzo per raggiungere piu comodamente uno

scopo, che si esita a conseguire col mezzo delle armi.

II Gabinetto di Vienna crede che le Polenze veramente neutre e dis-

interessate capiranno, che non e
possibile

un componimento pacifico di

tale
quistipne, qualoranpn si respingano quelle aspirazioni, che sono in-

compatibili collo stato di pace,
Se le Polenze neutre non vogliono ,

o non posspno risolversi ad

iuterporre la loro autorita, per opporre un argine alle incessanti preten-
sioni ed ai piani aggressivi, 'esse dovrebbero lasciare libera la difesa

come 1'offesa.

L' Austria e forte del suo diritto. Essa non invcca il soccorso di

nessuno, ma essa reclama la facolta di conservare, cio che le spetta, sin

quando e capace di farlo .

5. Nel Memorial diplomatique del 24 Giugno, pag. 393-94, venue

pure ristampato il nobile e commovente Manifesto che 1'Imperatore d'Au-

stria, come gli fu denunziata la guerra dall' Italia e dalla Prussia, mando

pubblicare, per ispiegarne ai popoli le origini e le cagioni. Spiegate le

yicende per cui 1'alleanza con la Prussia si tramuto in ostilita, accennati

i propositi dell'Italia sopra il Veneto, diniostrato come le riserve apposte
all' accettazione del Congresso fossero delta te da imperioso dovere di

lealta, di onore ed anche di troppo giusto interesse: 1'Imperatqre dichia-

rp che, costretto a sguainare la spada per
difesa della monarchia e de

r

di-

ritti piu sacri della sua Corona, e confidato nel yalore dell'esercito e nel-

la devozione sperimentata de' popoli, non la riporrebbe nella guaina, se

non quando fossero assicurate condizioni che rendessero imppssibile il

rilorno d'uno slalo di cose tanto incerto, dispendioso e pieno di pericoli,

qualera da pezza, per opera della rivoluzione e de'suoi alleati, quello in

cui yersava 1'Impero. E fini invocando 1'assistenza di Dio, Tindice della

causa giusta, ed a cui Casa d'Austria servi sempre con tutta fedelta.

FBANGIA 1. Vanno fallite le pratiche pel Congresso 2. Politica imperiale

spiegata ufficialmente ; lettera di Napoleone III al Drouyn de Lhuys, pre-
sentata al Gorpo legislativo 3. Dichiarazioni del ConslitiitionneL

1. L'imperatoreNapoleonelll, reduce della guerra d'ltalia, ricevette,

alii 19Luglio 1859 nel castello di Saint-Cloud
,

le congratulazioni dei

grandi Corpi dello Stato
;
ed in tale congiuntura tenne un discorso me-

morando, da noi riferito per intiero { Serie IV, Tol. Ill a pag. 392). e

che dovrebbe essere ora riletto e ineditato da chi amasse di chiarire certi

punti nebulosi delle presenti vicende politiche e militari dell'Europa. Or
ci basti accennare che allora Napoleone III, esprimendo i! suo rammarico
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per aver dovuto desistere dall'impresa di liberare 1' Italia dalle Alpi finq
all' Adriatico, e per essersi fermato al Mincio, ne allegava le seguenti

cagioni: 1. Che avrebbe costato carissimo 1'espugnare le fortezze del

quadrilatero ;
2. che non si poteaandara combattere il nemico dai fian-

chi e dalle spalle, per la neutralila del territorii yicini
;
3. Che, se si vo-

leva offendere questa neutralita, bisognava fare al tempo stesso un'altra

guerra sul Reno, cioe affrontare la Prussia e la Confederazione germa-
nica; 4. Che ayrebbe bisognato inoltre fortificarsi da ogni parte col

concorso della rivoluzione
;
5. Da ultimo disporsi a tener testa a tutta

Europa in armi, pronta ad attraversare i trionfi e ad aggravare i rove-

sci delle armi Frances! .

Quest! ostacoli si gravi si yennero, a poco a poco, p rimpvendo od at-

tenuando, per opera di chi yolea pur condotta a termine 1'
interrptta

ini-

presa contro 1'Austria; e quello che, per codeste cagioni, non pote allora

iarsi da Napoleone III, si Fa ora dalla Riyoluzione italiana. Questa, bef-

fandosi clei richiami e delle protestazioni diplomatiche della Francia, si

raflbrzo colle usurpazioni di quattro Stati italiani e con le province ru-

bate alia Santa Sede
; e, in grazia della teorica del fatti compiuti, del

non inter vento e del principio della nazionalita, ebbe la soddisFazione

di essere riconosciuta da quasi tutti i Potentati d' Europa, che cosi si

mostrarono cortesi ed arrendevoli ai caldissimi ufticii Fatti per tal line

dalla Francia. La Prussia, di alleata non arnica, divenne nemica dell'Ati-

stria. La Confederazione germanica, ridotta in brandelli, non puo piii

mettere alcuno nella necessita di sostenere doppia guerra. La riyolu-

zione da
1

pertutto pote francamente dare il suo concorso aU'impresa; e

quel Garibaldi, che nel 1864 scriveva ed operava, come i nostri lettori

sanno, contro Yittorio Emmanuele e Napoleone III, eleyato a grado di

Maresciallo, comanda un suo proprio esercito di 40,000 combattenti.

L'Austria sfidata, assalita ad un tempo da due tierissimi nemici, deye
Fare sforzi supremi per difendere 1'integrita de' suoi dominii, e scansare
1'estrema rovina.

Or quale sara il contegno della Francia? Essa Fece, gia si sa, ingenti
sForzi per ottenere, che la quistione Fra 1'Austria, la Prussia e 1'Italia si

componesse in un Congresso diplomatico; ma non riuscl all'intento.

II Monde del 3 Giugno, quando non era ancora pubblicato Fesito delle

pratiche per cio Fatte, spiegava gl'indugi, e diceya : Si devono spez-
zare certi legami, si hanno certe alleanze alle quali si vuol Fornire un

pretestp di rotture. In diplpmazia tutto dipende dal modo con cui sono
recate in mezzo le quistioni. Importa molto che il no Fatale, che dev' es-

sere il segnale della guerra, esca da una bocca piuttosto che dall'altra.

Tale e senza dubbio alcuno lo scopo della proposta conFerenza
;
e tale ne

sara il risultato .

In Fatti 1'Austria si credette obbligata dalla lealta e dall'onore a non

adoperare sotterfugi od ambagi, ed a porre alia sua accettazione del Con-

gresso le riserye, che i nostri lettori han yedutoa suo luogo. Questo equi-
yaleva a quel no fatale, che si yoleva farle uscire di bocca. Subito iJ

Constitutionnel prese a deplprare codesto no. II Moniteur Fu sollecito d!

dire che la Russia e 1' Inghilterra riguardayano la risposta dell'Austria

come tale che opponeya ostacolo insuperabile al Congresso, rendendolo

inutile; e, per converse, il Governo inglese dichiaro che il primo a dar
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cotale significato alia risposta austriaca era stato appunto il Gabinetto di

Parigi, al ui giudizio tuttavia si conformavano quelli di Londra e di

Pietrpburgo. E qui comincio un tolle tolle universale di tutti i diarii mas-
sonici contro I'Austria, che per la sua testardaggine rendeva inevitable

Ja guerra e mandava a fuoco 1'Europa.
2. Present! il Governo imperiale francese che, dovendosi nel Corpo

legislative discutere il bilancio, se ne trarrebbe cagione di mettere, in

quel modo che cola si puo, il Miuistro di Stato nella necessita di dare

qualche spiegazione, sppra il contegno che si era osservato e si osserve-

rebbe dalla Francia, rispetto al conflitto della Germania e dell'Italia. Per
cessare ogni importuna insistenza, ed ogni pericolo d'imprudenze o d'im-

pegni molesti, 1'Imperatore antivenne i desiderii di tutti, scrivendo al

Drouyn de Lhuys, ministro per gli affari esterni, una lettera, che il Mi-
uistro di Stato sig. Rouher lesse poi nel giorno 12 al Corpo legislative.
Ecco questo importance documento:

Palazzo delle Tuileries, 11 Giugno 1866. Signor Ministro. Nel mo-
mento in cui sembrano svanire le speranze di pace, che ci aveva fatto

concepire la riunione della Conferenza, e essenziale di spiegare, me-
diante circolare agli agenti diplomatici all'estero, le idee che il mio Go-
verno si proponeva di svolgere nei consigli dell' Eurppa ,

e chiarire la

cpndotta che il medesimo conta di tenere rispetto agli avvenimenti che
si preparano. Una tale comunicazione collochera la nostra politica nella

sua vera luce.

Se la Conferenza avesse avuto luogo, il vostro linguaggio, voi lo

sapete, doyeva essere esplicito; avreste dovuto dichiarare in mio nome,
che io respingeva pgni idea d' ingrandimento territoriale (benissimo), fin

tanto che 1'equilibrio europeo non venisse rotto (mommento). Infatti noi

non potremmo pensare all'estensione delle nostre frontiere, se npn al-

Jora che la carta d'Europa venisse modificata a profitto esclusivo di una

grandePotenza, e quando le province limitrofe, con vqto formale e libero,

esprimessero il desiderio di annettersi alia Francia (nuova approvazione).
Fuori di queste circostanze, io credo piu degna cosa del nostro paese il

preferire a qualsiasi acquisto di territorio il prezioso benefizio di vivere
in buona armonia coi nostri vicini, rispettando la loro indipendenza e la

loro nazionalita (nuova approvazione).
Animate da questi sentimenti, e non

proponendpmi
altro che il man-

tenimentp della pace, io aveva fatlo appello all'Inghilterra ep
1

alia Russia

per indirizzare collettivamente alle parti interessate parole di conciliazio-

ne. L'accordo slabilito fra le Potenze neutre sara pegno di sicurezza per

I'Europa (nuovo mommento d'adesione). Esse avevano mostrato 1'alta

loro imparzialita, risolvendo di restringere ladiscussione della Conferenza
alle quistioni pendenti. Per risolverle credeva che bisognasse afferrarle

francamente, scioglierle dal velo diplomaticp che le adombraya, e pren-
dere in mutua considerazione i voti legittimi dei sovrani e dei popoli.

II conflitto che
sprse in questi tempi ha tre cagioni : La situazione

geografica della Prussia malamente definita
;

il voto della Germania, chie-

dente una ricostituzione politica piu conforme a' suoi bisogni generali ;

la necessita per 1' Italia di assicurare la sua indipendenza nazionale.

Le Potenze neutre non poteyano voler immischiarsi negli affari in-

terni dei paesi stranieri
;
nulladimeno le Corti, che hanno partecipato
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agli atti costitutivi della Confederazione germauica, avevano il dirilto

d'esaminare, se i reclamati cambiamenti non erano di tal natura da pe-
ricolare Tordine stabilito in Europa.

Per cio che ci riguarda, ayremmo desiderate per gli Stati secoudarii

della Confederazione una piu intiraa unione, una piu potente organizza-

zione, una parte piu iniportante (approvazione) ; per la Prussia, maggio-
re omogeneila e forza nel Nord; per 1'Austria, il mantenimento della sua

grande posizione in Germania (molte voci: benissimo! benissimo!). Avrem-
mo yoluto, inoltre, che, mediante un equo compenso, 1'Austria potesse
cedere la Yenezia all' Italia

(
benissimo ! benissimo !

) ; imperocche, se di

concerto colla Prussia e senza preoccuparsi del traltato del 1852, essa

ha fatto alia Danimarca una guerra in nome della nazionalita alemanna,
mi sembraya giusto che riconoscesse anche in Italia lo

stessp principio,
dando cpmpimento ali'indipendenza della penisola (approvazione).

Tali sono le idee che, nell' interesse del riposo dell' Europa, noi

ayremmo tentato di far preyalere. Oggi e a temersi che solo le armi ah-

biano a decidere la sorte.

Rispetto a queste contingenze, qual e il procedere che si convene
allaFrancia? Dobbiamo noi manifestare il nostro dispiacere, perche ia

Germania trova i trattati del 1815 impotenti a soddist'are le sue tenden-
ze nazionali ed a conservare la sua tranquillita?

Nella lotta che e sul punto di scqppiare, noi non abbiamo che due
interessi : la conservazione deU'eqiiilibrio europeo ed il mantenimento

dell'ppera che abbiamo contribuito a ediiicare in Italia
(
benissimo ! be-

nissimo I ).

Ma per tutelare questi due interessi, la forza morale della Francia
non e dessa bastante? Perche la sua parola sia ascoltata, sara dessa ob-

bligata a sguainare la spada?
Noi credo (nuovi segni d'assentimento). Se malgrado i nostri sforzi,

le speranze di pace non si realizzano, siamp sicuri tuttayia che le Corti

impegoate nel conflitto, qualunque sia il risultato della guerra, non ri-

solveranno alcuna delle quistioni che c' interessano, senza 1'assentimen-
to della Francia.

Restiamo dunque in un' attenta neutralita, e, forti del nostro disin-

teresse, ahimati dal desiderio sincero di vedere i
pppoli dell' Europa di-

menticare le loro querele e unirsi in uno scopo di civilta, di liberta e di

progressq, restiamo fiduciosi nel nostro diritto e quieti nella nostra forza

(applausi prolnngati; movimento generate). PregoDio, signor Ministro,
che vi abbia nella sua santa custodia. NAPOLEOME.

Parecchi oratori, tra i quali anche il Thiers, credettero che cio non
dovesse bastare per impedire ogni discussione su tal materia; ma il Cor-

po legislativo die ragione al Rouher, che fece notare qual rispetto si do-
yesse alia parola dell' Imperatore ;

e la discussione fu troncata.

I giornali della rivoluzione interpretarqno la lettera in senso favoreyo-
lissimo a' loro disegni, cioe come propizia alia Prussia ed all'Italia, mi-
nacciosa per TAustria e come un annunzio che, a guerra finita, se fosse-

ro yincitori gli alleati, dovrebbero pagare alia Francia il prezzo della sua
benevola neutralita; cioe 1'Italia con la cessione della Sardegna, la Prus-
sia con la cessione delle province renane

; e, nel caso che yincesse 1'Au-

stria, con la cessione del Veneto all'Italia
,
che a sua yolta cederebbe alia

Francia la Sardegna.
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3. 11 Giornale La Liberte, scritto dal sig. Girardin, porse al Constilu-

lionnel Y opportunita di fare alia lettera imperiale il seguente comento.

II signer De Girardin, il quale, settimane or sono, glorificava il si-

sterna della pace ad ogni costo, vorrebbe oggi che la Francia si avven-
turasse nella guerra; e, pieno di questa idea, interpetra molto inesatta-

mente la lettera deH'Imperatore. Invece di considerare la lettera stessa

come una manifestazione dignitosa, ma pacifica, ce la rappresenta quasi
come una dichiarazione di guerra.

L'Imperatore dichiara di respingere ogni idea d'ingrandimento fino
a che non sard rotto requilibrio europeo a benefizio di una gran poten-

za; e il sig. De Girardin prende cagione da cio per istimare ogni riordi-

namento della carta d'Europa come una roltura di tale
equilibrio. Se la

Prussia, egli dice, si incorpora i ducati, se 1' Italia conquista la Venezia,

Fequilibrio europeo sara rotto. Cio e uno strano'abuso delle parole, e

un allontanarsi molto dalla giusta apprezzazione delle cose. II nupvq
capo dei compilatori della Liberte deve sapere, esservi delle annessioni

naturali e legittime, che consolidano 1'equilibrio europeo piuttosto che

scuoterlo, e cio e vero per il ritorno della Venezia all' Italia e della Sa-

voia alia Francia. Parimente se la Germania, divisa in 29 piccoli Stati,

volesse scemarne il numero, 1'ordine politico in Europa non sarebbe da

cio minimamente turbato. E poiche il sig. De Girardin non ha comprese
le parole dell' Imperatore, sebbene fossero per tutti abbastanza chiare,
ci

proyeremo
a spiegargliele.

L'Imperatore yplle dire: che 1'equilibrio europeo sarebbe rotto, se

1'Austria o la Prussia fossero riuscite ad assorbire tutta la Germania.
E ci duole di yedere in tanto solenni moment!, quando con un si chiaro

e si precise linguaggio si fan note al paese le intenzioni del Goyerno,

questo stesso linguaggio travestito e tali intenzioni stravolte.

Che si dice egli infatti nella lettera dell'Imperatore? Si espongono
lealmente le idee, che la Francia avrebbe tentato far preyalere nel seno

della Conferenza. Ora non avendo ayuto luogo quella riunione, e sem-
hrando ineyitabile un conflitto, 1'Imperatore ha detto che la Francia ha
due interessi soltanto nella lotta

;
la conservazione dell'equilibrio euro-

peo e la conservazione dell'opera che contribuimmo a edificare in Italia ;

egli aggiunse, che le assicurazioni ricevute dalle Potenze estere 1' han
condotto a credere, che questi due interessi saranno

rispettati,
senza

che la Francia abbia
bispgno

di trarre la spada. Ora noi domandiamo a

ogni animo imparziale: e egli possibile di fare dichiarazioni piu corri-

spondenti all' intimo sentimento del
paese ;

alterarne il senso non e egli
incorrere in una grave responsabilita?

Di qui molti hanno '

a ragione o a torto non ci tocca dirlo
)

inferito :

che nella mente imperiale sta fisso, non poter 1' Europa aver pace, fin-

che 1. non sia ben rassodato 1'edificio che la Francia innalzo in Italia;

2. A tal uopo essere necessaria la cessione del Veneto all' Italia, onde
sarebbe consolidate 1'equilibrio. Cio posto, resta che la Provvidenza
divina manifest ancor essa i suoi disegni, mentre i Frammassoni gia
credono assicurala all' Italia la conquista del Veneto, dopo la quale senza

indugio dicono doversi consumare 1'iinita italiana coi trasferire la Capi-
iale a Roma, e rovesciare quel poco che resta della sovranita del Papa.
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DEI BILANCI ITALIAN I

Mentre sulle sponde del Po e del Mincio si discutono colla supre-

ma ragione delle armi le sorti dell' Italia
;
noi ,

eke sediamo all' om-

bra del Valicano sulle pacifiche rive del Tebro, possiamo volgere lo

sguardo a un allro pericolo che quelle sorli medesime profondamen-

le
,
sebbene meno palesemente ,

minaccia. Gli Stati possono perire

per nimisla esterne o provocalrici o provocale : questo e vero
;
ma

noil e men vero che essi possano eziandio perire per la catliva

amministrazione interna del loro denaro. II dissesto delle pubbliche

finanze e stato molte volte la cagione unica dei grandi sconvolgimen-

ti, clie hanno abbattuto Governi anco saldissimi: testimone la Fran-

cia nella sua grande rivoluzione. L' Italia presenle non e Governo

saldissimo ; e quindi e piu facile a crollare , se lo sconcerto finan-

ziario giugne a percuotere troppo duramente gl' interessi delle popo-

lazioni, o soggiogate per forza o tralte per inganno al nuovo dominio.

Tullo sta che questo sconcerto sia vero, sicche non possa dirsi pessi-

ma calunnia dei nemici del Governo
;
e che esso sia grande , sicche

le condizioni della fortuna privata ne vengano gravemente scompi-

gliale. A queslo punto crediamo che siasi omai pervenuto. I nostri

letlori ci consentano che ne rechiamo qui rapidamente le pruove.

Chi da uno sguardo alle finanze dell'Italia, unificatasi per la rivo-

luzione, \i distingue Ire periodi; quello della spensieratezza , quel-

lo dell'illusione, quollo dello sgomento. Lungo i quattro primi anni

Sme VI, vol. 711, fasc. 302. 9 7 Luglw 1866.



130 IL DISAVANZO

1' Italia non ha faito die spendere, senza curarsi per nulla del come

pagherebbe fmalmente queste spese. Postasi in capo la splendida

fantasia die la ricchezza del paese fosse inesauribile
, d'allro non si

occupo che a diffonderla a piene raani. La diffuse senza misura so-

pra tutti gli amid suoi', vecchi e nuovi, presenti e passali, nostrali

e forestieri
, togali o armati. La diffuse sopra il suo suolo

, solcan-

dolo di slrade ferrate e di canali
, aprendovi sboccbi e porti sulle

marine ,
stabilendovi mercali

, alzandovi edificii. La diffuse sopra i

suoi eserciti di mare e di terra
, ordinandoli con grande larghez-

za
,

rifornendoli con molto sfarzo
, fortificandoli con ismaniosa ce-

lerita. La diffuse sopra la burocrazia
, assegnando ^pensioni di ri-

tir^a migliaia d'impiegati, non perche inabili o slancbi di senire,

ma percbe avean servile bene sotto le distrutte monarchic
; creando

migliaia di nuovi impiegbi ,
non perche ulili al servizio

,
ma percbe

utili ai parteggiani del mutato ordine di Governo. La diffuse sopra

I' amministrazione , pagando profumatamente e con prodigalita me-

ravigliosa' i servigi chiesti ai suoi impiegati : le imposte indirette

coslano dal 25 al 50 per 100 sopra le riscossioni : le dogane per

incassare 70 milioni ne spendono 30 : i 40 milioni di entrata sui

sale perdono 10 milioni pel riscolimento : le poste coslano 2 milioni

di piu che non producano. Tutt'i miglioramenti , tutte le riforme,

iulti gli sfoggi ,
senza calcolo di urgenza o di utilita

,
si vollero fare

a un tempo ;
e non si ebbe altra misura o altro temperamento che

questo : di contentare tutte le dimande di vantaggi material! che la

rivoluzione o i rivoluzionarii istantemente chiedevano. A un sol van-

taggio materiale non si pensava da nessuno
,
a quello doe della Fi-

nanza..Purche si trovasse, coi prestiti 1'un 1' altro incalzanlisi, nuo-

vo denaro da spendersi ;
niuno s' impensieriva deir avvenire

, quasi

che la facolta di trovare in prestanza potesse essere indefinita.

Una tale spensieratezza fu scossa fmalmente dalla famosa sposi-

zione del ministro Minghetti : ma essa die luogo non al ravvedimen-

lo
,
ma alia illusione. Conciossiache il confidente Ministro , per ot-

tenere il consenso di far nuovi preslili, necessarii per empire il vuo-

to delle casse erariali
,
annimzio al paese un anno di grazia preciso

e definite
, 1'anno 1867

,
nel quale si otterrebbfril perfetto equilibrio
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Ira le spese e le entrate , e comincerebbe Tera di prosperita per le

fmanze italiane. II paese si lascio gabbare da quesla dolce illusione ;

e il Governo pole seguitare a spendere come innanzi , senza verun

ostacolo che seriamente gli abbarrasse la via del precipizio. Cosi alia

fine del 1865
,
tra spensierata e tra illusa, 1' Italia unita avea speso

qualtro miliardi e 750 milioni di lire piu, che non avrebbe speso se

fosse rimasa separata sotto le antiche dinastie l. Ma quel che e peg-

gio ,
essa si trovava vincolata a far nuove spese negli anni avvenire,

senza aver compensi sufficient! in nuove entrate.

L'illusione non potea durare piu a lungo, e per dissiparla il primo

a darvi la mano fu il Governo stesso. II Sella, succeduto al Miughet-

ti, il di 14 Marzo del 1865, mostro che, per mantenere la promessa

fatta dal Minghetti, che il Bilancio di quell' anno non avesse un' ec-

cedenza di spese maggiore di 100 milioni di lire
, che non son poi

una bagattella ;
la Finanza avea bisogno di nuovi aiuti straordina-

rii. Quei 1325 milioni d'introiti straordinarii, conceduti al Minghelti

nel 1862
, non erano stati sufficient! allo scopo propostosi : e se ne

domandavano allri 625 milioni. Questa dimanda
,
trovata pur trop-

po necessaria, anzi urgente, e quindi facilmente dalla docile came-

ra consentita, comincio a far aprire gli occhi ai clttadini, prima non

curanli e poi allucinati. Ma per ispalancarglieli del tutto lo stesso Sel-

la, non piu che nove mesi dopo, monto sulla ringhiera parlamenta-

re, e con lodevole, sebbene troppo tarda schiettezza
, commista aun

certo mal dissimulato dispelto, fece sentir finalmente all' Italia quan-
lo fosse grave 1'imbroglio delle sue finanze, 11 disavvanzo del 1865,
invece di 100, giugneva ai 225 milioni di lire : quello del 1866, inve-

ce di 55, si prevedeva che oltrepasserebbe i 261 milione. Non piu

possibili nuovi prestili : doversi dunque per necessita restrignere le

spese e aumentare le imposte : e questo non per pareggiare gli esi-

ti cogl' introiti, ma per giugnere a una deficienza meno spaventosa.

Disinganno crudele ! I poveri Italian! caddero dai sogni dorati

nella realla spavenlosa: e tulti temendo che le proprie borse doves-

sero venir presto volate dagli esattori del fisco, levarono parole di

1 Vcdi Civ. Call. Ser. VI, vol. V, pag 80S.
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rimproveri e gemili di dolore. Tutta la spensieratezza dei primi an-

ni si cambio in un' agitazione febbrile : tutta la illusione degli anni

seguenti divenne sgomento e indegnazione. Pur tuttavia un bene si

comincio a trarre da tanto male : si comincio a pensare seriamente

al modo di provvedere all' interesse piu vitale del paese. Questo

pensiero, gia fin dalla prima confessione del Sella, avea tratfo

alle urne gli elettori, per inviare al Parlamenlo deputali o piu capa-

ci di dare buoni consigli per assestar le finanze
,
o meno pieghevoli

alle voglie dispendiose del Governo. Dopo la seconda confessione di

quel Ministro,questo pensiero fe nel loro voto non solo rigidi ma e-

ziandio acerbi i Deputati: pose loro gli sproni ai fianchi, per allon-

tanare i disastri temuti
;
fece pullulare da ogni parte del paese dise-

gni, proposte, profferte ; fece stampare una sterminata quantita di

critiche, di discussioni, di pared, di consigli, di biasimi: fece final-

mente uscir fuora dalle aule ministerial! tullo un progetto di nuovo

ordinamento finanziario, che polesse aiutare a porre un po' di equili-

brio tra gl' introiti e gli esiti delle finanze. Se pan all'agitarsi fosse

stato 1'operare, lo sgomento posto dalle rivelazioni del Sella merite-

rebbe le benedizioni degl' Italiani. Ma sventuratamenle al molto ciar-

lio non corrisposero i fatti, e agli antichi disastri finanziarii si ag-

giunsero dei nuovi.

Sgomento non poco quell' ultima conchiusione del Sella che per

1'esercizio del 1866 si dovea pronosticare una mancanza di 261 mi-

lione di lire. Fu detto allora dai piu sagaci scrutatori delle cifre offi-

ciali e dai piu sperti conoscitori dei bisogni dell' Erario
,
che la

deficienza effettiva avrebbe oltrepassala di molto la deficienza annun-

ziata; e noi stessi il pronosticammo nel secondo quaderno del Fe-

braio scorso. Ma se allora avessimo noi dello cbe quella deficienza

dovea portarsi fino ai 350 milioni, ci avrebbero gridata la croce ad-

dosso, come a Cassandre maligne, cornea profeti cupidi di sventure,

per la parte che noi avversiamo nei principii politic! e religiosi. Pur

tuttavia quella cifra di 350 appunto fu giudicata la piu vera dai piu

eminente economista d' Italia, e lutto fior di schietto liberalismo,

qual e il ch. signor Francesco Ferrara. Ecco le sue parole ,
che noi

copiamo dai fascicolo III della Nuova Antologia. Non e piu dub-
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bio ormai che la somma del disavanzo reale per 1' anno in corso ,

vada mollo al di la del 265 milioni, in cui fu calcolata. L'esalta e fi-

nale liquidazione dei passali esercizii fara probabilmente scoprire o

sorgere una somma di liesidui passivi, che le successive Situazioni

del Tesoro non lasciavano ben vedere, che a mano a mano verran-

no in luce
,

e che possono sicuramente compendiarsi in una qua-

rantina di milioni. Si e sospetlato inoltre che gl' incremenli di en-

Irata , arguiti come possibili o assunli come sicuri, polranno assai

facilmenle mancare : e questa prudente previsione divien quasi cer-

tezza, in riguardo alia imposta sulla ricchezza mobile, alia quale il

sislema della quolita minaccia il colpo di grazia. Si e calcolalo che

circa 20 milioni verranno assorbiti nelle rendile che, da un gior-

no all'altro, debbono iscriversi nel Gran Libro a favore della Cas-

sa ecclesiastica ,
e nei supplemenli di guarentigia che possono esser

dovuti alle strade ferrate ed al canale Cavour. Da 15 a 20 milioni

piomberanno inoltre sopra il Bilancio , appena che una defmitiva

transazione sara conchiusa intorno alia quota di debito pontificio da

accollarsi al Regno italiano. Altra diecina di milioni si vedra spun-

tare per via di discrete e minute dimande di Maggiori spese, alcu-

ne delle quali si possono indovinare sin d' ora. E in una parola e

lecito accogliere ad occhi chiusi il calcolo , secondo cui lo scapito

presunto net 1866 verra ingrossato di 70 od 80 milioni ancora, per

liquidarsi in poco meno che 350 milioni, com'era tre anni or sono l.

Com'era tre anni or sono! Terribile conchiusione e cotesta. Ossia

incapacita di amministrare, ossia intemperanza di spendere, ossia

esigenza di partili, I'ltalia e da un pezzo condannata a scapilare per

un milione al di, per le sole sue spese ordinarie. Quesli 350 milioni

annui bisogna pur pagarli : e per pagarli quando non si cavano dal-

le ordinarie enlrate, bisogna cavarle dalle straordinarie. Sieno pure

quali si vogliano queste entrale straordinarie
,
esse producono ne-

cessariamente un aumento di uscita per gli anni avvenire, o sotto il

titolo di minorati introiti, o sotto il titolo di pagamento d' interessi.

E cosi le imposle sempre crescenti non giungono mai a togliere il

1 Nuova Antologia di scienze, letterc ed arti. Fasc. III. Marzo, pag. 542.
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disavanzo, e i cittadini sempre piu aggravati dai balzelli veggono

sempre piu sprofondarsi la voragine che puo inghioltire le loro so-

stanze.

Fin qui non si e messo in noia la guerra ,
cui ha dato principio

1' Italia nel mese scorso. Essa scavera solto alia voragine antica una

voragine nuova. Nessuna nazione puo far la guerra, se vuol badare

ai risparmii nella spesa. E molto meno d' ogni allra vi pole badare

1' Italia. Per quanto essa abbia negli anni scorsi lavoralo e speso a

prepararvisi , non si pu6 dire che 1' esercito raccolto abbia potuto

fornirsi e vivere delle munizioni e degli apparecchi fatti innanzi.

'Molla parte dei vestiti, delle munizioni, delle armi necessarie sisono

apprestale in frelta e in furia : e tali improvvisi apprestamenti sciu-

pano tesori. Quello che fu speso dall' Italia in questa guerra non

possiamo indovinarlo. II giudizio portato da uomini competenti che

tale spesa giunga a parecchie ceritinaia di milioni di lire, non pu6

riputarsi esagerata. Se do e
, bisogna lungo quest' anno provvedere

a tale entrata straordinaria, che sopperisca all' Erario italiano .le tre

enormi somme: ii disavanzo del 1865, quello del 1866, le spese

della guerra. Queste tre somme riunite insieme costituiscono forse

un buon miliardo di lire: vale a dire quasi il doppio di quello che a

stento incassa 1'erario in un anno intero di esercizio.

Ne la cessione della Venezia allievera questo peso. Nell' alto che

scriviamo solo ci e noto che 1' Italia la ricevera in dono dalla Fran-

cia : ma a quali patti ? S' ignorano del tutto : ma non s ignora al

certo che la quota del Debilo austriaco , proporzionata a quelle Pro-

vince ,
ne accompagna indispensabilmente la cessione. La corona

d' Italia ha ingrandito con tale giunta il suo territorio, ma il Bilancio

italiano ingrandira anch' esso il suo Disavanzo.

Ecco dunque i due grandi pensieri del Governo italiano : per far

fronte agl' impegni attuali e urgenti bisogna che riscuota, come com-

penso straordinario, questa enorme somma di un miliardo ; per far

fronte ai disavanzi spaventosi del bilancio ordinario
, bisogna che

aumenti le entrate ordinarie colle nuove imposte, e sminuisca le

spese colle nuove economic. Vediamo quali provvedimenti abbia in

effetto presi, e quali sia per prendere affin di giungere a queslo

doppio intendimento.
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II primo mezzo straordinario per riempire 1' Erario a cui ha fatto

ricorso il Governo, e 1' incameramento di tulto il patrimonio eccle-

siastico dell' Italia. Non e di questo luogo il .parlare dell'iniquHa di

quesla rapina : noi vogliamo parlare unicamente della sua inutilita

finanziaria. Prima che dalla vendita dei beni ecclesiastic! provenga

un qualche vantaggio all' Erario, fa meslieri che si vincano due gra-

vissime difficolta: quelle dell'ordine economico, quelle dell'ordine

morale. Nell'ordine morale il marchio di sacrilega rapina che porta

scolpita in fronte la vendita de' beni ecclesiastici, restrigne grande-

mente in Italia il numero dei compratori, e aumenta grandemente

tulli gli ostacoli per la buona vendita. Nell'ordine economico Tof-

ferta troppo pressante, troppo numerosa avvilisce il prezzo : la mol-

tiplicita dei mezzani, e I'inleresse di favorire piu chi compra cfoe

chi vende lo assottiglia sempre di piu: intanto ii timore di non

improbabili cangiamenti rende meno audaci o almeno piu cauti i

compratori ;
e finalmente la mancanza di capitali oziosi obbliga il

Governo a contentarsi di pagamenti falti a rate ancor dislanti fra

loro. Questo cumulo di circostanze, alle quali la legge dell' incame-

ramento deve per necessita soggiacere , assottiglia e ritarda grande-

mente il lucro che il Governo potra ritrarre da questa empia spoglia-

zione della Chiesa
;
in quella che obbliga V Erario ad aggravarsi fin

da questo momento di una parte delle pensioni pe'ieligiosi ,
e delle

spese pel culto che la legge ha decretate. Egli e si evidente che so-

pra questa legge non possa farsi nessun serio assegnamento.per ri-

storare le finanze, che molti confessano apertamente quella non es-

ser legge finanziaria, ma puramente political e coloro che adducono

la necessita delle finanze, non possono addurla come ragione salda,

ma come pretesto.

Vero e che si buccina potersi tutto Y intero cumulo dei beni eccle-

siastici vendere o cedere a qualche possente societa di capitalist!

forestieri
,

la quale pagherebbe una grossa somma di denaro quasi

imniediatamente
, per vendere poi a suo bell' agio e con buon pro-

fitto quei beni stessi alia spicciolata. Ma un tal partito e ancor piu .]

disastroso che il venderlo a conto del Governo. Poiche tutto 1' utile

della vendita ricadrebbe sopra quella societa : il vantaggio del trar
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subito una somma da quei beni sarebbe disfatto oltre misura dalla

differenza degl' introiti : e 1' Italia gia divenuta serva agli stranieri

pel troppi debiti contratti con loro
,
vi sarebbe ora quasi infeudata

con questa cessione delle sue propriela prediali.

Un altro mezzo,, decantato ancor esso come efficacissimo, fu ten-

tato di porre in alto con uno slancio veramenle meraviglioso. Tal

fu 1' idea del Consorzio , nata gigante , salutata con applausi uni-

versal!
,
stimata il piu saldo fondamenlo che potesse darsi all' unita

ilaliana. Sono scorsi qualtro mesi da che essa venne con si felici

auspicii attuata, e qual risultamento ha dato nell'effelto? Da gigan-

ie che era e divenuta cosi nana, che appena puo dirsi che abbia per-

sona visibile e sensibile. Si volcano raccogliere da quattro a cinque

miliardi: e il denaro effettualmente incassato
(
delle sottoscrizioui

per pagamenti futuri non parliamo) di poco sorpassa il milione. Si

voleva un dono sponlaneo del singoli cittadini : e salvo pochi casi

si sono avute offerte di municipii ,
che voglion dire denaro da rac-

cogliersi con tasse e balzelli
,
e sottoscrizioni d' impiegati e di mili-

lari, costretti a farle dalle non libere esortazioni dei loro Superiori.

Si volea eslinguere il debilo pubblico ,
e cosi cooperare alia dimi-

nuzione delie spese e delle imposte ordinarie : e invece alcune som-

me vanno sparpagliandosi in altreopere, per la espressa volonta

degli obblatori , e le allre si ondeggia ancora ove debbano collocarsi

e in che modo spendersi. Parea da principio che lutta 1' Italia do-

vesse risguardare il Consorzio, come il piii valido sostegno del Go-

verno : e intanto la Camera e il Ministero sono stati a parole larghi

di facili encomii
,

ai fatti osservatori diffidenti degl' intendimenti

e del successo. Cosicche il Consorzio puo dirsi una splendida chi-

mera
, comparsa per infatuare alcune immaginazioni piu vive, sva-

nita pe.r dimostrare come fosse iuconscio profeta chi la voile chia-

mare , non sappiamo se per ironia , o per dissennamento ,
il nuovo

plebiscite finanziario dell' Italia una.

Venne anche in pensiero 1'idea del prestito. Un prestito all'estero

dovea riuscire o impossibile ad incarnarsi nel fatto ,
o sommamente

rovinoso. Le rivelazioni del Ministro, e la troppo evidente realta del

disordine nel Bilancio avrebbero chiuse all' Italia le borse dei capita-
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lisli stranieri, i quali doveano ragionevolmente lemere o tasse sulle

rendite, o inversion! di rendite, o sospensioni di pagamenli, quan-

d'anche non temess'ero un fallimento. Laonde o non impresterebbero

nulla, o il farebbero a cosi dure e rovinose usure, eke la Finanza ita-

liana ne resterebbe oltremodo aggravata; oltre al timore di vedere

con le sottili Industrie di quei cosi accorli banchieri riversata in Ita-

lia lutta quella catasta di litoli di rendita italiana, che solo apparen-

temenle o solo per picciolo spazio di tempo accumulerebbero nei loro

portafogli. Pur tutlavia di queste due ipotesi corse voce , e noi non

sappiarao fino a qual punto vera, die si avverasse la prima. Dissero

che venissero ientali alcuni dei piu potenti capitalisti forestieri ,
e

questi si rifiulassero di comprare nuova rendita : certamenle fu vero

che perparte di qualche Governo anche amico fu dato avviso.al

pubblico di andar ben cauti a prestare il lor denaro all' Italia, stante

il tristo stato dell' Erario italiano.

Venuto meno il prestito all'estero, si cerco se potesse meglio riu-

scire il prestito all'interno, ma tulto spontaneo e informato al pen-

siero patriottico, non di spremerne immoderali guadagni, ma di dare

ausilio all' azienda pubblica. Tennesi adunque in Firenze un congres-

so tra i principali rappresentanti degl' istituti italiani di credito , e

in esso fu deciso di offrire al Governo 250 milioni di lire in cinque

per cento alia pan : ma vi si pose come indispensabile condizione il

pareggiamento immediate del Bilancio. Fu delta generosa 1' offerta,

e fu levata al cielo : ma per mala ventura essa era interessata e al

tempo slesso impossibile. Era impossible , perche il pareggiamenlo

del Bilancio, richiedendo necessariamente tra economic e imposte

V aumento di quasi la mela sulle enlrate dello Stato , non poteva al

cerlo conseguirsi cosi in un attimo
, neppure se i Ministri avessero

avuto in mano la verga falata. Era interessata; perche se si fosse

ottenuta quella condizione della parila tra le spese e le rendite sul

Bilancio ,
il primo effetto sarebbe slato un montar gagliardo e cele-

rissimo dei titoli ilaliani
, che allora erano calati si basso. Laonde ,

siccome nei porlafogli di quegli Istituti rigurgilavano tai titoli , cosi

avrebbero essi guadagnato col rimetterli in circolazione assai piu di

quello, cui parevano volessero rinunciare coll' assumersi il carico di
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quel nuovo prestito alia pari. Com' era dunque da prevedere, ache

questa speranza andossene presto in dileguo.

Mentre si cercava qualche modo cbe potesse procacciare all'Erario

un celere riscolimenlo straordinario di quei milioni, di cui pur biso-

gnava con tanta urgenza; il Governo, uscendo dalla via delle illusioni,

fu costretto a dimandare al paese nuovi sacrificii, col proporre all'ap-

provazione del Parlam'ento nuove lasse. II progetto del ininistro Sella

chiedeva una nuova entrata di 175 milioni di lire da pagarsi per

viadi balzelli: la tassa del macinato darebbe 130 milioni, quella

delie porte e fmestre ne darebbe 25, 1'aumento sulle tasse del Regi-

stro e Bollo darebbe gli altri 20. Con cio il Sella lasciava scoperto

un disavanzo di 100 milioni, siccome egli caleolava, ovvero ancne

di 175 milioni, come vedemmo potersi piu probabilmente prevedere.

Questa proposta ando a monti, prima ancora che venisse discussa

dai Parlamento, ove avrebbe incontrato gagliardissime le oppos.izio-

ni : e invece <T essa venne dallo Scialoia
,
economista di gran fama ,

proposto un tutt'altro disegno di nuove imposizioni. Una Giunta di

qulndici Deputati , scelti tra i piu esperti amministratori che sedes-

sero nella Camera, sotto le viste di semplicemente modificare in al-

cuni punti la proposta del Ministero, la cambiarono del tutto, e cosi,

d'accordo col Ministro stesso, vennero alia concliiusione di cavare un

poco piu di 140 milioni d' entrata dall' aumento di questi sei capi di

dazii gia esistenti : la t&ssa sui redditi, il dazio sul consumo, il sale,

le dogane, il bollo e registro, i tabacchi. Gitteranno queste imposte

le somme che se ne aspettano, e saranno esse accolte dai citladini

con paziente rassegnazione? E lecito dubitare dell' una cosa e del-

1' altra.

La tassa sui redditi riscontrera molte opposizioni e scontentera

molti proprietarii. I proprietarii di beni fondiarii gia si riputavano

piu aggravati che i proprietarii di beni mobili
;
e dai nuovo ordi-

namento finanziario aspettavansi un disacerbamento d' imposla. A

parole qualche cosa e loro conceduta : se non altro una cerla stabi-

lila nella tassa prediale , essendo tolto alle province ed ai comuni

il sopraggravarla. Nel fatto essi sotto'stanno a un vero aumento, do-

vendo pagare un' imposta sul reddito depurato dei loro fondi, sotto
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nome di lassa mobiliare. Pagano dunque una volta pel mero failo di

possedere beni non raobili; pagano una seconda yolla pel reddito

che da quest! beni ricayano. Ma qua! e Futile che dal possedere beni

nonmobili si consegue, se non appunto 1'averne un reddito? E adun-

que un incremento della tassa fondiaria quello che ai proprietarii

s'irapone: e con qual gioia debbano essi accoglierlo, solo puo inten-

dere chi conosce i lamenti d.ei proprielarii che pur prima dolevansi

delle contribuzioni antiche come troppo eccessive. I proprietarii poi di

beni mobili, sebbene abbiano, eomparalivamente parlando, meno ra-

gione di laraentarsi, nondimeno saranno essi coloro che metteranno

i piu alii guai, e faranno le piu passionate opposizioni. Tutti sanno

che la tassa di ricchezza mobile e quella che sopra tutte ha generate

attrili, e suscitato avversioni
,
sicche in mplti luoghi s' e corso fino

alle armi, in altri gli esattori han dovuto smettere il rigore per non

provocar disordini, e da per lutto s' e gridato alle stelle. Ora pro-

ponesi di aumentarla non lievemente. Che ne avverra? Vero e che

una gran parle di quei lamenti procedevano dal modo della spa*
1 '

zione, anche piu che dal peso del pagamento; e la nuova legp
cam"

bierebbe appunto quel modo, abbandonando il sistema^i contin-

gent per appigliarsi a quello della quolita. Ma ques^ cangiamento

non sara utile alle finanze: poiche esso dando pii^omodo luogo alle

dichiarazioni infedeli, deludera lutte le aspetwive
dei calcoli antici-

pali; ed e assai probabiie che irivece di^nfiarsi, questa tassa si as-

sottigliera col nuovo ordinamenlo.

Non diciamo nulla della tassa ^e la Camera dei Deputati propo-

nevasi d' imporre sopra le c^ole del Debito pubblico, ripugnante

il Ministro: poiche dopo ^ volo del Senato che T ha ripudiata, non

vi e piu ne timore n^ speranza di vederla ordinata per legge.

Fallaci altrettpfito sembra che dovranno riuscire le speranze ada-

giatesi sovra gU altri aumenli disegnati. II dazio sul consume do -

vrebbe d<ire all'Erario un trenta milioni di lire; ed esso sara riscos-

so d^f Governo , aumentando dal 30 al 40 per cento quello che ora

gia si riscuote o dai Comuni o dagli Appal ti. Ora in due modi que-

sto aumento polra verificarsi: o ponendo balzelli sopra maleria stata

fmora immune, o inasprendo le tariffe dei balzelli antichi. Vi ha egli
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questa fecondita di nuove raaterie gabellabili nell' universale dei Co-

muni in Italia? L' inasprimento delle tariife antiche non produrra

egli, come sempre avviene, un impicciolimento d'introiti? Questi due

dubbii tolgono a questa fonte di entrate la certezza della previsione.

Verra aumentato eziandio il prezzo del sale ,
sicche possano ritrar-

sene un 18 milioni di piu. Lasciamo di dire quanto debba un si au-

dace innalzamento disguslare le popolazioni, sopraltulto la rurale,

e la manifatturiera, che piu delle altre ne consuma per Industrie che

pur danno tenui provenli. Rispondera a quell' aumento di prezzo il

medesimo consumo che per lo antico ? II contrabbando non tentera

di giovarsene per rubarne il profitto al Governo ? L' ingegno dei piii

industriosi non sapra sostituire in molte arti allra sostanza piu eco-

nomica al sale si'costoso2 E della piu volgare preveggenza il crede-

re che in tutti e tre quesli modi si tentera di rendere illusorie le pre-

veggenze del Ministro.

Altri 20 milioni si domandano al Bollo e Registro. Fin qui que-

^'antica imposta era stata piu volte modificata e aumentata : e il

mastic ^rutl cavatosene non avea corrisposto al desiderio di chi

le avea uto soffrire lante variazioni. Ora le si chiede un nuovo au-

mento , ed UK aumento di quasi un terzo. Sara probabile che esso

si ottenga? Se il -] rmp di Bollo e Registro si ridurra a piu discreti

termini , e soprattulto Se proporzioriandosi saviamenle alia valuta dei

singoli atti sopra cui incite ,
si fara accetlare dai contraenti con

maggiore uuiversalita , si pui> sperare che si : ma se invece si lascia

il Regolamento della Tassa e Re^iro qual esso e al presente, si puo
con ogni sicurezza prevedere che no.

Rimangono finalmente i 20 milioni aspdtati dalle Dogane, sia per

una tariifa di dazii sulla esportazione delle m*rci italiane ,
sia per

uno aggravamenlo di tariffa sopra alcune manifature straniere. Per

la esportazione auguriamo air Italia prosperila neiragr^oltura e ope-

rosita nelle industrie
,

tali che possano avere prodolti so^rabbon-

danti e a buori mercato
, sicche possano mandarli a vendere sepra i

mercati forestieri in gran quantita. Per ora lo sconvolgimento di tul-

ti gli affari, cagionato dalla rivoluzione, da poca speranza che 1'au-

gurio divenga .un fatto. Per la imporlazione delle merci estere l'au-
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mento della tariffa dara un aumento, sebbene non^proporziouale,

agl' introiti doganali. Di cio non dubitiamo : ma sopra quella tenue

somma nessuno vorra fare al cerlo grande assegnamento.

Delle piu minule disposizioni di questa proposta di leggi non oc-

corre il qui intratlenersi : poiche basta quello che abbiamo fin qui

delto per far comprendere ,
che la ricetta dello Scialoia, corretta

dalla Giaula, e manipolata dalla Camera, non ha virtu di guarire fon-

lalmenle quesla povera Finanza cosi inferma ,
ma solo polra dimi-

nuire i parosismi piu acuti, se tant' e che le medicine valgano a pro-

durr-e qualche effetto. Quel tanto d'infermita che il medico propone-

si di lasciarle addosso, giacche non vi vede rimedio, e pur si grave,

che basta a farla intisichire e a porla in pericolo di vita.

Mentre disculevasi questo nuovo ordinamento d'imposte, il Gover-

no ilaliano preparavasi con ogni lena alia guerra, che sapea doversi

fra poche settimane intimare all' Austria. Non era piu tempo adun-

que di progetli e di esami; era tempo di fornir Y erario ad ogni co-

sto e per qualsivoglia via. II ministro Scialoia, cui nessuno rifmte-

ra il non invidiabile vanto dell'audacia, ottenuti dall' aulorila legis-

lativa del paese i pieni poteri finanziarii, tolse in preslito dalla Ban-

ca 250 milioni di lire, e in compenso le concesse un'emissiorie piu

larga e il corso forzoso dei suoi biglietli. Ma questa somma e un

nulla rimpetto al bisogno del lesoro , sopraUulto poi con una guer-

ra cosi disaslrosa sopra le spalle. Preparasi adunque ad emetlere

un preslilo forzoso all' interno; chi dice di 750 milioni di lire, chi

piu modestamente di 500. Quesli sono i due piu graudi provve-

dimenli fmanziarii
,
sbocciati fuora dalla dittatura ministeriale, uno

gia in frutto e Talto appena in fiore. Vediamo quali vantaggi dieno

essi in realta all' Erario.

L'aver lollo denaro alia Banca, sebbene a minimo interesse, non e

che 1'avere emessa una cambiale sul vuoto, ed una cambiale, pagabi-

le a breve intervallo di tempo. Se non vuolsi che il corso forzoso dei

biglietli di Banca segua per lungo tempo a mettere in forse il com-

mercio e 1' industria del paese ;
dovra fra non molto giugnere la sca-

denza e bisognera pagare. Ora si e potuto mellere in giro, invece

di oro e di argento, Boni del tesoro, viglietti di Banca, marche da

bolli
; ma queste carte non son denaro; esse non sono che promes-
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se di denaro contante. L' imbarazzo di trovar questo denaro contan-

te non e rimosso, e solo prolungato. Dicemmo male che e solo pro-

lungato , esso e aggravate : poiche tanto e piu difficile ad uno Stato

11 trovar chi gli dia denaro, quanto piu questo Stato trovasi carica-

to di simili obbligazioni di pagamenti. Verra dunqueil momento nei

quale per ritirare tutta questa carta fiduciaria, posta in circolazione,

bisognera contrarre un prestito a condizioni tanto piu dure, quanto

e maggiore la necessita di contrattarlo.

L'altro provvedimento che d'un giorno all'altro si aspetta, eil pre-

stito forzoso. Come esso possa tornar gradilo alle popolazioni si ca-

pisce da queste poche considerazioni. Si calcola che tutta la rendita

prediale in Italia giunge appena a un miliardo di lire all' anno
;
e

tutta la mobiliare a un miliardo e ducento milioni. Cosicche 1' Italia

dovrebbe cedere al Governo piu che il terzo delle sue entrate , se

dovesse sborsare in un anno quella enorme somma di 750 milioni

di lire. Nel Bilancio del 1866 e stata posla per somma comples-

siva ditutti gl' introiti delle Finanze, si ordinarii e si straordina-

rii, la somma di 667 milioni e mezzo di lire : il preslito forzoso

farebbe quest' anno pagare molto piu che 1' altrettanto, doe dire 83

milioni di piu che lutt' i redditi erariali dello Stato. Finalmente

decomponendo le partite degl' introiti annuali
,
trovasi che il pro-

dotto dell'imposta prediale monta a 135 milioni di lire, e quello

della mobiliare a 71 milione : cioe uriendo i due a 206 milioni in tut-

to. La somma dimandata col prestito elevasi a tre Yolte e mezzo quel

doppio prodotto. Se adunque il Governo vorra esiggere dai singoli

cittadini a modo di testatico quella somma , ogn' italiano dovra pa-

gare la sua quota di 34 lire: se la vorrct esigere sulla proporzione

di tutte le imposte esistenti, tutti gli oneri degl' Italiani sarano rad-

doppiali : se la vorra esigere dai possessor! di rendita o prediale o

mobiliare, quesli dovranno cedergli il terzo dei loro redditi. Noi non

conosciamo a qual parti to vorrassi appigliare il Governo : sappiamo

solo che a qualsivoglia partito s'attenga, se il prestito e forzoso, es-

so dev' essere o egualmente o proporzionalmente riparlito sopra tut-

ti : e questa ripartizione ci fa -credere impossibile moralmente la

riscossione, salvo I'uso della forza adoperata senza rispetto ne pieta.

La qual conchiusione non cessa di esser probabilissima , quand' an-
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die il preslilo,invece
del 750 milioni, dovesse reslringersi a 500 sol-

Ian to. Quesla cifra e piu tenue di un terzo : ma pur cosi alleggerita,

cssa riesce tultavia sproporzionata all' alluale condizione della ric-

chezza italiana. I grandi sacrifizii si posson con fiducia chiedere ad

una nazione, quando gli si domandano in nome degl' interessi piu

legittimi e piu cari. Chiederglieli ora in nome di una guerra, per

cui fare con sicurezza fu necessaria la legge Crispina, e che s" inizio

con auspicii tanto infausti che son capaci di fare ammortire gli spi-

rili piu bollenti; noi siamo in dritto di crederlo tenlativo vano.

Se non che finora noi abbiamo considerate solamente i danni che

Jiu prodotli all' Erario pubblico la smaniosa intemperanza dello

spendere del Governo. E tempo di considerare i danni che esso ha

prodotli al paese. Se la Finanza e sconvolta, e dissestata, il paese

ne e impoverito nelle sostanze, depresso nell' attuosita, scoraggiato

negli spirili, guasto nelle idee. Un semplice sguardo alle condizioni

presenti deli' Italia bastera a convincerne.

Oual e il concetto a cui e discesa 1' Italia fuori la cerchia delle

sue Alpi e dei suoi mari? S' interroghino le Borse : esse vi diranno

che ban piu fede alia Grecia che ha le casse vuote, alia Spagna che

oflre indarno i suoi Boni del Tesoro al 12 per 100, alia Venezuela

che ha teste rinnegato un debito
;
vi ha piu fede perche a nessuna

di esse ha imposto quei fatali termini del 37 ai 40 per le cedole dei

loro debiti consolidati. S' interroghino i giornali indipendenti : essi

vi diranno che 1' Italia non merita piu il nome di nazione, ma sib-

bene quelli di mendica che batte ad ogni porta, di prodiga che sper-

pera spensieratamente ogni ricchezza, di fanciulla che pende dal cen-

no d' ogni potente, d' indebitata che puo da un' ora all' allra dichia-

rare il fallimento. S' interroghino i capitalist!: essi vi diranno che

furono circonvenuli e traditi dal loro amore per questo classico pae-

se : che in compenso degli aiuti portigli n' ebbero danni e pericoli :

che non confidano omai piu nella sua fecondita, nei suo ingegno,

nella sua temperanza; e quindi gli volgono dispettosamente le spalle,

e gli chiudono sdegnosamente i loro scrigni 1. Cosi il disavanzo ha

I Ts
T
on si credano nostre esaggerazlonl coteste. Le parole da noi arre-

cate son tolte or dall'uno or dall'altro giornale francese o inglese, princi-
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fatto discapitare 1' Italia fuori della sua cerchia : ma entro quella cer-

chia il discapito e stato ancor maggiore.

In qual altro paese i titoli di fondi pubblici caddero in cotanta

diffidenza, quanta ne hanno ora in Italia? Son pochi mesi che vider-

si i loro possessor! darsi ogni moto intorno per liberarsene: e come

a venderli vi perdevano troppo per I'invilimento in che erano, li da-

vano in deposito alle Banche dello Stato per averne anticipazioni

di denaro. La Banca era impotente a sodisfare a tante richieste :

era impaurita che potesse cosi sopra di lei soltanto piombare tulto

il danno di quell' invilimento progressive ;
e per difendersi da quel

doppio pericolo rifiulq di piii riceverne.

Questa fu una sventura pubblica : peggiore sventura fu il corso

forzato del viglietli. Era universalmente riputato insufficiente il nu-

merario che circolava in Italia
, quando giugneva ai 600 milioni :

esso , appelto della carta fiduciaria che v' era in giro ,
costiluiva un

vero pericolo. II pericolo divenne realta, quando il disavanzo obbli-

go il Ministro a imporre alia delta carta il corso forzato. Quando si

inanca per tal modo agli obblighi assunli verso i proprii clienti, si

fa una vera bancarolta : la quale perche e legalizzata da una legge

governativa non e men disastrosa
,
sebbene sia piii mascherata di

tulti gli altri volgari fallimenti. Ecco ora sparita d' Italia lamoneta:

ecco ora T Italia inondata di tanti fogli di credito , quante Banche vi

si contano autorizzate dal Governo : ecco ora una differenza del 20

per 100 alrneno tra i viglietti di Banca, e la moneta. Ouindi perdite

continue del capitalisti, degl' industriali, dei proprietarii : quindi in-

carimento di tutte le merci e di tulte le opere : quindi ristagno degli

affari : quindi trepidazioni e spaventi sull' avvenire.

Ne in migliori condizioni il disavanzo ha posto la propriela pre-

diale e la commerciale. Gia i proprietarii della terra soffrivan molto

palmente dall' Economist e dal Times di Londra. Un periodo del ch. Pre~

vost-Paradol, stampato in Parigi nel Courrier du Dimanche, ne valgaper

saggio. Esso dice cosi, rivolgendosi al Gabinetto italiano : E voi, Gover-

no insolvibile, ridotto ogni anno a surrogare il vostro bilancio di enlrate

con un imprestito ; voi che avete gli occhi e la mano ognor lesa verso \\

vicino
,
si per domandare come per prendere ; voi gridate che siete mi-

nacciali e che dovete pensare a difendervi .
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per cagioni indipendenti dal Governo: qua la razza del bachi dege-

nerata toglie i proventi della seta, la le campagne sono diserte di

collivatori per la paura del briganti, le piaghe della crisi cotoniera

e della epizoozia sono ancor recenli. Ma il diminuito consume dei

prodotti per la stremata agiatezza dei consumatori ;
ma la difflcolta

di trovar denaro, per coltivar le terre, a un' usura tollerabile ; ma il

decadimenlo dei prezzi sui fondi, offerti in troppo larga misura a

compratori troppo scarsi; ma il limore di coltivare piii per vantag-

gio del Governo che smugne colle continue tasse prediali i redditi

deir agricollura ,
che per propria utililSt

;
tutli questi son danni ca-

gionati dal disavanzo e che mellono la ricchezza fondiaria , soprat-

iutlo 1' antica
,
e piii ancora la minuta ,

nelle piu penose slrette che

possano immaginarsi.

Piu fortunata non e la ricchezza mobiliare. Odasi come ne parla

il Ferrara, autorita non sospetla. Egli, dopo di aver descritto lo stalo

di depressione e di abbatlimento in che e caduta !' industria
,
cosi

prosegue : L' Italia non prova ne anco il bisogno della emancipa-

zione economica
;

tullo 1'essere suo e nelle leggi. Vede ogni mo-

mento attenuata la liberla del lavoro , e si tace
;

la persona del suo

governo le e sempre ai fianchi, per regolarne le azioni, per dispen-

sare le idee, per concedere il credito, per definire le credenze reli-

giose; 1' Italia accetta la tutela e si tace. Perche mai tanto fuoco

nell' anima
, tanta luce nell' intelletto

,
e poi tanto languore d' indu-

stria? Una specie d' atmosfera nebbiosa ha fasciato intorno il paese,

atlraverso la quale la nostra pupilla non sa piu scoprire da oggi il

domani; non che la cerlezza, ma fin la speranza deir avvenire, par-

rebbe mancarci : Ed e pur duopo che manchi, se lo Stato medesimo

non ne ha
, costretlo a riproporre ogni giorno il problema della sua

esistenza
, alimentarsi d' imprestili ,

lasciarsi divorare dalle grandi

usure. II disavanzo abbatle le forze economiche della nazione 1 .

Ma piii ancora che le forze economiche, il disavanzo abbatte le for-

ze morali dell' Italia. La giustissima ansiela di uscire da questa vo-

ragine va a poco a poco sminuendo il senso del giusto e dell'onesto

1 Vedi Nuova Antologia. Gennaro 1866, pag. 155.

Serie Y7, vol. \11, fasc. 392. 10 7 Laglio 1866
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in ogni ordine di persone. Se si tratta di economic, luite son buone,

salvo quella die sarebbe Tunica buona,- il disarmare. II Ministero

dell' agricoltura, delle arti e del commercio, che nella sua istituzione

di perenne raandatario dell' industria nazionale e al sommo proficuo,

fu gia indicalo come un impaccio pel gretto risparmio di alquante lire.

Tutte le spese che son diretle all' avanzamento delle scienze e degli

sludii in Italia, si ripudiano o si biasimano come spreco inutile. I re-

ligiosi, le monache, gli ecclesiaslici spogliati di tutto il loro, riman-

gono privi di quel misero sussidio che sopra la roba loro rubata s' era

obbligato di pagare il Governo : e nessuno se ne meraviglia o se

ne commuove. Si passa a nuovi spogliamenti della propriela piu sa-

cra, piu antica, di piu pura origine, di piu benefico uso, della pro-

prieta ecclesiastica : e gritaliani lasciano fare, lasciano anzi applau-

dire una cosi palese iniquita. Cosi a poco a poco va infiltrandosi

nelle moltitudini il pessimo germe di un tristissimo e fatale errore :

che cioe fonte d' ogni propriela sia unicamente lo Stato
,

ai cui bi-

sogni devesi ad ogni costo e senza verun risguardo provvedere. II

comunismo che ora e la cancrena piu purulenta delle infime mem-

bra della societa francese , ha la sua rimota ma certa origine nei

dissesti fmanzieri del Regno di Luigi XV : i dissesti finanzieri della

presenle Italia lo slanno inoculando nel nostro popolo.

Nulla adunque ci viela di conchiudere conformemenle alia nostra

introduzione; se la guerra minacciava di abbatlere 1'edificio dell'u-

nita italiana con un gagliardo urlo esterno, il dissesto della Finanza

minaccia del pari di abbatterlo per lo sfasciamento interno di tulte

le sue parti. II primo pericolo era piu visibile e piu incalzanle ; e

quindi non fa mei^iglia che a lui solo si rivolgessero gli sguardi

impauriti degl'Italiani. Ma cio non toglie che 1'altro pericolo sia

egualmente reale e minaccioso, benche piu remoto e meno par-

venle. Uno dei piu caldi parteggiani dell'unita dell' Italia, il sig. De

Mazade, lo confessa apertamente nel quaderno dei 15 Giugno della

Revue des deux mondes
, dicendo : Non \1 e nessun dubbio che

1' unila d' Italia trova il suo piu grande scoglio nelle Finanze . Que-

sto scoglio o un vero pericolo. Esso non e che solo d' alquanto allon-

tanato dall' esito insperalo di questa campagna. La piu volgare pru-
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denza avrebbe consigliatp di non congiungere quei due pericoli

insieme : ma bensi di aspeltare a giltarsi nel pericolo della guerra ,

dopo di aver rimosso del lutto quello della fmanza. Non siamo noi

retrogradi, noi clerical!, noi nemici dell' Italia, come place a certu-

ni di chiamarci per loro buona grazia ,
che cosi 1' avremmo pen-

sata. Quei buoni Inglesi, quei cosi caldi amici delVunita e indi-

pendenza dell' Italia ,
lo andavano predicando da un pezzo ,

e rin-

facciavano all' Italia che non si fosse atlenuta al loro consiglio.

Odansi le parole del Times , che e 1' eco piu fedele della pubblica

opinione dell' Inghilterra. Ei v' ha nella vita di ciascun uomo ,

dicea teste questo giornale ,
o almeno -di ciascun uomo chiamato a

sostenere una parte gloriosa nel mondo, un'epoca nella quale esso

deve passare a rassegna la sua camera , pentirsi delle sue follie e

delle sue stravaganze , e formarsi per la condotta avvenire un dise-

gno piu considerate. La passione allora deve cedere il luogo alia

ragione, e il sogno deve dissiparsi innanzi alia realta. Questo mo-

mento e giunto per 1' Italia. E tempo omai che essa rientri in se

medesima
,
e che concentri la sua attenzione sopra le forze di che

puo realmente disporre. Ciascun anno le va mostrando che essa puo

vivere senza Roma, e che un disavanzo di trecento milioni e ancora

piu funeslo per lei che il non posseder la Venezia. Quello di che

sopratlutto debbono preoccuparsi i suoi uomini di Stato, non e tanto

d' ingrandire il proprio territorio
, quanto di pagare i proprii debiti

e di bene amministrare le proprie entrate.

L' Italia pero ebbe rnaggior ancora della sua sconsigliatezza la sua

fortuna. Per lei la guerra, di lunga e grossa che minacciava di dover

riuscire
,
non fu che una semplice mosira

;
e 1' infortunio sopra il

campo di battaglia venne tosto compensate dai fortunali maneggidei
suo imperiale protettore. Un egual compenso auguriamo all' Italia

perche esca dat suo scompiglio finanziario.. Se essa non fa senno,

se non fa punto allo spendere all'impazzata, se non provvede al ben

essere individuate dei suoi cittadini, e all' assettamento del suo Era-

rio
,
se sopratlutto per impinguarlo non si attiene ai provvedimenli

giusti e legittimi che non debbano essere ripudiati dalla coscienza

caltolica
; essa corre pericolo che il fallimento finanziario distrugga

i beneficii delle alleanze poliliche e dell' abilita diplomalica.
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RACCONTO STORICO DEL SECOLO IV.

LIX.

11 parlito reazionario.

Torna in citla
(
Atanasio

) ,
eel e incon-

trato dai citladini ,
anzi da pressoche

tutto V Egitto, e dai popoli adunatisi

da tutto H confine , altri per udire so-

lo la voce di Atanasio
,

altri per sa-

ziarsi della sua vista, altri per essere

santificati
,
come si legge degli Apo-

stoli, dai contatto almeno dell'ombra

e dalla vuota apparenza del corpo

suo, ecc. ecc. S.GREG. NAz.Oraz. XXI,
in lode diAtan. n.27 e scguenti. (Opp.

ed. Migne, to. Ill, p. 1113.)

Da Anliochia ad Alessandria correvano trentasei poste, e Tigrana-

te le divorava gagliardamenle, senza sostare, mutando a furia i ca-

valli, e facendo alto sonare gli ordini imperiali, dove trovasse Dulla

nulla neghittosi i paroclii soprastanti alle mansioni. Poco sonno pren-

deva
,
e sempre sul carro ,

il cibo a spizzico , rifiutava i banchetli ,

che i provveditori del pubblico ofFerivano a gara ad un segrelario

<li Augusto. Due gran pensieri andavangli per la mente : il primo,
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inventare pretesti onde soslenere ad Alessandria fmo al rompere

della guerra, e cosi soltrarsi alle orgie di corte
;

1' altro , ed era ii

piu pressante ,
del come scovare Atanasio nelle sue misteriose lale-

bre, irapenetrabili ai mille segugi di Coslanzo, e avvisargli Tanimo

fellone di Giuliano, dove egH si cimentasse all'aperto.

Tribolandosi in su cotali disegui , appena volgeva uao sguardo

svogliato agli spettacoli svarialissimi che gli passavano dinanzi agli

occUi. Egli traversava le amene conlrade che siedono tra Pelusio ed

Alessandria, che e quanto dire il cuore del Delta egiziano, popoloso

di cilia e di borghi e di villate, vasto museo di lempli, di piramidi

di necropoli, di monumenti, campeggialo da un suolo verdissimo,

anzi da un giardino incanlevole della natura. Valicato 1'ultimo brac-

cio del Nilo sopra Andropoli, a poche mansion! della cilia metropoli,

comincio a por mente alle frotte di viandauli che nuraerose oltre

modo lenevano lo slesso viaggio. A Nitine
,
falto alto ad un' alber-

gheria ingombra di forestieri di tulle condizioni, Tigranate si acco-

slo ad un cerchio di monaci, i quali al rezzo d'un palmizio cessavan

1'ora piu calda, e volse loro un saluto in greco. Nessuna risposta.

La ripele in lalino: e quelli guardarsi in viso 1' un 1'allro, come chi

dicesse: Che lingua e cotesta? Un monacello giovinello cliiese coa

un segno licenza all' abbate, si rizzo e rispose in greco alessandri-

no : Foresliero
,
cosloro sono asceti dell' alia Tebaide, e non in-

tendon la lingua d' Egitlo : che dimandi ?

- Nulla : una curiosita : dove \7anno queste schiere di monaci

che io incontro ad ogni passo ?

- Alia Cilia 1.

- A che farvi, se e onesto il dimandare.

- A chiedere la benedizione del papa santo.

- Chi papa?

Non udisli mai nominare il papa d' Egilto, il grande Alanasio?

- Atanasio? egli e adunque ritornato in Alessandria?

Non anche : ma vi si aspetla di giorno in giorno.

1 Alessandria dagli Egiziani si chiamava la Citta, per eccellenza, come
Roma si diceva Urbs dai Latini, Atene Asty dai Greci.
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- Buon di, fratello, disse Tigranate : e balzato sul carro, piu che

mai ansioso di giugnere al termine stimolava i cavalcanti : Sfer-

zate, alia mancia ci penso io, sferzale solo. Ma elle eran novelle:

la posta imperiale doveva bordeggiare tra pedoni e cavalli
,
e treg-

ge, e benne, e cammelli
;
ad ogni sbocco di via traversa, ad ogni sen-

tieruolo o tragetto o callaia elle eran filiere di nuovi pellegrini, che

s'ingolfavano nella fiumana di popoli, la quale lenta lenta ondeggiava

verso Alessandria. II gran canale alessandrino lunghesso la strada

reale, anch'esso era coperto di barchereccio d'ogni ragione e forma:

legni leggeri e snelli recavano famiglie doviziose, adagiate mollemen-

te su cuscini di porpora , sotto sopraccieli e corline di candido lino ;

barche poderose reggevano folte di popolani sotlo teloni di cuoio va-

riegato a colori avvislali
;

baldi garzoni ,
a difetto di naviglio piu

acconcio, venivano rilti in pie sulle chiatte, cui avevano per tutto bor-

do inchiodata attorno una ringhiera di canna, e per timone la palma

d'un remo. V'eran ricchi e poveri alia rinfusa, monaci recitando il

salierio
, giovani che assordavan 1' aria di canzoni giulive ;

v' eran

cherici, vescovi, donne, fanciulli. Alia posata di Ermopoli, pareva si

fossero votali i romitorii di Scete e di Nitria, tanle erano le bianche

cocolle
,
formicolanti tra la gente. A Schedia , Tigranate vide a si-

nistra spianarsi il lago Mareotide, imperlalo tutto dal sol nascente e

solcato da mille.vele; e non era vela che orientata non fosse al porlo

della metropoli. Dio grande ! esclamava Tigranate con crescente

maraviglia ,
e volgendosi ad un ufficiale

,
che all' ultima posala era

salito sul suo carro per onoranza; che vuol esser cotesto? come si

accogliera in una sola citla taoto traboccamento di popoli ? dove tan-

to pane che lo satolli ? dove tanto sforzo di coortali che lo raffreni?

- II peggio e, che la citta e sguernita, per amor della guerra :

ma mi rincuoro che non debba nascere fru fru: gia, e genie pacifi-

ca, non vuol altro che vedere Atanasio, e ritornarsi: Atanasio poi

non e mica come quel rompicollo di Giorgio, che aveva rotta la di-

vozione a tutti quanli ;
lui va alia basilica, si canta gli ufficii, fa

1'omelia, e festa. Oh appunto, che si dice di lui a corle?

- A corte ci e altre gatte a pelare, rispose Tigranate, dissimu-

lando le bieche minacce udile da Augusto, e muto il discorso a in-
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dagare i falli di Atanasio, il piu divisatamente possibile, e a scan-

dagliare 1'animo del compagno. Ne peno molto a riconoscere ck'egli

era allato a un valoroso cristiano, e pero lutto cosa di Alanasio sino

al bianco dell'occhio. Per giunta coslui era un de' piu doviziosi mer-

calanli di Alessandria, limosiniere de' monaci e loro albergatore or-

dinario, e per favore de' citladini eletto a grado di Irenarca, cioe

prefetto del buon ordine. Conoscesli mai per avventura un Ce-

sario di Nazianzo, disse Tigranate, un Cesario che fu qui negli anni

addietro allo studio di medicina?

- Cesario? il medico? colui che fu poscia a corte?

-
Appunto.

- E poi fu allresi a Costantinopoli col nostro Augusto, e ultima-

menle rassegno 1' ufficio ?

- Desso !

- Altro se lo conobbi : egli usava a casa nostra, un giovane ma-

raviglioso, una coppad'oro: euro mia madre, el'ebbe salva che

senza lui era spacciata; e poi non ci fu ordine che accetlasse un da-

naio. Se lu sei amico suo, sei amico nostro ; mia madre e lull' i miei

faranno festa a vedere un amico di Cesario...

- Ho lettereperaltrefamiglie, rispose Tigranate, e non vorrei...

- Ma niuna ti accogliera con piu gioia che noi.

- Bonta vostra : ma il mio alloggio in verila dovrebbe essere al

quartiere imperiale.
- Manco male

,
i messi augusti hanno stanza fornita dal pubbli-

co, ma cotesto non toglie a te la liberta di tornare dove piu ti aggra-
da: tanto piu che Ecdicio, il prefetto, non c'e.

- Non c'e? dov'e ito?

E in volta per la provincia, in cerca d' un Api nuovo.
- Che vuoi dire, un Api nuovo?
-

Gua', 1'e un bove, che gli Egiziani adorano per loro Dio,

quando s'incontra ch'egli ha certe chiazze dove non dico, e altre

cotali zacchere.

- Bue chi adora, piu che chi e adorato. Queste parole allar-

garono il cuore all' Irenarca, che si avvide di avere a fare con un
cristiano: pero aggiunse: Che vuoi? ciascuno aguzza i suoi fer-
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ruzzi per ingraziarsi ad Augusto.
--

Tigranate non pole traltenersi

dal dare una spallucciala, e dire: Auguslo non e de' nostri, ma

non ha po' poi tanto frenetico in capo quanto costoro : e' s' imbusche-

ra bene degli Api di Egilto.

Anzi no: Ecdicio ha precetto di annunziarlo a slaffella balten-

te, se mai si rinvenisse.

Tigranale tacque : ma il buon Didimo (cosi chiamavasi 1'Irenarca),

gli lesse negli occhi il dispetto, il cruccio, il rossore di trovarsi

messaggero di un cotale Auguslo. Onde che tornando sul proposito

deH'ospitalila incalzava: Se non ti disagia adunque, sarai nostro:

bada, siamo sul foro e la casa melte cantone sul corso grande, a

poca distanza dal Bruchio e dai quartieri degli ufficii. Non ti gradi-

rebbe il dimorare presso la basilica maggiore deicristiani? E in

dir questo 1'ufficiale allentava un'occhiata saggiatrice, notando i

primi moli di Tigranale. Questi che ne aveva piacere grandissimo,

come chi intendeva niuna dimora riuscir piu acconcia a' suoi disegni,

rispose: Troppo mi piacerebbe, ma le molte brighe mi consiglia-

no a reslarmi al Bruchio: basta, ci pensero: grazie, ad ogni modo.

In quella gia appariva non lontano il Faro di Alessandria, e 1' al-

lissimo Serapeo. A piu miglia intorno il popolo stormeggiava filto si,

che pareva 1'Egillo tutto cola raunarsi. Sulle piagge presso il sob-

borgo di Canopo (e conveniva per cola entrare) ,
eran rizzate trabac-

che a vento, tettoie, lende, senza conlare i carriaggi che scusavano

dialbergo a intere famiglie. Certo Alessandria dava di se spetlacolo

mara\iglioso e degno della metropoli delle chiese egiziane. A un

milione. presso a poco di abitanli si accumulavano quasi due cotanti

di forestieri, tratlivi dalla fede e dairamore indomabile verso un sa-

cerdole di Crislo, fallo segno alle ire e dei sellarii e dei re loro man-

cipii. Sebbene fornilissima di alloggerie pei naviganli e per le cara-

vane, che da lutle parti traevano a trafficare su quel fiorentissimo dei

mercati del mondo romano, pure non aveva piu ne albergo, ne stan-

za, ne stambugio, che slipato non fosse
; e dove prima un uomo solo

soleva accomodarsi, ora le intere brigale riputavansi per gran ven-

tura adagiate. I quattro gran corsi che incrociavansi a mezzo la cit-

ta, erano ingombri di genti e di salmerie, ingombri i pronai dei
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templi, ingombri gli atrii de' palagi, ingombri gli auguslei delle ba-

siliche. E Ira tanto fiotto di popoli un vociare confuso, e il nome di

Alanasio fiorire su lutte le labbra.

Tigranate a grande stento, col soccorso dell' Irenarca, pole gua-

dagnare il rione di Bruchio. Smonlo al palazzo imperiale, prese le

stanze che gli speltavano, si fece ammnziare al Prefetto (che sapeva

assente), e udito^costui essere in cerca dell'Api, ne meno doglian-

ze e impazienza, quanlo bastasse a siguificare se avere gravi com-

missioni da Cesare. Poi, fornita quella prima smania, opporiuna a

celare i fatti suoi, si adagio troppo bene ad aspeltarlo, e tratto in

disparte 1' Irenarca : Oggi son tuo, gli disse. E senza piu si

mise tra uomo e uomo, scortato da alquanle guardie coortali, alia

volta dell' ospital casa e cristiana, nella quale gli pareva ogni ora

mille anni di riposarsi del viaggio furioso e del tramestio assordan-

te, e piu ancora prender lingua delle cose di Atanasio. Tra via por-

geva orecchio al garrire de' crocchi. Non e anche giunto a Sche-

dia, diceva uno Che? e stato visto a Chereu -- Un monaco che

gli ha parlalo dice che arriva prima di mezzodi L'e grassa, se

arriva innanzi nolle lo ci giuoco che vien pel lago, e da vedere

e non vedere ci schizza in mezzo al foro Bighellone, se fosse una

gazzella: de'menare seco vescovi, cherici, monad: scommelto che

s' imbarca a Canopo col cochazzo, e scende nel porlo d' Eunosti

Viva il Faro, che sara il primo a vederlo ! vitae viltoria ad Atanasio

di Alessandria ! Tigranale rugumava tra se e se : Proprio que-

sto il tempo di prendersela con Alanasio ! ben scelto ! Povero Augu-

sto, com' e tradito ! gli danno a bere che Alanasio qui e mal visto.

Ah poveri re !

Nella magione dell' Irenarca fu accolto in prima con isquisita pu-

litezza, poi come ciascuno si fu assicuralo, che egli per essere mi-

mstro d' Auguslo, non era pero nemico di Alanasio, ma piultosto

ammiralore e bramoso di ossequiarlo, non si pose piu misura alle

amorevolezze : e Tigranate in breve si trovo come in brigata co' suoi

amici. Eran cristiani tutti, il vecchio padre dell'Irenarca, la madre,

due fanciulle una delle quali col velo di vergine consacrata : ed eran

lornaii per barca dalla villa loro sui poggi Mareotici, il di innanzi,
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al prime grido dell' arrive di Atanasio. Ora 1'uno, ora 1'altro sali-

vano al belvedere, che d'ominava la strada, per sapere se gia spun-

tasse. Da ultimo vi sali pure Tigranale e comincio a godere quella

veduta impareggiabile.

Da uu lato la Mareotide di cristallo sotto un del di zaffiro, anima-

la da cento legnetti velali , e lance e burchielli e gusci e sandolini

a remi , contornata nell' estremo orizzonte da montagnole azzurre e

sul fianco orientale piu accosto alia citta, riabbellita tulta di collicelli

appena sporgenli dal suolo; e quest! coronali di casine deliziose, in-

nestate tra le gaggie niloliche e i tamarindi, e tutt'intorno intorno ver-

zieri disciplinali, vigneti famosi, aranceli odoriferi, che dalle somme

poppe scendendo ingiardinavano le prode'specchiantisi nella laguna.

Ball' altro lato due gran porti sul
MjBdilerraneo,

che aprono maesto-

samente le braccia a oriente e ad occidenle, e col sommo cerchio si

addossano 1'un contro 1' altro all'Eplastadio di Cleopatra, molo saldo,

spazioso, alberato, sul quale il cittadino puo passeggiare all' ombra e

tra due mari insino all'isoletta di Faro. Quinci e quindi una selva fitta

di alberi, di antenne, incavigliate ne'sartiami
;
e la sovreggia la Can-

dida torre colonnata sino al vertice
,
dove posa la lanterna che die-

de il nome a tutti i fari del mondo. Tigranale sentiva rapirsi T am-

mo da tanla distesa di monument! di Alessandro, dei Lagidi, del

Roman!
, de'quali edificii tuttavolta non iscopriva quasi altro che i

battuti a cielo aperto, coronati di balaustrale di marmo, o gli apici

piu rilevati delle facciate e i corniciami correnti. Ma bene scorgeva

torreggianle tra tutti il Serapeo, surto non gia sulle fondamenta a

terrene, ma incastellato sopra un ceppo di caseggiati somigliante a

citta : alia sua soglia si saliva per cento gradi, e il tempio campato

in alto non iscadeva al paragone col Gampidoglio.

Le brezze etesie che gia moveano dalle marine recavano in sulla'

loggia il borboglio che fremea nella soltoposta contrada e nella piaz-

za : ma Tigranate da tanti speltacoli sopraffatto non vi poneva men-

te
; si accorse tultavia che lungo la ringhiera pendente a file sulla

strada vi erano certe paniere colme arcate di verzura e di fiori spic-

ciolati. Oh che e cotesto? dimando all'irenarca Didimo.

- Per Atanasio, risposero ad una Didimo e le donne : ti piace

forse?
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Anzi! mi place moltissimo, ed io ne gittero a piene mani, a

gala, a Irionfo.

Quesle poche parole gli diedero 1' ultima chiave di tutti i cuori,

e Tigranate si accorse al \*iso di ciascheduno, che con esse aveamu-

tata 1' amicizia ospilale in intrinsichezza, ia sicurla di famiglia. la

quella si udi levare dai popoli una grida lunga, acuta, penetrante il

cielo, la quale partiva dalla porta di Canopo, traversava la piazza,

propagavasi sino all' ultimo borgo della Necropoli: Atanasio!

Atanasio! sclamarono dalla loggia. Atanasio! grido pur Tigra-

nale,.sollevato dall' entusiasmo di tutta la metropoli: e siaffaccio al

corso.

Alanasio in verita non ispuntava peranche dalla porta canopica,

ma gia compariva la testa della comitiva, uscitagli incontro insino a

Chereu. I cittadini si avanzavano lentamente a schiere a schiere,

secondo eta, sesso e condizione
;

i corpi dell'arli, all' uso alessandri-

no, levarono le insegne loro e marciavano a squadroni ;
i cleri delle

parrocchie e i monad divisi a cori, e canlando salmi. Le nobili don-

zelle in tunica di bisso gheronato di porpora e fiammalo d' oro, co-

perte la fronte celle mitrelle d'ermesino indiano a batoli gioiellati,

ioghirlandate di fiori a tracolla, s' erano ristrette in drappelli poco in-

nanzi la porta, e come videro approssimarsi il desiato pastore tra i

vescovi e la chericeria, si procedettero ad inchinarlo, non altrimenti

che nelle ricezioni de' principi augusti : e ricevutane la prima benedi-

zione, in un batter d'occhio si furon partite in bande, in coppie, in

gruppetti, e dato festosamente ne'sistri e nelle cetere, dinanzi a lui

s
?

avviarono, pure movendo il piede a cadenza, con iscambietti e

guizzi e carole
,
e con si vaghi intrecciamenti a legge di danza

, e

con tanta onesta e avvenenza e leggiadria, che pareva in loro sole

tutto fiorire il giubilo cristiano di Alessandria.

Cento piedi in largo misurava il corso mediano della cilia , pan

pari uella sua sterminala lunghezza ,
e fiancheggiavanlo templi ,

li-

cei, filari di palagi, parali a gloria e coi vestiboli gremili di

speltatori ,
e questi in gala festereccia

;
i celebrati tappeti alessan-

drini svolazzavano penduli dalle fmeslre
, ogni cosa lustrava d'ori e

d'argenti , la contrada balenaya di cento colori. E Tigranate dall'al
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tana tuito ad una sola occhiata godevasi il mirabile Irionfo del San-

to. L' umile uomo di Dio aveva rifiutalo il cocchio fastoso olYertogli

dai cittadini ,
rifiutato il corsiere bianco bardato pomposamente ,

e

s'era contentalo d'un asinello lolto a preslanza. Sopraquesto caval-

cava
,
coll'animo raccolto in Dio

, il vollo calato
,

il sembiante di-

messo e benigno ,
le mani giunle ,

se non in quanto impartisse la

patriarcale benedizione. Sul suo passaggio sorgeva un'acclamazione

di letizia e di fede : Yiva Atanasio ! Papa santo, benediteci -

Grande e il papa degli Alessandrini ! Osanna al vescovo ortodos-

so! Osanna all'esule yittorioso !
-- I vecchi piangevano di gio-

ia ,
le madri sporgevano i bambini da benedire

,
le dame dalle log-

ge versavan balsam!
,

i boltegai sulla slrada incendevano le profu-

miere, da ogni parte volava un neirbo di fiori
;
era un' esullanza, un

gaudio traboccante.

Tigranate veduto avvicinarsi il corteggio , grido : Vo' vederlo

piu presso ,
e giu per le scale : si fe strada tra la fitta

, e non

si tenue pago finche non si fu collocato innanzi a ogni uomo. Egli

coll'ardenle fantasia si era fmto un Atanasio di.slatura eccelsa
,

di

personale augusto ,
di contegno severo e tremendo : e yide un vec-

chio settuagenario , piccioletto, smilzo, scarnito, bronzato, di niu-

na appariscenza. Queslo e dunque il grand' uomo? disse tra se:

coiui che resiste a Costantino ,
a Costanzo, a Giuliano? il terrore

degli eretici in tutto il mondo? In questo il yide in alto di for-

mar la croce sulla porta dell'Irenarca, e levar gli occhi alia loggia,

e le pupille perlare di lume celestiale
,
udi scoppiare il fremito eb-

bro delta moltitudine
,
e i singhiozzi ,

e i viva
,
e i plausi , e la pre-

ce ardente da cento bocche : cadde colla frontea terra
, dicendo: -

Beato il giorno che 1' ho veduto ! Risali sulla torre
,
e tuttavia in

quel primo empilo di ammirazione : Dio grande ! esclamo , che

si potrebbe di piu per 1' imperatore? El' Irenarca sorridendo :

Allro che imperatore : neppure per Atanasio si e fatto mai al-

trettanto *. -

A questo modo Atanasio si rendette alia basilica maggiore. La

parlo parole di umilissime grazie inverse a Dio
,

e di concordia al

1 Motto storlco, siccome il rimanente.
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clero e al popolo. II rimanente del di tulta Alessandria fu in canti
,

in suoni
,
in banchetli ,

in tripudio : la nolle non v'era casa che nor*

isplendesse di feslevole luminaria. E cio che- piu dava maraviglia ,

si era il vedere i pagani mostrarsi non meno lieti dei cristiani ,

e gli eretici dichiarare altamente ,
che ridonato Atanasio ad Alessan-

dria, essi 1'avrebbero in quel conto che padre, gli rimetlevano le

chiese e supplicavanlo di proscioglierli dai loro errori. Pareva la

cilia una famiglia sola. Tra i fedeli poi come se la santila di Atana-

sio raggiasse una vita novella ,
era un rinnovamento di pieta uni-

versale : le fanciulle a schiere venire alia chiesa e chiedere il sacro

veto delle vergini ;
i giovani partirsi colla benedizione del Sanlo a

popolarc i romitorii ,
e i padri loro invidiavanli non che contrastar-

li
;
molli coniugali di comune fervore consacrarsi alia continenza :

le limosine correvan copiose e laule a sollevare i poveri e le vedo-

ve, si adoltavano gli orfanelli; le basiliche a lulte Tore risonavano

di salmi , di inni , di supplicazioni ,
di omelie

,
di sacri ufficii

;
con-

verlite le case in lempli e santificale da perenne preghiera.

Alanasio pareva molliplicarsi ,
ed era perlulto : egli sermonare

nelle chiese
, egli conforlare i monaci e le vergini , egli islruire i

novelli calecumeni
,
che numerosi oltre modo chiedevano il baltesi-

mo
, egli accogliere al seno della Chiesa erelici e penitenti ,

e al lut-

lo rinnovare i fervori de' primi lempi aposlolici. E quasi Alessandria

riuscisse angusla al suo grande animo , non appena v'era giunto e

gi3i aveva raccolto un sinodo universale del suo palriarcato ,
a pro-

lligazione delle perfidie ereticali , ad ^mmenda dei prelati caduti per

debolezza
,
a ristorazione della pace tra le chiese d'orienle.

Traltanto Tigranate non era stalo lenlo ad incarnare il suo dise-

gno. Perciocche sebbene era lungi da Alessandria il prefetto Ecdi-

cio
,
lancia spezzala di Giuliano

,
lultavia egli poleva lornare di ora

in ora
,
e lui presenle , scoccar losto qualche giulianesco Iradimenlo

contro la vita del Patriarca. Pero senza por lempo in mezzo fin dalla

prima sera, conosciuto avendo che al tullo poteva confidarsi con Di-

dimo irenarca, 1'ebbe in disparle e gli parlo : lo ho slrettissima

urgenza di discorrere con Alanasio.

-
Impossible, in questo visibilio.
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-
Importa piu a lui eke a me

, riprese a dir Tigranate : forza e

clie io gli parli entro dimani al piu tardi
,
ne anima viva sappia il

nostro convegoo. Didimo squadrava negli occhi Tigranate : e que-

sti vie piu risoluto : Puo andarne la vita sua e la mia se, ii mio

colloquio venisse agli orecchi di Augusto.

Scrivi due versi, ed io li reco ad Atanasio in sua mano; si

aggiornera la visita.

- No : bisogna che gli parli tosto. Se ami la vita del nostro Ye-

scovo, non rimettere a poi. Ti giuro per Gesu Cristo Iddio, che Ata-

nasio li sapr& grado di questo servigio.

Tremo a queste parole il pio Didimo
,

il quale per 1' adorato suo

pastore avrebbe troppo volentieri versato il sangue : onde che rillet-

tendo che niun danno poteva nascere da un segreto abboccamento

e un gravissimo pericolo potea nascondersi nel lergiversare : Ti

ho inteso, soggiunse : si tratta di tranie di Giuliano , che Dio le dis-

perda ! dimani vedrai Atanasio, senza manco veruno.

II di vegnente verso il cader del sole Didimo prese a bracciere

Tigranate, dicendo : Diamo una volta lungo la Mareotide. - Fatti

pochi passi Didimo svolta ad un vicolo, infila una porta oscura, ar-

riva ad un uscio
,
che appena tocco si spalanca : e Tigranale vede

dinanzi a se Atanasio , solo ,
seduto sur una scranna di gianco ,

in

semplice tunica e birro. Si prostro a terra
,
non trovava le parole ,

tremava a membro a membro di quel timor riverente che investe le

nobili anime alia presenza delle cose superne. 11 Santo Io rialzo be-

nignamente, gli porse a sedere*, e aperse il discorso: Figliuolo,

parla, parla con sicurla.

Padre, ho un' amara parola da annunziarli.

Non vuol dire
,
amare parole assai intesi gia nel mio lungo

pellegrinaggio, e Dio le muto spesso in cantico di dolcezza.

Tigranate si guatava attorno, come chi teme d' essere spiato ;
ed

Atanasio : Non paventare : siam soli e senza sospelto : colui che

qua ti condusse e un figlio mio, piu che un amico. Allora Tigra-

nate espose in breve le sue condizioni presenti alia corte ,
e 1' inca-

rico avuto di vegliare alia confisca della libreria di Giorgio, del qua!

fatto egli non si voleva punto intromettere ,
e poi conchiuse: Io
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fui costretto a giovarmi di tale simulazione, per giugnere qua prima

dclle lettere di Augusto ,
le quali ,

ii men che sia
,

ti trascineranno

novamente in esiglio, e forse...

Alia morle, si alia morte: so tutto, coteslo e probabile, e pres-

soche certo.

- Come il sapesli?

Figliuolo, e agevole a immaginare. I settarii regnano, e 1'Impe-

ralore e loro schiavo : essi gli martellano tutto di gli orecchi di nuo-

ve perfidie onde lacerare la Chiesa, ed egli non chiede altro che sa-

perle per effeltuarle : costoro mi ban giurata la morte da un pezzo :

chiaro e che Augusto o tosto o tardi li contenlera : gli sono si cari

i gemiti della Chiesa ! Fin nel deserto mi furono riferile le sue in-

giurie contro di 'me ,
che egli per istrazio chiama 1' omicciattolo

,
il

mezzo uomo, il tiranno d' Egitlo : non mi sono ignote le sue minaccc

dopo il martirio di Artemio...

- Oh appunto, Artemio mi impose lacrimando ch' io ti chiedessi

cento volte perdono.
- Poveretto ! Fu piu debole che malvagio : ora non abbisdgna

del mio perdono , ora che Dio lo fece suo marlire invitto. Mira , o

Tigranate, come Iddio sa tramutare i fiacchi in eroi.

- Verissimo : ma intanlo i pastori necessarii alia Chiesa dovreb-

bero guardarsi, cpnservarsj ai fedeli... ed io temo di giorno in gior-

no una leltera imperiale ad Ecdicio
,

la quale ordini un esecrabile

misfalto.

- Puo essere : ma non e da temere. Piu angeli assistono a noi ,

cho non demonii ad Augusto : non prevarra, se Dio nol consente.

- Ad ogni modo
,
o padre , io son risoluto di avvoltarmi altorno

al Prefetto, per tuo servigio: mi terro in buona con lui, e faro ogni

arte di spillarne i segreli mandali che potesse avere da Anliochia ,

e ti avvisero ogni cosa fedelmente. Ad Augusto daro parole, e mi

tratterro qui al possibile, almeno sino alia partita per la Persia.

Iddio te ne renda merito, o generoso.

Atanasio benedisse Tigranate ,
e fin da quel di gli ebbe posto un

affelto tenerissimo come a figliuolo. Assai altre volte 1' accolse a se-

gretissimi parlari, ora nello stesso luogo, ora in casa dell' Irenarca,
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ma sempre a nolle buia, per cessare i sospelli. E Tigranate si deli-

ziava di quei beali istanli : cercava appigli da melterlo in discorsi

della Trinita divina, dell' Incarnazione del Verbo, della persecuzione

della Chiesa , del sacramenlo del ballesimo
, della santita del matri-

monio cristiano
;
e s' inebbriava a larghi sorsi del fiume di sapienza

che sgorgava dalle labbra di quel Grande. Brevi gli parean le nolli,

allorche il Santo entrava a narrare del patriarca Anlonio, passato al

cielo pur dianzi , ma vivo in terra ne' numerosi discepoli , i quali

rieinpivano di virtu e di portenti le soliludini, e di esempii il mondo

tutto. Atanasio che 1' aveva altamenle veneralo in vita, dopo morte

ne distese la biografia. Bramo Tigranale di oltenerne un esemplare

per Tecla. -- Nulla e piu facile, rispose il Santo : ricorri alle sorelle

dell' Irenarca luo amico, e te ne copieranno in bellissimo carattere :

dillo a mio nome. Si maraviglio Tigranate ,
che tali fossero gli

amanuensi del Patriarca. Che? riprese quegli: e costume anlico

delle vergini alessandrine di Irascrivere i libri di pieta : esse scii-

vevano i volumi per Origene ,
esse diffusero per tutto Oriente gli

atli dei nostri Martiri
,
esse moltiplicano le mie scrilture contro gli

eretici. A proposito di libri io ti vo' dare il traltato del beato Teona,

mio predecessore, che e lulto il caso tuo.

Di che scrive?

De'modi che de'tenere a corle un ufficiale intimo d'un impera-

tore pagano.

Possibile!

Appunto, appunto. E diretto ad un gran ciambellano di Dio-

cleziano, e
, per quanto posso io congetturare ,

a questo trattalo si

deve ascrivere la conversione alia fede della imperatrice Prisca e di

Valeria sua figliuola, e forse anche ad esso si deve il rispetto che fin

da giovane Costantino professo alle cose nostre.

Tigranate accetlo caramente il dono, e per la cosa in se e per la

mano che Io porgeva. Ma Atanasio tornava spesso sulla necessity

del battesimo, sulla felicita di chi si consacra a Dio nella continenza

e nella solitudine. Di che fattosi ardito un giorno Tigranate gli di-

mando per bel modo : Or donde avviene, che tu Vescovo non ri-

fini di magnificare il deserto e la conversazione de'solitarii, che per
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poco non rimpiangi 1'esiglio Ira i monad, invece di rallegrarti del ii-

lorno alia sede? A cui Atanasio, sorridendo : Leggi , fratello,

leggi la vita di Antonio
,
e il saprai. Appunto perche son

Vescoyo,

10 sono e fui seinpre il proleltore dei monaci d' Egilto : T bo predicata

in Occidente la vita monacale, quando vi fui in esilio, 1'ho introdotla

in Roma tra le dame*piu illustri, e spero che per colesto Iddio avra

pieta di Atanasio. Ne' tempi delle grandi aposlasie, e da levare alto

la bandiera delle slraordinarie virlu : al traripamento della avarizia,

della libidine, della superbia opporre i miracoli della nudita di Cri-

sto, della continenza evangelica, della annegazione perfetta; il deli-

rio delle vanila terrene, che travolge tulle le menli, medicare collo

spetlacolo d'uomini paseiuti di celestiale contemplazione. II mondo

rida a sua posla; non rise anche di Cristo che saliva al Calvario? i

filosofi cristiani li ammirano, i giusli li imitano o da lungi o da pres-

so. L' eresia ariana fu in Egitto sconfilla in gran parte dai monaci :

11 grande Antonio col solo apparire in Alessandria, le diede una rot-

la campale. Pero vedesli gli empii nimicare ferocemente gli asceli :

negli anni addielro gli eretici incrudelirono contro i cattolici
,
ma le

piu spietate torture serbarono sempre ai cenobili e alle vergini sa-

cre. Vedrai Giuliano emulare i tiranni passati, e i venluri tiranni

emuleranno Giuliano... Leggi, o fralello, leggi la vita di Antonio. -

Tigranate per veritk, non ebbe agio di tutta svolgere altentamen-

te quella mirabile scriltura di Atanasio : pure tanto ne guslo ,
die si

fu invogliato al tutlo di dare una corsa alia Nitria o a Scele, per co-

noscere di presenza quegli stupori , a cui si pellegrinava da tutto il

moudo, ed egli v'era quasi che sulle porte. E gia aveva patteggiati

i camellieri
, che dovevano rimorchiare la sua barca per forza di

alzaie insino alPaltezza della Nitria. Se non che eccoti in quella so-

praggiungere il prefetto Ecdicio
, tutto in galloria della sua avven-

turatissima spedizione. Tigranale restossi a trattare col Prefetto.

Scrle VI, vol. Y/7, fa-sc. 392. 11 Luglio I860.
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LX.

Un Prefelto modello.

0/feruntur (Iulian% rectom AegypH xcri-

pta,Apim bovem operosa quaesilum in-

dustria, tamenpost tempus inveniripo-

titisse firmantis. AMM. MARC. XXIL li.

Giuliano ordino che non solo fosse ban-

dito Atanasio ma anche ucciso. TEODO-

RETO, Stor. eccl. HI, 5. (Opp. ed. Mi-

gne, to. Ill, p. 10%.

Coraggio, disse Atanasio, e una nuvo-

letta e tra poco passera. SOZOM., Stor.

eccl. V, li. (Opp. ed. Migne, p. 123i>:

II valoroso e zelante prefetto Ecdicio aveva riscontrato 1' Api :

1'Egitlo possedeva adunque uo Dio
, quadrupede e vero, ma viven-

te, da onorare: quindi ambasceria da spacciare ad Augusto in gran

diligenza. Tigranale si rodeva di mal lalento e di vergogna: pure

servendo al tempo ,
si die con ogni maniera di osservanza e di fre-

quenza a gratuirsi il Prefetto. Ne questi si rendeva gia malagevole,

che anzi riputando starne troppo ollimamente
,
se arrivassse a gua-

dagnarsi i buoni ufficii del segretario intimo del suo padrone, gli

rispondeva con altrettanta e piu dimostrazione di cortesia
,
di osse-

quio, di servitii : e, cio che piu pregiava Tigranale, il teneva iufor-

mato dei dispacci augusti, senza un sospetto al mondo. Un de'primi

propositi che gli mosse Tigranate fu del la biblioteca di Giorgio, del

qual negozio egli dava le \iste di essere sommamente affaccendato.

Gua', rispose Ecdicio, anch' io ricevetti leltere cesaree di cote-

slo 1
: Augusto ha ragione : egli e uomo di finissimo guslo : ha odo-

rata la meglio libreria che abbia un private in Alessandria : non e

un peccato lasciarla a que' coticoni di preti galilei? Ma colesto e

-

1 Anche questa lettera, e gkmta infino a noi. \edi GIULIANO, Op. e(T. cit.

pag. 377,
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affare che si fa da se : il mio vero marlello e il parapiglia di Atana-

sio. Che imbroglione brigante quell'Atanasio ! nemico perpetuo della

quiele pubblica ,
ribelJe eterno alle leggi imperiali. Ah, quell' Ata-

riasio !

Gia so, che Augusto nol tiene sul suo libro.

E sara ben peggio, quando avra udito il suo ingresso trionfale.

Per Serapide! proprio in mia assenza, e dopo quella lettera di cle-

nienza divina, con cui Auguslo dava di spugna al sangue sparso ! fi

vero che i sediziosi erano nostri e non erano galilei, ma in fin de'fini

erano alessandrini , e Auguslo perdonava agli Alessandriui. Ed essi

da vedere a non vedere, levarsi a romore , adontare Augusto cosi

scelleratamente, acclamaudo Atanasio ! ingrali ! accarezzali ed inser-

pentiscono. Chi sa che cosa pensera di me Augusto? fortuna che

1' Api santissimo che io a forza d' indagini ho scoperto, mi proteg-

gera.

In queste parole, eccoti i corrieri recare dispacci di Antiocbia. II

Prefello frange i suggelli, corre il foglio, e baltendosi la mano in

ironte: Non tel diss'io? Senti che editto fulmina sul capo d' Ata-

nasio.

Editto agli Alessandrini.

Era conveniente che Atanasio
,

esiliato per moltissimi regii

editti e di piu Imperatori, aspettasse almeno un editlo regio prima

di ripatriare, e non gia che ardito e forsennato insultasse alle leggi,

come se nulla piu potessero al mondo. Inoltre fino al presente, ai

Galilei esigliati dal divo Costanzo non coucedemmo gia che rien-

trassero nelle loro chiese, ma solo, nelle loro patrie. Ora vengo a

sapere che 1'audacissimo Atanasio, gonfio del
solito^suo orgoglio,

ha usurpato quella che essi chiamano sede episcopale, cosa che non

poco offende il pio popolo alessandrino...

- Non sa tutto, iuterruppe Tigranate: non c' e uno su cento che

se ne tenga offeso.

- Non ce n' e uno su mille, dico io
; pur troppo ! ma che monta?

displace ad Auguslo, a me, a noi. E continue la lettura.

II perche, ordiuiamo che esca dalla citla il di stesso che avra

ricevuto le lettere della clemenza nostra (Tigranate si morse lelab-
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bra
)

: se poi non partisse, molto maggiori e piu gravi pene gli de-

nunziamo 1. Hai capito come sa fare Angusto? E un Dio, un Dio

che parla cosi : diglielo da parte mia, quando il vedrai.

II Prefetto piaggiatore baciava e ribaciava il decreto, e sclamava

a cielo. Poi chiamato il corniculario ordin6 che di presente ne le-

vasse copia e facessela affiggere alia valve del pretorio : rivoltosi

quindi a Tigranate, che taceva e fremeva: Ahu, se non eran par-

tile le milizie! troppo meglio avrei interpretato il dispaccio augu-

sto : mi facevo un onore immortale, e lui Giuliano, mi avrebbe man-

date un rimorchio in pubblico e un bacio in private : ma per alten-

dere non si perde. II Prefelto cosi parlando biecamente
, non

disse a sordo : e Tigranate ansiava di levarsi dalla presenza e reci-

tarne il referto ad Atanasio. Ma non fu d' uopo : perche la novella

baleno tra i cittadini come un fulmine che desta incendio. Quindi

un sollevarsi a tenapesta, un raccozzarsi in crocchi e capannelli per

ogni lato, un armarsi e giurare che niuno strapperebbe loro Atanasio.

I decurioni veduti gli umori ingrossare, e temendo peggio trassero

alia curia per consigliare. Si frammise il Difensore della citla, e pro-

pose che si facesse ambasciata ad Augusto , per dichiararlo dell' er-

rore corso nelle informazioni, e sincerarlo che gli Alessandrini erano

unanimi nella divozione di Atanasio. Si voto il partito a furore, e la

stessa sera partirono i legati. Non potendo altro fare, il Prefetto in-

gozzava fiele, e sputava miele. Quanlo ad Atanasio, non ebbe pur

bisogno di guardarsi dagli scherani del Prefetto
, perche il popolo il

teneva guardato a vista.

Ma quale non fu la costernazione e lo sdegno degli Alessandrini
,

allorche un matlino videro pendere alle colonne deila basilica una

crudele risposta alia lor legazione. Giuliano vi rampognava i figli di

Serapide , che tenessero in non cale i proprii Iddii , per adorare nn

risto Verbo , sconosciuto al mondo e da niuno visto giammai ; si

vanlava impudentemente della sua apostasia ,
e scherniva gli studii

popolari per Atanasio, cui tentava svilire con plebei vituperii, sino

1 Tradotto dair originate greco, conservandovi anche la sconcordanza

dell'fo e del no?', che e di GIULIANO, Op. ed. cit. p. 398.
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a-bisiicciare sulla persona di lui
, perche men che mezzana, e ter-

minava con un'acerbissima condanna conlro il Santo, cui rilegava

da tulto 1'Egilto. Arse il popolo di fiera e giusta indegnazioue con-

tro si iniqua perfidia. Cesare insulla il popolo d' Alessandria, si

gridava da molti, in leggendo il decreto : Augusto mente fin-

ge di voler conlentare il popolo e opprime la liberla tradimento !

- bestemmia Cristo falsario ! aposlata !
-

Alessandria era divenuta una fornace di bronzo liquefatto e lam-

panle : non mancava piu altro se non che un capopolo desse nelle

spine, e aprisse la via alia lava rovente. Ne 1' Egitto, disarmaio del-

le legioni, avrebbe avulo onde resistere a si grande incendio popo-

lare. Guai alii magistral ,
se Atanasio fosse stato quel mestatore

sedizioso, di che il proverbiava 1' Imperatore ! a un suo cenno il po-

polo, il vero popolo sarebbe corso indragato a fame scempio ineso-

rabile. Tigranate si struggeva intanlo di onta e di cordoglio, e tanto

piu inconsolabilmente, quanto che conosceva aperto, che Atanasio

per una parte avrebbe raltenuto 1' impeto de' cittadini
, per 1' altra

non dubitava, che dato giu quel bollore, di natura sua non durevole,

il Prefetto avrebbe di forza o d'inganno mandato trucidare il Santo.

Per giunta, gli avvisi di corte gli annunziavano gia imminenle la

sorlita dell' esercilo in campagna , ne egli poleva in conto alcuno

indugiarsi piu oltre ad Alessandria.

Con tutlo cio si reco frettoloso dal Prefelto, con animo di svoltar-

lo almeno dal trascorrere al sangue, e fargli balenare allresi, che

egli Tigranate ,
a iianco di Augusto , saprebbe dissemrlo all' uopo ,

se punto si arbitrasse d' incrudelire per violenza. Ma non ebbe pur

tempo di aprir bocca
, perche Ecdicio al primo vederlo

, gli si fece

incontro
,
e tutlo arioso gli disse : Riferisci ad Augusto ,

che 1' ho

capito ed obbedito.

In che?

- Non tel dissi? Ho un ordine con formate parole di Augusto di

non patire piu oltre Atanasio in paese, e mandarlo a confine per

tulli i modi : con minaccia di multa a me e alia mia coorte, se tra

tanli di egli sia ancora in terra d'Egitlo. Pare che Augusto e sopra
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tullo sdegnato per quelle matrone che ultimamente si battezzarono ,

gia si capisce, per sobilamento, per ingaono di Atanasio 1 .

E di cotesto tu sei lieto?

- Non di cosi poco, ma d' un altro biglietlo riservatissimo, che

mi comanda di fargli la festa. (Tigranate chiamo tutte le virtu del-

T animo per celare 1' orrore e lo strazio del cuor suo.
)

Cotesle cose

io so farle, io; tel giuro per 1'alloro di Auguslo. E se lu sostieni altri

<lue di, ne porterai le novelle ad Augusto.

Tigranale tolse coogedo per Antiochia, senza altro dire; e fu ralto

all'Irenarca per avvisare partito di sottrarre Atanasio al rischio im-

minenle. E inutile, rispose 1'Irenarca, farci su allri cousigli :

Atanasio e gia fuori di Alessandria.

Or come avvertirlo de' sicarii che 1'agguatano?

A quesle parole sicarii che 1'agguatano , le donne che eran so-

praggiunle, ruppero in un pianto cordoglioso , come chi piange un

dolore irremediabile. Ma Didimo, con viso fermo: E nelle mani

di Dio, e de' miei barcaiuoli. Tigranate passo quella giornata in

casa dell' amico ? e talmente sentiasi sopraffare dall' aogoscia ,
che

piu non ammetleva conforto. Disdisse le poste , gia ordinate
, per

Tedere il fine della ferale tragedia. Una di quelle sere, a nolle avan-

zata ancor vegliava, e circondavalo la famiglia intorno a lui raunata

nella sala ospitale : e si era accorto con suo stupore ,
che il vecchio

padre Ui Didimo, e la madre e le donzelle, avevan preso un conte-

gno di tale rassegnazione , che quasi toccava dell' indifferenza. Egli

invece mareggiando a ciascun' ora in piu inelutlabile procella , si

sfogava in gemiti e rompeva in esclamazioni : padre mio Ata-

nasio, chi ti salva? E si osera violare col ferro quel luo petto, vivo

sanluario dello Spirito Santo ! E io si poco ti godetti ! quanto solo

bastasse a vederti cadere a mano di manigoldo. Maledizione sui tri-

sti, che straziano i popoli, sotto menzogna di francarli dai loro amali

pastori! Carnefici ipocriti! Che Dio li raggiunga idra truculenta di

Antiochia, che il tuo tossico avvelena il mondo: e fuoco dal delo cag-

gia sulla lua porpora insanguinata del sangue dei giusti. Oh perfidia,

1 Questa leltera ad Ecdicio e nelle Op. di GIULIANO, ed. cil. p. 376.
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o lirannia raffinata ! Forse Atanasio a quest' ora e raggiunto dagli

scherani, forse... All chi mi da che io col mio petto faccia scudo al

luo petto, al tuo petto gia invitto baluardo del crislianesimo?..

In quella che egli a questo modo, come lione ferilo, ruggiva, ed

ccco un arazzo della parete, non tocco da mano, si rigoufiava. Di-

dimo chinalosi il rilevo da piedi, e Tigranale vide vivo e ridente

Atanasio. Tigranate credette di travedere, di sognare, di assistere

a una scena magica : ma non c' era luogo ad illusione fantaslica
, il

Santo gli stendeva le braccia al collo, 1' abbracciava strettamenle,

baciandolo in fronte: Povero di fede e di cuore, il mio Tigranate!

perch& dubitasli?

-
Papa sanlo! rispose egli, e non pole altro.

Gli astanti godevano dell'avventura, e ne facevan festa : onde in-

line riavutosi Tigranale, comincio a dire: -- Ma tu, Didimo, certo

'm' iogannasti : che uopo c'era di coteslo tranello? Didimo mm
rispose altrimenli che mettendo il dilo indice sulle labbra: Sst.

Ma Atanasio sottentro: Dio non abbandona i suoi servi.

- Ma tu partisti in realta?

- E in realla tornai, colla scorta di Dio.

- Come cotesto? e un portento senza meno, io mi ci confondo.

-
Semplicissimo portento. Ecco, io sapeva che una barca mi

doveva seguitare coi manigoldi del Prefetto: i battellieri si avvidero

a una svolla del fiume, che poco ci reslava ad essere sopraggiunti,

c volevano gittarsi alia riva e darla pel deserto : 1' angelo di Dio

m' ispiro un ripiego. Girate bordo, dissi, e tirale sopra Alessan-

dria. E un ire in bocca alia morte. Girate bordo, e lasciate a

me parlare al bisogno. --In poche remate eravamo di contro ai

persecutor!. Ci danno una voce : Vedeste voi la barca del Vesco-

vo? - -
Yoga, amici, e vicina. Buon viaggio ! Salute !

- Ouelli vogano ancora, disse 1' Irenarca, ridendo. Le donne

levarono una gran risa, e un sorriso sail a fior di labbra ad Atana-

sio : il quale conchiuse :
- - Vedi

,
con che piccoli ingegnuzzi Dio

spezza le macchine dei polenli !

- Dio ne sia laudato ne' secoli. Io parto dimani per Antiochia;

parlo col cuore scarico di un orribile affanno. Ma oh Dio ! quali al-
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Iri martori cola mi aspeltano : templi diroccati, cleri esuli, crisliani

caduti : cbe tempi ! che nembi ! che procelle ! lu non sai a gran pezza

i tesori di perfidia, che Auguslo aduna in cuore : e la sella gli ag-

giugoe sprone e face al fianco...

Confida, inlerruppe Alanasio : 1'empio non e immortale. Mira

questo sgabuzzino (e additava 1'arazzo, di sotto cui era uscito) io qui

aspetto la pace della Chiesa.

Quanti anni?

- Non conlarli: ma sappi che colui e polvere in faccia ai vento.

No : e turbine, sterminatore della cristianita...

E Dio regna piu alto che il turbine, e al di posto lo fiacca : la

procella a suo cenno si agita, a suo cenno si tace...

Ma il cenno tarda ; la fede mia vacilla. . .

Rizzossi Atanasio , levo gli occhi e le mani al cielo, e segnando

coll' indice un semicerchio, pronuncio con voce piana, ma solenne :

'

E nube estiva : piu non la veggo.

Nota. Chi voglia un saggio del bando contro Atanasio, legga il seguen-

te, che noi trasportiamo dali' originale greco di GIULIANO stesso, Op. ed. cit.

p. 432. Giuliano agli Alessandrini... Ardo di vergogna, in fe degli Dei ,

per voi, o Alessandrini, che vi sia pure uno tra voi il quale si professi Gali-

leo... Colui che ne voi ne i padri vostri videro, voi dite doversi tenere per

Gesu Dio Yerbol.. Non travierete dal retto sentiero se crederete a colui

(Giuliano} che stato sino a vent' anni in tale persuasione, gia da dodici anni

in quest' altra, coll' aiuto de' Numi
,
si e tramutato... Non rimpiangete Ata-

nasio : troppi ue avete de' suoi discepoli, atti a lusingare il prurito delle vo-

stre orecchie bramose di empieta. Cos! fosse al solo Atanasio ristretta la

scuola delle bestemmie. Che se invaghiti siete di lui a cagione della sua

operosita (so bene che e un mestatore), e per cio porgete tali suppliche,

sappiate che per cio appunto egli fu sbandito dalla citta... Egli non e pure

un uomo, ma unvile omicciatto (ave^c/cc;)... Gotesto e un principio di

reazione... Pertanto accio tali fatti presso voi non si rinnovino, prinia gl'in-

limammo 1'esiglio dalla citta, ora da tutlo 1'Egitto. Sia pubblicato ai nostri

cittadini di Alessandria.



LA TOLLERANZA E LA INDIPENDENZA

NELLA MASSONERIA

Aprite un libro di scrittore massone ,
il quale parli della religio-

ne cattolica : o, se piii vi aggrada, mettele discorso intorno allo stes-

so argomento con chi apparliene alia setta. Ball' uno e dall'altrosen-

tirete uno stesso grido : dai all' intolleranza della Chiesa ed alia

schiavilu degli animi ordinatavi
;

e con esso doglianze , querele

e commiserazioni circa la callivita degl' ingegni, che vi doroina, ed

ire e maledizioni a iosa contro le scomuniche, le condanne del libri,

le encicliche ed i sillabi
,
con che 1' autorita della Chiesa sfolgora i

suoi figli ribelli e le sentenze contrarie alia fede. Non cosi quando

essi parlano della massoneria 1

. In essa non v' e sbarra ,
che dica :

Fin qui ;
non procederai piu oltre : non V e pastoia che infreni

il volo piu nobile degli spiriti: lolleranza e indipendenza sono i pre-

gi dicui vapiu altera. Sicche, beato chi \i pone il piede! \i sentira

tutta la nobilla del suo essere uomo e nell' amorosa unione de' fra-

telli e nella liberta deH'animo suo. Traforatici in si fortunala societa

godiamo un poco, in quanto e dato a noi profani, lo spettacolo di

tan la tolleranza e di si grande indipendenza particolarraente ne'capi,

che reggono 1'Ordine.
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I.

, La tolleranza tra le potenze massoniche di rito diverso.

Al primo mettervi piede ci si presenta la universita massonica ag-

gruppata quinci e quindi sotto bandiere a colore diverse. Esse ci di-

notano la variela dei rili, i quali convenendo nel fine, e in questo la

massoneria e una
,

si differenziano nel numero e conferimento dei

gradi e nella forma di governo. I souimi reggitori diconsi potenze

massoniche
;

le logge che ne dipendono ,
obbedienze o corrispon-

denze. Stando alle dottrine della mutua tolleranza, che c' inculcano,

voi dovresle credere, che cotesti riti diversi compongano una varie-

ta che diletti
,
anziche una dissonanza che contristi 1' animo. Ep-

pure i fatti suonano altramente. Ponele 1'occhio in modo particolare

sopra i riti della Francia
,
donde venne ad impiantarsi fra noi la

massoneria. Qualtro sono i precipui, che si annoverano in quel pae-

se : il francese ,
lo scozzese antico ed acceltato

, quello di Misraim

e di Memfis. L' ultimo, sfinito di forze, s'incorporo al primo con

certe condizioni, il Novembre del 1862. Precede piu numeroso di

adepti il francese, gli viene appresso lo scozzese, seguilali assai de-

bile il terzo. Le potenze che gli reggono ,
s' intitolano: Grande Orien-

le, Supremo Consiglio, Grande Conservatore dell'ordine di Misraim.

Volete qualificata in due parole la loro convivenza massonica? Essa

equella di tre rivali, che si accapigliano fraternamente. Lalizza pe-

ro ferve piu gagliarda e piu stretta fra i due primi. E siccome il

primo vince il secondo in numero di logge, in aderenze ed in prote-

zione, cosi e di frequente addosso all' altro or colle unghie ed ora colle

profferte, tentando nell' uno e nell'altro modo di torgli la vita aulo-

noma con una annessione. Lo scopo di questi assalli e degno dd

Grande Oriente : conciossiache e' non miri ad altro che a sbrigarsi di

un avversario
,

che potrebbe un di contendergli il supremo reggi-

mento di tulta la massoneria francese.

Veniamo a'particolari. Nel 1815 il Gr. Orienle, colto il buon pun-

to
,
in cui il Supremo Consiglio si era sbandato a cagione degli av-
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venimenti, gli fa il brulto tiro di appropriarsene i diritti, dicendose-

ne onesto possessore : e perche non avesse a levare piu il capo mi-

naccioso, dichiaralo scismatico ed irregolare. L'otto Agosto 1817,

allargando la sentenza data, designa come irregolare qualunque so-

cieta massonica, la quale non porti in fronte il suggello della sua ap-

provazione ;
fa gravissimo divieto alle officine della* propria corri-

spondenza di riconoscere per legittima qualunque loggia e compa-

gnia massonica che non fosse da lui avuta per tale, e di comunicare

ed usare comechessia colla medesima e co
5

suoi membri. Una sco-

munica maggiore in tulta regola ! Ci volea Y interdetto e questo noii

manco. Solevano gli adepli dei due riti convenire secondo 1'uso, e a

tempi diversi, negli spartimenti del Prado in Parigi ;
eccoti il 17 Ot-

tobre un ordine
,

col quale il Gr. Oriente interdice a' suoi questa

casa, come se ella fosse maculata per le adunanze dell'altro rito. Gli

ufficiali della loggia Sainte-Therese des amis de la Constance comu-

nicano colle logge del Sup. Consiglio, e sono (20 Gennaio 1818)

ipsofacto sospesi dall'esercizio del loro grado. Una lettera circolare

del 31 Luglio 1819 rinnova tutti i divieti ed in termini espliciti

proibisce ,
che il massone del rito francese pratichi con quello di ri-

lo scozzese. Un' altra del 25 Febbraio 1826 ci da il perche di tanta

severita di divieti. Saggiamone 1' introduzione :

Garissimi Fratelli II Gr. Oriente di Francia, incaricato di

vegliare i sacri templi, che esso tfa eretti o riconosciuti legalmente,

affinche non vi s' inlrometta fiiuna irregolarita , preso dal timore ,

non forse la religione dei massoni zelanli venga tratta in inganno ,

crederebbe di venir meno al sacro dovere
, che gl' impongono inat-

tese circostanze
,
se egli non si affrettasse d' inviare a tutte le offici-

ne della obbedienza i document! , richiesti da parecchi di voi per

rapporlo ad una pretesa polenza massonica
,

il cui fine si e di giun-

gere a rivaleggiare coll'unico cenlro della massoneria in Francia.

La loggia Clements Amitie all' Or. di Parigi, non curando cotesti

gravi concetti, rifmta di acconciarsi alle ragioni che vengono appres-

so, ed eccole sopra il martello massonico, che senza pieta la demoli-

see. Le due logge sorelle, la Jerusalem e la Constance, avendo accolto

cogli onori massonici i fratelli che la componeano , giacciono ambe-
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due punile colla senlenza di sospensione. Le ire per lali colpl si ac-

cendono, e tulle e Ire, divenute ribelli, passano (16 Marzo 1827
)
al

soldo del Sup. Consiglio. Alcuni massoni, dolenlissimi di tale fralel-

levole tolleranza, fanno opera di metier pace tra le due potenze ri-

vali. II Gr. Orienle non si moslra reslio alle proposle e consenle

die s'incominci la pratica. Ma che? nel niedesimo tempo invia di

soppiallo alcuni de'suoi a vedere, se le logge della obbedienza te-

nessero assai bene barratele porte ai massoni del Sup. Consiglio, e

spaccia oratori per ogni parle, affinche coi loro discorsi metlessero

in bolliniento gli animi, ne accendessero le passioni, ed imponessero

Fobbligo di giurare esclusione ed odio verso i massoni dissidenti.

La loggia cbe lo ricusava, era sul punlo cancellala dal libro dell'obbe-

dienza; il nome era scritto sopra le tavole della riprovazione e regi-

strato nel libro nero del vitupero 1. Che piu? i massoni del rilo

scozzese, stante la irregolarita che pesava lor sopra, comparivano

all' occhio del Gr. Oriente, non altrimenli che una sozzura o una

peslilenza, la quale si avvenlasse persino alle pareti della stanza
,

dove e' si adunassero per i lavori massonici. Non e una esagerazio-

ne. Ecco cio che leggiamo presso un massone di queslo tempo : II

Gr. Oriente ando, qualche tempo fa
,
a tenere una seduta di purifi-

cazione nell' edifizio del Prado, in cui avea stanziato una delle loggc,

cbe egli chiama dissidenti
,
ad aspergere il luogo di acqua lustra-

le, a farvi gli esorcismi contro lo ^pirilo immondo ,
e come se una

nuova Atalia fosse venula ad insozzarell lempio del Dio vivente, a

Laver jusque an marbre, oil ses pieds out louche! 2.

Allro che le ribenedizioni de'luoghi dissacrati ordinate dalla Chiesa !

II rito di Misraim ebbe pure le busse ed assai piu dure. II Gr.

Oriente prendendo ombra pel crescere ,
che ei faceva, indirizza a

1 Le Gr. Orient envoyait en secret dans toutes les loges des inspecteurs

afin de s' assurer que les temples etaient rigoureusement fermes aux macons

ecossais appartenants au Sup. Conseil ; il y depechait meme des orateurs char-

ges d'agiter les esprits, d' exciter les passions, et a" imposer a ces ateliers la

scandaleuse obligation d'un serment d' exclusion et de haine contre les macons

dissidents. REBOLD, Histoire des trois Grandes Loges etc. pag. 140.

2 MURAIRE, Independance des rites.
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lulte Ie logge della sua obbedienza una circolare, in cui rappresen-

latolo, siccome societa irregolare, illecita e dannosa, proibisce loro

di ammettere ai proprii lavori tulti i misraimili. Non cadendo punlo

in discredito il rito oppugnato per tale sentenza, il Gr. Oriente tor-

nando alia carica, conferma la circolare anlecedente, ne grava V a-

nalema pronunziatovi colla sanzione delle pene piu gagliarde con-

tro le logge della propria obbedienza, che osassero comunicare cogli

scomunicali
,
e per somma tolleranza massonica, fattosi delatore dei

fratelli presso 1' autorita polilica, la sollecita ai piu rigidi provvedi-

menli contro leofficine deirawersario. Ma che volete? il rito di

Misraim, anziche rimanere schiacciato o intristire sotto quesli colpi

fralcrni, piglia nuovo vigore e grandeggia a cagione dei nobili per-

sonaggi, che non isdegoano di darvi il nome. Si abbuiano viepiii

le ombre e crescono le ire nel Gr. Orienle. Si decide di farla finita

con un colpo ardito. L' incarico e dato al F. Richard. Questi compo-

ne un discorso, o meglio filippica, contro i FF! Bedarribbe Gr. Con-

servatori dell'Ordine di Misraim in cui, esagerando lo studio, posto

da essi nell'impiantare nuove logge del proprio rito in.ogni parle

del regno, dimostra che essi suscitano rischi allo Stalo, all'onore

de'cittadini, al riposo dei maestrati e giltauo negli animi sospetli

di ogni maniera, e conchiude 11011 doversi piu oltre osservare il silen-

zio sopra cotesli fatli per onore della massoneria. I sopraddetti capi

di accusa sono recitati con forza nella fcsta solstiziale
(
24 Giugno

1822), destinata per sua natura a raffinare la tolleranza massonica,

e con essi alia mano si provoca la polizia a qualche partilo. I Bedar-

ribbe, cerchi nella propria abitazione ed inquisiti, sono colti net

fallo di aver violalo gli articoli 291 e 292 del codice penale che di-

vieta le adunanze di oltre venti persone, e percio essi vengono coii-

dannali a lieve ammenda in danaro, e le logge della loro apparte-

nenza, alia chiusura. II qual fatto, se appagasse la tolleranza mas-

sonica del Gr. Oriente, Iddio vel dica.

II Gr. Orienle opero da vindice della integrita massonica e non

da intollerante, o perche mosso da vituperosa gelosia. Risponda

un massone ripulatissimo, che fuil F. Chemin-Dupontcs. Lo scan-

dalo, egli scrive, e la discordia regna di nuovo in Israello. I figliuo-



17i LA TOLLERANZA E L' INDIPENDENZA

li d' Hiram, forviati da'capi ambiziosi
, proscrivono e sbarattano

dai loro templi fratelli , che si riconoscono ai medesimi segni, che

bruciano il medesimo incenso sopra 1'altare del loro padre comune,

che stendono agli sventurati una mano egualmente pietosa. Perche

dunque coteste dissensioni e cotesti odii in una associazione, la qua-

le non deve sapere di allro, che di amore e di unioue? Perche

dunque uomini
,
che debbono nutrire i medesimi sentimenli e darsi

il dolce nome di fralelli,- fanno risonare le sacre volte dei litoli odio-

si di campo nemico, di avversarii, d' irregolari , di dissidenti? E
che? farebbe per avventura cotesto modo di procedere del Gr. Orien-

te pro a buoni interessi di tutto 1'Ordine, della morale e dello stes-

so reggimento? No, non e questa la cagione, ma il non volere, che

sussista in Francia niun' altra potenza massonica fuori della sua
,
la

brama di soddisfare la propria vanita e il desiderio di racconciare

le sue partite di finanza : eccovi i motivi, per i quali egli intralliene

le sue logge in vane questioni di supremazia, per i quali semina in

esse la discordia, il rancore, il turbamento e le proscrizioni : eccovi

il nobile scopo, per amor del quale gitta le sue circolari, a guisa di

tizzone ardente
,

in mezzo d' uomini
,
che domandano solo di vivere

e lavorare in santa unione l. Fin qui lo scrittore citato. Ma se

queste parole ci testificano la causa movente della lotta, furorio dan-

ce quanto all' effetto inteso da chi le scrisse. La intolleranza conti-

nuo or piu or meno aspra, secondo la diversila delle circostanze.

Quattro logge all' Oriente di Bordeaux e due a quello di Marsiglia

chieggono nell' Agoslo del 1840 al Gr. Oriente, quale condotta do-

vessero usare colle logge di rito scozzese. In una lettera circolare del

Settembre seguente egli risponde recisamente, esser fermi gli anli-

chi anatemi , non poter quindi le logge della sua obbedienza comu-

nicare comechessia ne colle logge ,
ne eogl' individui di quel rito ,

Tisitarne le officine , e tenere adunanze sotto il medesimo tetto. Ri-

destatesi le logge del rito di Misraim, si riaccendono gli sdegni del

<}r. Oriente; ed alia domanda indirizzatagli nel 1858 dalla loggia

la Sincerite all' Oriente di Bordeaux, se sia o no permesso acco-

1 Encyclopedic maconnique, annee 1819, pag. 319.
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gliere come vmtatori gli adepli ,
non tarda a comparire la decisio-

ne, die no : pesare sopra i seguaci di questo rito la scomunicazione,

perche senza il suggello della propria approvazione
1

.

Vero e che nel 1841 fu assoluto dalla scomunica il rito scozzese,

che fa tolto 1'inlerdelto alle logge, che i rappresentanli del Gr. Orien-

te e del Sup. Consiglio sedetlero al medesimo desco nel solenne ban-

chetlo del Giugno : ma credele voi che il Gr. Oriente smettesse la bra-

ma di annientare i proprii rivali? V ingannereste a parlilo. La tolle-

i anza massonica in questa parte non bada a' confini. Se gli offre im

buoa destro, quando il maresciallo Magnan fu eletto a Gr. Maestro

dair Imperatore: lo coglie sul punto. Infatti scontratosi il marescial-

Jo, pochi giorni appresso la sua elezione, col sig. Yiennet, Gr. Mae-

stro del rito scozzese, conchiuse il ragionamento in che si misero ,

dicendo: Disponetevi a riconoscermi ,
io sono il Gr. Maestro di

iulta la massoneria ;
non patiro mai

,
che v' abbia di piccole Chie-

se. y> Se non che vedendo che non profiltavano punto ne gli avverti-

raenti, ne la cortesia delle sue lettere, ne gl' invili di rannodarsi in-

torno a se per amore dell' Ordine, da soldato impaziente si stringe

improvvisamente addosso al nemico, menandogli un colpo morlale

col decreto in cui, mandati iananzi parecchi considerando, dichiara

ipsofacto disciolte le potenze massoniche del Sup. Consiglio e di

Misraim e di qualunque altro rito; disciolte tutle le officine di loro

apparlenenza e caduto in ammenda della legge chi non obbedisse,

Tanto il 22 Maggio 1862, ma senza pro. Le due potenze nominata-

mente proscritte seppero parare il colpo e sane e salve ridersi di

lale carezza fraterna.

Eccovi la tolleranza fra i capi della massoneria ! Maledicono la

scomunica, deridono 1'interdetto, bestemniiano le condanne pronun-

ziale dalla Chiesa, come luridi parti della intolleranza, come antica-

glie ridicole del medio evo, quali onte indegnissime fatte alia civil-

ta moderna. E poi eglino stesso non fanno che fulminare scomuniche,

interdelti e sospension! nel modo piu strano. E do non mica per

qualche nobile motivo, ma per gelosia di mesliere
, per bramosia

d'imperare piu largamente, per cupidigia d'interessi.

1 Bulletin du Gr. Orient de Juin 1858, pag. 139.
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Vero e che abbiamo arrecati esempii del solo Gr. Oriente di Fran-

cia. Sapete perche? Non gia perche si palisca difelto in allri rHi,

ma perche ci sono testiflcati da una storia, la quale porta il suggello

dello slesso Gr. Oriente. Chi potra dubitare delle vergogne narra-

te, essendo confermate dallo stesso reo ? Del resto uno sguardo

all' Italia nostra ye ne persuadera viemeglio. Riordinandosi dopo il

1860 la massoneria italiana, si lento di unificarla dandole un Capo,

Lo scopo si otlenne in parte, ed il Gr. Oriente sedetle in Torino. La

M.\ Loggia Cap. di rito scozzese, intitolata Dante Alighieri, e sorta

nella stessa citta, rifiuta il 24 Maggio 1863 di prestargli obbedienza

in ordini discordant! dal proprio rito ,
ed e tosto colpita da un de-

creto, che, soppressala, impone a tutti i fratelli della obbedienza di

trattarla da scomunicata, perche la sua esistenza yuolsi conside-

rare come un atlo di oslilita flagrante e di tradimento contro la

Franca Massoneria. Ma qual asino da. in parele ,
tal riceve. II F.

Frapolli gli ricaccia in bocca la sentenza, dimostrando che con plu

di ragione dovrebbonsi riversare sul capo del Gr. Oriente le accuse

di ostilila flagrante e di tradimento. Guai se la carila massonica

non lo tenesse ! Intanto si compone un Sup. Consiglio in Palermo e

si rafforza col nome del Garibaldi, eletlovi a Gr. Maestro : ed essen-

do ite in fumo le praliche di riunire in un sol corpo la massoneria

italiana, la lotta tra il Gr. Oriente ed il Sup. Consiglio e ingaggia-

ta. Lo studio d' ingrossare la propria parte a danno dell' altro e di

scavalcarsi e pari in ambidue. In mezzo al conflitto con nuovo e-

sempio di tolleranza Ausonio Franchi noa vuole acconciarsi ne con

queslo, ne con quello ,
ma bramoso di essere caposquadra, fonda

un' obbedienza indipendente dal Gr. Oriente col litolo Massoneria

italiana dal rito simbolico, e nella riunione del 25 Aprile del 18615

con un decreto di quattro articoli ordina ed insedia il reggimento

supremo in Milano. II F.-. Paolo Cortese Yen.-, e il primo solto-

scritto. E poi cotesti signori vengono a dare lezione di tolleranza al-

ia Chiesa non solo chile, ma ancora dommatica, e imporla agl'Italia-

ni
, quando essi stanno divisi , si accapigliano e si mordono per le

semplici forme estrinseche della Massoneria 1
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II.

Indipendenza morale delle potenze massoniche.

Metliamo ora il Gr. Oriente di Francia in facccia di una potenza

di ben altra tempera, die non sono le potenze massoniche sue riva-

li, vogliamo dire di un aulorita polilica forte e sicura. Oual muta-

zione ! Esso diviene piccin piccino fmo a dimenticare vergognosa-

mente ogni indipendenza morale. Eccovelo dinanzi Napoleone I.

Dapprima si rafibrza, conferendo il grado dlPrimo grande Soprav-

vegliante al maresciallo Murat
,
e quello di Grande Amministratore

al generale Massena. II Bonaparte si degna di nominargli a Gr. Mae-

stro il principe Giuseppe suo fratello, ed esso s' inchina e fa buon

viso al nominate, comeche non sia uno dei fratelli. Al principe Luigi,

ito re in Olanda, 6 sostituito dal medesimo imperante il Cambaceres

nel grado di Primo gr. Maestro aggwnlo: e qui un nuovo baciama-

no. Percorrele il resoconto delle solenni adunanze massoniche dei

solstizii, che si tennero in quel tempo. Osservate la parte dei discor-

si. Confrontateli. Voi trovate la miglior parte degli argomenti atlin-

ti ad un fonte solo , doe
,
a quello delle lodi del grande impera-

lore. In questo gli oratori sembrano giuocare a chi le dice piu am-

ple e piu magnifiche. Tanlo sono sperticate ! Fatto sta che il F. Re-

bold le reputa si strane che, secondo lui, Napoleone stesso, se 1' a-

vesse udite , ne Sarebba rimaso stomacato. Eppure sapele chi era-

no cotesti lodalori e quegli uomini che colla scarica delle piu fra-

gorose batlerie massoniche (battimano) le applaudivano? Erano

per la maggior parte quej fierissimi repubblicani, die aveano lavo-

ralo nolle e di per rovesciare il trono dei re, che aveano avuto lar-

ga mano nel governo dalla spenta repubblica , che aveano giurato

odio eterno al dispolismo , e votala la propria vita alia forma po-

polare. Potea scendere piu basso la loro indipendenza morale?

Queslo e poco. L'ora della svenlura venne a scoccare anche pd
Bonaparte. Schiacciato coi suoi fedeli sotlo il peso di lulta Europa,

collegata a suoi danni, quali mostre d' affezione diegli il Gr. Orien-

Serie YJ, vol. Y/7, fa&c. 392. 12 9 luglw 1866.
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te? II calcio deU'asino. L'undici del Maggio negli anni Domini 1814

neir adunanza del Senate massonico si decide di dare 1,000 franchi

per la reintegrazione della stalua di Enrico IV : il venliquattro Giu-

gno, nella festa solennissima dell'Ordine, gli oratori non rifinano di

magnificare la gioia, eke provava lutto il popolo massonico riveden-

do finalmente il suo re legitlimo, circondato dalla sua augusta fami-

glia.il primo di Luglio dichiarasi decadulo del suo grado di Gr. Mae-

stro il Cambaceres. Le logge seguono V esempio dei capi. I loro

membri si adunano per celebrare il ritorno di Luigi XVIII e della

famiglia reale e terminano i lavori massonici col giuramento unani-

me di difendere il fiordaliso e di dare la vita per mantenere sul

trono la famiglia dei Borboni. A Marsiglia si va piu oltre nelle fe-

sle. Le logge, ordinatesi in lunga processione con a capo quelli che

teneano dignita dell' Ordine, ciascuno ornato delle insegne del suo

grado, portano a modo di trionfo il busto del re per lutta la cittA e

ne fanno la dedicazione nei loro templi. Appena finiti i fesleggia-

menti, eccoti comparire improvvisamente Napoleone dall' isola del-

1'Elba. Che fara il Gr. Oriente? Al primo annunzio restituisce alia

pristina dignita il Cambaceres e ripiglia tuita la dismessa devozione

verso 1'Imperatore. Cade alia fine il potente su i campi di Water-

loo per non piu rilevarsi: dignitSt e divozione se ne vanno con lui;

ed i Borboni sono di nuovo i benvenuti. Vero e che re Luigi XVIII

si fa proleltore della massoneria, e morto ha in ricompensa una fe-

sta funebre. Potrebbe queslo scarapare il Gr. Oriente dalla taccia di

giubba rivolta ? Lo stesso Gr. Oriente pensa il contrario. Onde per

torre dal mondo la rea memoria, casso la parte dei suoi atti del

1814-1815
,
che ne propalavano le vergognose contraddizioni

; pur

ne rimase quel tanto, che basta per dimostrarlo voltato or al Bona-

parte ed ora ai Borboni , secondoche traeva il venlo prospero per

Funo, ed avverso per gli altri l.

Sara almeno restato costante nel nuovo amore. Vedetelo. Nel

1829 il F. Lafayette corsa la Francia del mezzodi per rinfocolarvi

1 V. Procfoverbal de laftte (24 Juin 1814) p. 3, 4 del Bollettino del Gr.

Oriente.
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gli animi a la resistence et a la revendication de ses droits, giunge

a Lione, e comeche egli appartenga all'obbedienza del rito scozzese,

sfolgorata dagli anatemi del Gr. Oriente, e accollo a grande onore e

festeggiato dalle logge dello stesso Gr. Oriente. I -decreti lanciati e

la dichiarata affezione verso i Borboni non chiedevano qui che si

venisse a qualche alto solenne di punizione? Tanf e. Ma hi casa

borbonica era ormai una roba, condannata a cader di moda. Quin-

di lo star sulle volte e mostrare di non addarsi dell' accadulo si e ri-

putato miglior partito. Sorge il 1830; la rivoluzione del Luglio rie-

sce a bene, e Luigi Filippo e sul trqno di Francia, rovesciatone il

Borbone. II Gr. Oriente e a'suoi piedi con isvenevoli parole di affetto

e con incensate senza fine, e non badando agli scrupoli delle scomu-

niche, si accomuna col Sup. Consiglio zWHolel-de-Ville per far onore

con una pubblica fesla al Lafayette, il veterano della liberla. Non si

arresta ancora : egli offre con pronla mano la dignita di Gr. Maestro

dell' Ordine al Duca di Orleans, che non 1' accetta.

Questa volta pero sembra, che egli sia guarilo della soverchia

pieghevolezza ai soffii del vento politico. Difatto, essendogli dinun-

ziato dal Governo, che tre logge metlono in ragionamento e discu-

tono argomenti di politlca contro gli statuti massonici, egli non tar-

da purito a ridurle al silenzio con un decreto di chiusura. In parec-

chi Orienti della propria obbedienza incominciano a gorgogliare ed

a bollire eerie idee di repubblica non senza scandalo, e quello che e ii

peggio, non possono piu contenersi nel seno delle logge, specialmen-

te alia Rochelle, a Rochefort, a Strasborgo, a Tolosa, dove in grandi

adunate ed in mezzo a lauti banchetli si riversano di fuori ed agitano

gli animi che ne sono tocchi. II Gr. Oriente a tali notizie da in que-

rele ed in amari disdegni, e senza piu, afferrato il marlello masso-

nico
, mena col pi alia disperata sopra coteste logge romorose. De-

molisce quesla , atterra quella , rovescia quest' altra: un monle di

ruine si leva solto il pubblico sguardo. L'autorita e vitloriosa in

ogni parle: il silenzio succede al trambusto. Che bramate di meglio
a sicurarvi della affezione verso la casa regnante? Leltor cortese, se

vuoi vedere il nelto di questa isloria, aspella un
f
poco e lo vedrai.
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II quaranlolto monla infino al Febbraio e Luigi Fiiippo in quella

che pensava di stare assai ferrno in sella, ne e bruscamente sbal-

zato. Sorge la repubblica, ed il suo reggimenlo trovasi in mano di

massoai! II Gr. Orienle, radunatosi il quallro Marzo, risolve 1 di

significare alle logge della sua obbedienza la speranza, cho egli

pone nelle novila accadute nel regno, invitandole in pail tempo a

sovvenire con danari i malconci nella lolta: 2 di presentare per mez-

zo di una deputazione la protesla di cordiale adesione in nome della

massoneria al Goyerno provvisorio. La somma del conlenulo si e: ii

Gr. Oriente di Francia aderire. a nome di tulte le officine della sua

corrispondenza al nuovo Governo; la massoneria francese, benche in

forza de' suoi statuti estrania alle lolte politiche, non poter infrenare

la foga universale della sua simpatiacol grande movimenlo naziona-

le e soeiale, teste operatosi. II motto: Liberia, Eguaglianza, Frater-

nita essere slalo in ogni tempo quello della bandiera del massone,

e percio vedendolo scritto sopra quella della Francia, godere somma-

mente di poter dire, che la patria ha ricevuto la consecrazione masso-

nica, percio tribulare ammirazione e lode a que' generosi, che affron-

larono la difficile impresa. Essere quarantamila i massoni, che scom-

partiti in cinquecenlo officine, promettono tulti di un sol cuore e di

un solo spirito il loro concorso, perche si compia felicernente 1'opera

della rigenerazione con tanta gloria incominciata 1. II Cremieux, ii

Gamier-Pages, membri del Governo provvisorio e con il segretario

Pagnerre accolsero la deputazione e ne sentirono cortesemente la

protesta della fede massonica. Erano tre fratelli che sentivano allri

fratelli per comunauza di Ordine, dandosi eglino slessi a conoscere

per tali, merce le insegne del loro grado massonico, che portavano !

Avete ora capito il tutto. Poco tempo prima sotto re Luigi Fiiippo

il Gr. Oriente disconosce i principii repubblicani, ed ora Ii fa cosa

propria della massoneria. In quei giorni ne punisce i banditori e

adesso gli applaude. Allora non volea che niuna loggia zillisse sopra

questo punlo e adesso le rappresenta tutte repubblicane fmo al mi-

dollo ed offre quarantamila de' suoi, apparecchiali a rassodare 1'tipc-

1 Monileur 7 Marzo 1848.
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ra inlrapresa. Ei dice, eke la massoneria fa professione di astenersi

dalle lotte politiche. Come? se i principii republican* sono, per te-

stimonianza dello stesso, incarnati nella babdiera massonica, sono

suo retaggio, sono discuss! e svoki nel suo seno amplamente? Non

torna questo ad un medesimo, che preparare T esca, gittarvi il tiz-

zone acceso, e poscia non volere che scoppii 1'incendio? Niuno affer-

mi seriainenle cose impossibili ad accadere; altrimenti ei si rendera

ridicolo presso il volgo. A che pro dunque tante moslre di sdegni,

tanli colpi di martello, menali alia disperata sopra le logge die ac-

cendevano gli animi a novita? Erano lustre per gabbare il volgo :

erano sacrifizii, che a piccolo costo traevano d'iinpaccio il Gr. Orien-

te, obbligato a rispondere dei falti della niassoneria dinanzi all'aulo-

rita politica : erano mezzi opportunissimi per far maturare senza ri-

schio il frutto della repubblica, ormai spuntato. Sono rigettate cote-

ste conguenze, siccome indegne accuse? Dunque le tenerezze dimo-

slrale per la repubblica, dunque i fesleggiamenti fattile d' intorno,

dunque le proteste di adesione e le oiferte di aiuto furono un contro

fronle, sconvenientissimo alia indipendenza morale dei capi masso-

nici. Non-\' e scampo. il Gr. Orienle era devoto al regno degli

Orleans, ed allora perche tanle svenevolezze per la repubblica?

non era tale, ed in questo caso, perche lante moslre da farlo credere?

Inlanto la repubblica, lagliata a misura dei principii massonici,

progredendo si discoperse madre di un figlio che, al primo affac-

ciarsi, mise in ispavento tulta la Francia, vogliamo dire, il Sociali-

smo.Percosso fieramente dal Colpo diStalo, dovette per allora ritrarsi

dal campo. Dopo questo avvenimeuto eccovi il Gr. Oriente in som-

mo timore di se e della massoneria. II Governo, disaminati ben bene

i fatti, ed avendo trovalo, che i campioni ed i seguaci piu validi del

moslro conquiso erano usciti dalle scuole massoniche, era sul punto

di percuotere fieramente con un decreto xtulto 1'Ordine. In questo

frangente il Gr.. Oriente si die attorno per aver modo da riparare al

colpo, e trovollo eleggendo, il 9 Gennaio 1852, a Gr. Maestro il prin-

cipe Luciano Murat
,
enlrato nella massoneria a Vienna ,

durante il

suo esiglio, e pervenulo al grado Kadosch. Imperocche significaudo

egli al Senato massonico, che accettava I'offerta dignila, aggiunse,
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averne udito il Presidente della repubblica con fronte cortesissima'

la novella e testimoniato grande benevolenza e simpatia verso 1'isti-

tuto massonico. Volete ora vedere quali modi abbia tenuto il Gr.

Orienle con questa autorita politica che, resasi potentissimainFran-

cia ,
avealo affidalo con tali teslimonianze? Rilevatelo dal seguente

indirizzo, proposto, deliberato e scrilto nella seduta del 17 Otlobre

dello slesso anno e inviato per mezzo del Gr. Maestro :

Principe Presidente'. - La massoneria e un' opera tutta filantro-

pica: ella ha per missione 1' attuare ed il propagare qualunque isti-

tuzione che intende a fare il bene
;

ella insegna le virtu pacifiche

della famiglia, 1'amore e la fede in Dio; ella divieta ai suoi adept!

ogni discussione polilica. Ma questo ordinamento, che e rigidamente

osservato da noi, puo egli chiudere il nostro cuore ai sentimenti di

riconoscenza si naturali e si generosi? Principe, non abbiamo mai

dimenticato il quanto dobbiamo all' Imperatore vostro zio, che si fe

noslro perpeluo proteltore, e consent! che gli presentassimo in per-

sona i nostri omaggi. Nei giorni sventurati del 1814 e del 1815

non fummo veduti manifestare la menoma adesione al nuovo potere.

Fintantoche visse il re Giuseppe, nostro Gr. Maestro di Felice me-

moria, gli conservammo intatla la nostra fede. Morto, noi abbiamo

aspettato... Appena voi
,
o Principe, merce la vostra energia ed il

yostro coraggio da eroe, salvaste la Francia, che noi ci affrettammo

di proclamare a Gr. Maestro dell'Ordine 1' illustre principe Luciano

Murat, si degno di seguire i voslri destini. La luce massonica vi

anima, Gr. Principe. E chi polra mai obliare le sublimi parole che

voi pronunziaste a Bordeaux? Quanto a noi, esse ci varranno d' in-

dirizzo, e andremo superbi di essere, sotto un capo somigliante, i

soldati della umanita! La Francia vi e debitrice della sua salvezza :

non vi arrestale nel mezzo di un si bel corso ;
assicurate la felicita

di tutti, ponendo la corona imperiale sopra la vostra nobile fronte;

accettate i nostri omaggi, e permetteteci di farvi senlire il grido dei

nostri cuori.

VIVA L' IMPERATORE !



NELLA MASSONERIA

Confront! il nostro lellore la protesta della cordiale adesione, falla

al Governo provvisorio, coll' indirizzo or ora recitato. In quella si

I'appresenta la massoneria ne' priucipii, negli affetti e nella iendenza

schieltissima repubblicana, in questo non e che un'opera filanlropica,

maeslra di ben fare e banditrice delle virlu domesliche : in quella si

offre il braccio di quarantamila massoni per compiere e rassodare la

repubblica, in queslo si slende al diadema impenale per incoronarne

il capo del presidente : in quella si profondono e lodi e conforti ai

fondatori della nuova repubblica ,
in questo con isvenevoli parote si

sollecita il Bonaparte a rovesciarla e si grida Imperatore anticipata-

mente. In somma il Gr. Oriente prima era uno sfegatato repubbli-

cano, ed ora e divenuto sfegatatissimo imperialista. E quello che e

piu da ammirare, si fa a provare colla storia alia mano, che esso fu

sempre tale
,
facendola parlare a rovescio di do che contiene ! Non

vi pare generosa e sublime la indipendenza morale del Gr. Oriente?

Ouanto a noi due sole osservazioni. La prima, che i massoni, invece

di gridare contro la menlita dipendenza morale dei Capi del Calto-

licismo verso dei Principi per mantenersi in istato, dovrebbero

alzar la voce conlro la vera dei proprii reggitori ;
la seconda, che le

proteste massoniche, fatle alle autorila politiche, non debbono affi-

dare chicchessia.



INDOLE

DELL' ANTROPOLOGIA CARTESIANA

IN OPPOSIZ10NE

DELL' ANTROPOLOGIA SCOLASTICA

. I.

Necessita del metodo sperimentale per I' Antropoloyia.

Yhamente compresi del danno e del disordine, onde Chiesa e so-

cieta erano minacciate per lo scapestrare delle opinioni tra filosofanli,

gia proponemmo con lunga traltazione la maniera, onde fra noi cat-

lolici la filosofia potrebbe tornarsi a quella ragionevole e lemperala

unita, che sarebbe freno aU'errore e non catena agli inlelletti l. Tor-

niamo oggi sul medesimo argomento , per rinfrescarne la memoria

nei nostri lettori. E per non vagare troppo ampiamente in questo

vastissimo campo, che e la scienza filosofica, ci restringiamo a quel-

la parle di essa, che ci tocca piu da vicino, vogliamo dire 1'Antro-

pologia. Pertanto a procurare in questa 1' unita desiderata, riientc

riputiamo piu conducente, che seguire accuratamente nelie sue inve-

stigazioni quel metodo, che le scienze fisiche parvero appropriarsi,

involandolo alle doltrine metafisiche, come Giacobbe ad Esau la pri-

1 Vedi i diversi volumi di questo nostro periodico, nei quali diffusamen-

te parlammo di filosofia e del modo di ristorarla, tornandola ai vjeraci fontt

della scienza scolastica e massimamente di S. Tomraaso d' Aquino.
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mogenilura; vogliamo dire il metodo sperimentale : quel melodo dal

quale i maestri di scienze naturali ripelono il buon avviamenlo dei

loro sludii, e i mirabili increment! a cui gitmsero a tempi nostri, ora

osservando i falli come natura li presenta, ora cimentando la nalura

slessa ad arle per farglieli riprodurre.

Certamente se questo metodo di osservazione e di esperienza e

propriissimo delle scienze fisiche
,
la scienza dell' uomo che per la

materialc sua parte all' ordine fisico propriamente appartiene, e per

la parte spiritual si strettamente vi s'inlreccia, che nulla quasi puo

operare senza qualche attinenza col mondo esterno
;

la scienza del-

r uomo, diciamo, dovrebbe trarre da osservazioni lutte le basi dei

suoi raziocinii, e ai raziocinii medesimi trovare novella conferma

negli sperimenti successivi. E se per questa via procedessero gli

antropologi e psicologi, ben vede il lettore quanto dovrebbe esser

facile il ridurli ad una cerla armonia nel filosofare. Finche corriamo

dietro ad immaginazioni di cose possibili, le quali sono infinite, mille

Immaginar se ne possono, colle quali si renda ragione di un dato fe-

nomeno 1 : e non e chi non sappia esempligrazia con quante fanlasie

siensi spiegate le varie apparenze dei moli siderei
,

or coi cieli di

cristallo ,
or coi vortici del Cartesio ,

or cogli atomi di Epicuro ,
or

coll'idrogeno dell'Allix ed altre simili finzioni, tanlo facili a negarsi

quanlo gratuite ad affermarsi. Fate all' opposto che un fatlo visibile

e palpabile venga inaspettatamente a confermare una teorica; e toslo

essa raccogliera i suffragi non pur dei dotti, che sanno ragionarla ,

ma persino del volgo, persuaso quasi di vederla e toccarla.

Se dunque la scienza dell' uomo, che si gran parte costituisce del-

la filosofia razionale, uscisse dai labirinti della ideologia, ed entrasse

nel mondo reale e sperimentale , quanta speranza avremmo di ve-

dervi iutrodoiti nuovi element! di armonica unila!

Ora a rimetlerla sulla via deli'osservazione, molto, crediamo, gio-

verebbe il richiamare severamente ad esame le innovazioni carte-

1 On pent par ce systheme composer, sur un mtme fait naturel ou historique,

dixromans contraires I'un a rautre.... Mais, quelque vraisemb tables qu' Us

puissent etre, il y en aura neuf absolument faux etpeut-ctre tous les dix. BUF-

FIER, Traite des premieres verites. P. V, 309. Avignon 1822.
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siane, alle quali deve altribuirsi, a parer nostro, in gran parte il

fuorviare di quella dottrina. Non gia che vogliamo negare alia scuola

ideologica il vanto di avere spesso tentale le vie della osservazione

e dello sperimento: nella quale anzi parve talora rimanere talmenle

assorbita, da meritare il nome piu presto di empirica che di osserva-

trice. Ma avendo, come or ora diremo, eliminate dagli sperimenti

e dajle osservazioni psicologiche una meta del composto umano, tro-

vossi per necessita ingannata per lo piu nelle inferenze, e per conse-

guenza impossibilitata a confermarle or con nuove osservazioni, or

con deliberati sperimenti, come'a suo luogo vedremo. Nella qual sen-

tenza preveggiamo che troveremo non pochi dissenzienti, essendo anzi

il Cartesio presso di molti in fama di avere ravviata la scienza psi-

cologica per la slrada della osservazione, donde gli Scolastici 1'avea-

no strascioata, dicono essi, net mondo delle astruserie e delle sotti-

gliezze. Noi peraltro, che abbiamo proposto di non arrenderci alia

cieca a certe sentenze, che corrono oggidi pel mondo, tanlo piu di-

spoliche, quanto nieno provate, chiederemo licenza a questi lodatori

delle esperienze cartesiane di richiamare ad esame i merili di quel

patriarca, e di confrontarne le sperienze con quelle astruserie a cui

sottentrarono. L' esame dell'indole sperimentale nelle doltrine car-

tesiane somministrera materia alia prima parte della seguenle trat-

tazione: quello delle dottrine scolastiche alia seconda.

II.

Se sia sperimentale I' antropologia cartesiana.

Ci conforta a questo esame il vedere che non siamo soli a sospet-

tare questo danno delle innovazioni
,

iniziate dal Cartesio ; giacche

oggidi sono molti, i quali riguardano precisamente come carattere

della moderna psicologia 1' avere abbandonato il metodo sperimen-

tale, adoprato gia dalla scuola dell'Aquinale. E perfino la Revue de*

deux Mondes l movea doglianza che a dispetto del Bacone i nostri

1 Tom. XVI, p. 1156.
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scritlori continuassero a ragionare in un modo, il quale nulla ha che

fare colla osserv7azione. En depit de Bacon... nos. ecrivains conti-

nuent a pratiquer une maniere de raisonner qui n a rien de com-

mun avec I'observation.

E quale osservazione in fede vostra ha potato condurre il Kant ad

abolire il mondo esterno ,
il Fichte a creare Dio col suo pensiero ,

T Hegel a trarne il mondo visibile e a negare il principio di contrad-

dizione? E con quale sperimento abbiam noi conosciuto quel Dio

che va diventando , o quella divinita di cui siamo ciascuno un'am-

tara, o piultoslo una particella? Sperimenlo egli Spinoza quell' uni-

ca sostanza, in cui s' india 1' universo, o il Wronski quella nomote-

lica, quella tricotomia dell' assoluto, ove il Laurentie trova 1' ultimo

eccesso del compatible e del ridicolo 1? E il Fourrie, come osser-

\6 gli abitanli di Saturno ,
e il loro quinto membro, che serve ad

uccidere le belve, a salvarsi dalle cadute, a nuolare come un pesce?

Come conobbe 1'arte di provvederne anche il genere umano 2? Se

queste aslraltezze del filosofisoio, proverbiate oggimai come 1'eccesso

della stranezza , altro non sono finalmenle (e sarebbe facile il dimo-

strarlo) che T ultimo terminedi quel metodo psicologico, che lenta-

mente si venue svolgendo dalla filosofia cartesiana
;

chi potra cre-

dere che il metodo con cui vi si giunse debba dirsi con verita me-

todo di osservazione, doltrina sperimentale?

Due elementi necessarii si ricercano a costituire il metodo spe-

rimentale , osservazione completa, raziocinio rigoroso. Se voi dimez-

1 L'absolu, dit M. Hoene Wronski, est lasaintete; la saintete la beati-

tude de bien; la beatitude de bien le terme sublime. . . Ce dernier periode de

savoir, c'est V achrematisme, et /' achrematisme c'est la sphynx, ou lanomo-

thetique sehelieme, et tout cela c'est la tricotomie de I'absolu. LAUHENTIE,

Philosophic pag. 188.

2 Les habitants des... planetes a anneavx comme Saturne, sont amphibies

par effel de I'ouverture de la cloison du coeur et ont un cinquieme membre

commun au deux sexes. J'oi explique divers mages de ce membre par le

moyen du quel un homme pent attendre de pied ferme, d'un seul cowp, le plus
terrible animal, m$me le plus grand tigre. J' ai fait connaitre d'autres fon-
ctions de ce membre qui sont de parachute tournoyant. Moteur de grandes
alles postiches, echelle de cordet nageoire qui donne a I'homme la velocite

dupvisson (V. V Univers, 18 Aprile 1853).
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zate il soggetto ,
o se dopo averlo anche compiutamente considera-

te, voi traete dai fatti cio che natura non vi pose ;
avrete un bel

vantarvi d'aver ragionalo sulla natura; vostra e non di natura sara

la dottrina che ne risulta.

Del Cartesio dunque e non della natura fa quella fisica porten-

tosa, trovata tulta da lui a furia d' idee chiare e dislinte, colle quail

vide che il corpo duro e quello, le cui parti sow in riposo, menlre le

parti di un fluido sempre si muovono 1
;
che il molo produce un' im-

mensita di vortici, in cui si aggirano tulti i pianeti ;
che le parlicelle

dei yorlici sono rotonde per ogni verso
;
che tali altre si attaccano

le une colle altre, che sono scanalate o slriate; che quelle che ven-

gono da un polo sono ritorte allramente da quelle che vengono dal-

I'altro; che passano altraverso i pori delle macchie siderali 2. o

tante altre belle \1sioni, che diedero gia occasione a qusl romanzetto

del P. Daniel : Viaggio pel mondo cartesiano.

Una tal fisica avrebbe dovuto premunire i filosofi contro la pre-

tesa indole sperimentale della anlropologia di Renato
;
non essendo

possibile che si cangi ad un tratto 1' ingegno, allorche passa dalla

considerazione diuna parte della natura, alia considerazione di una

altra parle. Eppure i suoi discepoli, i quali ridono oggidi saviamente

della fisica patriarcale, ben persuasi che la natura non s' immagina

ma siesamina; quando vengono a trattare dell'uomo pretendono

immaginarlo invece di esaminarlo : e formandolo di getlo nel cervel-

lo, lo trovano un pensiero schietto schielto e nulla piii.

Or. che questo sia un risultamento naturalissirao della dottrina

cartesiana, possiamo ravvisarlo nei libri stessi del gran patriarca:

dai quali se trarremo I uomo-pensiero in tutta la sua astrattezza o

piuttosto nullila, niuno, credianio, vorra negare che la tenebria te-

desca nasca da quella antropologia, e che quella antropologia sia tut-

t'altro che sperimentale. Prendete dunque fra le mani il suo libro

dei Principii e interrogate colui, che alia moderna filosofia diede le

mosse. II quale dopo avere tutto revocato in dubbio, perfino le verita

sensibili e le dimostrazioni di maleraatica : Potremo , soggiunge ,

potremo noi supporre facilmente, che non vi sia Iddio, ne cielo, ne

1 Printipii delta filos. P. 0, . LXIV. 2 Ivi P. HI, . LXXXV1 e
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terra, e non aver noi ne mani. ne piedi, ed esser prhi totalmenle di

corpo: ma non percio potremo mai supporre ,
che Noi non siamo,

mentre dubiliamo della verita di tutte*le delte cose: imperciocche

sentiamo in uoi ripugnanza nel concepire, quello che pensa non es-

sere veramente 1.

Dato alia sua filosofia questo principio ,
di cui non si dubita per-

che sentiamo in noi ripugnanza a dubitarne, e facile il vedere co-

me 1'idealismo dovea necessariamente risultarne a rigore di logica.

Conciossiache legge sacra della logica e nulla doversi ammettere

nelle conseguenze, che non si comprende nei principii. Ora il prin-

cipio e: Jo esisto, giacche penso, ne ho certezza alcuna di me se

non pel mio pensiero (tutto il rimanente avendo posto in dubbio, an-

zi supposto essere del tutto falso). Dunque io sono solamente cerlo

di essere un non so che pensan te 2.

Questo ,
che la logica suggerirebbe a chiunque entrasse nuovo in

questa \ia di filosofare ammettendo il principio cartesiano, lo trovia-

mo detto esplicitamente nel luogo gia citato : Per essere, dice il no-

slro filosofo, non abbiamo bisogno di estensione, di figura, ne d'altra

cosa che al corpo si puo appropriare
3

: noi solamente siamo perche

pensiamo: e per conseguenza la cogolzione che abbiamo della nostra

anima precede ed e piu certa che quella del corpo 4... mentre puo

essere che io pensi di vedere o di camminare, ancorche non apra gli

1 C.UITESIO, L. cit., P. I, pag. 3.

2 Si Descartes a pose le vrai principe, les consequences de Hume, de Berke-

ley et de Malebranche sont irresisiibles; si la conscience ou la sensation, aidee

du raisonnement, pcut seule donner le monde, il y faut renoncer et en desespe-

rer ajamais. COUSIN, Cours de Vhistolre de la philosophic, torn. I, pag. 11.

Paris 1846.

3 Yede il lettore che posto questo principio, il corpo non appartiene al-

Yessere umano; giacche se vi appartenesse, avremmo bisogno di estensione,

di spazio per essere.

\ Qui il dabbenuomo confonde Flo coU'antma. Certamente nella dimo-

strazione cartesiana noi siamo perche pensiamo, e la cognizione che abbia-

mo del me pensante precede le altre cognizioni. Ma che questo pensante sia

un animo, non solo non apparisce dairargomento del Cartesio, maanzi se-

condo tale argomento e falso
; giacche pensare, secondo lui, comprende

anche il sentire^ ed il sentire secondo i piii sani filosofi, non e proprio dello

spirito solo, ma si del corpo animate.
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occhi ecc. l. Quindi si fa chiaro , che il pensiero costituisce la

natura della sostanza che pensa: perciocche tulte le proprieta che

si trovano da noi nella cosa cte pensa, altro non sono che maniere

del pensare 2. Quelli i quali non hanno filosofato con ordine non

lianno fatto riflessione, che dicendo se stesso doveano intendere so-

lamente del loro pensiero, e appropriarono malamenle al corpo la

facolta di sentire. E da cio e avveouto che non hanno potato distin-

tamente conoscere la natura dell'anima 3.

Ecco come il Cartesio, avendo 1' idea chiara e distinta del pensie-

ro, ha trasformato 1'essere umano in una intelligenza, anzi in un pen-

siero: questo solo era da lui consideralo nell' uomo i. Ed a coloro

che credono vedere chiaramente e distinlamenle, che il dolore il qua-

le da noi si sente nel piede, sia qualche cosa fuor del nostro peusiero

e sia nel medesimo noslro piede , egli risponde francamenle che

una cosl falsa opiuiooe succede, perche gran caso fanno dei giudicii

avuti da fauciulli e scordar non se ne possono per fame altri piu sal-

di 5. Meglio avrebbe delto che scordar non si possono i giudizii

dettati e ai fanciulli ed ai vecchi dalla irresislibile natura. E inutile il

dire che queste dottrine, tanto disformi dalla natura quanto rigorosa-

mente dedolte per la logica dai suoi principii, vengono tratlo tratto

disdette dall'A. medesimo per quella ragione, da noi altrove accen-

uata ,
che alia natura niun uomo puo resistere coslantemente. Ma il

tratlar di questo non fa al caso noslro, non volendo noi esaminare i

libii del Cartesio, ma solo 1' iufluenza dei suoi priucipii e del suo me-

todo di filosofare. Un tal metodo
,
come vedete ,

doveva necessaria-

mente condurlo con tutti i suoi seguaci piu fedeli a mirare Y uomo co-

me tutt' altro da cio c'egli e, e a rinnegare per couseguenza il linguag-

gio comuue di tutti gli uomiui, che esprimono alia semplice il concet-

to ispiralo loro dalla natura. Da Caitesio in poi, dice il Buchez, il

1 CARTESIO, 1. c. . 8, 9, 10. 2 Ivi, . 53. 3 Ivi, . 12.

4 I/' autorite de la raison, la distinction de I' esprit et du corps, la crea-

tion continue
,
tout Descartes est dans ces trois points ... A chaque pas que

fait Descartes il met aux prises deux principes, la raison, et la /oi, la matiere

et I' esprit. Bibliotheque philos. du XVllsifccle. DESCARTES, Introd. pag. I,

par M. JULES SIMON.

5 CARTESIO, 1. c. . 67.



IN OPPOSIZIONE DELL' ANTROPOLOGU SCOLASTICA 191

pensiero e stato la propriela essenziale dell' anima, e per conseguenza

1'argomenlo adoperato ora a provarla, ora a negarla : cattivo terreno,

a parer noslro, perche il pensiero nell' uomo presente, nell' uomo cioe

vestilo di un organismo, non e un fatto puramenle spirituale 1.

Viziato il falto, come vorreste applicare alle inferenze che ne dedu-

cete la sanzione degli sperimenti? Dovrele necessariamente andare

in fantaslicherie : e lo slesso accadrebbe in ogni altra scienza fisi-

ca, se gl' investig.itori della natura si restriugessero a considerarvi

le sole forze, anzi una sola forza, prescindendo dalla materia corpo-

rea. E che sarebbe la fisiologia e la medicina, se i medici volesse-

ro solo considerare la vitalita
, prescindendo dalla maleria organica

ed inorganica e dalle forze chimiche e fisiche che in lei s' imprigio-

nano? Che accaderebbe al meccanico, il quale calcolasse le sue mac-

chine colle sole formole algebriche, senza tener conto degli attriti, del

peso, della fragilita e di altre proprieta accidenlali della materia, in

cui eseguise i suoi concelti? Potrebbero questi mai applicarsi al fat-

to e venir confermati dalla sperienza?

Lo slesso dunque deve accadere nella antropologia , scienza spe-

rimentale al par di ogni altra. E come potra ella sperimentare i pro-

prn trovati se incomincia dal falsare il soggetto in cui si travaglia?

Sperimentare che 1' uomo e un puro pensiero ! sperimenlare che il

dolore non si senle nel piede ! Riuscisse pure a dimostrarlo
,
come

clue e due fan quallro, mai perallro non aggiungera alia sua dimo-

strazione il conforto di uno sperimento, finche 1' uomo non torna ad

essere un animate ragionevole ,
ma si rimane isolalo dove il Carte-

sio lo trasporto e dove i suoi piu fedeli discepoli lo contemplano, nel

mondo delle semplici intelligenze.

Qui ci fermiamo per ora
; ripiglieremo \' incominciata dimostra-

zione in UQ altro quaderno.

1 Depuis Descartes on sest servi du mot de pensee pour designer et ca-

racteriser la propriety essentielle de I'esprit ou de I'dme; la pensee a ele en

consequence le sujet de diverses argumentations destinees, soil a prouver, soil

a nier I'existence de cette time. Selon nous, ce terrain est mauvais, d'abord

parce que la pensee n*est point dans rhomme acluel, c'est a dire dans I'hom-

mepourvu rf'ww organisme, un fait purement spirituel. BUCHEX, Essai d'un

traite complet de philosophiae, torn. Ill, pag. 332.
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I.

Souvenirs d'Ancone, siege de 1860, par le comle de QUATREBARJBES,

gouverneur de la mile .et de la province. Un vol. in 8. gr. di

pag. 298 con carta lopografica Parigi Douniol 1866.

Un bel libro vien sempre a tempo. Un libro pero che tratti le ma-

lerie trattate da questo del signer conte di Quatrebarbes viene op-

portunissimo, non solamente perclie consuona con lo spirito bellico-

so il quale occupa ora gli animi
,
ma inoltre perclie sembra conte-

nere la causa di certi avvenimenti che si succedono sollo gli occhi

noslri
,
e confermano assai bene 1' anlico proverbio che Iddio non

paga il sabato. Tra per questa ragione e per la importanza slorica

tulta italiana del sopra cilalo libro
,
crediamo adunque utile cosa

darne qualehe cenno ai lettori, ancorache egli sia dettato in france-

se e stampalo in Francia. Molto piu che sappiarno esservi gia chi si

prende cura di voltarlo in lingua nostrale per diffonderlo in Ilalia.

Scope dell' Autore non e stato gia di tessere una ben ordinata

istoria della breve campagna dell' Umbria e delle Marche nel 1860,

e neppure di tutte minulamente le vicende deir assedio di Ancona.

Egli ha inteso di scrivere (e lo dice il titolo del frontispizio) e rac-

cogliere semplici ricordi , per uso di chi voglia compilare una vita
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dell' immortale Leone de la Moriclere : e per do non avea in men-

te di farli pubblici cosi come sono. Se non che, die' egli nell'av-

vertenza preliminare, procedendo col lavoro, e scorgendo molti trat-

ti ignorati di generosila e di bravura, ho creduto die quesla pagina

della vita dell' illustre nostro capilano fosse da compiersi ,
essendo

giuslo che la memoria degl' intrepid! suoi compagni sia conservala.

Ondeche il nobile conte ha dedicati ed offerti quest! ricordi ai suoi

valorosi commilitoni dell' esercilo pontificio.

L'andamento di tutta 1'opera e sciolto, vario, quando grave, quan-

do piacevole, e sempre attrattivo :

gli aneddoti vi sono in abbondan-

za, e molli importanti e sconosciuli finora al pubblico : la esposizio-

ne dell' assedio vi e falta con una pienezza che colma assai vani la-

sdali da altri, i quali hanno pure impreso a narrarlo. I document!

aulentici vi sono incorporati col racconto. 11 calore poi dello stile e

la elevatezza dei pensieri robustamente crisliani e tale
,
che voi mi-

rate in queste carle tutta intera 1'anima fervida
,
callolica e cavalle-

rescamente francese del signore di Qualrebarbes. II perche non cre-

tliamo possibile che altri, per quanto sia tepido d'amore verso il Pa-

palo o anche avverso alia Chiesa, scorra questo libro, e non si sen-

ta mosso ad affetli nobili e ad ammirazione per quei magnaminl, i

quali nel!860 si facevano una gloria di spargere il sangue pro Pe-

tri Sede.

Invece pertanto di stenderc! in noverare le belle parti di queslo

libro, giudichiamo far cosa grata ai lettori se ne presenteremo loro

qui tradotti alcuni passi, che varranno meglio di qualunque nostra

parola a melterne loro in estimazione il pregio.

Cominceremo con un saggio di quei detti o fatli che sono meno

noti, e che piu meritano di esser tenuti a conto per lume della storia.

II generale de la Moriciere rendutosi appena in Roma per corris-

pondere all' invilo di capitanare 1'esercito pontificio, fu ai piedi del

Santo Padre, che lo accolse con quell'incomparabile bonta che gli e

propria. Or ecco la franca e figliale dichiarazione che, secondo 1'Au-

lore, fece egli a Sua Sanlila fino dal bel prindpio. Santo Padre ,

Voslra Bealiludine mi ha chiamato presso di se
;

i desiderii suoi sono

per me comandi, e io non sono stalo in forse un momento. Ella pua
Serie Y/, vol. Y77, fate. 392. 13 12 Lvglio I860.
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disporrc del mio sangue e della mia ^?ita : ma io debbo diile nel

tempo stesso
,
che la mia presenza e qui un soccorso ed un perico-

lo : un soccorso, se non ho da fare altro che conservare la quiele

ne'suoi Stall, e preservarli dalle bande del rivollosi: un pericolo, se

il mio nome diventa preleslo per affretlare la invasione dei Piem.on-

tesi. Che, tranne un miracolo
,
non polrebbe essere che io vincessi

un esercito agguerrito, con soldati nuovi, male armati e che com-

ballerebbero al ragguaglio di uno contro dieci l. Nolabile prote-

siazione, che moslra ad evidenza come I'eroico Generale mai non si

proponesse di guerreggiar da solo 1'esercito piemontese.

Degne ancora di risapersi sono le inclinazioni che manifestavano

i due generali Goyon e de Noiie, che erano a capo delle forze fraii-

cesi occupanli Roma ,
e dei quali il signor di Qualrebarbes fa elogi

mollo sinceri. II generale di Goyon teneva per sicura una prossi-

ma invasione
,
e in tulli i suoi rapporli chiedeva al Miuistro della

guerra dell' Imperatore l'aumenlo del corpo di occupazione ,
che de-

siderava fosse condotto a ventidnque mila uomini. Avea gia forma-

to un certo suo disegno sopra una carta magnifica degli Stati poriti-

ficii : voleva operare di conserva col generale la Moriciere
,
e in

compagnia sua salvare il trono del Santo Padre. Non dubito punto

che egli parlassedi gran cuore Ne speltava a me di porlar un

giudizio sul merilo militare del disegno che egli mi accennava. Ma,

insieme con tutti i caltolid di Francia, io ne immaginava uu altro

rneno cosloso e piu semplice, e consisteva in queste sole parole, di-

relle dal capo del Governo francese a Vitlorio Emmanuele. Per

soitrarre 1' Italia agl' influssi deli
1

Austria
,
io vi ho data la Lombar-

dia. Se voi stendete la mano sopra gli Stati della Chiesa, se viola-

te ad uno ad uno i palti del trattato di Villafranca che avele teste ra-

tificali
,
io passero di nuovo le Alpi con centomila uomini , e in to!

caso non verro per combatter 1'Austria 2. Colesto disegno, qual che

ne^fosse la cagione, non ebbe effetlo e successe quel che sappiamo.

A proposilo di questa convenienza o disconvenienza di un concor-

so armato per far eseguire al Piemonte i palti sanclli in Villafranca

1 Pag. 13-14. '-- 2 Pag. 27-28.
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c poi in Zurigo ,
vale propriamente la spesa che noi traduciamo al-

ia letlera alquanti brani di pagine dell'Autore
, importantissime si

percbe sonosi da lui slampale liberamenle in Parigi , e si perche

comprendono quella parte di storia della invasione deU'lImbria e

delle Marcbe
,
la quale puo dirsi parte arcana e cbiave che apre

rnolli misleri.

Addi 11 di Seltembre (quando doe, prima ancora che la dichia-

razione di guerra fosse giunla in Roma
,

il Cialdini aveva assalito

Pesaro e bombardatavi la guarnigione pontificia che inlrepidamente

gli resisteva) a sette ore del mattino
,
fui visitato nel palazzo della

delegazione dal conle di Courcy , console di Francia in Ancona. Non

oslanle la eta sua grave ,
era montato a corsa per la grande scala

con in mano un dispaccio ricevuto allora dal duca di Grammont am-

basciatore in Roma. Me 1'offerse tosto, e appena che riebbe il fiato

mi disse: Signor conte mio, aveva ben ragione io di conforlar-

vi a confidare inleramente nell' Imperatore : il Papa e salvo !

Ecco il teslo del dispaccio: L'Jmperatore ha scritlo da Mani-

ylia al re di Sardegna ,
die se le truppe piemontesi entrano nel

lerritorio ponli/icio , egli sara coslretlo di opporsi. Si son gia dati

ordini per imbarcare soldatesche a Tolone
,
e questi rinforzi arri-

veranno senza indugio. IlGoverno del? Imperalore non tollerera

la colpevole aggressione del Governo sardo. Come viceconsole di

Francia voi dovete comportarvi a seconda di questa notizia.

Narrato poscia come uno addetto al Consolato fa immedialamente

spedito a Pesaro incontro al Cialdini per notificargli il dispaccio:

Bene sta, gli si rispose; woi vi faremo una ricevuta che giovera

unire con le altre carte diplomaliche. E poiche 1'addetto al Con-

solalo, chiedea vivamenle in nome della Francia che il fuoco ces-

sasse: Di grazia, gli fu soggiunto ,
non insistete, signore ;

noi

sappiamo quel che facciamo : due seltimane addielro
,
abbiam vedu-

to 1' Imperatore in Ciamberi.

La medesima cosa il generate Cialdini in Loreto, alia presenza

di tutti i prigionieri di Castelfidardo, ridisse e con un'enfasi anche

piu gngliarda : Come mai, signori, avele potulo credere un solo

istante, che noi avremmo fatta irruzione negli Stall pontificii, senza
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il pieno assentimento del Governo francese? E giacche un uffizia-

le superiore replico che una divisione francese era sul prender terra

in Civitavecchia: Che serve? rispose ilGenerale; la Francia non

ha bisogno di nuovi reggimenli : e mostrandoil telegrafo : Guardate

quesli fili : se questi parlassero, basterebbero a fermare la noslra

marcia 1.

L'Aulore riporta appresso la celebre nota del signor Thouvenel

dei 18 Ottobre 1860
,
rivolla a giuslificare quesla che esso chiama

sanguinosa commedia
;
e da ultimo ecco cio che riferisce suU'ori-

gine del precilato dispaccio. Spieghero in due parole renimma.

Quando i signori Thouvenel e Billaull seppero a Parigi il fatto del-

1' invasione, 1' Imperatore era in Marsiglia sulle mosse per YAlgeria.

Partendo non aveva lasciata nessuna istruzione, e i due Ministri,

colti alia sprovveduta, non poterono altro che chiedere col telegrafo

che cosa si avesse a fare. Non fu loro data risposta. L'Imperatore si

era imbarcalo, per non ritornarepiu che dodici giorni appresso. Al-

lora, per quietare la propria coscienza cattolica e nell' incertezza del

futuro, essi inviarono al duca di Grammont, sotto la guardia di Dio

e del telegrafo, il famoso dispaccio ;
contenli piu tardi, rilornato

1' Imperatore, a smenlirlo e poscia a mularlo : e fmalmenle, quando

il testo fu conosciuto ,
e la mentita resa impossibile ,

a stravolgerlo

di senuo loro ,
facendo di cappello ai falli compiuti ed all' invasione

piemontese 2.

Dalle disposizioni francesi il conte di Quatrebarbes passa a locca-

re delle austriache. Inlorno a che giovera premetlere, che il generate

de la Moriciere, fino dagli 11 Agosto, avea indirizzala una focosa let-

tera all' imperatore Francesco Giuseppe , per chiedergli cannoni che

bastassero a compire Y armamento della fortezza di Ancona : lettera

che, conforme scrive I'.Autor noslro, terminava con quesli sensi :

Noi speriamo che Voslra Maesta, appoggiandosi al trattalo di Vil-

lafranca, impedira 1' invasione degli Stali ponlificii. Se accadesse

1' opposite, se il sommo Ponlefice, abbandonalo da lutli i principi

cattolici, fosse coslretto di lasciare Roma, noi trarremmo dal san-

1 Pag, 111-116. 2 Pag. 120-121,
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luario di Lorelo lo slendardo da S. Pio V clato a don Giovanni d'Au-

stria, 1'eroe di Lepanlo ;
noi condurremrao il Papa in Ancona, e

sapremmo allora se 1'Europa cristiana vedrebbe senza commoversi

Pio IX assediato e bombardato dai barbari del decimonono secolo l.

Che questaleltera non fosse ineflicace sul cuore cosi religiosamen-

le magnanimo dell'Imperatore d'Auslria, si fece chiaro poco appres-

so per la spedizione di numerose artiglierie, che da Triesle furono

trasportate in Ancona. Se non che incomparabilmenle piu benefiche

erano le risoluzioni del monarca austriaco, se e vero quelio che I'Au-

tore ci rivela. La novila delle cose ch' egli racconta, ignorale certa-

raenle sino ad ora dal volgo, c' induce a presentarne qui Iradotta la

narrazione.

Gia da un mese 1' Imperatore si aspettava 1'annunzio dell' inva-

sione. Le divisioni del Mincio erano in assetlo di guerra, e un ordi-

ne bas^7

a per far loro tragittare il fiume. Quest'ordine fu sottoscrit-

to; ma 1' Imperatore, prima di spedirlo e di prendere sopra di se

1'immenso carico di un tale atto, penso bene di radunare in un con-

siglio i Ministri suoi ed i suoi Generali.

Parlando pel primo , espose con termini chiari e ricisi la nuova

condizione, in cui il laceramento dei freschi trattali melleva 1'Auslria.

e 1' obbligo suo di contrapporvisi con le armi : il suo dovere di cat-

tolico, e 1'onor suo di sovrano esservi in pari guisa impegnati. Pel

resto Iddio pareva che avesse acciecata la rivoluzione, e 1'invasione

degli Stati della Chiesa parloriva tanto odio, che il Piemonte non

avrebbe trovato alleanze. lo ho teste sottoscrilto 1'ordine alle mie

truppe che enlrino domani nelle Romagne ,
che perseguitino e che

assaltino ad oltranza 1' esercito piemontese. Vi ho unilo un manife-

sto all'Europa, nel quale mi protesto di volere riguardare il trattato

di Villafranca. Ho cedulo la Lombardia, questa non e piu mia, e non

disdico la data parola.Xa flolta di Trieste andra nel tempo stesso a

incrociare nelle acque di Ancona per impedirne il blocco.

Un intervallo di silenzio succede a queste nobili parole, inter-

rolto, credo, dal conte di Thun, il quale. dopo encomiato il ppraggio

1 Pag, 45.
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cavalleresco dell'Imperatore, paleso i pericoli d' ogni maniera a cui

un tal generoso proposito poteva dar luogo. 1' esercito BOH essersi

per anco ristorato
,
e sanguinare tuttavia le ferile di Magenta e di

Solferiiio: la Francia ripasserebbe le Alpi, e la rivoluzione ben lun-

gi di essere soffocata, sarebbe ognora piu minacciosa.

- Ebbene, interruppe Francesco Giuseppe, se ho da aver la

corona spezzata , prescelgo che mi sia piuttosto infranta sui gradim

del Yaticano difendendo il sommo Pontefice, di quello che alle porte

di Vienna e di Presburgo dalla rivolla e dall'anarchia.

-< II consiglio si protrasse per piu ore
,
senza che il giovane Mo-

narca si rimovesse dalla presa determinazione. Ma essendo rimasto

solo a pensare come pensava, si delibero in ultimo a ritirare 1'ordi-

ne che egli aveva firmato 1.

Queste nolizie che registriamo sulla fede dell'onestissimo conte di

Quatrebaibes ,
il quale mai non le avrebbe pubblicate con tanta as-

severanza, se non ne avesse avuto certezza, serviranno a sfatare mol-

te dicerie corse allora e dipoi nei giornali e in varii opuscoli, sulle

cagioni che trallennero 1'Auslria dall'intervenire nel 1860 insoccor-

so del Vicario di Gesu Cristo.

Le cento pagine, nelle quali 1' Autore compendia la sloria civile e

rnililare dell' assedio di Ancona, sono poi cosi copiose di ragguagli,

che, per fame gustare il bello, converrebbe tulle trascriverle. Ma la

bravura e T intrepidezza del presidio nel soslenere la difesa furono

gia illustrate dal generale de La Modelere, nel suo memorabile rap-

porto. La inanila degli sforzi dei geuerali Fanli e Cialdini per espu-

guare da terra le forlificazioni e la cilia , e la fierezza onde sfogaro-

no 1' ira che percio li coceva
,

con un bombardamento di piu ore
,

dopo che la bandiera bianca era alzata su nei forti e si stava con-

cordando la capitolazione coll' ammiraglio Persano
,
sono falti cosi

notorii, che non abbisognano di schiarimenli jnaggiori. Se lo spazio

ce lo consenlisse, vorremrao tradurre la descrizione dell'ullima gior-

nata dell'assedio, e lutti i parlicolari del maraviglioso comballimcn-

to, durato fino a sera, tra la batleria Westminsthal, unica difesa del

Pag. 123-125.
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porlo, c ie navi della flolta che con quattrocento bocche da fuoco la

fulminavano furiosamenle. Fu questo un episodic di tale eroicita ,

che il Persano medesimo ne fu stupito. E in vero allora soltanto

questa batteria cesso di contrabbaltere il naviglio, quando smontati

tutti i suoi pezzi ,
tranne uno da diciotto, uccisi o feriti quasi tulti

gli arliglieri, fu sconquassata dallo scoppio della polveriera che ro-

vesciando i ripari e rorapeudo la catena che guardava il porto, levo

via ogni impedimento al libero accesso del naviglio sardo 1.

a L'assedio, scrive 1'Autore epilogando i suoi racconti
,

si era

prolungato dodici giorni ,
dal 18 al 29 Settembre

,
con una guarni-

gione insufficienle, che sommava appena a una decima parle dell^e-

screilo assedianle : un terzo dei nostri cannoni era spezzato o smon-

talo; un quinto de' nostri soldati era posto fuori di combaltimento ,

e di quattrocento cinquanta arliglieri n'erano caduli piu di trecento.

II Gcnerale aveva infuso in un gran numero dei noslri il coraggio

suo proprio, e in parecchi il suo eroismo: esso aveva difcsi ad uno

ad uno tutti i posti in condizioni disperate : e se non aveva tentato

sorlile per riprenderli quando li perdeva, cio era percbd, seeondo

mi diceva con rammarico, gli mancava un battaglione di Zuavi. Con

una povera artiglieria di tulti i calibri d'Europa, aveva smontate le

balterie rigale del nemico, ogni qualvolla si erano piantate a tiro del-

le nostre palle. I Piemontesi avevano oltre a tremila ferili : un solo

reggimento, per confession loro, avea perduto in un giorno venti-

sette uftiziali. Quesle cifre, piu esalle che quelle fornite dal generalc

Fanti e che suppongono almeno mille e cinquecenlo morti, furono

date dalle suore di S. Vincenzo de'Paoli che curavano gli spedali 2.

Tra gli aneddoti onde il nobile conte intreccia 1' ultimo capitolo

del suo Hbro, nel quale narra i casi avvenuti dopo la resa della piaz-

1 Pag. 223 e segg.

2 Pag. 241.

In una nota il signer conte di Quatrebarbes emenda qui varii errori, ed

indicagravi reticenze del general Fanti nel suo rapporto, provandaad evi-

denza che questo condottiero non fu meno sleale nel fare la campagna delle

Marche e Tassedio di Ancona, che in narrarlo. A mo' d'esempio, il Fanli ha

passato affatto in silenzio 1' inutile e funeslo assalto della lunetta di santo

Stefano. che pure costd circa settecento uomini ai Piemontesi,
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za, non vuole trasandarsi il seguente. Mentre le milizie sarde enlra-

vano nella citta io ,
scriv' egli , vidi il generale de la Moriciere

,

come un vecchio leone ferito, nel fondo della sua casamalta, cir-

condalo di uffiziali general! piemonlesi che gli stavano dinanzi con

rispelloso alto. Uno solo fra questi mi sembro che mostrasse un

ghigno d'ovgoglio. Non so se un rimorso turbasse 1'anima di costui :

ma io 1'avea inleso proferire sottovoce, quasi rispondesse fra se e se

a un pensiero imporluno:
-- Che imporla la morale? Tutto e nel

successo I.

L' Autore, caldo sempre di generosissimi affelli, infiora la conclu-

sione di quesl'opera sua con bellissime considerazioni sopra la gran-

dezza della Chiesa cattolica, e i futuri e non fallibili Irionfi del Pon-

lificato romano.

II.

S-toria delle Due Sicilie, di GIACINTO DE Sivo dal 1847 al 1861 . Vo-

lume terzo, in 12., di pag. 392. -- Verona 1866.

Queslo terzo volume della storia delle Due Sicilie dal 1847 al

1861, che va pubblicando il chiarissimo Giacinlo de Sivo, non cede

per nulla quanto ai pregi dell' arte, ai due che Io hanno preceduto ,

e gli avanza di gran Iratto per la gravila degli avvenimenti che nar-

ra, e per Tinteresse che desta. Esso si stende dal principio dell'anno

1859 all'Agostoilel 1860
;
ch'e quanto dire da'primi apparecchi del-

la guerra, che fucombaUuta daU'Italia e dalla Francia contro all'Au-

stria, insino al passaggio del Garibaldi dall' isola di Sicilia, e suoi

primi Irionfi in terra ferma. E come la protasi e il nodo principale

della vasla epopea, di cui dasette anni e campo 1'Italia, e che risul-

la non tan to dall'urto delle forze material! per conquiste di regni e

di province, quanto dal contrasto dei principii, co' quali si conlende

de' piu vitali interessi dell' umana sociela, che sono la religione, la

morale, la ci villa. Or ecco cio che dovea compiere il de Sivo in que-

sta parle si principale del suo lavoro : esporre colla maggiore esat-

1 Pag. 246-247.
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tczza, che gli fosse possibile, i lanti c si slrepilosi avvenimenti, ac-

cumulalisi in cosi breve spazio di tempo, additarne le cause palesi ,

scoprirne le occulte , giudicare gli uni e le altre secondo le norme

do' principii immulabili di religione e di morale; e per tal modo fra

tanlo cozzo di passioni lultavia operanti, e traverse i si fallaci sofismi,

con che si tenla di lurbar gl' inlellelti, offrire ai popoli un vero ritrat-

to degli uomini e delle cose
, per cui si e operata in mezzo a loro

colanta mutazione. Con che sarebbe giunto non solo a rendere colla

sua narrazione una fedele immagine de' tempi; ma molto piu a fare

scorli i popoli stessi, che non si lascino ingannare dai mestatori, di-

\enlando essi medesimi i fabbri della loro rovina.

E questo compile, o sia che si riguardi sotto il rispelto esletico, o

sia che sotto il morale, noi ripuliamo che 1' illuslre scritlore lo ab-

bia adeguatamente fornilo
,
uniflcando in siffalta maniera i due uffi-

zii, che T uno servisse all' allro nell' effello particolare, e tutti e due

armonizzassero mirabilmente nell' effetto del tutto. E qui, per non

ripeterci , rimelliamo i noslri leltori a cio che ragionammo ,
in pro-

posito del primo volume di questa storia
,

de' pregi singolari che vi

rilucono I. Poiche quo' medesimi pregi ritornano a far mostra di se

nel presente volume; con questo pero, che vi hanno un yantaggio

tanto maggiore ,
nel doppio rispetto estetico e morale che accenna-

varno teste, quanto maggiore e la copia e I' importanza de' fatli. E ap-

punto percio ci siamo consigliali di fare, conlro quello che comune-

mente usiamo, anche di questa parte dell' opera un' apposita rivisla,

aggiugnendo qualche nuova osservazione, e ribadendo qualche altra

piu sostanziale, esposla nella prima.

E in vero e difficile inconlrare nella sloria de'rovesciamenli poli-

tici una serie di avvenimenli
,
con tanta abilita apparecchiati nelle

piu rimole cagioni, cosi forlunatamente condotli nel loro successive

svolgimento, e in fine cosi aggiustatamente diretti ad uno scopo da

lungo tempo medilato
, siccome e quel complesso di fatti

, pe' quali

la rivoluzione italiana e potuta divenire Regno d' Italia, dissolvendo

eserciti, distruggendo Stali, abbaltendo dinastie, e superando mille

1 Yed. il vol. X della Y Serie, pag. 444 e segg.
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altri oslacoli che sembravano insormonlabili. Ora tutto questo gran

seguito di success!, che a molli hanno tultora sembianza d'inesplica-

bili, ad altri di maravigliosi, si presentavano all'esame del noslro au-

tore ;
il quale sebbene non si fosse proposto di scrivere la storia della

Rivoluzione italiana, ma quella solamente del Regno deile Due Sicilie;

nondimeno le vicende di questo erano cosi fallamenle immedesima-

te con quelle del rimanente della Penisola, che non gli era possibile

narrare i fatti dell'uno senza toccare delle grand! mutazioni accadu-

te al trove. La prima scorta pertanto cbe 1'ha guidato, in cosi gran-

de mulliplicita di casi e variela di giudizii e differenza d' interessi,

e stata quella de' principii della giustizia e della religione, che sono

i primi che debbono regolare una sana politica.

II quale criterio, se sembra in astratto facile ad avere e non diffi-

cile ad usare, trattandosi massimamente di giudicare degli altri ;

luttavia e da confessare, che non poco si e oscuralo ne' tempi noslri

nolle menti di scritlori anche cattolici, o sia che la fortunata iniqui-

ta sia giunta a far velo anco ai loro mlellelii ,
o sia che non sentano

il coraggio di contraddire ai nuovi principii, che si vogliono sosli-

luire alle antiche e immulabili ragioni del drillo. Cerlo e che una

storia dettala con quella interezza di dottrina morale e religiosa,

che fa colanto ornamento alia storia del de Sivo, e che fosse nel me-

desimo grado commendevole come opera d' ingegno, non si sarebbe

cosi facilmente aspettata dali'ela noslra, eziandio perche chi n' aves-

se avuto 1' abilila e un principio di buon volere , saria dovuto spa-

ventarsi delle contraddizioni di ogni genere che incontrerebbe.

Questa e pertanto la prima qualila della storia del de Sivo, la

quale unita colla solerte e paziente ricerca de' document! e de' fatti,

e con tutte le doli dello stile, notate 1'altra volta, lo ha messo nella

condizione di rappresentare ai lettori in tulta la integrita storica,

secondo il vero sembiante e nella mutua loro concatenazione, i casi

intervenuti nel periodo di tempo che prende a narrare.

II libro decimosesto con che appunto ha inizio il volume, contalo

di alcune grazie e largizioni di Ferdinando II (per occasione del ma-

trimonio del Principe ereditario), assai delle quali tornarono a gran

vantaggio delle province e dell' intero regno, con molta rapidila e
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con non minore precisione espone le cause, il risullarnenlo e le conse-

guenze della guerra d' Italia nel 1859. Delle cause e degli apparec-

chi ragiona molto assennatamente ;
e noi per esempio del suo retto

giudizio, della comprensione della sua mente, e della forma del del-

tato riportiamo qui quasi per intero il paragrafo sesto
,

intitolato :

Sardeyna lavora a farsi assalire. Ecco le sue parole :

II Piemonte col Cavour doveva volere la guerra. Yoleva slargare

la frontiera, eseguire i patti di Plombieres ;
ne poteva tener piu le

ingordigie seltarie, tant' anni da esso pasciute con pochi danari c

molle promesse. Era in tal condizione politica e finanziera, che quieto

non poteva stare ; perche in pace pativa guerra roditriee interna ;

dove nella guerra ,
scalenando sopra altri le sue nudrile serpi , re-

spirava un po' di pace. Era presso a fallire; il Ministro presentando

lo slato presunlivo del 1860
,
mostro mancar 23 milioni 343,669

lire, senza le spese d'armamento d'avvantaggio. Avea dunque a gil-

tarsi a occbi chiusi nel baralro guerresco, per coprire il fallimento

col rumore delle batlaglie, e far pagare i guai suoi ad altri.

La guerra col soccorso di Francia e della rivoluzioue parea vit-

toria certa: pero ad evocarla uso ogni mezzo: fuoco sopra fuoco,

minacciare, ingiuriare, stuzzicare la diguila tedesca, e fingersi vit-

tima, offendere e lamentarsi, ferire e gridare aiuto, parole dure, in-

sidie scoperle, braverie sbardellale; e si con insulti punger 1'Austria,

che le ponesse a disonore il sopportare ,
e inducessela a uscire in

campo ;
affinche Napoleone intervenendo paresse aiutare il debole

assalilo, conlro il forte aggressore.

Concertate quesle mene, armava con ostentazione, stampava li-

belli offenshi e giornali spavaldi, e n'inondavail mondo; spacciava

s'avesse ad annettere Lombardia
, aiuterebberlo Francia e Russia ,

neutrali Ingbilterra e Alemagna. Cosi moveva le fanlasie
,
reclutava

studenti e sfaccendati, incitava a diserzione i soldati altrui, lasciava

proibir sigari e cappelli ciiindri
, movea subugli dove si potesse ,

onde allri per necessario infrenarnento guadagnasse odio dentro o

fuori : cio in Italia produceva ansie, e timori di guai immineriti.

Sin dal 1853 i fuorusciti avean fondata a Torino una societa ri-

voluzionaria sorretta da quel Governo
;
ora il siciiiano La Farina, mo-



20 i RIVISTA

venlelo il Mazzini, rifondava la Societa nazionale italiana, col molto

Indipendenza, Unificazione e CasaSavoia, presidenle il Garibaldi,

consenzienle il Cavour.... Confabulavan (il la Farina e il Cavour)

segreto ogni di
;
e con tai contralti

, poi da essi stessi slrombazza-

ti
,
comincio la propaganda palese e la reclulazione rivoluzionaria.

Si chiamarono da Londra i fuggiti del 48. Intanto si cumulavano

arme e munizioni. Un colonnello Cavalli comprava cinquanlamila

carabine a Parigi, e salnitro a Londra. Si reclulavano giovani per

tulla Ilalia
; piantavan le bandiere di reclutazione sin su' confini

lombardi, modenesi e toscani
;

e si Ira diserlori, studenti e dispe-

rali raccozzarono alquante migliaia, cui dissero Yolontarii del Ga-

ribaldi. II La Farina, intermedio tra costui e il Cavour, quello in

Marzo mando chiamando da Caprera ;
cbe vennevi colla figlia Te-

resita e '1 fidanzalo Canzio
, albergato in casa esso La Farina

;
il .

quale lo presento la nolle del lo al Cavour. Adunque usci un de-

crelo del 17 Marzo, che fe' aperto un corpo d'esercito di volon-

tarii, con duce esso Garibaldi, gia spada del Mazzini in Roma, ora

surlo generale regio, a mostra solenne di colleganza Ira il re e 1

Mazzini. Questi in men d'uu anno videsi condannato a morle da re

Villorio, e alleato alia pari con esso.

II Cavour comincio una guerra diplomalica di menzogne e ipo-

crisie : scrisse a' 4 Febbraio alle Corli europee ,
ricordando : le

grida di dolore, ilcongresso parigino, 1'Italia speranzosa, Yinfluen-

za preponderanle dell' Austria, il mal governo degli altri italiani

prenci, le popolari sconlenlezze, e la moderazione
,
la riserva

,
la

calma
,

la pazienza del Piemonle. Nondimeno Austria armare ,

mandar truppe, i suoi uffiziali parlar alto : cio minacciare il Pie-

monle. Percio questo aver fatto 1' impreslilo di cinquanla milioni,

percio sperare nell'armi sue e degli alleati suoi, per combattere il

disordine, o che venga dall'Austria o dalla rivoluzione.

E a 1. Marzo mando allra nota a Londra, accusante 1'Austria

di mal governo, pedanlismo burocralico, polizia vessatoria, tasse

a schiaccianli, leve militari durissime (e chi non ride?), e piu che

allro il nuovo concordalo col Papa, accrescenle i privilegi del cle-

ro
; per questo essere 1'odialissimo dei Governi, per queslo la Po-
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/ lenza tedesca minacciare il Piemonle, per queslo venirne la rivo-

luzione e la guerra. Essa potersi evitare a condizione : che il Lom-

bardo-Venelo abbia Governo nazionale e separate; che si tolganle

truppe austriache dall'Ilalia cealrale e dalle Romagne; che Mode-

na e Parma dieno coslituzioni simili alia subalpina, Toscana ripi-

gli quella del 48, e il Papa dia separata amministrazione alle pro-

\ince ollre 1'appennino. Deltava leggi da vincitore, sicuro che

sarieno respinte.

L'esercito sardo stava tutlo sulla frontiera tra Alessandria e il

Ticino
; gli avamposli austriaci guardavano la linea lombarda. Un-

dici Tedeschi la nolle del 19 al 20 Marzo passarono per isbaglio il

confine al luogo detto Limido, su quel di Carbonara
,

e tosto pel

ponle di Gravellona si ritrassero. Subito il Cavour lo stesso di lan-

cio un dispaccio bellicoso
,
notando gli effelti disaslrosi che tal

fallo degli Auslriaci avria provocato, senza la moderazione del

re sardo ! l

Nello slesso tempo che il Piemonte si apparecchiava a guerreggiare

1'Austria, coH'aiulo della Francia e della setta, abbatleva per mezzo

di quest
1

ultima le monarchic ilaliane, che opponevano minor resi-

slenza
;
e furono quelle di Toscana, di Modena, e di Parma. L'autore

messe in aperlo le pessime arti per insediare in que'pacifici Stati

la rivoluzione , che poscia gli avrebbe trasmessi al Piemonte
,
tocca

brevemenle della guerra ,
e discute con molla profondila le ragio-

ni, che persuasero ai due Imperatori la pace; accetlata poi con quel-

la buona fede, che quinci a poco gli evenli comprovarono.

Era necessario premetlere questi fatli, i quali non solo per tempo
andarono innanzi alle vicende che trasformarono le Due Sicilie, ma
furono causa che il Piemonte e la sella le polesse operare, usufrut-

luando la nuova polenza e mellendo in alto gli elementi di rivoluzio-

ne
,
che pur covavano in quelle conlrade. E fu a' loro fmi opportu-

nissima, come fu somma svenlura pel regno, la morte che inlanto

accadde di Ferdinando II. Ci piace di recitare a verbo questo tratto,

il quale ,
cssendo verissimo in lull' i particolari che accenna

,
varra

1 Lib. XVI, pag. 11.
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a confortare la memoria di quel grande e religiose monarca, si bru-

talmente calunniata da'trisli.

Nella vigilia de'supremi travagli d'ltalia, re Ferdinando, che per

nome e senno poteva far argine alia plena ,
sentiva aggravarsi ii

morbo in Bari, lontano dalla reggia, anche mancando de' piu eleiti

consigli dell'arte salutare. Fu da principio stimato avesse sciatica

reumatica, prodolta da' freddi del viaggio ;
ma presto ando a miosite,

che trovalo guasto il sangue suppuro, e si stese all'anguinaia e alia

coscia, con tumore e febbri intermitlenti ;
onde gH dettero chinino.

Cio gl'irrilo 1'asse cerebro spinale ;
e parve apoplesia e delirio, sic-

che accorsero con bagni e mignatte. Come si pote, menaronlo il 9

Marzo, navigando cinquant'ore, alia Favorita; indi per la via ferrata

a Caserta, ch'era il primo di quaresima ,
a ore tre e mezzo vesper-

tine. Ando dalla slazione della strada alia reggia sur una barella ,

tra la meslissima real famiglia ,
vestita a nero per altro suo hitto :

pareva un mortorio; piangeva la popolazione benche discosta, i sol-

dali non potean rattenere i singhiozzi ;
ed ei con la voce e con la

mano li conforlava e salutava. Inlristi
;
ne valse punto che alia co-

scia scaricasse copia di pus ;
ch' anzi v'uscirono piu seni fistolosi

,

cui segnilo febre etica, emottisi e tabe. Duro malato quattro mesi e

otto giorni, con dolori asprissimi ; sopporto amarezze di medele e

punte di ferri con pazienza ;
ebbe il viatico a' 12 Aprile ,

1' eslrema

unzione a' 20 Maggio. Piangendo i circoslanli ed anche i soldati die

tenevano i cerei, disse : Perche piangete? io uon vi dimentichero.

E alia regina : Preghero per te, pe' figli , pel paese, pel Papa,

pe' suddili, amici e nemici, e pe'peccatori. Sentendosi piu male,

disse : Non credevo la morte fosse si dolce
;
muoio con piacere e

senza rimorso. Poi ripigliandosi aggiunse : Non bramo gia la

morte come fine di sofferenze
,
ma per unirmi al Signore. La

notte precedente al 22, dicendo morirebbe quel di, ordino egli stes-

so la messa e i piu minuti particolari del servizio sacro. Ebbe la

benedizione aposlolica con plenarie indulgenze, delegate per tele-

grafo dal Pontefice al confessore monsignor Gallo, arcivescovo di

Patrasso. Al sentirsi mancare noto che gli si scuravano gli occhi

e gli tintinnavano gli orecchi
; poco slante stese la mano alia croce
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deli'Arcivescovo, 1'altra porse alia regina in segno d'addio
; poi chino

il capo sulla mammella deslra e fini. Era la domenica 22 Maggio,

dopo il meriggio un'ora e died minuli....

Vissuto in eta d'inique selte, spregio loro calunnie; forte resse

dcnlro il rearne, piu forte fuori
;

e piccolo sovrano ,
alzando sua

ragione, tenne indipendenle dagli stranieri lo scettro. Mai non piego.

dalla dignila regia e dal dritto della monarcbia e del popolo suo
;

yinse la rivoluzione mossa da fuori, duro con 1'Europa in pace. Non

inlerveune in piati allrui, salvo che nel romano, chiaraato dal Pon-

lefice re
;
non sofferse che allri, n& pur Francia e Inghillerra poten-

tissime, entrassero incasasua. Isuoi ventinov'anni di regno segnan

1'era prosperosa della patria 1.

Quindi ebbe cominciamento quellaserie-di fellonie e di disdette,

che doveano piombare il regno nel fondo di ogni miseria, e costrin-

gere un giovane principe, di eleitissime parti di mente e di cuore,

ma non ancora esperto abbastanza della nequizia degli uomini, a do-

vere far getlo di ogni cosa, salvoche della coscienza, della regia di-

gnila e dalla bandiera del dritto e dell'onore, che difese sino all' e-

slremo. L'Autore descrive a rapidi e maestri tocchi, nel libro XVIII,

le condizioni politiche, amministrative e religiose, dell'unaedel-

1'altra porzione del Regno, come trovolle Francesco II neH'ascen-

dere al trono, e i miglioranaenti che
,
nel breve tempo che tenne il

dominio, in parle comincio ad attuare, ed in parte ideava. Di che

e agevole congetlurare a quanta prosperita avrebbe egli condotta la

pubblica cosa
, se si fosse imbattuto in tempi o in uomini men tri-

sti, i quali al miglior uopo o fellonescamente gli si volsero contro, o

per codardia ne disertarono la causa. Narrato pertanto de' nuovi

progress! della rivoluzione anche negli Stali della Chiesa, per la oc-

cupazione delle Romagne, che poi, come gli altri piccoli Slali d'lta-

lia, furono annesse al Piemonte con un ludibrio di suffragio popola-

re, passa a descrivere quel complesso di vergogne, di tradimenti,

di villa, die diedero in mano del Piemonle le due Sicilie, non ostante

il poco nerbo che \i aveva la setta, e Toslacolo che le opponeva un

1 Lib. XVI. pag. 36.
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fiorentissimo esercilo. Difficile aringo e questo clie si apre allo slo-

rico : ed ei lo dovra percorrere non pure per lullo 11 resto del pre-

sente volume, ma eziandio per quello che seguira. Giunto sono

{cosi egli 1) a trisli casi. Studiando i falli e i docuraenti, udendo i

lestimonii, confronlando i tempi, leopere e gli scrilli, 1'animo resia

- affranlo : e il pensiero non sa donde cominciare la nefanda iliade di

codardie, inettezze e tradimenli di molfi, che per somma napolita-

na sventura si Irovarono alia pubblica cosa preposli. Tali e tanle

stoltezze e nequizie vedemmo, cbe a noverarle vorrebbersi volumi,

e tempo, e pazienza infiaita. II cuore sanguina, la mente si proslra,

e Tanirna angosciata quasi quasi rilutta contro la volonla del Signo-

re, che tanta ignominia e infelicita permise irisozzare la gia lieta pa-

tria noslra. Oui e duro 1'uffizio dello storico : nudar piaghe, vilupe-

rare persone, forse parenti ed amici, sfldare vendetle di potenti,

borie di dominanli, ire di vincitori, false interprelazioni d'invidi o

di stolti
; svelare le false amicizie, i perversi consigli, il Iradito

sangue, le insidiose protezioni ;
affrontare tulle insieme le iracondie

di genii perverse, che son lanle e diverse ! certo sono pericoli e

amaritudini e dolori inenarrabili e supremi.

Non mai fur visti piu viluppi di malizie, piu slrazio de' vene-

rali nomi di patria e liberta, piu versamenli di sangue innocente per

piu ingorde cagioni. Mai piu furon viste nazioni potenli, ch'avreb-

bero potuto per la forza conquiderne con minor danno, usar arti di

premeditate calunnie e corruzioni, per fame iniquamente 1'un 1'altro

uccidere e subissare. Si voleva usurpare la monarchia, e s' e per-

cossa la nazione : si voleva abbatlere un re, e si sono spenli cenlo-

mila sudditi
; e spogliati, coperli d'onta, e messi al bando dellegen-

ti nove milioni d'uomini, ch' erano tranquilli e prosperosi. In nes-

sun tempo mai fu tanto calpestato 1'onore, tanlo punita la virlu, tan-

to irrisa la fedelta, tanto sconlorta la ragione ;
ne mai per contrario

fu tanto disonore eslolto in trono, tanto premiato il vizio, baciato

il tradimenlo, o gloriato il sofisma. Gli anlichi videro per guerre

cadere cilia e monarchic
;
ma d' impudenti ipocrisie, di spergiurali

1 Lib. XIX, pag. 152.
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patli, d'assalimenti senza guerra, di rapine si spudoralamenle van-

laic, mai mm ebbero esempio. Queslo i fati serbavano alia noslra

gcnerazione.

Nondimeno facciamo cuore, diamo pel future bene sociale la no-

slra quielc ;
che la vita e 1'avvenire d' un umile scriltore bene sono

spesi per la manifestazione del vero. Potenti d'oggidi, cingetevi

pure gli occhi e la fronle con aureole d'infamie celebrate; ma la

Provvidenza aguzza le pennc della storia, accio resliate avvolti del

voslro fungo al cospelto della posterita.

La sloiia precede quinci serrata di avveniraenlo in avveninaento,

distrigando tutli gl' ingegni e le perfidie, e mettendo a nudo tulte le

infamie e le vergogne, colle quali fti potuto compiere un rovescio,

a cui erano supremamenle avverse le popolazioni, e che 1'esercito

con somma facilita avrebbe impedito. Noi non seguiremo FAutore

nolle particolarila della narrazione
;
che in questo caso ci conver-

rebbe quasi trascrivere la sua storia. Ci contenleremo invece di

fare alcune generali osservazioni si a riguardo delle cose, come a

riguardo del metodo
;
e varranno a far apprezzare secondo il giusto

valore un' opera, che a buon diritto e da locare fra le piu commen-

devoli de' noslri tempi.

In vero il cosi subito mutamenlo di cose, operate nel Regno delle

Due Sicilie
,

rion ostante il poderoso esercito che dovea tulelarlo
,

avea giltato sopra questo esercito, nella generale opinione di no-,

strali e foreslieri, onta e vergogna; quasi per villa e codardia

avesse ceduto le armi dinanzi a uno spregevole nemico. 11 qual con-

cetto, insinuate pur troppo dalle apparenze delle cose, era confer-

mato, ed e tuttavia, dalle spavalderie de'liberali, che hanno empiu-

to il mondo de' cosi detti miracoli del loro Garibaldi , stato capace ,

come vantano, colla sola possanza del suo nome, di mettere in isba-

raglio un esercito. (Per loro mala ventura Aspromonte, Monte Suello

e Yezzia mostrano do che valga il Garibaldi, quando deve adoperarc

per vincereil ferro e non 1'oro). Medesimamente si era fatto credere

che i popoli di quel Regno trangosciavano solto il giogo di una odiala

lirannide, desiderosissimi di scuolerlo da se ed unificarsi col Pie-

monte. Noi non diciamo che prima della storia del de Sivo non fosse

Serf* VI, vol. y//, fasc. 392. 1 i 12 Luglio 1866.
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abbastanza conosciuta la verila delle cose; ma eslato certo un gran

servigio che egli ha reso, per ora ai contemporanei, e piu ancora per

T avvenire alia posterita ,
aver esposta quella serie luttuosa di fatti

con tanta esaltezza di circostanze
,
con tanla indicazione delle vere

cagioni, e cosi connessi e coordinati fra loro, ed il tulto con si ma-

ravigliosa evidenza, che ne risulta intero e precise il concetto stori-

co
,
non piu falsato dalle menzogne, ne fucato cogli ornanienti con

che si e cercato Iravisarlo.

Che pero non e risparmiata la infamia, che molta e gravissima si

accompagna colle ultime vicende del Regno; ma essa va a ricadere

tutta e intera sopra i veri colpevoli, e ne rimangono disgravati co-

loro che anzi ne furono viltime infelici. L'esercilo fu disfatto! Pint-

tosto non fu falto combaltere, per quanlo ardentemente il bramasse.

Che se alcuna volta si dove guidarlo contro il nernico, o fu raltenuto

in mezzo al corso della vittoria, o si direlto che dovesse soccombere.

L' infamia dunque pesa sopra non pochi duel, o venduli turpemente

al nemico, come si sa di parecchi, ovvero dubbii, o certamenle co-

dardi. L'esercilo per contrario fu appunto assassinate con lungbis-

sima agonia, perche conosciuto Iroppo fedele; tanto che de'semplici

soldati si conlerebbero sulle dita quei che si diedero al nemico, non

ostanle che vi fossero confortati con ogni sorla d' arlifizii. E della

siessa guisa, chi potrebbe per 1'avvenire calunniare i popoli di av-

versione o anche di poco amore verso il lor principe, se non altri-

menti che colla violenza fu potuto stabilire il nuovo Governo, e colla

violenza mantenerlo? Ma questo argomento avra piu largo svolgi-

jnenlo nel volume seguente, che narrera i falli dell' ultimo scorcio

del 1860 e di una parte del 1861, e mostrera con qua' nuovi mezzi

della moderna civilta le popolazioni del Napoletano furono assogget-

tate alia dominazione straniera. Ma non e uopo attendere tanto per

formare la giusla idea
,

si morale ,
si politica della rivoluzione

; la

quale idea risulta cosi chiara e lampanle dalla sola esposizione delle

cose
, narrate in questo volume

,
che chi non voglia ostinatamenle

chiudere 1' intelletfo alia verila, e obbligalo di accettarla.

Or questo effetto, il quale ci sembra il piu immediate, il piu pro-

prio, ediciamo ancora il piu necessado della Storia del de Sivo,
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moHe e varie eagioni ,
le quali di tralto in tratto non e difficile in-

contrare in altri scrittori
,
come ad esempio la diriltura del giudi-

zio ,
informata da sani principii ,

la sagacita della mente, acquistata

per istudii di buone e severe discipline ,
la diligenza di appurare la

verila, interrogando lestiraonii ,
esaminando document! ; confron-

tandoli fra loro
;
e cosi si vada discorrendo. Ma la forma, die ban-

no tutt' insieme cotesti pregi sotto la sua penna ,
ed e quella die

propriamente fa sentire lulto intero 1'effelto cbe dicevamo, & un

pregio che di rado s incontra
,
almeno nella stessa misura , in allri

scrillori. Questo e una specie di metodo sintetico nella stessa nar-

razione , cbe e essenzialmenle analitica. Impercioccbe egli ti narra

i falti, secondo la loro cronologia, procedendo ordinalamenle pe' pro-

prii luoghi e tempi ,
e dai piu particolari ai piu complessi ;

ma co-

me cbi e sempre regolato da un concetto, a dimostrare il quale

debban servire, quasi altrettanti argomenti, i successi cbe descrive.

II concetto che ba in mente I'aulore
,

e fa trasparire quasi da ogni

pagina, e il male assoluto, il male, diciamo cosi, essenziale che e

la rivoluzione
;
antilesi per conseguenza di ogni bene religiose, mo-

rale, politico, materiale de' popoli. Egli dunque conduce il leltore

per una via
,
che ha lungamente studiata prima ,

e nella quale ogni

passo, com' e frutto della piena cognizione che ha di essa e del ter-

mine a che mena, cosi e fatlo con disegno cerlo del vanlaggio, che

dee produrre nel guidato. Del quale metodo in parte e cagione, e in,

parte e frutlo quella sua tanta concisione e rapidita di stile, la quale

non gli sarebbe possibile , se nello scrivere non avesse pienarnente

adequate tulto il soggetto e le ragioni di esso, sicche non tanlo col

risparmio delle parole, quanto colla maggiore comprensione de' con-

cetti gli fosse dato conseguire quella cosi soslanziosa brevita di det-

tato. E pero, sebbene sia lanto sobrio delle sentenze, e mollo piu di

teoriche, conlenendosi sempre nel semplice ufficio di narratore
;
do

non ostante la sua narrazione ti riesce ad una continua confermazio-

ne di principii ,
c ti rampollano come da se nella mente le massime

generali ,
non altro che lalenti nelle cose che leggi.

Basteranno quesle poche nostre osservazioni, le quali ci auguria-

mo che ognuno troyera giuste, per fare la debita stima della storia
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del de Sivo, o si voglia considerarla come opera di arte die lorni

ad onore della italiana lelteratura
,
o come opera morale che debba

arnmaestrare i popoli ed i Govern! intorno ai veri beni della umana

sociela. Sappiamo che non iulli giudicano della medesima guisa; e

vi lia a chi non garba la rigidila de' principii dell'Autore, ed a quale

fa molestia quella Iroppa concisione di slile
;
e tal altro lo nota di

Iroppa severila nel giudicare alcuni personaggi ,
tal allro ancora

d' inesatlezza storica, e qualche volta in aggravio di alcuni comune-

mente riputati onesli ed integri. Ma basta dire in generale , che

im' opera, la quale presenta infinite difficolta per ogni verso che si

riguardi ,
non puo andare esente di difetti. La Storia dunque del de

Sivo, avvegnache pregevolissima, avra anch' essa i suoi nei
;
salvo

solamente che a giudicarli saranno cosi diverse le sentenze de' giu-

dici, come saran diversi i loro principii o sia di morale, o di polili-

ca, o di lelleralura: ed enlrare in coteste accuse o apologie sarebbe

un non fmirla mai. Ma rispetto a quell' accusa piu grave, che qual-

che volta vi ha manco di veracila storica
;
noi per quanto possiamo

allestare in generale che il de Sivo ci sembra diligente nella ricerca

de' fatti
,
accuralo nella loro esposizione , scrupoloso della esattezza

storica
;

altrettanto riputiamo impossibile affermare che in questo o

in quel falto parlicolare non si sia per avvenlura ingannato. E desi-

deriamo che veramente abbia tollo abbaglio sul conto di quelle per-

sone
,
che ne hanno mosso richiamo : perocche questo non gli fa

torto in tanta moltiplicila di cose ,
e in tanto trameslio di passioni e

d' interessi, quanti una storia contemporanea ,
e una storia cosi do-

lorosa dee per necessita e supporre e destare ;
e dall' altro canto sa-

rebbe pure un qualche conforto, fra i gravissimi mali di quel Regno,

che gli error! e le colpe de' preposti alia pubblica cosa sieno stati

minor!. E gia 1'Autore piu volte si e protestalo di essere paratissimo

ad einendare ogni abbaglio ,
dove gli si dimostri con buone pruove

che ha fallato
;

e siamo certissimi che manterra la parola, come

1' ha mantenuta pe' volumi precedent!.
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1. Esercito auslriaco 2. Esercito prussiano 3. Milizie terrestri dell'Au-

slria in Italia 4. Armata di mare austriaca ~ 5. Esercito italiano

6. Armata di mare italiana.

1. Per far conoscere quali sieno e come ordinati gli eserciti delle due

grand! Potenze alemanne, che ora combattono iii Germania, ci prevar-

remo delle migliori notizie date in quest! ultimi tempi dai giornali italiani

e tedeschi. Cominciamo dall'esercito austriaco.

L'esercito austriaco e reclutato per coscrizione, salvo una piccola par-

te, che e per omaggio, cioe per un tributo d' uomini, che devono dare

all'Imperatore i confini militari, regolato da leggi speciali. E diviso in

sette corpi, il cui comando ha sede: il 1 a Praga, il 2 a Yienna, il 3 a

Lubiana, il 4 a Briinn, il 5 a Verona, il 6 a Buda, il 7aTreviso. Ec-

cone la forza :

Feldmarescialli, in attivita 3
;
General! di cavalleria e d'artiglieria, in

attivita 13; fuori d' attivita 29. Tenenti feldmarescialli
,
in attivita 78

;

fuori d' attivita 128. Maggiori general!, in attivita 121; fuori d' atti-

vita 174. Totale. In attivita 215
;
fuori d'attivita 831.

Guardie. Guardia tedesca, guardia del corpo , guardia del palazzo,

gendarmeria della guardia: in pace 785; in guerra 785.

Fanteria. Fanteria di linea : 80 reggimenti di 4 battaglioni a 6

compagnie ,
con quadro di deposito in tempo di pace, una divisione di

deposito in tempo di guerra: in pace, 145,804; in guerra 385,324.
Fanteria de' confini militari: 14 reggimenti di 3 battaglioni a 6 com-

pagnie; e il battaglione di fanteria di Titel : in pace 30,401 ;
in guer-

ra 53,268.

Fanteria leggiera : un reggimento di cacciatori tirolesi di 6 battaglioni,

Ibrmanti complessivamente 36 compagnie (in tempo di guerra 7 batta-

glioni), e 32 battaglioni di cacciatori di campagna di 6 compagnie e

una compagnia di deposito in tempo di guerra ;
un quadro di deposito

in tempo di pace. Totale in tempo di pace 24,710; in tempo di guer-
ra 48,846.

Truppe sanitarie : 10 compagnie in tempo di pace, e 12 compagnie in

tempo di guerra. Totale in tempo di pace 1010 j-in tempo di guerra 2342.

Cavallcria. Cavalleria di linea: 12 reggimenti di corazzieri (11 reg-

gimenti di 5 e uno di 6 squadron! ).

Cavalleria leggiera: 2 reggimenti di dragoni, 12 reggimenti d'usseri,

12 reggimenti d'ulani
(
di 6 squadroni e di 7 squadron! in tempo di guer-

ra) ,
2 reggimenti d'usseri volontarii e 1 reggimento d' ulani volontarii

(di 8 squadroni). Tolale in tempo di pace, 39,188; in tempo di guer-

ra, 41,903.
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Artiglieria da tiro. 12 reggiraenti d'artiglieria, 1 reggimento d'ar-

tiglieria da costa (con 7211 cavalli e in tempo di guerra con 20,316 ca-

valli ). Totale in tempo di pace 28,171 ;
in tempo di guerra, 50,489.

Genio. 2 reggimenti di genio (di 4 battaglioni, e in tempo di guer-
ra una divisione di deposito ). In tempo di pace, 8784; in tempo di guer-

ra, 13,766.

Treno. 54 squadroni in tempo di pace ,
in tempo di guerra il mi-

mero non e fisso. In tempo di pace, 2928; in tempo di guerra, 23,272.

RICAPITOLAZIONE

Guardie
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sono addetli, ma fuori del quadro delle division!, una brigata d'artiglio

ria, un battaglione di cacciatori
(
nella guardia inoltre un battaglione di

carabinieri), un battaglione di pionieri, un battaglione del treno e ad ec-

cezione del 6. e 7. corpo d'annata, una compagnia d'invalidi. Inoltre,

le case degl'invalidi a Berlino ed a Stolp.

I V esercito permanent* conta : 1 feldmaresciallo generale 1 ispet-

tore generale 35 generali 58 luogotenenti generali 97 maggiori

generali 118 colonnelli di fanteria 35 colonelli di cavalleria 23

coionnelli d'artiglieria 12 colonnelli del genio 2 colonnelli del treno.

A. TRUPPE DI CAMPAGNA. 1 La fanteria componesi:

a. FANTERIA DELLA GUARDIA.
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Un re'ggimento di fanteria di linea conta in generale, senza gli ufficiali,

in tempo di pace 1613 uomini; in tempo di guerra 3020 tiomini: esso

componesi di 3 battaglioni, e il battaglione ha 4 compagnie. Esiste una

eccezione pel 1 e pel 2 reggimento della guardia a piedi, pel 1 e pel 2

reggimento de'granalieri della guardia e pel reggimento de' fucilieri del-

la guardia, i quali in tempo di pace hanno un effettivo di 2107 uomini
;

inoltre pel 3 e pel 4 reggimento della guardia, nonche pel 3 e pel 4

reggimento de' granatieri della guardia, i quali hanno un effettivo di

16,254. II battaglione d' istruzione, cornposto d' uomini distaccati dai

reggimenti di linea, viene sciolto al momento die si mette Tesercito sul

piede di guerra.

II. La Cavalleria *, componesi : A. Cavalleria della guardia: 1 Reggi-
mento delle guardie del corpo, squadroni 4 : in pace uomini 603; in

guerra 615. 1 Reggimento di corazzieri della guardia, squadroni 4:

in pace uomini 594; in guerra 606. 2 Reggimenti di dragoni, squa-
droni 8: in pace uomini 1188; in guerra 1212. 1 Reggimento d'usse-

ri, squadroni 4: in pace uomini 594; in guerra 606. 3 Reggimenti di

lancieri, squadroni 12 : in pace uomini 1782; in guerra 1818.

Totale, 8 Reggimenti di cavalleria della guardia, squadroni 32; in pa-
ce uomini 4761; in guerra 4857.

B. Cavalleria della Linea: 8. Reggimenti di corazzieri a 660 uomi-

ni, squadroni 32: in pace uomini 4753; in guerra 4848. 8 Reggi-
menti di dragoni (4 reggimenti a 5 squadroni) , squadroni 36: in pace
uomini 5344; in guerra 5444. 12 Reggimenti d'usseri (4 Reggimenti
a 5 squadroni), squadroni 52: in pace uomini 7720; in guerra 7868. -

12 Reggimenti di lancieri, squadroni 48 : in pace uomini 7128; in guer-
ra 7272.

Totale, 40 Reggimenti di cavalleria di linea, squadroni 168: in pace
uomini 24944; in guerra 25432.

C. Cavalleria della Landwer*: I Reggimento di cavalleria grossa,

squadroni 4 : in pace uomini 17; in guerra 606. 1 Reggimenlo di dra-

goni, squadroni 4 : in pace uomini 17
;
in guerra 606. 5 Reggimenti di

usseri, squadroni 20 : in pace uomini 85
;

in guerra 3030. 5 Reggi-

menti di lancieri, squadroni 20: in pace uomini 85; in guerra 3030. -

Totale: 12 Reggimenti di cavalleria della Landwer, squadroni 48: in

pace uomini 204
;

in guerra 7272.

Totale della cavalleria 60 Reggimenti , squadroni 248 : in pace uomi-

ni 29909; in guerra 37561.

\ L'effettivo realc d'ogni reggimento di cavalleria della guardia (eccettuato
il reggimento

delle guarclie del corpo) e della linea sul piede di pace c di 399 uomini
,

e sul piede di

guerra c di GOG uomini.

2 In luogo della cavalleria della Landwer si formeranno col tempo 2- squadroni ,
il che

dimimiira la cavalleria in tempo di guerra di 24 squadroni o di 5GOO uomini..
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III. Artiglieria. 1 brigata d'artiglieria delia guardia: in pace batte-

rie 14, cannoni 56, uomini 1773; in guerra batterie 17, cannoni 96, uo-

mini 3131. 1 brigata d'artiglieria: in pace batterie li, cannoni 56,
uomini 1761; in guerra batterie 17, cannoni 96, uomini 3120. 7 det-

te: in pace batterie 98, cannoni 392, uomini 12,327; in guerra batte-

rie 119, cannoni 672, uomini 21,840.

Totale, 9 brigate d'artiglieria: in pace batterie 126, cannoni 504, uo-

mini 15,861; in guerra batterie 153, cannoni 864, uomini 28,091.

Ogni brigala d'artiglieria componesi d'un reggimenlo d'artiglieria di

campagna e d'uno d'artiglieria di fortezza. Ogni reggimento d'artiglie-

ria di campagna ha in tempo di pace 14
;
in tempo di guerra 17 batterie;

un reggimento d'artiglieria di fortezza conta 8 compagnie.
IV. Pionieri. 1 battaglione di pionieri delle guardie, compagnie 4 : in

pace uomini 495
;
in guerra 606. 8 battaglioni di pionieri , compagnie

32: in pace uomini 5960
;
in guerra 4848. Totale: 9 battaglioni di pio-

nieri, compagnie 36 : in pace uomini 4455
;
in guerra 5454.

V. Treno. 1 battaglione del treno della guardia, compagnie 2: in pace
uomini 183. 8 battaglioni del treno, compagnie 16: in pace uomini

1464. Totale 9 battaglioni del treno, compagnie 18 : in pace uomini 1647;
in guerra 30,200.

L'esercito di campagna conta in tutto: in piede di pace uomini 190,383,
cannoni tirati 504; in piede di guerra uomini 356,905, cannoni tirati 864.

B. TRUPPE DI DEPOSITO.

Le truppe di deposito vengono formate al memento della mobilizzazio-

ne dell'esercito e compongonsi per ogni reggimento di fanteria, d'un bat-

taglione ; per ogni battaglione di cacciatori e di pionieri ,
d' una compa-

gnia ; per ogni reggimento di cayalleria d' uno squadrone; per ogni bri-

gata d'artiglieria di 4 batterie; e per ogni battaglione del treno, d'una

sezione. Le truppe di deposito eleyansi adunque alia seguente cifra :

81 battaglione di fanteria di deposito uomini 85,561. 10 compa-

gnie di cacciatori di deposito, uomini 2010. 60 squadroni di cavalle-

ria di deposito uomini 10,548. 36 batterie d'artiglieria di deposi-
to (144 cannoni), uomini 4968. 9 compagnie di pionieri di riserva uo-

mini 1818. 9 sezioni del treno di deposito uomini 4518. Totale uomi-

ni 105,423.

Inoltre gli operai delle truppe di deposito, uomini 18,500.
Totale delle truppe di deposito, uomini 123,923.

C. TRUPPE DI PRESIDIO.

I. Fanteria. 12 Reggimenti di Landwehr della guardia in pace (quadri)
uomini 132, in guerra (effettiyo) uomini 12,072, 104 battaglioni di
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Landwehr delle province: in pace uoinini 1560; in guerra uomini 104,021.
10 sezioni di cacciatori di deposito; in guerra uomini 4020. Tota-

le: 116 battaglioni e 10 sezioni: in pace uomini 1692; in guerra uo-

mini 120,716.

II. Cavalleria. Pe' presidii delle fortczze 37 squadroni, 5700 uomini,

III. Artiglieria. Artiglieria di fortezza : in pace 72 compagnie, 7200

uomini; in guerra 142 compagnie, 27,024 uomini. Artificieri : in pace
C compagnie, 438 uomini, in guerra 6 compagnie, 1200 uomini. Com-

plessivo in pace 78 compagnie 7638 uomini, in guerra 148 compagnie,
28,247 uomini.

1 Compagnia d'artiglieria di fortezza conta 100 uomini sul piede di

pace, e 100 a 250 sul piede di guerra ;
una compagnia d'artin'cieri con-

ta 200 uomini sul piede di guerra.

IV. Pionieri. 2 Compagnie di pionieri di riserva: in pace 250 uomini;
in guerra 450 uomini. Inoltre pel presidio delle fortezze : in guerra 3684
uomini. Totale: in pace 250 uomini; in guerra 4134.

Per conseguenza le truppe di presidio contano in tempo di pace 8217

uomini; in tempo di guerra 153, 966, di cui 23,516 di artiglieria.

D. RlCAPITOLAZIONE.

A. Esercito di campagna: in pace 190,383 uomini; in guerra 356,905.
- B. Truppe di deposito in guerra, 123,923 uomini. C. Truppe di

presidio: in pace 9580 uomini; in guerra 158,797.

Complessivo sott' ufliciali e soldati: in pace 199,963 uomini; in guer-
ra 633,625.

Bisognci anche aggiungere: Ufficiali *, in pace 8000 uomini; in guer-
ra 10,000. Gendarmeria: in pace 2250 uomini; in guerra 2250. -

Due divisioni di scuola di sott'ufficiali: in pace 980 uomini; in guer-
ra 980. Compagnie di sott'ufficiali delln guardia : in pace 70 uomini;
in guerra 70. Corpo delle guide (Feldjager) : in pace 17 uomini; in

guerra 77. Invalid! : in pace 1351 uornini.

Totale: in pace 212,631 uomini; in guerra 647,002.
Si possono inoltre formare 116 battaglioni di seconda leva della Land-

wehr: in guerra 95,496 uomini.

Totale dpll'effettivo dell'esercito: in pace, 212,631; in guerra 742,498
uomini.

I II numero deg!i ufficiali, compresi quclli della Lanchvehr, clevasi probabilmeate a piu
di 40,000 in tempo di guerra.

II tempo di servizio nella linea e nella Landv,-ehr e in futto di 19 anni. Si fa anmialmenie

una leva di 63,000 uomini, il che fa per 19 anni \ 197000 uomini. Slirnando ora la perdita
tVun 25 per cento, resterebbero 1032750 uomini di truppe esercitate per la guerra. Dimo-
docbe quando 1'esercito trovasi portato sul piede di guerra, rimarrebbero ancora 2902b2 no-

mini in istato di servire. E la Prussia non conta che 49255J59 abitanti. S' e mai dato

ordinamento militare si forte!
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FORZA NAVALE

Legni a vapore. 2 Cannoniere corazzate a elice: 1 cannoni; 1 Cor-

vette a elice: 174 cannoni
;
23 cannoniere a elice: 54 cannoni; 1 Jat-

to a elice : 2 cannoni
;

1 Corvetta a ruote : 9 cannoni
;
2 Avvisi a ruote :

6 cannoni. Totale: 252 cannoni.

Legni a vela. 3 Fregate: 112 cannoni; 3 Brigantini; 28 cannoni; 2

Scune. Totale: 140 cannoni.

Legni a remi. 36 Cannoniere; 72 cannoni; 4 lance: 4 cannoni. Tota-

le: 176 cannoni.

Recapitolazione: 39 Legni a vapore: 252 cannoni; 8 Legni a yela;
140 cannoni; 40 Legni a femi; 76 cannoni. Totale: 87 Legni armati di

432 cannoni e 3386 uomini.

3. Le infonnazioni piu particolareggiate intorno all'esercito austriaco

in Italia
, qual era il giorno 20 Maggio , furon date dal Journal des De-

bats. Fino a qual punto fossero esse esatte non possiamo dire : esse sem-

brano, se non altro, le piu probabili. Noi dunque in mancanza di altri

documenti, le daremo tal quali, traducendo quasi interamenle il passag-

gio del Giornale parigino, che vi si riferisce. Esso dice cosi :

i. L'esercito d' Italia, detto esercito del Sud, e coraandalo dall'arcidu-

ca Alberto. Egli ha sotto i suoi ordini quattro corpi d'armata: il 3.' co-

raandato dall'arciduca Ernesto; il 5. comandato dal principedi Lichten-

stein; il 7. dal generale Yon Marvicich; ed il 9. dal generate Har-

tenag.

Questi corpi d'armata si compongono dei seguenti reggimenti di li-

nea: 5, 19, 25, 31, 32, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 62, 63, 6.5, 66, 70, 75,

76, 78; 1, 7, 9, 11, 22, 28, 29, 36, 43, 48, 49, 54, 59; i primi dieci-

nove di questi reggimenti souo di quattro battaglioni ciascuno, gli altri

tredici di soli tre battaglioni. Ogni battaglione e formato di sei compa-
gnie, ed ogni compagnia di 154 uomini, il che da 3664 uomini per ogni

reggimento di 4 battaglioni e 2772 per ogni reggimento di 3.

Vi e inoltre il cOrpo dei cacciatori, tutto il reggimento Kaiser Jager,

1, 2, 3, 4, 5 e 6, in tulto 6040 uomini. Tre battaglioni del detto reggi-
mento di -cacciatori ed il 1, 3, 4, 7, 10, 15, 19, 21, 23 e 28 hanno cia-

scuno sei compagnie di 164 uomini; in tolale 9840 uomini.

La cavalleria si compone del 1, 3, 13 ed 11 degli ussari e del 12
e 13 degli ulani, ciascuno dei quali e diviso in sei squadroni della forza

di 133 uomini
;
in totale 4840 uomini.

Vi sono inoltre 15 compagnie del genio di 220 uomini ciascuna, ed
8 compagnie di pionieri della medesima forza

;
4 compagnie d' ambu-

lanza di 234 uomini ciascuna; 22 compagnie d'artiglieria di piazza
di 220 uomini ciascuna; poi il 5, 7 ed 8 reggimento d'arligliewa, ciascu-
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no dei quali ha 10 batterie da campagna ed un reggimento a racchelte

Ogni batteria e servita da 120 uomini
;
a questi si aggiungono 6 batterie

da montagna della medesiraa forza; 24 batterie di riserva; 3 battaglioni

d'artiglieria da costa, ciascuna di 18 compagnie della forza di 220 uomini.

Vengono poi i reggimenti dei confinarii, detti i Croati: il 1 ed il 2

in Dalmazia; il 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 in Italia; quindi i Reggi-
menti Hitler; in tutto 14 Reggimenti di 3 battaglioni, a 6 compagnie
di 204 uomini.

Per 1'esercito d' Italia sono destinati 40 squadroni del treno.

L'uffizio della posta del campo e del telegrafo funziona gia.

In compendio, 1'esercito austriaco in Italia conta:

Combattenti Uomini

Linea 106,260
Cacciatori.

, 15,844
Croati 36,720
Cavalleria 4,840

Artiglieria di piazza .... 4,840
Id. di costa 3,960

Id. di batteria .... 13,860

Totale 186,324 186,324

Non combattenti

Genio 3,300
Pionieri 1,860
Ambulanza ....... 936

Totale 6,096 6,096

Totale generate 192,420

Fra i combattenti 80,000 uomini sono destinati per 1'esercito d'ope-

razione, 40,000 per le fortezze, 20,000 per la spiaggia italiana e per Ye-

nezia, il che da un totale di 140,000 uomini.

II terzo corpo, che e nel Friuli ed a Lubiana, presenta una massa

di circa 45,000 uomini; ma questo corpo, che presentemente figura nel-

1'esercito del Sud, e destinato in realta per 1'esercito del Nord. Nei din-

torni di Gratz vi sono circa 40,000 uomini, destinati ad accorrere al sud

o al nord, secondo il bisogno.
II generate Wetzler comanda nell' Istria

;
Kiinne nel Tirolo. II corpo

d'armata del Friuli e quello del Tirolo stanno in guardia.piuttosto contro

Garibaldi che contro 1' esercito regolare.
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La situazione del corpo d'arraata del Tirolo, nel giorno 23 Maggio,
era la seguente :

A Mezzo Lombardo, 2 compagnie d'infanteria e la meta del 59; a

Cles, 2 compagnie del 59
;
a Male, una compagnia del 59 e 6 pezzi di

campagna; a Layis, una compagnia del 6 battaglione del Kaiser Jager;

a Rocchetla sul Noce, 2 mezze batterie, uno squadrone d'artiglieria,

uno del genio, una compagnia del 55; a Trento, una meta dell'll pron-

to a partire per Yallelunga, 2 compagnie di Ungheresi, una del genio,

uno squadrone di ulani, una batteria da montagna ed una mezza compa-

gnia d'ambulanza; poi due Generali, e si aspettavano nuove truppe.

A Giudicaria, 2 compagnie di cacciatori Kaiser, e 15 gendarmi istrut-

ti della topogratia del luogo; a Sione, 2 compagnie dell'll; Doffo, su

Trento, e armalo di 8 cannoni, Buconi Vela e armato di 5 ed ha per pre-

sidio una mezza compagnia di linea; Roveredo, More, Cela, Storo, Con-

dino, Lardaro sono occupati ciascunoda due compagnie dell'll.

tin battaglione dell' 11 e scaglionato fra Tiene e Perizolo, per custo-

dire 1'importante passodei boschi di Campiglio. Yi sono inoltre a Trento

dei cacciatori tirolesi, ed una considerevole quantita di munizioni.

Kiinne ha fatto distruggere la strada dello Stelvio che conduce dal-

1'Adda superione a Como e nel Tirolo. Questa misura e diretta contro le

probabili operazioni di Garibaldi.

Kiinne ha sotto i suoi ordini 37 compagnie di yolontarii, con un poco

d'artiglieria. Sembra ch'egli abbia il progetto di aggiungerYi una com-

pagnia di truppe regolari per ogni battaglione.

4. Lo stato della marina militare austriaca civien fornito dalla Gazzct-

ta militare di Vienna. Restringendo in poche cifre lo specchio generale,
esso ci da settantatre bastimenti, portanti 852 cannoni e 10,937 uomini:

ma ne gli ufliciali ne la forza del vapore yi sono calcolati. Paragonando

questa enumerazione collo stato effetlivo della marina militare austriaca,

pubblicato dall' Almanacco di Gotha di quest' anno, yi scorgiamo alcune

differenze, abbastanza noteyoli, perche c'inducano a produrre eziandio

la Statistica officiale dell' Almanacco, la quale ha inoltre il merito di sup-

plire a molti yuoti che la prima lascerebbe.
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Stato della Marina militare austriaca, pubblicato
dalla Gazzetta militare di Vienna.

Can- 170-

noni mini

I vase di linea Kaiser 29 892
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5. Nel 1860, dopo le fusion!
,

s' aggiunsero all' csercito piemontese

gli eserciti deli' Italia centrale, e 1'esercito napoletano. Nei sei anni se-

guenti i reclutamenti fattisi, le modificazioni apportate all'antico siste-

ma piemontese, 1'unita di disciplina e di coraando introdottavi
,
ban po-

8ta 1'amogenieta, anzi 1'unita in questa unione di element! si diversi. Nei

1863, il general Petitti, ministro della guerra, compendio nelle seguenli

cifre 1'organizzazione militare dell' Italia :

Infanteria di linea 274,596

Bersaglieri 30,555

Cavalleria 24,721

Artiglieria 30,703
Genio 6,224

Treno 10,656

Totale 377,455

Aggiugnendovi i carabinieri e i cacciatori franchi, 23,800 ;
i doganieri,

che in tempo di guerra passano sotto gli ordini del Ministro della guer-

ra, 14,000; duecentoventi baltaglioni di guardia mobilizata 151,500; si

ibrma un esercito attivo di 543,500 soldati. Yi sono da numerare 50,000
volontarii. In quanto alia guardia iiazionale, destinata a mantener Tor-

dine e la sicurezza pubblica nell' interno del regno, 1' Italia conta 1 mi-

lione 997,540 railiti, sopra i quali 726,219 possono essere mobilizzati.

II reclutamento annuale si fa nella proporzione di 2 soldati sopra 1,000
abitanti. Ogni leva adunque inena ciascun anno sotlo le armi per una po-

polazione di 22 milioni 45,000 uomini. Chiamasi classe quella porzionc
di soldati che deve cominciare il suo servigio militare nello stesso anno,

o cio che vale lo stesso, tutta la gioventu maschile nata nel medesimo

anno. Di tutta questa gioventu coetanea va di fatto sotto le bandierc

soltanto il 20 per 100: e questi chiamansi della prima categoria. Gli al-

tri, che diconsi della seconda categoria, dopo di aver ricevuti quaranta

giorni di istruzioue regolare d' infanteria, vanno alle case loro, coll' one-

re di rimanere per sei anni alia disposizione del Ministro della guerra:
al contrario ogni classe della prima categoria e obbligata a servire per lo

spazio di undici anni: det quali i cinque primi passano sotto le bandiere, i

sei ultimi in congedo illimitato coll'obbligo di presentarsi ad ogni appel-
lo. In tempo di pace i coscritti della prima categoria danno un esercito

di 225,000 teste: in tempo di guerra rnontano a 495,000 uomini. Chia-

mandovi in tempo di guerra sotto le armi i coscritti della seconda cate-

goria, si puo avere un'aggiunta di altri 210.000 soldati di fanteria; che

son quelli i quali costituiscono la riserva.

L' esercito e sostenuto da 100 batterie attive di campagna di sei pez~
zi 1'una, oltre all'artiglieria di assedio.
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!)a cio che precede, scorgesi che 1' Italia da in caso di guerra un sol-

dalo sopra ogni 38 abitanti e '/., e una guardia nazionale sopra ogni 11

abitanti. Gorae potenza militare 1' Italia occupa adunque il sesto posto,

cioe essa vien dopo la Russia, la Francia
,
1'Austria

,
1' Inghilterra e la

Turchia. Come popolazione arrnata precede questi sei Stati, e vien dopo
soltanto alia Svizzera che ha un soldato sopra ogni 15 abitanti, alia Ser-

via che ne ha 1 sopre 18, alia Svezia che ne ha 1 sopra 23, e alia Prus-

sia che ne ha 1 sopra 35. Colla proporzione di 2 soldati sopra ogni 1000

abitanti per anno, Tltalia trovasi allo stesso iivello dell'Austria, e pres-

so a poco della Francia.

L'ltalia, acagione della natura del suo suolo, ha piu d' infanteria, e

meno di artiglieria che la Francia e 1'Austria
,
cioe soltanto 2 bocche da

fuoco per ogni 1000 soldati. La proporzione della italiana cavalleriae la

stessa che in Austria
,
e la rneta meno che in Francia.

II soldato italiano costa 800 lire per anno; 1'inglese 2,000, il fran-

cese 900, il prussiano 775, 1'austriaco 446, il russo 331, il turco 268.

Nel 1865 per i 223,000 soldati d'ogni arma che trovavansi sotto le ban-

diere furono nel bilancio assegnati 176 milloni di lire. In tempo di guer-

ra, la paga sollanto del soldato consuma piu di un milione al giorno

per mantenerne soli 300,000. S'intende che non vi son calcolate le spe-

se di armi, di fortificazioni
,
di munizioni da guerra, di trasporti ,

e di

ospedali.

Ogni reggimento di fanteria
,
sul piede di pace, comporiesi di 4 batla-

glioni, ciascuno dei quali ha 4 compagnie di 90 soldati ciascuna, cosic-

che la forza del reggimento e di 1532 uomini, dei quali 87 sono ufticia-

li. In tempo di guerra si aggiungono 2 compagnie di deposito, esi rad-

doppiano le teste dei soldati di ogni compagnia, sicche il reggimento

giugne a 3071 uomo.

Ogni reggimento di bersaglieri, in tempo di pace, ha 8 battaglioni

di 4 compagnie 1' una, con 93 soldati per ciascuna e di piu 1 compagnia di

deposito ;
la sua forza effettiva e di 3233 soldati per reggimento, dei qua-

li 164 sono officiali. In tempo di guerra si aggiungono 3 altre compagnie
di deposito ,

ma si accrescono i soldati di tutte le compagnie, ed allora il

reggimento novera 5299 uomini.

Un reggimento di cavalleria ha sempre 6 squadroni attivi, e 1 di de-

posito. In tempo di pace componesi di 50 ufficiali
,
892 uomini e 683

cavalli. In tempo di guerra novera 56 ufficiali, 911 uomini, e 728

cavalli.

6. Per dare uno stato della Marina militare italiana il piu che sia pos-
sibile esatto, riproduciamo la statistica officiale di cio che essa era nel

Luglio del 1865, la quale essendo stata dal sig.Petruccelli della Gattina,
in una lettera al Debats

,
scritta il di 7 Giugno ,

da Taranto
, riprodotta

alia lettera, con solo qualche errore di somma aggiuntavi del suo, deve

giudicarsi non aumenlata da quell' epoca in qua. Aggiugneremo quindi



30I1/1K S1AT1STICHE

uno specchio sommario, compilato da noi sopra 1'ordine del giorno del-

rammiraglio Persano. Questi due dementi, in mancanza di allri pm eom-

piuti ,
bastano a far giudicare degli strumenti che la potenza marittima

dell' Italia ha saputo apprestare in quesli ultimi anni per sua difesa.

Stato della Marina militare italiana nel 1865.

VAPOR1ERE AD ELICE

Cavalli Cannon

olio di 2.
a classe. 430

Fregale di l. a classe . 430 a 60

Fregale di 2. : > classe . 300 a oOO

-.ic corazzate di 1.
classe 800 a 900

le corazzate di 3".

dasse 400 a 700

. rannoniere corazzate di

1\ classe .... 200 a 300

. Cannoniere corazzate di

2. 1 classe ...... 70 a 700

. Sciaiopye caun. cor. di

1." classe ...... 120 a 300

Corvette di l. a classe . > 180 a 400

Wvisi e trasporti . . 100 a oOO

64
440

216

200

32

58

, Navi vaporiere ad elice armate di . . . 1132

YAPORIERE A RUOTA

100
46

. Navi vaporiere a ruota armate di ... 146

VELIERE

12. Fregale, Bricks, ecc. ar-

mate di

CannoHi

. 170

TOTALE : 106 Baslimenti a vapore o a vela arnia-

tl di 1468 cannoni.

OFFICIAL!, EQtIPAGGI, SOLDATI

2 Ammiragli, 3 Vice- Ammiragli, '10 Contro-Am-

miragli, 22 Capitani di vascello, 36 Ca-

pitani di fregatu, 60 Tenenti di l.a clas-

se, 90 Tenenti di 2." classe, 130 SoUo-
Tenanli. In lutto 673 Officiali.

Slariuari, machinist!, ecc. 11, 193 - Operai 600 -

2 regsimenti d' infanteria di marina, com-
posti di 192 officiali e 3688 soldali.

Divisione deH'Armata navale italiana, secondo 1'Ordine del giorno

dell' ammiraglio Persano.

,aadra (di battaglia) sotto gli ordini im-
iel comandante in capo:

lYegata Re cV Italia
(
nave ammiragila )

fl? di Portogallo
5. Martina
\ncona
Maria Pia

> Castelfidardo

iftbndatore
v v v iso Messaggiero

jiiadra (sussidiaria. )
- Coraandanle sot-

t

'

ovlini, vice ammiraglio conte Albini.-Capo dl

stalo maggloro, capitano di vascello marchese
Paolucci.

Fregala Maria Adelaide
( nave ammiraglia )

> Dv.ca di Genova,
) Viltorio Emanuele

Gaeta

Principe Umberlo
> Carlo Alberto

Garibaldi
-olta Principvssa Clotilde

Corvelta Etna
S. Giovanni
Guiscardo

3. a
Squadra (

d'assedio. )
- Comandante solt'or-

dini, conlrammiraglio commendatore Vacca. - Ca-

po di stato maggiore, capitano di fregata Buccliia.

Fregata Principe di Carignano (
nave aimm-

raglia )

Cannon. a Palestro

Varese

Corvetta Formidabile
Avviso Esploratore

Sari annessa all' armata facendo parte (Jella

squadra di battaglia, una flottiglia composta del

seguenti baslimenti leggieri:

Cannoniera di 2.-1 Monte'jello

Vinzaglio
.. Confi^nza

Avviso Strena

Trasporto Washington
Indipendenza

Serie VI, vol. Y//, fasc. 302. 15 11 Lwjlio 1806
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Roma li Lv.fj!io 1866,

L

COSE ITALIANS.

STATI POMIFICII Concistoro pubblico e segreto del 25 Giugno
nomine di Vescovi.

Nella mattina del 25 Giugno il Santo Padre tenne Concistoro pub-
blico nel palazzo apostolico in Yaticano, e diede, colle usate formalita e

cerirnonie, il cappello cardinalizio agli Emi Cardinal!, creati e pubblicati

nel Concistoro segreto del giorno 22. Quiudi tenne il Concistoro segreto,
nel quale Sua Santita ha proposlo le sfguenli Chiese : Chiesa Arcivesco-

vile di Colossi nelle parti degV infedeli, per Monsignor Antonio Ro^si-

Yaccari, sacerdote romano; Chiesa Cattedrale di Lesina in Dalma~

pel R. D. Giorgio Dubocovich, sacerdote diocesano di Lesina
;
Chiesa

Cattedrale di Guadix nella Spagna, pel R. D. Mariano Brezmes Arre-

dondo, sacerdote di Leon; Chiesa Cattedrale di Orense nella Spagna,

pel R. D. Giuseppe de la Cuesta y Marolo, canonico lettorale in Sala-

manca; Chiesa Vescovile di Teja nelle parti degl' infcdeli, pel R. D. Ma-
riano Ortiz Urruela, sacerdote di Guatimala ,

e deputato coadiutore con

futura successions di Mons'gnor Tommaso Michele Pineda y Zaldana,

Chiesa Vescovile di Nissa nelle parti degl' infedeli, pel R. D. Angelo Di

Pietro, sacerdote diocesano di TiYoll
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. II cav. Visconli-Venosta entra in carica di Minl-

stro degli affari esterni 2. Pubblicazione della iegge di abolizione degli

Ordini religiosi, e per la conversione dell' Asse ecclesiastico 3. Prov-

vedimenti a favore del commercio marittimo, durante la guerra k.Vir-

colarc ai Prefelti circa I'uso dei poteri slraordiuarii -- 5. Carcerazioni

di Vescovi e preti; giudizio che se ne reed nel Corpo legislative di

Francia 6. Notizie ufficiali circa i falti dell' esercito ;
sua distribuzione

e forza; mosse del Cialdiui 7. Rapporto sopra la battalia del 24 Giu-

gno; elenco delle perdile d' ufficiali e soldati 8. Prodezze dei Garibal-

dini 9. Mosse dell'armata di mare 10. Come siasi accolta in Italia

la cessione della Venezia a Napoleone III.

1. A' nostri lettori sono abbastanza noti il nome ed i fatti del cavalier

Emilio Visconti-Venosta. Questo personaggio, celebre per la parte che

ebbe in manipolare, sottoscrivere e difendere la famigerata Convenzione

Franco-italiana del 15 Settembre 1864, per lo sgombero dei Francesi da

Roma, era caduto di seggio dopo le siragi del 21 e 22 dellostesso mese

in Torino, da noi riferite nella Serie V, vol. 12, pag. 242-46. Come De-

putato, non diede quasi piu sentore di se, salvo quando si trattd di

spiegnre il senSo di quella Convenzione, come non abbiamo tralasciato

di esporre. Poco prima cbe si cominciasse la presente guerra, egli era

passato per Vienna, avviato a Costantinopoli, per sostenervi la carica

di Rappresentante del regno d Italia. II Rieasoli lo scelse per Mmistro

degli aff^rj esterni , quando si coslitui il Gabmetto del 20 Giugno, di cui

abbiamo dalo w
|j sta nel precedente quaderno. Partito subito da Costan-

tinopoli, giunse, al cc.Her de i Giugno, a Firenze, e fu di nuovo insediato

Miuistro degli affari estern'i, v termini d' un Decreto di S. A. R. il Luogo-
tenente generate del Re, pubhlic&to nella Gazzetta ufftciale del 9 Luglio.

2. Anche nella Gazzetta uffinale del giorno 8 fu promulgate il Decreto

dello stesso Luogolenente geuerale del Re, con cui si da vigore di Ieg-

ge al disegno gia approvato dalla Camera, e pubbHcato ivi appresso, per
1' abolizione di tutti i corpi religiosi e la conversions dell'asse ecclesia-

stico. Riferiremo, quando lo spazio non ci manchera, il testo di tal Iegge.

3. Baudita la guerra coutro I' Austria, i) Governo di Firenze non po-

tea indngiare a risolversi intorno alle condizioni
, in cui si troverebbe il

commercio marittimo. L' Austria fin dal 13 Maggio avea dichiarato che,

atienendosi ai principii fermati nel Corigresso di Parigi del 1856, essa

Don armerebbe corsari, e riguarderebbe come abolita la caltura e la pre-

da delle navi mercautili nemiche, eccettualo il caso in cui queste o tras-

portassero in coutrabbando munizioui, altrezzi od oggetti di guerra, o

teutassero di violare un blocco. 11 Deprelis, assuulo dal Ricasoli al Mini-

stero della Marina, appena entrato in carica alii 20 Guigno, mando pub-
blicare una noiificazione, per la quale obbligavasi il Governo ilaliano ad

osservare verso le navi mercautili nemiche lo stesso contegno e gli stessi

principii, onde non aggravare i mali, gia per se tanto grandi della guerra.
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Tuttavia e manifesto, che la marina miliiare dovea potersi accertare,

che codeste navi mercantili non servissero al nemico per usi di guerra ;

e potendo accadere che nell'esercizio di tal diritto si trascorresse ad abu-

si, il Ministro medesimo spedi ai comandanti delle forze navali istruzioni

particolareggiate ed approvate con decreto reale, intorno alle forme da

osservare nella visita, al dirilto ed alle leggi del blocco, agli oggetti che

debbono considerarsi come contrabbando da guerra, ed alle circo

che autorizzano la caltura e la preda. Le quali istruzioni
, pubblicate

nella Gazzetta ufficiale del 22 Giugno, sono improntate di molta mode-

razione, chiare, precise ed intese evidentemente a favorire la liberta

commerciale, in quanto e possibile senza nocumento degli interessi mi-

litari.

Ma siccome dee pur supporsi che la marina mercantile possa abusare

di tali agevolezze, o per fare il vietato contrabbando di guerra, o per yio-

lare il blocco denunziato ed effettivo, il Governo di Firenze do\ea pure

istituire, come fece con decreto dello stesso 20 Giugno, un Tribunale

che avesse incarico di disaminare e giudicare la validita delle catture e

delle prede. E percio fu scelta una Commissione, composta di membri del-

1'Aminiragliato, di Consiglieri d'Appello, di un membro del Consiglio del

contenzioso diplomatico, di un ufficiale della marina mercantile, di un

Commissario del Governo e d'un segretario. 11 Commissario del Gover-

no fa le parti fiscali, ma non ha voto deliberative e non puo assisted al-

ia votazione. Ognuno vede come sia cosi guarentita la rename del

procedimento, la capacita dei giudici, la liberta della dife*: i' imparzialita

della sentenza: dalla quale ancora si puo appellan>
dl Consiglio di Stalo.

4. Rassicurati con cio gl' interessi de' ni^anti il nuovo Gabinetto di

Firenze manifesto pure i suoi intendimenti circa il modo di mantenere

inviolate 1'ordiae pubblico, di promovere i vantaggi della causa per cui

1'esercito accingevasi a profondere il sangue e la vita
,
e di punire col ri-

gore inesorabile della legge Crispina chiunque sia sospetto di avversarc

il trionfo della grande opera incominciata con la guerra del 1859. E que-

sto fece il Ricasoli, ministro per gli affari interni, con una circolare ai

Prefetti , stampata nella Gazzetta vfficiale del 26 Giugno ;
nella quale

raccomando uiolto che si faccia per guisa che le popolazioni siano dis-

poste a sostenere fortemente Tannunzio dei buoni come dei tristi suc-

cessi
;
sieno temperate a non inebriarsi troppo delle vittorie, cornea non

sgomentarsi dei disastri... siano pronte a tutto osare, a tutto sacrificare,

perche la causa nazionale trionfi . A lal uopo suggeri il Ricasoli che si

insegni ai popoli come debbansi confortare gli spiriti dell'esercito. Con-

feriranno a quest' intento tutte quelle dirnostrazioni di premura e di af-

fetto verso i combatienti per la patria ,
che la nazione ha gia fin qui con

lodevole gara iniziato : premii ai piii Talorosi ; pensioni ai mutilati ed

invalidi, alle vedove e agli orfani dei morti in guerra; sussidii alle fami-

glie dei contingent! ;
soccorsi e assistenza di ogni maniera ai feriti. Que-
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ste dimostrazioni ella avra da promuovere ,
da incoraggiare ,

da fayorire

in ogni modo.

Quindi passo al punto principale della repressione da esercitarsi ga-

gliardaraente contro chi si attraversasse all' unita nazionale. Bene e da

aspettarsi, che delle incertezze e delle yicende meno liete della guerra

proh'ttino i nemici dell' unita nazionale, per rinnovare i vani conati di

metterne a repentaglio le sorti. Su questi ella, signor Prefetto
, adoprera

la piii diligente yigilanza, ed esercitera con tutto il rigore i diritti che la

legge le concede. Per lutta la durata della guerra il Parlamento ha dato

al Goyerno facolta straordinarie, al tine di prevenire i sacrileghi attenta-

ti, che insidie straniere o domestica pravita potessero macchinare a dan-

no della patria.

lo intendo pertanto, che delle facolta concesse dal Parlamento le au-

torita politiche si yalgano con sobrieta e con moderazione, e solo dopo
accurati e sicuri accertaraenti

;
ma intendo ad un tempo che se ne valga-

no sempre risolutamente, quando la sicurezza dello Stato il richiegga.

Gioyera talvolta ammonire quelli che possono col loro contegno turbare

la quiete e la sicurezza pubblica ,
ed esortarli a soltrarsi ,

uiutando luo-

go, alle conseguenze della loro insania
;
ma doye persistano, e non diano

di se certe guarentige ,
le disposizioni della legge si dovranno applica-

re prudentemente ,
ma inesorabilmente. La sicurezza medesima di questi

sciagurati ne fara talvolta una necessita. L'immensa maggioranza delle

popolazioni, irritata dall'offesa permanente, che da costoro si reca alia sua

religione per 1' Italia, potrebbe in certi casi irrompere ad improvvisi tra-

scorsi, che il Governo deve con ogni cura impedire e preyenire per suo

doyere e pel decoro del paese medesimo.

5. Le raccomandazioni del Ricasoli furono come un dar di sprone a

cayallo che gia corre. Parecchi altri Vescoyi del reame di Napoli, delle

Marche, delle Romagne, di Lombardia yidero yiolato sacrilegamente i!

loro domicilio, frugate le loro carte, messa sossopra ogni cosa da fasti-

diose inquisizioni; poi furono mandati a conh'no assai lungi dalla loro

diocesi, benche nulla si fosse potuto rinvenire che desse appiglio ad ac-

cusa n'scale. Quasi ogni giorno abbiamo letto nei giornali qualche efen-

co di 10, 15, e fino a 30 parochi, religiosi, semplici sacerdoti o laici an-

che ragguardevoli per casato, che furono denunziati dal Comitato di m-

gilanza , e, senz'altro giudizio, condannati a domicilio coatlo, niun ri-

guardo avendosi alle loro infermita
,

alia eta cadente
,
alia poyerta loro

od alia loro dignita.

Le cose non erano giunte a tanto eccesso alii 16 Giugno. E tuttavia

strappavano di bocca al democratico deputato Pelletan, al cospetto del

Corpo legislatiyo francese, le seguenti parole, registrate nel Moniteur:

Vi e in questo momento una sorella primogenita della Francia nella

storia. sua sorella minorenne in liberta, la quale ha yoluto anch'essa ad-

operare quest' arma funesta delle leggi eccezionali. lo amo 1

?

Italia e fac-
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cio cordial! applausi al suo patriottismo ; e, quantunque io la irovi per-

duta in ua connubio, che smentisce il suo principio di nazionalita, desi-

dero i! trionfo della sua bandiera. Ma oggi, vedendo che senza alcun giu-

dizio vengooo arrestati, messi in carcere e mandati in bando uomini re-

trogradi, che non hanno altro delitto che quetlo di guardare addietro e

vagheggiare il passato, io allora mi sento preso da sdegno e da profonda
tristezza. Quando si commetlono tali iniquila, non imporla sotto qual Go-

yerno e quale pretesto, bisogna sempre inarchiarle d'infamia: ma quan-
do si cornmettono sotto un libero reggimento e in nome della liberta,

oh! allora viene fatto alia liberta il piu sanguinoso oltraggio; la liberta

si rende simile in certa guisa al dispotismo.

Vorrei che in questo momento la mia voce potesse arrivare al di la

delle Alpi; io direi agl'Italiani : E che? la storia non e piu un aromaestra-

mento?Non avele imparato niente nel passato di questa Francia, la qua-

Ie ha contribuito alia vostra iudipendenza ? E non ricordate che da que-
sta porta maledetta della salute pubblica e della ragione di Stato, se-

gnata a lettere di sangue nella storia, quasi tutti i delitti sono piombati
nella politica, sono uscili i tribuuali rivoluzionarii, le corti prevostali, il

terrore rosso ed il bianco
;
e che tutte le fazioni di mano in mano vmte si

sono scannate o proscribe? Ma si risponde: Non sono che vescovi e pre-

til Che vale? Aneh'essi sono citladiui, e finche non hanno commesso de-

litti, non avete diritto di far mauo bassa su loro, di strapparli dal loro

domicilio, e gettarli in fondo d' un carcere o nelle regioni loutane del-

r esilio.

Se volete dare una risposta degna di voi, rispondete colla vittoria :

niente di piu abbagliante e glorioso per un popolo che cammioa alia pu-

gna. In quanto a me, appartengo a quella democrazia liberale, che iu

ogni circostanza non ha che una parola, e che nou saprebbe far plauso in

Napoli alia politica di proscrizione, ch'essa ha condynnalo a Yarsavia.

11 sig. Pelletan dovea sapere che il raceoma ml a re la giustizia e I'os-

servanza dei principil liberaleschi ai Frammassoni trionfanti, gli e quan-

to
predicare

la discrezione al Inpo affamaio che si trova in mezzo ad

un oranco di agnelli. Anche dopo i suoi biasimi piu migliaia d'ltaliani

sono condannati a domicilio coatto
,

cioe colpili da tutli i rigori d'un

crudele esilio , ovvero stivati nelle carceri de' malandrini
,
sebbene il

Fisco non abbia potuto intenlar loro accusa veruna di fatti contro leleggi

o gli ordini presenti di Governo. Ecco a che valgono le guarentigie co-

stiluztonali ! Almeno adesso, quando pare acceriato l'asseguimeuto del

voto di Vittorio Emmanuele quanto al francare dalla dominazione au-

striaca le province venete, e cosi aver compimento I'indipendenza italia-

na, si desistesse da codeste angherie, quaulo iuutiii alirettanto inique!
6. Vero e che codesto risultato, a cui agognavano da tanii anui gli

architetti della rivoluziooe italiana
,

si dee recare a merito di vittoric

prussiaue in Alemagna, e non a forza di armi italiane; di che sono addo-
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Joratissimi il Re, il Governo di Firenze e 1'esercito. Tuttavia questo dis-

poue^asi a ritentare animosamente la prova d'espugnare i! Quadrilatero,

e nutriva sonimc speranze di riuscirvi gloriosaniente, quando la cessionc

del Veneto alia Francia fu a un punto di troncargli la via ai trionii ambi-

ti, anzi perfino alia riscossa ed alia vendetta del rovescio sofferto nella

giornata del 24 Giugno.
Recanimo nel precedente quaderno le notizie ufliciali

, pnbblicate dal

Ministro degli affari interni, sopra quella che a prima giunta si credette,

anche in Firenze, una piena scoutiua, e che poi, a poco a poco, si venne

trasOgurando in una specie di vittoria. Ora continueremo a registrare,

valendoci della Gazzetta ufficiale, quello che il Ministero stesso in Fi-

renze o 1' Aiutante del Capo di stato maggiore dal quartiere generale

pubblicarono intorno ai fatti dell'esercito.

Omettendo certe vaghe spiegazioni, pubblicate dal segretario generale

del RicasoSi, come ricevute da Guidizzolo, e che riguardano falli esposti

distesamente nel rapporto che trascriveremo del La Marmora, ii Ministe-

ro diede, alii 26 Giugno, questa curiosa notizia: Tutto fa credere che gli

eserciti belligeranti siano rimasti nelle posizioni che indicammo nell' ul-

timo bollettino. Sembra probabile che il nostro esercito ritornera sulla

difensiva , per riprendere la campagna con altro indirizzo . AI leggere
cotali novelle fu universale Fmdignazione coniro questa forma peregrina e

coutorta di accennare cose che il Ministero stesso mostrava di non saper
come cerla

,
e che lasciavano campo alle piii stravaganti interpretaziqni.

II giorno seguente, come vedesi nella Gazzetta ufficiale del 27, si parlo

piu chiaro, e furono stampati due telegrammi ricevuti allora dal quartier

generale. II primo, assai laconico ma espressivo, dicea cosi : L'esercito

si concentra su Cremona e Piacenza . II secondo era dettato dal Re
stesso in queste parole, spedite al Ricasoli: Avra ricevuto il dispaccio

che le feci fare dal quartier generale. E la pura e semplice verita. Sia

di buoo animo, come me. Questa battaglia non fu ne perduta ne guada-

gnata. Ho ordinato la concentrazione di tutte le forze per riprendere il

corso della campagna. II nemico ebbe perdite immense. Lo spirito del-

l'esercito e eccelleute: chiede di battersi .

II dispaccio accennato dal Re e quel medesimo che riferimmo nel pre-

cedente quaderno ;
ma si vede che ora se ne attenuava moltissimo 1'im-

portanza. La Gazzetta ufficiale del 28 non aggiunse altro. Alii 29 annun-

zio semplicemente quanto segue: Le nostre truppe vanno prendendo

posizione sull' Oglio. Le marce procedono con ordine grandissimo. Lo

spirito delle truppe e eccellente: la salute ottima. I dispersi rientrano di

buon animo. I corpi austriaci non hanno tentato di passare il Mincio .

Questo non bastava a chiarir nulla circa I'importanza delle perdite fattc

in morti
, feriti e prigionieri , e quanto ai danni delle artiglierie e delle

saimerie; solo dava a intendere che I'esercito non era sgominato e ve-

niasi viordinando. Tutti erano scontenti di questa forma di dare le notizie,
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Finalmente alii 30, nella Gazzetta ufficiale> comparve il primo Bollet-

tino, dato il 29 dal quartier generale di Torre Malamberti
,
in questi ter-

mini : . Nulla di nuovo oggi : le condizioni sanitarie ollime. Lo stato del-

le Divisioni, le quali ebbero maggiori perdite il 24 Giugno ,
non si po-

trebbe augurare migliore : essc reclamano il primo posto nella prossima

battaglia. L'aiutante generale PETITTI .

1 Bollettini 2. e 3. pubblicati il 1. Luglio, recavano solo che fre-

quenti paltuglie di cavalleria austriaca baltevano il paese sulla riva de-

stra del Mincio
,
ma yigilate dalla cavalleria italiana; uno squadrone del-

la quale, alii 30 Giugno, assali con gran furia e carico con la lancia in

resta tre squadroni di usseri del reggimento Wurtemberg, fugandoli

verso Goito e Rivalta, uccidendone parecchi, tra i quali un ufficiale, e

facendo non pochi prigionieri, che il di appresso, nel 4. Bollettino, si

annunzio essere in numero di quaranta.
I cavalieri italiani che si erano cosi segnalati erano i lancieri di Foggia.

Emoli di questi i lancieri d'Aosta, come narro il Bollettino 5., ebbero a

Medole uno scontro con oltre 300 cavalieri austriaci che yennero fugati

ed inseguiti ;
vennero fatti 15 prigionieri degli ussari

,
e presi piii di 20

cavalli . In un altro scontro un drappello dello stesso reggimento si az-

zuffo con 30 ussari
,

li sbaraglio ed ammazzo I' uffiziale che comandavali.

I Bollettini 6. e 7. riguardano le prodezze fatte dai Garibaldini, di

cui parleremo a parte. L'8., pubblicato quando gia sapeasi della cessio-

ne .del Yeneto a Napoleone III e del proposto armistizio , parve voler di-

re, che 1' Italia non farebbe capitale di quella cessione e continuerebbe la

guerra. Imperocche, contra tutti gli usi guerreschi, il Petitti annunziava

un assalto che cominciavasi contro il nemico, in queste parole: Cre-

dendosi conveniente di togliere agli Austriaci il vantaggio della testa di

ponte a Borgoforte sulla destra del Po
,
incominciarono oggi le operazio-

ni di attacco .

Qual fu il risultato dell'impresa, condotta dal generale Nunziante, du-

ca di Mignano? Dal quartier generale non ne fu detto nulla. Ma dispac-

ci telegran'ci da Asola si contentarono di annunziare che gli Italiani avea-

no perduto due morti ed avuto una trentina di feriti. Certo e tuttavia

che la testa di ponte rimase in potere degli Austriaci, poiche un tele-

gramma da Vienna riferi che la guarnigione, sostenuto il cannoneggia-
mento degli Italiani lino a mezzodi, si difese energicamente, ed ebbe

cinque morti e dodici feriti, ed i bollettini itaiiaiii aanunziarono, poi, che

le operazioni contro Borgoforte proseguivano regolarmente.
Tali sono i fatti d'arme avvenuti, dopo il 24 Giugno, per parte dell'eser-

cito regolare del Mincio
;
sotto la quale appellazione intendiamo designare

quella parte di esso che, sotto il comando immediate) del Re, parve fos-

se destinato ad investire il nemico per mezzo alle fortezze del Quadrila-

tero, mentre un'altra parte, sotto il comando del general Cialdini, dov

assalirlo, valicando il Po, wso Rovigo e Padova,

'
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E per maggiore intelligenza delle cose che dovremo ancora riferire ,

accenneremo'qui in
I
ua ' ra do, e sotto quali capitani, ed in qual numero

fossero collocate le truppe italiane, priraa che, la mattina del 23 Giugno, il

re Vittorio Emmanuele valicasse il Mincio.

Tutto 1' esercilo italiano, impegnato nella campagna contro Y Austria
,

era diviso in quattro Corpi ,
ciascun dei quali formavasi di almeno tre

delle scclici Divisioni ond'era coslituito. I primi tre corpi, con una Divi-

sione di riserva di cavalleria, comandata dal generale Maurizio de Son-

naz, erano posti sotto gli ordini immediati del Re; e da Piacenza e Cre-

mona marciarono al Mincio. II primo corpo, formato dalle divisioni 1%

2a
,
3
a e 3% era comandato dal generale Giovanni Durando ,

che avea

sotto i suoi ordini i generali Cerale, Pianelli, Brignone e Sirtori. II se-

condo corpo, comandato dal generale Cucchiari, comprendeva tre sole di-

visioni, cioe la 4 a
,

la G
a
e la 10a

,
condotte dai generali Nunziante di Mi-

gnano, Cosenz e Cadorna. II generale Delia Rocca reggeva il terzo cor-

po, formato dalle divisioni 7 a
,
8
a

,
9
a
e 16 a

, capitanate dai generali Bixio,

Cugia, Govone e dal principe Uraberto di Savoia.

II quarto corpo d'armata, molto piu numeroso, ailidato al Cialdini, te-

neasi verso il basso Po, sul Ferrarese, ed era costituito da cinque divi-

sioni, cioe dall' ll a
alia 15% comandate dai generali Casanova, Ricotti

,

Mezzacapo, Chiabrera e Medici. Questo esercito del Po, che dovea ope-

rare quasi da se, calcolavasi essere di circa 65,000 uomini; mentre 1'al-

tro del d/wf/ojne contava circa 125,000.

II disegno della campagna, lungamente discusso estudiato, pare omai

certo che fosse questo: mentre il Re col nerbo dei suoi 125,000 assali-

rebbe gli Austriaci sul Mincio se ivi si presentassero ,
o penetrerebbe

nel mezzo del Quadrilatero per rompere le comunicazioni tra le fortez-

ze e combattere all'uopo gli Austriaci sull'Adige, il Cialdini dovea vali-

care il Po
,
marciare su Rovigo e Padova, e poi investire Yenezia o ri-

volgersi anch'egli all'Adige per pigliare alle spalle gli Austriaci, qualora

questi vi si fossero accampali per tener testa all' esercito regio.

11 fatto ando per tutt'altra raaniera. 11 Cialdini incontro gravi difficol-

ta nel gittare i ponti; e solo alii 24 pote da Mesola far passare e spinge-
re verso Adria una brigata di fanteria, con due battaglioni di bersaglie-
ri e poca artiglieria. 11 che, per telegrammi di Vienna, pare che avvc-

nisse senza valida resistenza da parte degli Austriaci, che ritiraronsi

verso Rovigo. Ma appunto in quel giorno 1'esercito regio fu respinto dal-

1' imperiale nelle sue mosse verso Villafranca, Custoza e Castelnuovo tra

Peschiera e Yerona. E percio il Cialdini, avvisato dell' infausto succes-

so, dovette prontamente far ripassare il Po a quella poca sua truppa che

Tavea gia valicato, e ripigliare le sue posizioni, aspettando gli ordini del

Quartier generale pel nitovo disegno di campagna.
7. In qual maniera fosse preparato e condotto 1'assalto recato dall'e-

sercito regio al di la del Mincio, e quali fossero i risultati della battaglia
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del 24, si narra nel seguente rapporlo del generate La Marmora, capo di

stato maggiore.
A. S. E. il Ministro della Guerra. Rapporto sommario sulla yior-

nata del 24 Giugno 1866.

Dal Quariier generate di S. Lorenzo dei Picenardi, 30 Giugno 1866.

<c Benche non siano ancora pervenute al Comando supremo dell'arma-

ta tutte le relazioni particoiareggiate dei comandanti dei varii corpi, che

parteciparono alle operazioni militari dei giorni 23 e 24 Giugno, si puo
non ostante, dalle prime informazioni che si hanno, riferire sin d' ora

sommariamente come le accennate operazioni furono condotte.

L'aprirsi delle ostilita era stato denunziato per la mattina del 23 Giu-

gno. Fino dai giorni precedenti la parte dell'esercito, riunita sotto gli or-

dini diretti del Re, cioe il 1, 2 e 3 corpo d' armata e la divisione ca-

valleria di linea, era stata spinta all'estrema frontiera; ed i quartieri ge-

nerali erano rispettivamente per il primo corpo a Cavriana, per il secon-

do a Castellucchio, per il terzo a Gazzoldo, per la divisione di cavalleria

a Medole. II quartier generate principale in Canneto. Nella notte del 22

al 23 questo si porto a Cerlungo e S. M. in persona a Goito, dopo aver

dato gli ordini per il passaggio generale della frontiera alle 7 antimeri-

diane del 23.

Questo passaggio si compie simultaneamente in varii punli.

II 1 corpo passo il Mincio a Monzaubano, a Borghelto ed ai Molini di

Yolta con tre divisioni (Cerale, Sirtori e Brignone); la divisione (Pianell)

resto sulla destra del Mincio per osservare Peschiera.

II 3 corpo passo pure il Mincio a Goito sotto gli oechi di S. M., e

ando ad occupare con due divisioni (Bixio e priucipe Umberio) Belvede-

re e Roverbella in prima linea, e con altre due (Govone e Cugia) Pozzo-

lo e Yillabona in seconda. La cavalleria di linea passo pure a Goito in

testa del 3 corpo, e spiuse ardite esplorazioni sulla strada di Verona. Oc-

cupo momentaneamente Villafranca; a Mozzecane distrusse la ferrovia, e

taglio il telegrafo tra Verona eMantova.

II 2 corpo non passo il Mincio, ma con tre brigate (due delia divisio-

ne Cosenz e una della divisione Mignano) varco la frontiera alle Grazie

per occupare le linee di Curtatone e Montanara ,
e cingere il Serraglio.

Le altre due (Angioletti e Longoni) non mossero dai dintorni di Castel-

luchio ed erano destinate 1'indomani mattina ad appoggiare, passando il

Mincio a Goito, il movimento generale in avanti. L'altra brigata delia

divisione Mignano era distaccata di la dai Po per un'altra operazione.

Questa entrata sul territorio occupato dai nemico si effettuo su tutti

i punti senza resistenza e quasi senz' incontro. Solo la divisione cavalle-

ria di linea trovo, lungo i molti stradali che dai Mincio irraggiano nella

pianura Veronese, deboli pattuglie su cui fece alcuni prigionieri.

L'assenza completa di forze nemiche nella pianura avanti Verona era

una conferma dell' insieme delle nostre informazioni ;
le quali portavano
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che ii concentramento principale delle truppe austriaches'era fatto dietro

1'Adige, e che esse rinunziavano a difeodere il territorio compreso tra

questo fiume ed il Mincio. Quiudi il comando supremo dell'armata ven-

ne nel concetto di gettarsi ardilamente tra ie piazze forti di Verona, Pes-

chiera e Manlova, separare 1'una dall'altra, e prendere una forte posizio-

ne tra la pianuradi Villafranca ed il gruppo di colline tra Yaleggio, Soni-

macanipagna e Castelnuovo, la quale favoiisse lo svolginienlo successive

delle operazioni che si avevano in mira.

Furono in conseguenza emanati gli ordini perche Tindomani 24, il

1 corpo, lasciando la divisione Plane!! sulla destra del Mincio contro

Peschiera, si portasse con il suo quartier generate a Castel nuovo, osser-

vasse Peschiera e Pastrengo e guernisse le alture che si estendono tra

Sona e Santa Giustina. II 3 corpo doveva prolungare questa Ijnea al

sud da Sommacampagna a Villafranca, e la divisione di cavalleria ap-

poggiarne la destra a Quaderni e Mozzecane. II 2 corpo doveva lasciare

le tre brigate sotto Mantova e con le divisioni Angioletti e Longoni ap-

poggiare a sinistra, passare il Mincio a Goito e occupare Goito stesso,

Marmirolo e Roverbella, come riserva generale del movimento in avanti

degli altri due corpi e complement contro Mantova della occupazione
offensiva divisata. II quartier generale principale doveva stabilirsi nella

posizione centrale di Valeggio.

a I ponti siabili sul Mincio di Monzambano, Borghetto e Goito, quello

gettato il 23 ai Molini di Volta, e un allro che doveva gettarsi il 24 a

Torre di Goito, dovevano essere assicurati con teste di ponte.
<c Ma quesla marcia in avanti che sembrava dover condurre ad una

semplice occupazione di posizioni, si cambio, poco dopo il suo principio,

in un serio combattimento su tutta la linea frontale delle nostre colonne.

a Nel pomeriggio del 23, e nella nolle successiva, potenti masse nemi-

che lasciarono le posizioni che tenevano lungo 1' Adige, a Paslrengo, a

Chievo e nel campo trincerato di Verona; e con una marcia obliqua

yerso S. 0. si disposero a contrastarci 1' indomani Y occupazione che si

aveva in progetto. La quasi totalita di queste masse occupo le forti posi-

zioni delle allure tra Oliosi e Sommacampagna, mentre masse imponenti
di cavalleria prolnngavano e sostenevano questo movimento marciando

su Villafranca. Dimodochele teste delle nostre colonne, che camminava-

DO in senso inverse, si trovarono dappertutto e quasi simultaneamente, c

nella pianura e sulla collina, arrestate da una energica resistenza, che

non tardo a trasformarsi in offensiva.

Fu primo ad entrare in azione il 3 corpo. Questo marciava con le

tre divisioni Principe Umberto, Bixio e Cugia (da destra a sinistra) al di

la di Villafranca, per eseguire 1'operazione affidatagli ,
cioe di occupare

la linea Villafranca-Sommacampagna; aveva in riserva la divisione Go-

yone. Poco al di la di Villafranca le divisioni Principe Umberto e Bixio

si trovarono in presenza della cavalleria nemica che le atlacco vivamen-
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le e ripetute volte; ma per la tenace resistenza di queste divisioni, e per
le buone disposizioni date dai valorosi loro capi, esse mantennero tutta la

giornata la posizione innanzi Yillafranca. La divisione del Principe fu

anche momentaneamente obbligata a formarsi in quadrati, e dentro uno
di quelli del 49 reggimento 1' erede della Casa di Savoia die' splendide

prove di quel valore, che e retaggio secolare della sua famiglia.
La cavalleria di questo corpo d'armata, e singolarmente il reggimento

cavalleggeri d'Alessandria, sostenne con vigorose cariche le posizioni di-

fensive delle due divisioni. La cavalleria nemica ebbe gravi perdite, e i

suoi sforzi furono sempre paralizzati.

Ma le cose non procedevano ugualmente propizie sulle allure. Le di-

visioni Cerale e Sirtori, mosse dalle loro posizioni di Monzambano e Va-

leggio, jmpegnate che furono nelle strade slrette e tortuose cbe doveva-

110 seguire per raggiungere la loro destinazione di Castelnuovo e Sona,
si trovarono di fronte a formidabili posizioni, occupate da potenti linee di

truppe e da numerosa artiglieria. Esse presero posizione dal canto loro

sulle alture lateral! , tenendo una linea che passerebbe per le alture di

Montevento e di santa Lucia del Tione (da non confondersi con santa Lu-

cia di Verona).

La divisione Brignone, che da Yaleggio aveva incontrati minori o-

stacoli di marcia, raggiunse senza resistenza Custoza
;
ma trovo occupa-

le le opposte alture della Berettara. S' impegno tra le due linee un vivis-

simo cannoneggiamento, nel quale il nemico aveva pur troppo il varitag-

gio del numero e della posizione. La nostra offensiva fu arrestata
;

il ne-

mico la prese egli stesso
;
e nella difesa per parte nostra di quelle posi-

zioni evenlualniente occupate sta il nodo del fiero combattimento di quel-

la giornata.

Non mi e possibile per ora entrare nei particolari delle varie fasi di

quel combattimento. La lotta fu lunga ed onorevole per le nostre armi;

ma il sopraggiungere continuo di rinforzi nemici, le masse crescenti di

artiglieria di cui si cuoprivano le alture da esso occupate, e piu di tutto

la stanchezza delle truppe, che dal mattino marciavano o combattevano

sotto un sole ardente, volsero le cose in nostro sfavore
;
e solo dopo gra-

vi perdite le divisioni Cerale e Brignone dapprima ,
e poi la divisione

Sirtori, rimasta scoperta ai fianchi
,
dovetlero ripiegare la l

a
e la 3

a
in

Valeggio, la 2a
sui Molini di Yolta.

La ritirala si effettuo senza disordine, contribuendovi essenzialmen-

te le opportune disposizioni prese dai generali Durando e Pianell.

II generate Pianell, che era rimasto colla sua divisione sulla destra

del Mincio contro Peschiera, avvertita la piega sfavorevole del combat-

timento in cui era impegnata la divisione Cerale, per propria iniziativa

fece passare il Mincio ad una sua brigata con quattro pezzi, e giunse in

tempo ad arrestare la marcia di colonne nemiche, che intendevano girar-
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sinistra. Lc respinse e fece vane centinaia di prigionieri. II gene-

rale Durando, che aveva formato preliminarmente una riserva di corpo

d'armata, con quattro battaglioni di bersaglieri , quattro batterie e la

brigata di cavalleria del corpo di arrnata, la porto come appoggio sul-

le allure dinanzi e al N. di Yaleggio; e, coperto della salda e pertinace

resistenza opposta daquesta riserva, pole operarsi il passaggio del Min-

cio senz'essere incalzati.

II 1. corpo d' armata fece numerose perdite. Le ferite del generale

Durando, quella del comandante del corpo, dei due coraandanti di bri-

gata della divisione Brignone, Principe Amadeo e Gozzani
,
del genera-

le Gerale comandante la prima divisione, e la morte del generale Yilla-

rey, uno dei suoi comandanti di brigata, ebbero gravi conseguenze, ca-

giouando difetto di unita nel comando.

S. M. il Re presenzio questo combattimento tenendosi fra Custoza e

Villafranca; e solo dopo la ritirata della divisione Brignone, vedendolo

Uoppo compromesso, a stento potei indurlo a portarsi a Valeggio e ri-

passare il Mincio.

lo mi trovava fin dalle prime ore del mattino tra Yaleggio e Yilla-

franca, all'altezza di Torre Gherla, onde sorvegliare V insieme del movi-

mcnto in quella posizione intermediaria tra le colline e la pianura. Feci

preudere posizione alia divisione Brignone sulle allure di Cusloza
,
e di

la vidi impegnarsi il combaltimento innanzi Yillafranca ;
ma il terreno

coperto mi impedi di farmi un' idea complessiva delle cose , per cui mi

spinsi verso il villaggio, ove mi accertai che le cose volgevano a noi fa-

vorevoli. Allora tornai rapidamente indietro, raggiunsi la divisione Bri-

gnone a Cusloza, con animo di spingerla fino a Sommacampagna ;
ma

vidi le allure della Berettara gia occupale, e tra le noslre posizioni e le

nemiche prima impegnarsi, poi piegare in nostro danno 1'azione sopra de-

scriila, perche la divisione Brignone, non ostante 1'energica sua resisten-

za, fu costretta a lasciare la posizione di Cusloza.

Persuaso da una parle che in pianura le cose andavano bene, e dal-

Faltra che la somma della giornala si decideva sulle allure, mandai a dire

al generale della Rocca, comandante il 3 corpo d'armata, di tener fermo

dinanzi Yillafranca ove aveva poco da temere e di spedire il piii che po-
tesse soccorsi verso Custoza

,
e mi recai a Goito per assicurare quella

posizione, e per disporre, a sostegno delle truppe che si riliravano, quelle

del 2 corpo che dovevano esservi giunte.

Arrivato a Goito mandai un uffiziale del mio stato maggiore a Yaleg-

gio, onde quel punto fosse tennto il piu possibile , e in caso estremo , le

truppe del 1 corpo si rannodassero a Yolta
;
e inviai un allro uffiziale a

Villafranca presso il generale Della Rocca per conoscere quale successo

avesse avuto il contrattacco di Custoza
,
da lui operato sulla dritta del

1 corpo.
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Alle 5 delia sera il Delia Rocca si manteneva ancora nella posizio-
ne avanli Villafranca, colle division! Bixio e Principe Umberto, e aveva

spiccato all' assalto di Custoza e del Monte Torre le due division! GOTO-
ne e Cugia.

L' attacco era stato brillantissimo e coronato di pieno successo. Le

posizioni furono ritolte al nemico. Ma lo sguernirsi della sinistra per cau-

sa della ritirata della divisione Sirtori, e J'ingrossare del nemico, non ci

perraisero di conservarle e di trarre yantaggio da questo importanle
successo.

Le due divisioni dovettero ritirarsi dalle allure conquistate, e quin-
di non fu piii possihile raantenere neanche la posizione di Villafranca.

La ritirata generale si compie dalle division! Govone e Cugia su Ya-

leggio, e da quelle Principe Umberto e Bixio su Goito. Fecero retro-

guardia, in buoaissimo ordine, la divisione Bixio e la cavalleria di linea.

Nella notte anche il 3 corpo con tutto il suo materiale pote ripassa-

re il Mincio
,
meta a Yaleggio, raeta a Goito

,
e prendere posizione tra

Goito e Cerlungo.
II 1 corpo si riordino a Yolta.

Le posizioni dell' armata per 1' indomani
, 25, furono: il 1 corpo a

Yolta e Cavriana; il 2 a Goito, meno le tre brigate cbe restarono

sotto Mantova
;

il 3 e la cavalleria di linea a Cerlungo. II nemico non

ci molesto, ne pur si mostro di qua del Mincio. Cio proya le perdite da

lui fatte ed il disordine in cui rimase.

Non essendo riusciti nel tentative di stabilirci tra il Mincio e 1' Adi-

ge per separare le fortezze 1'una dall'altra, le posizioni occupate dall' e-

sercito nel di 25 divenivano troppo avanzate e senza scopo. Percio il

26 fu ordinato un movimento di concentrazione dietro 1' Oglio ;
il che si e

compiuto col massimo ordine.

La nostra cavalleria guarda un larga zona di terreno sulla nostra

fronte. Escursioni di cavalleria nemica infestano di tempo in tempo il

territorio abbandonato.

Non posso ancora con precisione indicare le nostre perdite nella gior-

nata del 24. Ma son lieto di attestare, che lo spirito dell' esercito e olti-

mo ed attende con impazienza il giorno di nuovi combattimenti.

Abbiamo fatti al nemico circa 1,500 prigionieri. Dalle notizie raccol-

te dalle loro risposte, dai contrassegni dei reggimenti ai quali apparten-

gono e da altri indirizzi, risulta in modo non dubbio che avemmo a fron-

te, nella giornata campale del 24, il 5, 7 e 9 corpi d'armata austriaci,

piu una divisione di riserva e due brigate di cavalleria. Le forze nemi-

che impegnate furono adunque di circa 80,000 uornini. // generate d'ar-

mata ALFONSO LA MARMORA.

I nostri lettori, confrontando la narrazione del La Marmora con que

la che a suo luogo reciteremo dell' arciduca Alberto, comandante supn



CONTEMPORANEA 239

mo degli Austriaci, vedramio die questo era ben informato, o seppe in-

dovnire con raolta precisione il disegno di assalto degli Italian!
; e, co-

me ne lodo altanicntc la bravura, cosi seppe gagliardamente resistere e

vine ere.

In un supplemento al n. 185 dell'8 Luglio, la Gazzella ufficiale pub-

blico poi {'elenco nominativo delle perdite di ufficiali, fa tie nella giornata

del 24 Giugno ,
ed il ricpilogo numerico delle perdite de'sott' ufticiali e

sold'ti.

Gli ufficiali, posti fuor di combattimento, furono 355
;
dei quali 69 mor-"

ti, 203 feriti. 63 prigionieri ,
e 20 mancanti. Ma il foglio ulticiale del 9

Lugl'O pubblico alcune rettificazioni ,
onde risulta che alcuni , creduti

mancanti, son prigionieri ;
altri

, riputati solo prigionieri, sono anche

f'criti
;
e qualcuoo ,

inscritto tra i morti
,
c soltanto ferito o prigioniero.

Quanto ai sottufficiali e soldati, la perdita totale fu di 7812 uomini;

dei quali 651 morti, 2909 feriti, e 4252 tra prigionieri o mancanti, di

cui s'ignora la sorte. II 1. corpo, che fu il piu maltrattato, ebbe 369

morti, 1759 feriti
,
2853 tra prigionieri e mancanti

;
e cosi perdette 4981

uomini. 11 2. corpo, che appena puo dirsi aver combattuto, ebbe due

soli s&Jdati feriti
,
e 9 mancanti. II 3. corpo ebbe 281 morti

,
1135 feri-

ti, 1352 prigionieri o mancanti. La divisione di cavalleria di riserva per-

dette un solo soldato morto
,
13 feriti e 38 prigionieri. Dei mancanti,

noa pochi caddero per inanizione, consumati dalla sele e dall' inedia, o

sfolgorati dal sole nei fossi e nei campi.
8. Molto meno splendidi furono i fatti de' garibaldini, che formavano

come Tcstrema ala sinistra dell'esercito regio, ed erano destinati ad in-

vadere il Tirolo. II grosso di questi prodi, che formavano cinque Reggi-

menti, oltre a due battaglioni di loro proprii bersaglieri e d'uno squadro-
ne di guide, era raccolto nelle circos.tanze di Brescia, Lonato, Desenzano

e stendeasi per le rive del lago di Garda fino a Salo.

La prima loro impresa fu tentata allo sbocco, che dal lago d'Idro, tra

Ponte Caffaro e Lodrone, mette per Darzo a Storo. Sulle prime respin-
sero il piccolo drappello austriaco che loro fece contrasto

, poi dovettero

ritirarsi , senza gravi perdite dall'una o dall'altra parte. Gii Austriaci

rioccuparono le posture che aveano abbandonate, ma con maggiori forze,

suile alture di Monte Suello, presso Bagolino. Gio spiacque molto al Ga-

ribaldi, che con buon nerbo de' suoi migliori campioni si mosse alii 2

per isloggiare da quelle posizioni gli Austriaci. Alii 3 ebbe luogo il com-

battimento, che torno infausto ai garibaldini. Infatti il 6. Bollettino uffi-

ciale dal quartiere generale riferi: Gli Austriaci, favoriti dal tcrreno,

opposero una tenace resistenza. I volontarii combatterono con grande
ardore, ma non riescirono a superare le formidabili posizioni del nemi-
co... I volontarii ritornarono in buon ordine nelle primitive posizioni. Le

perdite sono sensibili, specialmente in tiffiziali. Garibaldi riporto una

leggera ferita alia coscia .
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l)a altri ragguagli men discreti si sa, die in questo combattimento i

garibaldini perdettero
oltrea 300 uomini, 90 dei quali rimasero ivi mor-

ti, e gli altri feriti. La ferita del Garibaldi fu superficial, come quella
del principe Amedeo, che egia guarito e tomato al campo. Ma i garibal-
dini pare cbe da questo fatto concepissero qualche idea della difficoka

dell'impresa a cui si accingono. II Diritto del 9 Luglio trascrisse dalla

Cronaca (jlrigia una corrispondenza, in cui si leggono,tra molte altrc

cose sconfortanti, le parole seguenti: Ti scrivo colla costernazione r.el-

1'animo. La strada che ho
faltp

or ora, tornando dal campo di baUaglin,
era tulta piena di rnorti e di feriti.... Della mia compagnia morirono
dai 15 ai 20 per squadra. La cattivissima organizzazione ne e stala Vi

causa. Si direbbe che tulti quanti abbiamo perduta la testa... C'e stato

im momento in cui ci scannammo fra di noi... Avevamo marciato tut to

il giorno prima di arrivare dinanzi al nemico. Ci hannp messi sotto la

mitraglia stanchi da 20 miglia di strada in salita. Ah io credevp die i

nostri Capi non fossero cosi ignoranti ! Io non credevo di essere diventa-

to carne da macellp! Prevedp cose disastrose, se non si muta sistema !

Nello stesso foglio del Diritto un
altrp corrispondentc si lagna di gra-

vi disordini in qualche Reggimento di volontarii, perche questi sono

lasciali fin cinque giorni senza ricevere I'ordinario, e son costretti a

cercarsi il ^itto come ppssono!
Dopo questo scontro i garibaldini ripararono a Rpcca d'Anfo. Ma sic-

come gli Austriaci, fidando forse neH'intervento di Napoleone III dopo
fatta a lui la cessione del Veneto, abbandonarono la difesa di quel passo
a Ponle Caffaro, i volontarii furono subito mandati ad occuparli, e que-
sto riusci loro trionfalmente, non trovando opposizione di sorta. Ma al-

ii 10 gli Austriaci tornaronp alia riscossa, e s'impegno tra essi ed i vo-

lonlarii, comandati dal Garibaldi stesso, che assisteva in vettura, un TI-

TO combatlimento
;
dove pare che i garibaldini ,

in numero assai preva-
lente, abbiano respinto il nemico fino ai di la di Darzo, ed occupata tal

posizione.
Gli Austriaci erano pure scesi dallo Stelvio fin presso a Bormio, e

nella Yal Camonica
finp

a Ponte di Legnp, d'pnde calarono verso Edolo

fino a Vezza
;
e quivi imbattutisine' garibaldini, li

trattaronp
allo stesso

modo che gli altri a Monte Suello, sicche ivi i volontarii lasciarono

un 150 dei loro, e dovettero dare volta addietro. Ma poi, pel motivo te-

ste accennato, gli Austriaci ripassarono le giogaie de' monti; ed i gari-

Laldini ripigliarono le abbandonate posizioni.
9. La sola armata di mare non ebbe in questo frattempo alcuna oppor-

tunita di dar saggio del suo valore. Partita la sera del 21 Giugno da

Taranto alia volta di Ancona
, navigo molto adagio ,

stando sempre al!a

vedetta, perche aspettavasi d'essere assalila durante la marcia, cosa per
se pericolosa, daH'armata austriaca uscita da Pola. La sera del hmedi &5

giunse ad Ancona, e la mattina del 27 all'albeggiare era chiamata all'ar-

mi da un colpo di cannone. L' armata austriaca composta di 16 navi
,

cinque delle quali corazzate, stava a vista del porto. Un avoiso italiano

molto yeloce,
1' Esploratore, fu mandate fuora come vedetta, e si spinse

fino a tiro di cannone presso le navi nemiche, una delle quali Io saluto

con qualche palla di cannone, si che quello torno addietro, per dar conto

al
Persanp delle forze nemiche. La squadra italiana disponevasi ad usci-

re contro il nemico
;
ma questo, aspettato un due o tre ore, ben sapendo
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di non poter accettare la battaglia contro forze Ire o
quattrp

volte mag-

giori, si ritiro celeremente, e le poche navi italiane, che gia si muovea-

no fuori del porto d'Ancona, tornarono al poslo lorp.
II Diritto del 9 Lu-

glio si lagna perche non si facesse qualche cosa di meglio, e mostra di

credere che cio avvenisse perche le navi erano quasi sfornile di carbo-

ne, di acqua e d'altro, e ne muove acerbo rimprovero a cui spetta.

10. Ma tutti avranno campo e tempo di gareggiare in alti di valore,

non raeno 1'esercito regolare che quello della demoerazia garibaldesca ,

per poter recare a proprio merito le conquiste del Yeneto. Imperocche,
sebbenc una nota del Moniteur parigino, che riferiremo a

sup luogo, tra

le cose di Francis, annunziasse cedute quelle province dall' imperatore
Francesco Giuseppe a Napoleone III, ed avviate le pratiche per un ar-

mistizio, tultavia le ostilita non furono sospese. I diarii tutti della parte
rivoluzionaria furono indegnati, e proruppero in diatribe furibonde, giu-
dicando che questo fosse un nuovo insulto dell'Austria all'Italia, per non

dire il vero molivo del loro sdegno ;
cioe la paura che Napoleone III

,

acceltando quel dono,. e regalandone alia sua
yolta

1' Italia, p esigesse

compensi, o ponesse condizioni ppco favorevoli alle aspirazioni nazionali

per 1'assolula indipendenza ed unita di tulta la terra italiana.

Trapassando le smanipse filippiche dei mazziniani, eriassumendo solo

le ragioni allegate nei diarii del Governo, perche si debba rifiutare Tar-

mistizio e il donp, leriduciamo ai capi seguenti: 1. Non puo 1'esercito

e la nazione italiana restare sotto il peso dalla sconfitta, toccata il 24

Giugno ,
senza averla priraa vendicata con isplcndida vitloria

;
2. Non

puo fltatia sottostare oWonta d'una limosina, come il Diritlo qnalificava
la cessione del Yeneto; 3. Non deve

('Italia esporsi a pericolo di posse-
dere quelle sue province solo per grazioso dono dalla Francia ,

riceven-

dole come UQ feudo imperiale, che renderebbe piu grave il giogo gia ac-

cettato coll'accettare il feudo della Lombardia; 4. Non puo 1' Italia ac-

cellar ora quel che rifiuto due mesi addietro
,

assai prima della guerra ,

quando 1'xVustria offri, sollo eerie condizioni, la cessione del Veneto, e le

fu risposlo che era troppo tardi
;
5. Non pup 1'Ilalia Iradire la Prussia

,

a cui s'e vincolata in alleanza offensiva e difensiva, finche amendue le

Potenze abbiano ottenuto appieno lo scope della guerra ;
6. Non puo

1' Italia accettare dalla francia un dono che ha colore d' intervento, e che
trae seco il pericolo di dover dare compensi o romperla con una grande
Potenza.

Tulle queste ragioni paiono essere fondate in qualche cosa di verp ,

ecceltp
la prima. Se veramente

,
come disse quella compelente autorita

che e il re Vittorio Emmanuele
,

la battaglia del 24 Giugno non fu ne

perduta ne guadagnata, dov'e 1'onla della sconfitta da vendicare? Se,
come bandi il Sirlori alle truppe della sua divisione ,

i soldali ilaliani

tornarono viltoriosi del campo di baitaglia di Yillafranca ,
non sussiste *

jninlo la vergogna della disfatta. Pur ieri i giornali tulti italiani magni-
iicarono la prodezza dell' esercito e la gloria conquistata in quel fatto

d' armi
,
che diceano aver fruttalo quanto un Irionfo. E come dunquc

ora si allega che non si puo acceltare 1'armislizio, anzi neppure la pos-
sessione delle province venete, se prima non siasi cancellato il

disonpre
della rolta di Custoza? Noi non intendiamo queste alternative dia-
icttiche !

Serie VJ, wl. Vll, fasc. 392. 16 14 Luglio 1860.
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Fatto sta che il Re, ebbe per telegrafo, alii 3 Luglio ,
1' invito d

poleonelll per contentarsi d'un armistizio, attesa la cessione del Veneto,
i'atta dall' Imperatore d' Austria a quello di Francia

,
di cui accettava la

mediazione per un tratiato di pace. Yittorio Emmanuele rispose subito

che dovrebbe consullare i suoi Ministri. E quesli alia lor volta risposero
che bisognava prinia intendersela con la Prussia, verso cui non poteasi
violare la fede data; e che intanto si continuerebbero le ostilita. Tele-

grammi fiorentini ci-recarono, alii 10 Luglio, che la Prussia inculco al

Gabioetto italiaoo I'osservanza dei patii slipulati, ed il riliuto deli'accet-

tazioue del Veneio, che trarrebhe seco 1'abbandono dellaalleanzaprus-
siana

, onde la Prussia sarebbe esposta a sostener sola ditto lo sf'orzo de-

gli eserciti austriaci
;
e che percio anche 1'Italia rifiuto I'armistizio; il

che equivale a voler il Veneto per guerra. Ed in fatti
,

il di 8 Luglio,
il Cialdini passo il Po con 1'esercito

; e, senza incontrare alcuoa resisten-

za, entro alii 10 in Royigo , abbandonata dagli Austriaci dopo averne
sfasciate le fortiticazioni, e bruciato il ponte sull'Adige.

II.

COSE STRA.N1ERE.

FRANCIA 1. L'lmperatrice vlsita in Amiens i malati di eholcra-morbui -
2. Idee del principe Napoleone circa la politica imperiale verso ('Austria

ed il cattolicismo 3. Dichiarazioni officiose del Constirutionnel circa la

neutralita dell' Imperatore 4. Nota del Moniteur sopra la cessione delta

Venezia alia Francia.

t. II cholera-morbus, die fmora non diede sentore di se in Italia, e che

colpi pochissime persone in Egitto dove meno tanta strage I' anno pas-
sato, non cesso di serpeggiare, tulto I' in-verno, qua e cola in Francia,
massime in Bretagna ed in Normandia. Sullo scorcio del Giugno comincio
ad iutierire in Amiens; dove, nei primi giorni del Luglio mprivano le ses-

santa, settanta e fin oltre ad ottanta viltime al giorno. Un Ministro deiritn-

peratpre ando di persona ad assicurarsi che fossero tolti tutti i prowedi-
menti piu idonei a mitigare la fierezza dell'epidemia. Alii 4 Luglio Van-
do la stessa Imperatrice, quasi all' improvviso, per visitare gli spedali e

rccare soccorsi ai malati poveri. S. M. visito 1'Ospedale, i ricoveri di

carita, e I'ospizio delle Sorellede poveri. E valse mplto
a rincorare que-

gli afflitli, non pure la generosita dei sussidii profusi in gran copia, ma
il maschio coraggio con cui I' Imperatrice, accostandosi ad ogni letto, ac-

cogliendo le preghiere di ciascun malato, tergendone di sua mano i su-

dori raortali, diede esempio di quella inlrepidezza con cui si debbono
assistere quegli infelici. Trovati alcuni bambini, rimasli orfani della madrc
e del padre spirati poco prima, li adotto. Tutta Amiens diede le piu fer-

vide manifestazioni di gratitudine all' augusta Siguora, che cosi voile

mostrarsi anche madre.

2. Nelle presenti congiunture, quando lutta Europa sembra sbalordita

per la risoluzione presa dall' Imperatore d'Austria di cedere le province
venete alia Francia, mettendole senza riserve a Jibera disposizipne

di

?\apoleone III, e tutti cercano di divinare quel che debba conseguitarne
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per 1'ordinc europeo e per I' indirizzo
politico

della Francia stessa, dee

giovare il non trasandare alcuoo dei tatti, die possono gettare qualche
luce sopra tale obbietto. Or ecco uno di questi fatti, che levo gran rumo-

re, fu narrato e comentato da raolti giornali npslrani e stranieri ,
senza

che da veruno fosse revocata in dubbio la verila della cosa per se gra-

Tissima. Noi ne ricaviamo la sostanza esatta dal Journal cle Bruxelles

del 29 e del 30 del passato Giugno, a cui fu scritto da chi febbe di boc-

ca d' unp dei testimonii present), personaggio autorevolissimo.

Nel giorno di Sabalo 23 Giugno il sig. E. De Giranlin, compilatore c

direttore della Liberte, otfri un banchetto al principe Napoleone, genero
di Vittorio Emmanuele; e per fargli cosa grata riuni inlorno a lui tulti i

piii caldi fautori dell'alleanza prusso-italiana, ma eziandio alcuni dei par-

tigiani dell' Austria. V erano pertanto, oltre il Nigra rappreseniante ita-

liano, e priraeggiavano il Gueroult, 1'Havin, il Vimercati ed altri co-

tali; e come per far raeglio spiccare, col contrasto dell'pmbra, quelle hi-

cide stelle, anche i La Gueronniere e 1'Olivier, i quali inchinano piut-
tosto alia concprdia tra I'Austria e la Francia. Questi ampiamenle dimo-

strarpno la tesi delle convenienze e dei vantaggi di tal concordia. Ma ii

principe Napoleone non si tenne alle rnosse, e con un ardentissimo di-

scorso ne ribatte Targomentazione. Ecco il sunto precise della sua dice-

ria, quale si legge nel Journal de Bruxelles del 30 Giugno.
Quello che consigliano i signori Olivier e La Gueronniere e la poli-

tica antica e tradizionale, troppo raaneggiata da due anni in qua. Egli c

d'uopo spingere piu alto e piu lungi lo sguardo. L' Impero e il tnoufo
della deniocrazia moderna, della rivoluzione che e stata arrestata da 1 j

anni di ristorazione e da 18 anni di liberalismo parlamentare, ma che

erompe e supera tulti questi argini impotenti. Troppa prudenza fin qui
si e usata, troppa esitazione Fin da un anno ei sarebbe cpnvenuto

che
ci fossimo stretti alia Prussia e all' Italia. L' ora e venuta, in cui la bau-
diera della rivoluzione, che e quella dell' Impero, debb' essere larga-
mente spiegata.

Qual e il programma di questa rivoluzione? Egli e anzitutto,la lotta

impegoata contro il Cattolicismo, lotta che bisogna proseguire. E la co-

stituzione delle grandi unita, sulle rovine degli Stati fittizii e dei Trattati

che sono base di quegli Stali. E la democrazia trionfante, fondata sul suf-

fragio universale, ma che ha bisogno nel corsp di un secolo di essere di-

retta dalle forti mani dei Cesari. E ,'a Francia imperiale che giganteggia
sopra questa situazione imperiale. E la guerra, una lunga guerra, come
condizione e strumenlo di questa politica.

Ecco il programma e la bandiera. Ora il primo ostacolo a vincere e
I'Austria. L'Austria e I'appoggio il piii potente del Cattolicismo nel mon-
do. Essa rappresenta la forma federativa opposta al principio delle nazio-
nalita unitarie. Essa vuole fare trionfare a Vienna, a Pesth, a Francfort
le istituzioni liberali e parlamentari coritrarie alia democrazia; e 1' ultimo
baluardo del Cattolicismo. Egli e adunque d' uopo di abbatterlo, cancel-
lame le vestigia. L' opera fu cominciata nel 1859, essa debb' essere ora
condotta a termine.

La Francia imperiale deve adunque rimanere nemica dell' Austria.
Essa deve essere 1'amica e il sostegno della Prussia, la patria del gran
Lutero. Essa deve sostenere 1' Italia, che presentemente e il centre della



CRONACA

rivoluzione del mondo, e che ha la missione di abbaltere il Caltolicismo
a Roma, come la Prussia ha la missione di ahbatterlo a Vienna. Noi dob-
biamo essere gli alleati della Prussia e dell' Italia, e le nostre arrnate sa-

ranno impegnate nella lotta, prima che scadano i due mesi.

3. Per quanto sia grande 1'intimita del principe Napoleone coll'augusto
stio Cugino, yuol credersi ad ogni costo che in questa circostanza 1' ora-

tore di Aiaccio esprimesse idee sommamente diverse da quelle che ma-
tura e professa Napoleone III. Difatto, mentre quello bandisce guerra a
lutt' oltranza contro 1' Austria e contro il

Cattplicismo, 1'Imperatore sem-
bra vicino a stringere nuovi legami d'amicizia, se non di alleanza poli-

lica, con 1' Austria, e difende ia Roma quel centre e fondamento dell'imita

cattolica, che e la Sedia apostolica e 1'autorita sovrana del Vicario di Ge-
su Cristo. Del resto abbiamo tin argomento palpabile della discrepanza
di opinioni, in tale argomento, fra i due augusti Cugini. Imperocche il

Constitutionnel del 3 Luglio, che certo non ignorava il programma ban-
dito dal principe Napoleone, usci fupra

con un articolo
sottp

la firma au-

toreyole del Boniface, spiegando 1'intimo concetto e 1'indirizzo politico

dell'imperatore Napoleone nel presente conflitto fra la rivoluzione da
una parte, scatenata ed armata di tutte le forze della Prussia e dell' Italia ;

e I' Austria ed il Cattolicismo dall'altra. Questo articolo, annunziato dal

telegrafo, diede origine a polemiche e discussion! molto accese, ed e del

tenore seguente.

L'opinione pubblica, che sembrava commossa e turbata quando la

guerra era imminence ,
si mostra piu pacata e piu confidence ora che la

guerra, impegnata in Germania ed in Italia, ci invia d'pra in ora le no-

tizie di terribili combattimenti. E questo un sintomo felice; esso attesta

che la politica svolta nella leltera dell'imperatore al signer Drouyn de

Lhuys, ed aituata dal Governo francese, e ogni giorno meglio compresa
e meglio apprezzata.

La Francia non aveva ragioni per associarsi alle passioni che hanno
voluto la guerra. Essa non poteva neppur mostrarsi disiuteressata com-

pletamente in una lotta cosi grande, p dichiararsi anticipatamente in-

differente ai suoi risultati. La savia riserva, in cui si mantiene il Go-
verno dell'imperatore, fa conoscere a lutti la sua doppia risoluzione:

egli non ha ricercato, non accetta neppure un'occasione di guerra per
ia Francia, alia quale desidera assicurare una pace durevole ed onore-

vole; ma non ammette che una delle parti belligeranti possa volere, in

seguito del successi che avrebbe ottenuti, attnbuirsi del vantagyi che

sarebbero tali da modiftcare lo stato dell' Europa, creandoyi nuo've ca-

gioni di disordini. Cio e molto netto, molto chiaro per tutti coloro che

consentono a veder le cose come sono ed a riconoscere semplicemente il

vero valore delle
parole.

Pero alcuni giornali affettano ancora dubbii ed inquietudini. Persi-

stono a doinandare spiegazioni sul signiticato preciso della neutralita at-

tenta annunziata dall'Imperatore e da\Y equilibria europeo che S. M
dichiarato yoler preservare. Perche si vogliono dar definizioni a pa
che si definiscono da se medesime? Tutti gli uomini sinceri sanno perfet-

tamente comprendere la politica, di cui la lettera dell'ImperaUre e sta-

ta J'espressionc cosi netta e cosi splendida. Allora a che giovano tanti

sfqrzi per far giungere la luce fino a quelli che chiudono yolontariamente

gli occhi?
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.< Se 1' Imperatore avcsse voluto la guerra per cercarvi soddisiazioue

o vantaggi che avrebbe stimati necessarii alia Francia ,
sarebbe inter-

venuto tin dal principle ; egli non avrebbe lasciato indebolirsi i suoi al-

leati, per non aver da rialzare la loro causa. Bisognerehbe dunque che

circostauze gravi, della natura di quelle che la lettera imperiale ha do-

vuto prevedere, sopraggiungessero in seguito alia guerra presente, per
decidere T Imperatore ad inlervenire. Ora questa guerra si annunzia co-

me tale che esige da ambe le parti grandissimi sforzi, grandissimi sa-

crifizii. Qualunque sia il combattente favorite dalla sorte delle arrai, esso

uscira da uua tale lotta abbastanza esperimentato da temere d'esporsi
ad una lolta nuova. Esso nou vorra creare, nelle condizioni della pace
da ristabilirsi, alcuno di quei fatti spiacevoli che provocherebbero le

giuste suscettiyita
della Francia.

4. Ma la
pqlitica

di Napoleone III sara molto meglio chiarita dal con-

tegno che egli osservera nella delicata ed importantissima circostanza, in

cui si pose da se stesso quando ,
alii 4 di Luglio, si offeri all' Austria per

medialore fra lei ed i suoi neraici
,
e vide accettata la sua mediazione,

cd ebbe guarentigia della sincera Yolonta pacifica dell' Austria, nella ces-

sione che questa i'ece del Yeneto a liberissima disposizione dell'lQipera-
tore di Francia. Ecco la nota ufficiale, con cui questo aYvenimento fu an-

nunziato dal Moniteur del 5 Luglio.
Un fatto importante e sopraggiunto. Dopo aver salvato 1'onore delle

sue armi in Italia, 1'Imperatore d'Auslria, aderendoalleideeemesse dal-

1' iaiperalore Napoleone, nella sua letiera diretta I'll Giugno al suo mi-

nistro degli adari esteri, cede la Yenezia all'Imperatore dei Francesi ed
accetta la sua mediazione per condurre la pace tra i belligeranti. L' impe-
ratore Napoleone s'e affrettato di rispondere a questo appello e s'e im-

mediatamenle indirizzato ai Re di Prussia e d' Italia per conchiudere un
armistizio.

IMPERO D'AUSTRIA 1 . Prorogazione della Dieta ungherese ;
risoluzione propo-

sta dal Deak
,
ed accettata dalla Camera 2. Rapporto dell' arciduca

Alberto sopra la batlaglia del 24 Giugno a Custoza 3. Forza dell'esercito

settentrionale in Boemia 4. Combauimenti contro i Prussiani dal 26 al

.'JO Giugno 5. Disfatta deli' esercito austriaco a Sadow nel giorno 3

Luglio.

1. L'intermioabile litigio per 1'asseUo costiluzionale dell' Ungheria e
le sue relazioni con la Corte di Yienna, dura tuttavia presso a poco nello

stesso stato che sei mesi
addietrp, dopo infinite disarnine ,

e
discussipni,

e proposte di accordo e rifiuti piii o men temperati, e conferenze ufficiose

e
risoluzipni ufficiali. Era impossibile che a Yienna

,
in mezzo alle solte-

citudini di una guerra terocissima, mossa all'Austria appuntoperismem-
brare 1' Impero ,

si potesse seguire il filo dei dibattimenti uugheresi ,
in

mezzo a quel dedalp di cavillazioni
,

di astruserie
,

di comenti al diritto

antico, di modificazioni tratte dal diritto nuovo, di pretensioni feudali, di

aspirazioni democratiche, in che sono tantoesperti ed ostinati i curiali di

quella nazione.

Percio, trpppo npta essendo 1' indole di cotali assemblee e troppo ma-
nifesto il pericolo di yederle trasmodare quando 1'autorita sovrana e di-
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stratta da altre raaggiori cure
, 1'Imperatore si risolvette di sospenderne

la sessione finche
,

terminals la guerra , si potesse applicare I'animo a

quella questione legale , in guisa da salvare egualmente le ragioni della

Corona e quella del popolp. Questo si fece nella tornata del 26 Giugno,
quando fu letto alia Dieta il seguente rescritto reale:

Cari e fedeli sudditi. Quando, negli ultimi giorni dello scorso anno,
convocammo intorno al noslro trono i fedeli Stati e rappresentanti del

npstro regno d' Ungheria , affinche prendesserp parte all' opera della le-

gislazione, nutrivamo la speranza che i benefizii della pace, dei quali al-

lora ci rallegravamo, sarebbero conservati per lungo tempo a tuiti i po-
poli della nostra monarchia. Con noslro profondo dolore, questa speranza
& svanita. Gli Stati e rappresentanti riuniti in Dieta conosconp abba-
stanza il progresso degli ayvenimenti, il cui svolgimento finale ci ba co-

stretti a difeudere con tutti i mezzi legitlimi I'iiilegrita e la potenza del

territorio de' nostri antenati, ed a respingere colle armi un' ingiusta ag-

gressione.
... Noi siarao lietissimi d'aver potuto essere testiraonii dell' entii-

siasmo prodotto nella fedele popolazione del nostro regno d' Ungheria
dalla nostra intenzione di regolarelequestioni vertenti; come pure d'aver

conpsciuta la seria volonta con la quale la Dieta ha corrisposto ai noslri

desiderii per riuscire al regolamento di quella parte degli affari comuni
che la riguarda.

Con non minore soddisfazione abbiamo osservata 1'attivita spiegata,
dalla quale, malgrado le bufere che si prepara^ano alle estremita dell'Im-

pero, non si e lasciata turbare nei suoi lavori dagli armamenti bellicosi

che impoogono nuovi sacrifizii al paese.Ma non possiamo celare la dolo-

rosa convinzione, che la soluzione della questione dipende dalla piena

tranquillita degli animi , che e il piu sublime benefizio della pace, men-

tre, d'altro canto, la difesa dell' Impero, la cui esistenza e minacciala,

deve, innanzi tutto, essere 1'argomento delle nostre sollecitudini.

Questi avvenimenti, inHipendenti dalla nostra volonta e che abbiamo
tentato di impedire con tutti i mezzi compatibili coll'onore

,
ci mettono

nella necessita d' interrompere le discussioni, che promettevano assai, e

di sospendere la Dieta. Quindi , mentre diarno ai rappresentanti degli
Stati e alle fedeli popolazioni del nostro regno 1'assicurazione della nostra

grazia e del nostro reale affetto, giudichiamo conveniente di pronunziare
la sospensione degli Stati da noi convocati.

La Dieta udi tal Messaggio ,
e poco appresso accetto una risoluzione

proposta dal Deak, in questa sentenza : che la Dieta sentiva dispiaci-
mento deH'essere prorogata, che tuttavia tal sospensione lasciava sperare
che S. M. appena terminata la guerra , volgerebbe sollecitamente ed

esclusivamenle le sue cure agli interessi dell' Ungheria, e che la Dieta

sarebbe subito riaperta ; e finiva con qneste parole : La Camera e dis-

piacente che i suoi indirizzi siano rimasti senza risultato. Essa perp nc

manliene i principii ,
e spera che S. M. yorra stabilire la Costituzione

del Regno .

I nostri lettori che si ricprdano delle pretensioni esposte in quegli In-

dirizzi e dei
mptivi per cui 1'lmperatore dichiaro impossibile di dar loro

piena soddisfazione, possono argomentare tutto da se quanto sia rimpor-
tanza di quest'ultima manifestazione della Dieta.



CONTEMPORANEA

2. E veramente sommo bisogno avca la Cortc di Vienna di spigliarsi

dagl'i impacci curiali, per poter aitendcre alle cose della guerra, che, so-

stenuta in Italia con auspicii per lei felici nel primo fatto d' arme, volto

subito verso tristissimo termine in Alemagna; dove, se appariva mag-

giore il pcricolo, pure presumevasi non difficile una splendida e compiu-
ta vittoria.

L'esercitp meridionale, posto solto gli ordiui dell' arciduca Alberto,

componevasi di tre dei clieci corpi in che vcnnero organate tutte le

Iruppe dell' Impero non necessarie ai presidii delle citta e fortezze. II

guanto della disfida, mpndato da]
La Marmora alii 20, fu raccolto con di-

gnita; ed il duello s'ingaggio alii 24. Quale ne fosse il successo, i nostri

iettori gia 1'udirono dalla relazione dl generate La Marmora. Ma ragion
vuole che sappiano altresi come il fatto sia esposto dal vincilore Arcidu-

ca; il quale mostro I'altezza dell' animo suo non meno con le belle lodi

date al valore del nemico da lui superato, che con la modestia onde, sen-

za dissirnulare i danni da se patiti ,
si astenne da ogni spavalderia per

esagerare i vantaggi ottenuti.

Ecco la traduzione d'un estratto del suo Rapporto ufficiale, pubblicato
dalla Gazzetta di Vienna.

La brigata di cavalleria del colonnello Pultz aveva 1' ordine di riti-

rarsi lentamente per Yillafranca a Verona, evitando qualunque impegno
serio., ma rimanendo sempre in coniatto col nemico.

E noto come il nemico non abbia osservato il
periodp

di tempo di

tre giorni che a\eva h'ssalo da se per cominciare le
pstilita; imperocche

il 21 Oiugno comincio a gettare un ponte a Molina di Volta, presso Poz-

zolo, senza essere da noi impedito. II *22 Giugno esso passo non senza

qualche esitazioue il Mmcio presso Goito, Pozzolo, Valeggio e Mon-
zambano.

N^lla mattina del 23 i distaccamenti della brigata Pultz sgombra-
rono Villafranca,dopo aver raccolto tutti gli altri distaccamenti posti a

Sud. II nemico non occupo Villa franca che alle due dopo mezzogiorno
coi Bersaglieri ,

e lancio forti colonne di cavalleria con artiglieria nella

direzionedi Dpssobuono, ove verso le quattro alcuni colpi di cannone fu-

rono scambiati colla noslra brigata di cavalleria, la quale accampo nella

nolle dal 23 al 24 presso il forte di Gisela.

II colonnello di stalo maggiore barone di Rueber, spedito in reco-

gnizione nella maltina del 23, ne annunzio alle 2 da Somma Campagna,
che questo punto come le colline prpssime verso il Sud non erano occu-

pate dal nemico: che pero folte nubi di polvere al Sud di Villafranca in-

dicavano la marcia del nemico nella pianura verso Test.

lo presi dunque la risoluzionc di occupare un' altra volta nel giorno
23 le allure fra Somma Campagna e Sandra. La brigata del colonnello

principe di Sassonia Weimar della divisione di cavalleria, si avanzo
verso Sandra

,
con ordine di spedire distaccamenti fino a Castelnuovo.

11 3. corpo marcio sopra Sona, e spinse i
supi avamposti fino verso

/erbara. Al tempo stesso il 9. corpo prese posizione il 23 a santa Lucia,
il 7. a Massimo.

II 5. corpo d'armata
riceyette 1'ordine di occupare di buon'ora san

Giorgo in Salice, manteiiendosi pero a Sona lino dall'arrivo del settimo

corpo, mentre la divisione di tanteria doveva occupare Castelnuovo.
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Otto squadron! furono presi nei reggimenti di cavalleria facienti parte
del diversi corpi d'armata, per rinforzare,solto gli ordini del colonnello

Beyanovics, la brigata Pultz, la quale fa destinata ad avanzarsi,il 2i

Giugno, sull'ala sinistra del 9. corpo verso Custoza,per coprire cosi il

fianco sinistro dell'armata.

II nemico che aveva occupato nella notte del 23 al 24 Villafranca ,

Custoza, Monte Mamaor e Monte Vento ,
e spinta la sua ala sinistra fino

a Castelnuovo,dovette aver avuto notizia della nostra armata da Verona,

imperocche allo spuntar dell' alba i suoi avamposti in forze considerevoii

erano gia stall avanzati sulla linea di san Rocco, di Palazzuolo, Penile,
Corte e Oliosi. Quest'ultimo punto era specialmente occupato fortemente.

L'apparizione successiva di grandi colonne su Monte Vento, Monte
Mamaor

,
Monte Sodio ecc.

,
cosi come lo spiegamento delle masse di

cavalleria e di fanteria presso Villafranca eal sud di Somma Campagna,
mi provarono che il nemico, avendo

riconpsciuto
esser in faccia di tutta

1' armata di operazione austriaca, aveva richiamate tutte le sue colonne

dirette verso Test.

Verso le sette ore del mattinp un violento fuoco di artiglieria s'im-

pegno, mentre che la divisione di
riserya

sull'ala destra presso Alzarea,
il 5. corpo ali'est di san Giorgio in Salice, eil 9. corpo a Somma Cam-

pagna e Zerbara, s'impegnarono. II nostro fnoco di artiglieria, mantenuto
con sangue freddo,fu d'una precisione ammirabilee di un grande effetto,

quantunque il nemico facesse entrare successivamente in linea un nu-

mero superiore di pezzi.
lo ordinai al 9. corpo di mantenersi per qualunque cpntingenza

a

Somma Campagna e sulle allure di Casa del Sole, e di spingersi yigo-
rosamente,se era possible, per Staffalo verso Custoza. II vuoto fra il 9."

e il 5. corpo fu riempito dalla brigata del generale Scudier del 7. cor-

po. II 5. corpo e la divisione di riserva ebbero 1' online di avanzarsi ,

quello per san Rocco di Palazzuolo, questq verso Oliosi.

Queste truppe fecerp
il loro cpmpito in modo brillante. La brigata

Piret del 5. corpo e la divisioue di fanteria di riserva presero il villag-

gio di Oliosi, incendiato dal fuoco della nostra arliglieria, malgrado la

resistenza accanita del nemico, e le batterie stabilite su Monte yento.
Le altre due brigate del 5. corpo d'armata, generale Moring e co-

lonnello Bauer, presero intanto la posizione di Corte e di san Rocco di

Palazzolo: la brigata Scudier del 7. corpo avanzo con una lotta conti-

nua e tenace da Zerbara verso Monte Sodio. Infine la brigata Toply e

piii tardi la brigata Welsersheim di qucsto corpo d'armata dovettero en-

trare in linea, per prendere parte, con un calore soffocantc, alle lotte

sanguinose con cui si disputava il possesso di Monte Sodio.

Fra il tocco e le tre dopo mezzogiorno, una brigata del 5. corpo

prese Monte Vento; le due altre s'impaclronirono con una lotta dellc piii

ostinate di santa Lucia c di Monte Mamaor. La divisione di riserva en-

trava intanto a Salienzo, e si spingeva verso Valeggip. Malgrado tutti

gli sforzi del 9. e del 7." corpo, non erasi potuto riuscire
,
fino alle tre,

a prendere Custoza.

Cqncedetti dunque alle truppe, spossate in parte da un caldo ardentc

e dagli sforzi della lolta,un momento di riposo, ed ordinai subito al set-

timo corpo d'armata
?
rinforzato da una brigata de! quinto corpo, di fare
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un ultimo tentative per premier Custoza
,

difesa dal nemico coil oslina-

zione e con molto vaiore. Ma prima ancora che il mio ordine g!i fosse

gitinto, il settimo corpo, efficacemente sostenuto dal fuoco ben iwtrito

dei pezzi del 9. corpo d'armata posti a Casa del Sole
,

si era imposses-

sato del Monte Arabita e di Belvedere. Non restava piu che la difficile

opera di prender Custoza e Monte Torre, come pure di respingere gli

assalti continui e violentissimi del nemico coiitro il nono corpo a Som-

ma Campagna e Gasa del Sole.

II nemico, condotto dai principi Umberto ed Amedeo, lento con trup-

pe scelte di avanzare verso Naffalo e di tener Custoza
;
ma il nono corpo

respinse energicamente tutti gli altacchi, e finalmente verso le 7 di sera

il settimo corpo d'armala , appoggialo dalla brigata del quinto corpo,

pervenne ad impadronirsi di Custoza. La cavalleria di riserva Pultz co-

gli otto squadroni del colonnello Beyanovies aveva dato
,
con sorti di-

verse, una serie di combattimenti dalle 3 del mattino tino a nolle. Que-
sta coraggiosa truppa, che ha fatto prodigii di vaiore e di devpzione sottq
il suo ecceliente capo, ha subito, specialmente per I'impetuosila dei suoi

assalti, perdite considerevoli.

Sul far della nolle le due brigate di cavalleria furono ritirate dietro

Dossobono. Alle 9 pom. si udiva arwtfra il fuoco dell' artiglieria della

pane del nono corpo e della brigata Pultz.

II nemico aveva rinunciato ad ogni resistenza, e le nubi di polvere
nella direzione di Goito e di Valeggio indicavano la sua linea di ritirata

verso il Mincio.

Non si pptrebbe rifmlare al nemico la testimonianza di essersi bat-

tuto con ostinazione e con vaiore; specialmente i suoi primi assalti

erano impetuosi, e i suoi ufficiali dayano buoni esempii ai loro soldati.

II nemico fece entrare in linea di battaglia ,
sotto gli occhi del Re e

solto gli ordini dei principi Umberto ed Amedeo, che sarebbe stalo ferito,

i corpi d'armala completi di Durando e della Rocca, come pure, secondo

i racconti dei prigionieri, una forte parte del corpo d'armata di Gucchia-

ri e parecchi reggimenti di cavalleria, in
tulip,

circa undici division! di

fanteria, di una forza di circa 100,000 uomini, e quasi lulla la sua arti-

glieria di riserva
;
ma gli e slato

imppssibile
resistere al vaiore esperi-

mentato e perseverante ed alia devozione delle truppe imperial!.

Le noslre perdile fra morli e feriti non sono tenui ;
il che si spiega

collo
slancip impetuoso delle nostre truppe. Prima che i rapporti parti-

cpiareggiati mi siano pervenuti ,
io non sono in grado di precisare le

cifre.

x ]\
7
oi abbiamo fatto

,
secondo una valutazione approssimativa , circa

3000 prigionieri ,
di cui molti ufficiali. Noi abbiamo preso ugualmente

alcuni cannoni, ma il numero none ancora accertalo. Credo che la bella

vittoria di Custoza avra tanlo raaggiore imporlanza, in quanto che alcuni

sintomi di demoralizzazione nell'esercito ilaliano si sono gia manifestati

nella sera
, dopo la presa di Custoza

,
con nutnerosi prigionieri che non

avevanp mangiato niente da 48 ore.

<x Ritirandosi al di la del Mincio, il nemico ha bruciato il bel ponte di

Valeggio, ove ha lasciato 500 feriti. Nella slessa nolle evacu6 Yillafranca

abbandonandovi ugualmente un gran numero di ferili.
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3. Qui in Italia il
yalore de'soldati imperiali ando di paro con la perizia

dei Genera I i,e 1'Austria poteallietarsid'avere, se non recaloun colpo cleci-

sivo al nemico, almepo riportato tal vantaggio, da costringerlo ad essere
meno avventato e piu caiuo. Troppo diversamente accadde in Alemagna,
dove I' esercito austrioco, raccolto in Boemia sotto il comando supremo
del Benedek, fece portenti di valore eroico, ma fu sopraffallo dal nemico
prevalente di numero, munilo d'armi micidialissime, ardito e veloce nel-
Je mosse, tenace nelle battaglie, e diretto con grande accorgimenio se-
condo un disegno fisso di campagna.

II Benedek godeva la pienissima tiducia dell' esercito e della nazioue.
Percio I'lmperatore, come fece sapere la Gazzetta di Vienna, aveagli
dati amplissimi ed inusitali poteri, svincoiandolo persino dall' obbligo di

manifestare a chicchessia il suo disegno di campagna, rimasto segreto
anche per I'lmperatore. II fiore delle truppe piu agguerrite era stato spe-
dito cola, e distribuito in sei corpi, comandati dagli arcidurhi Ernesto, c

Leopoldo, edai generali Clam-Gallas, Thun-Hobenstein ed Henichstein;
e quando il Gableniz torno dall'Holstein, ebbe il comando d'uno di essi

e dovette sostenere i primi scontri col nemico.
4. Contro 1'espettazione universale, il Benedek non scese in Sassonia,

per occupare Dresda e tagliare al nemico il passo verso la Boemia; ne
ancbe irruppe con bion nerbo di truppe nella Slesia pmssiana; ma si

tenne col quartier generale ad Olmtitz, poi si Irasferi a Pardubitz, sen-
za far nulla che vielasse ai Prussian! il valicare le aspre gole de' monti
che separano la Boemia dalla Sassonia e dalla Slesia. Pertanto avvi nne
che i due eserciti prussiani, che egli forse proponeasi di sopraffare sepa-
rati Tun dalTaltro, poterono a loro bell' agio accostarsi, concentrandosi a
Zittau il piu grosso, detto deir^/6a o della Sassonia, sotto il romando
del principe Federigo Carlo; e nel paese di Glatz e presso Land>but, I'al-

tro, men ragguardevole ma par numerosissimo, detto di Slesia o dell' 0-

der, e comandato dal Principe ereditario. Questi due eserciti prussiani
seoza coutrasto di sorte, stilarono il primo per Reichemberg, Liebenau

,

Aicha, Tornau e Miinschengratz verso Jung Bunzlau, accennando a Pra-

ga; il secondo, sboccando in parte da Glatz per Reinerz occupo Nachod,
Skalitz eNeustadt; e parte venendo da Landshuih calo a Trautenau. Era
manifesto che tendevano ad unirsi nelle important! posture di Gitscbim o

di Horsitz.

Allora il Benedek, che forse avea indugiato le sue mosse, o per non
venire al cimento se nou quando sopra un terreno scelto da se medesimo
un colpo decisive fosse opportune, ovvero per aspettare gli aiuti della

Baviera e degli altri Confederati, vide che non era tempo da aspettarol-

tre; e commiseal Gableniz dicacciarsi fra idueeserciti che progredivano,
ed impedirne ad ogni costo la congiunzione. II Gahleniz ebbe percio a

sostenere, dapprima col solo suo corpo, qtiindi colTaiuto d'altri due, uns

serie di combattimenli, nei quali pare che riuscisse a discacciare il ne-

mico dalle posizioni occupate, ma senza poter rffiracemeute impedirc
la congiunzioue dei due eserciti, che si effettu6 a Gitschin, dopo accani-

ta e micidiaiissima battaglia ivi sostenuta dagli Austriaci.

II Benedek allora raccolse quanto pole di sue truppe tra Josephstadtc

Ko'uigsgraetz, chiamando a se anche le truppe sassoni che si teneano

Terso JPraga e Miinschengratz ;
e si distese in battaglia sulla riva destrn
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del)' Elba appoggiaudosi a Konigsgraetz ed aspettando quivi di pie fermq
il nemico, che gia avea patite gravi perdite, ma ne avea inflitie assai

maggiori nei faiti d'arme, comhaituti dal 26 al 30 Giugno.
Di quesli, come abhiamo fatto per le cose avyenute in Italia, noi re-

putiamo di dover recare solo le notizie ufficiali
;
riserbandoci a darne

piu piena contezza quando siano fatti di pubblica ragione i rapporti dei

comandanti delle av verse parti. Ed ecco i dispacci spediti dal quartiere

generale ausiriaco, e puhblicati dai giomali di Vienna.

// feld-maresciallo Benedek a S. E. il Ministro della guerra. Joseph-

sladt, quartiere generate, 27 Giugno, ore 8 di sera.

I. II 6 corpo d'armata che, ha ricevnto il 26 I'ordine di marciare da

Opones contro Skalitz, fu assalito alle 8
1

/ s
del mattino dai Prussiani che

si sono spiegati suite allure di Wisokows e di Wengelsberg. Dopo un

combattimento vivissimo, che duro ire ore e mezzo, il 6 corpo ha preso
d'assalto le allure ed era vincitore su lutta la linea.

a Verso mezzodi i Prussiani, con truppe fresche e superiori di nurnero,
hanno ricominciato I'assalto e furono respinti dal fuoco delle riserve.

II 6 corpo d'armata ha potulo, senza essere molestato dal nemico,

prendere posizione presso Skaliiz, come ne aveva sempre avuto iriten-

zione.

It. II capo del corpo avanzatoa Miinschengratz comunica in un dis-

paccio in data 27 Giugno ore 4 pomeridiaiie.
leri sera si 6 impegnalo, sul pontedi Padol, un vivissimo combatti-

menio, che duro fino alle 2 del mattino e fu senza risultato. Le nostre

perdite ammoniano a 500 uomini.

111. // Governatore dellu Slesia austriaca al Ministro di Stato: II

nemico assali siamane, con forze enonni, i nosiri avamposti lungo tut-

ta la frontiera. Dopo un breve coinbattimento fu respinto da Myslowitz
e da Jelen. II piu gran scoutro ebbe luogo presso Oswieczyn. I Prus-

siani haiiDO assahto con 3 reggim^nti di fucilieri
,

3 battaglioni della

landwher , un reggimeuto di ulani e mezza batteria. Le nostre truppe
Don constavano che di un batta^lione e mezzo di fanteria, due squadro-
Di di ulani e mezza batteria. Dopo un combauimento che non duro me-
no di 10 ore, il nemico fu respiuto sulla Vistola con perdite considerevo-

li. II capitauo Lechmann a capo d' un semplice distaccamento, ha as-

salito con complete successo un rpg^iineulo intero di ulani che ininac-

ciava la nostra linea di rilirata; egli e due aliri ufficiali sono morti da
eroi sul campo di battaglia. L'arliglieria ha falto meraviglie. II nostro

piccolo corpo si 6 batiuto eroicamente contro un nemico superiore in nu-
uiero. Le perdite del nemico sono considerevoli, come sono le nostre.

L'onore delle sirmi fu so^tenuto brillautemente. I feriti furono trasporiati
a Cracovia sulla ferrovia.

IV. It Comandante militare di Cracovia scrim in data del 27 Giu-

gno: Oswieczyn, inveslito con forze cousiderevoli, fu validamente dife-

so dalle nostre brave truppe. Ln stazione della ferrovia fu rioccupata. Le
perdite sono ^riirnli. Furono uccisi cinque nffiriali.

V. // Comandante dell' armata del Nord a S. E. il primo aiutante
di campo di S. M. I' imperatore, sig. conte Crenneville: Quariiere gene-
rale di Joseph^tadt, 28 Giugno. Per compiere il mio raptiorto lelegrafi-
co del 27 a sera, circa i couibattimenti impegnali presso Pudol e Skalitz,
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ho 1'onore di dare conoscenza a Y. E. degli avvenimenti che ebbero luo-

go a Tranlenau nella giornata del 27. II rapporto del 10 corpo d'armala
non m' e giunto che nel mattino

,
a un' ora e mezzo. II 27

,
a sei ore del

rnattino, la brigata del colonnello Mondel, formante 1'
ayanguardia del

corpo d' armata che s' avanzava dalla parte di Schwrtz, e proceduta al-

1'attacco di Trantenau, ch' essa trovo occupata dal nemico.

II combattimento fu vivo, e pocp a pqco tutte le truppe del nqslro
corpo d'armata furonvi impegnate. Giusta il delto dei prigionieri, 1' ini-

mico avrebbe gettato successivamente tre brigate del primo corpo d'ar-

mata
pel combattimento, per conservare la suaposizione.Dopo una lotta

accanita e sanguinosa, Trantenau cadde, a nove ore meno un quarto, in

noslro potere.Tutlavia il fuoco continuava ancora debolmente a noye o-

re, al momento in che il rapporto era stato spedito.
II decimo corpo d'arraata si era stabilito nella posizione di Trante-

nau, ma il maresciallo-luogotenente de Gablentz essendo stato informa-

to, in via contidenziale, che il nemico aveva distaccato, sulle quattr'ore

dopo il mezzodi, una forte brigata verso Tipel per minacciarlo nel fian-

co e alle spalle, lascio uua sola brigata a Trantenau stesso, e col resto

del suo corpo d'armata occupo, per tener testa al nemico anche da que-
sta parte, le allure situate diretlamente al sud di Trantenau

,
contro le

quali T inimico non ha piii osato intraprendere un assalto.

Inoltre da Vienna furono spediti i seguenti telegrammi , che faceano

risguardare come assicurato 1'esito del disegno del Benedek, d'impedire
la congiunzione dei due eserciti prussiani.

Vienna 28 Giugno. INel combattimnnto, che ieri ebbe luogo yicino a

Josephstadt, grandi perdite si ebbero da ambe le parti. I Prussiani, tre

volte superiori ai loro avversarii, avevano un effettivo di 80 mila uomi-
ni. 11 reggimento Neutschmeister ha parlicoiarmente sofferto. Oggi pure
vi e stato combattimento.

Vienna 29 (sera). Pardiibitz 29. I Prussiani sono stati ieri battuti

corapletamente dagli Austriaci solto il generale de Gablentz. Essi hanno
lasciati 1000 morti e feriti sul carapo di battaglia. e sonqsi

riliraii nel

territorio prussiano di Glatz. Ieri i Prussiani, inoltrandosi e occupando
Gitschin, furono inveslili e fugati dalla divisione di

cayalleria
del gene-

rale Edelsheim, e forzati in s^guito ad abbandonare Gitschia e ritirarsi

in piena rotla sopra Turnau. In seguito di questo fatto, i Prussiani ab-

bandonarono in tulta fretta la nolle scorsa Melnick, Dauba e Leipa, riti-

randosi sopra Niemes. I Prussiani hanno toccato perdite enormi nell' as-

salto di Edelsheim. L'operazione strategica dell' armata austriaca ebbe

un successo compiuto, e la congiunzione tentata dall
;

armata prussiana
del principe Federico Carlo con i' armata di Slesia e stala impedita. Le

perdite degli Austriaci nei combattimenti delle tre ultime giornate sono

approssimativamente valutate a 2000 morti e feriti. La perdita dei Prus-

siani e per lo meno uguale.
Vienna 29 Giugno. Comando supremo dell'armata del Nord, 28 Giu-

gno sera. Oggi fino al mezzodi i Prussiani hanno conservala la posizione
di Wysocun, che essi avevano occupata il gioroo innanzi. A mezzod]

ebbevi un breve combattimento d'artiglieria, nel quale la precisiqne del

tiro dei pezzi austriaci da 8 e stata notabile ad una distanza di 4500

passi. II 28 non furonvi che eombattimenti di poca importaoza. ed evi-
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(lentemente si cerco di evitare dalle due parti un impegno decisiyo. Lo

scopo delle lotte sanguinosc di ierlaltro era quello d'irapedire la riunio-

ne delle due arraate prussiane. Questo scopo fu ottenuto colla presa di

Skalitz, e per il fatto che il generale Gablentz, prendendo Trantenau di

assalto,ha spinto la testa dell'armata austriaca fino alle montagne, dette

dei Giganli.
Ma il fatto dimostro cbe i due eserciti prussiani non aveano incontrato

eflicace ostacolo alia loro unione. E dai dispacci prussiani, che riferire-

mo imparzialmenteun'allra volta, apparira quali ibssero per gli Austriaci

i risultati veri de' combattimenti, sostenuti dal 26 al 30 Giugno.

5. Lalettura dei dispacci prussiani, che annunziavanq gravi perdite e

precipitose ritirate degli Auslriaci, cominciarono ad acquistar fedfe, quan-

do un telegrarama, spedito da Vienna il 3 Luglio, annunzio che il Gover-

no della Boeraia da Praga si trasferiva a Pilsen, e che gl'infelici sue-

cessi del disperato valore delle truppe imperiali erano cagionati dal raa-

cello prodotto nelle loro file dai fucili ad ago dei Prussiani
,
che traggo-

no cinque colpi sicuri
,
menlre quelli degli Austriaci ne fanno un solo.

Ed appunlo in quel giorno 3 Luglio, gli Austriaci pativauo sotto Konig-

sgratz una luttuosa sconfivta
,

di cui alii 4 1' Etendard di Parigi diede

)e prime notizie in questi termini: I Prussiani hauno assalito ieri 1'e-

sercito austriaco concentrate sulla destra dell' Elba, tra Koenigsgralz e

Josephstadt. Fino alle dieci del raattino 1'esito della baltaglia era favo-

revole agli Auslriaci
;
in seguito i Prussiani hanno sfondate le ali dell'ar-

mata austriaca. L'azione principale ebbe luogo tra Sadawa e Horsitz.

Tutta Tarmata sassone prese parte al combattimento unitamente all'otta-

vo corpo ed a quello di Gablentz. Un telegramma del comandante di Jo-

sephstadt annunzia, che alle quattro pomeridiane j'ala
sinistra degli Au-

striaci era completamente sconfitta, e non ayeyasi alcuna notizia dell'ala

destra e del centre .

Piu particolareggiate notizie del Moniteur fecero sapere, chela disfatta

degriraperiali si dovelte all'avvedimento dei Prussiani che, favoriti dalla

pioggia e dalla nebbia, dopo furiosq combaltimento occuparono le allure

di Chlumec, sul fianco dell'ala sinistra dell'esercito austriaco; la qua-
le, fulminata alle spalle, in breve ora fu sgominata e dispersa, e ca~

giono la
precipitosa ritirata del centro e dell'ala destra verso Pardubitz,

con danni che una corrispondenza da Vienna al Debats accenno in que-
ste parole : Sessanta mila uomini tra uccisi

, prigionieri e feriti
;
oltre

a 100 cannoni
,
con tutti i loro treni . caduti nelle mani del nemico ; una

cavalleria, la quale non avea quasi rivale al mondo. affogata neirElba/
Infatti a

Berlinp si celebro il trionfo con una salve di 101 colpo di can-

none; e I'esercilo prussiano continuo ad inseguire 1'austriaco nella sua

ritirata, ed in pochi giorni giunse a Pardubitz; benche anche il vinci-

tore ahbia patito perdite enorrai.
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PRINCIPATI DANDBIANI 1. Dichiarazione delle Potenze europee contro la ele-

zione del Principe di Hohenzollern ad Ospodam di Moldavia e Valacchig
- 2. Solenne iugresso deU'eletto Principe a Bukarest 3. Suo discorso
all'Assemblea 4. Diritto di cittadinanza cotiterito al padre dell'eletlo

prmcipe Carlo; nuovo Mmistero 5. Proiesiazioue deiia Turchia; con-

teguo della Conferenza di Parigi.

1. La teorica del fatti compiuti, che e il fondamento del diritto nuovo
jjandito da Parigi, \enne eflicacemente applicaia, e ti-tti sanuo con qua!
risultato, ad autenticare i latrociuii e le usurpazioui del Governo massoni-
co di Toriuo in Italia, ed a ratferinare la rivoluzione di alcune centmaia
di settarii in Grecia. Tesie una nuova lezione di giurisprudenza fu data
in forma solenne; cioe, che quaudo uu Trattato uiuilia od impaccia chi

ha furza in mano per poterlo laeerare impunemeute, e ragionevolissimo
che, chi percio lo detesta, lo fa-cia eziandio volare in brandelli. E cosi a-

vea fatto, consenzienie tuna Europa, il Goveruo rivolu/ionano d Italia,
che se la rise dei patti di Villafranca, e gitio al vento i minuzzoli dei pro-

tqcolli
di Zurigo^ il giorno dopo che erano stati rauticaii. Queste lezio-

lii sono f'acili ad imparare, e si vanno melleudo in pratica con rara feli-

cita; e seppero fame loro pro i rivoluzionarii di Moldavia e Valacehia,
che, con ammirabile disinvoltura, contro le protesiazioni unanimi di sei

grandi Poieuze, in onta dei Traitati che escludono dal trono dei Princi-

pati uuiti un memhro di taiui^lia straniera e regnante, elessero e procla-
marono OHpodaro il principe Carlo di Hohenzollern.

Meutre a Parigi la Conferenza de' rappresenianti d' Austria, Francia,
Italia

, Prussia
, Gr^n Bretagna e Russia gravemente dihatteva il mode

di riconiporre le cose dei Pnnc'pati, il Governo provvis>rio di questi
imiio hravainente I'operato dal Governo piemontese uel 1859 e nel 1860
coutro le diplomatiche proiesiazioni della Fiancia

; e, coiitro la lettera e

lo spirito dei Traitati , con un plehiscito uuauime proclam6 sovrano uno

stranipro della reale Casa di Prussia.

L? Conferenza di Parigi, dimeuticando per un raomento la teorica dei

fatti compiuti , ed il valore ad essa attrihuito quaudo era in danno del

Papa, del Re di Napoli, del Gran Duca di Toscaua , dei Duchi di Mode-
DH e di Pnnna, del re Ottone I di Grecia, mando suhito al Governo prov-
visorio di Bukarest un solenne rabbutfo, sotto il g'orno 2 di Maggio, con

Una nota ideni,ica, Hnnaia dai Plenipotenzi<trii delle sei Potenze, accom-

pagnate da una dichiarazione minacciosa. E pregio dell' opera di riferire

codesti due documenti, indirizzati ai rispettivi rappresenianti e Consoli ;;

perche si vegga qual valore pratico si ahbiano le Conlereuze, le prote-
siazioni, le mioacce, quando s' iudirizzano a' rivoluzionarii.

Parigi 2 Maggio 1866. Signore. LH Conferenza, inforniata degli awe-
nimenti che ebhero luogo nei Principali, ha-sliiuato necessario di fare la

dichiarazione annessa a questo dispaccio, dichiarazione della quale voi

siele incarirato di rimetter copia al Governo provvisorio di Bukarest.

II desiderio della Conferenza e di lasciare ai Principati Uniii tulta la

liberia d'azitne, chesia compatible cogl'impegni internazionali che essft

deve far nspeiiare. La Conferenza ama credere, che il Governo provvi-
sorio e le popolazioni comprenderanno le sue intenzioni benevole a loro
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rio-uardo c che 1'Assemblea si conformed ne'suoi atti al senso della di-

chiarazione. La dicliiarazione prescnve la linea cli condotta che i consoii

debbooo seguire; e la Conferenza non dubita dello zelo col quale yoi
,

uailaiueote ai vostri colU'ghi, procurerete di vegliare all'esecuzione della

decisione che essa vi fa conoseere. Yoi invilerete il Goveruo provviso-

rio ad inserire nel giornale ufficiale il testo del documento ivi annesso, c

mi ioformerete per telegrafo di questa puhblicazione.

La Diehiarazioue, che tanto premeva alia Couterenza di far subito put

blicare, era del seguente teuore :

II Governo provvisorio di Bukarest, provocando con un recente pie-

biscito la norniiia di un Principe straniero, ha coutravvenuto alia conven-

zioue del 19 di Agosto 1858 ;
la quale nell' articolo 12 defensce all as-

semblea 1'elezione dell'Ospodaro. La Conferenza decide, nferendosi alia

sua risoluzione del 4 di questo mese, cha la cura di risolvere la questio-

ns del mantenimento dell' unione dev'essere lasciata all' Assemblea che

sta per -inirsi. Se la maggioranza, sia dei Deputati moldavi, sia dei De-

putati valaccnv, i () domandasse, gli uni o gli altri avrebbero la facolta di

Totare separatamenib.i\
T

e | casoche la maggioranza, sia moldava, sia va-

lacca, si pronunciasse contio I' unione, questo voto avrebbe per conse-

guenza la separazionedei due Principal!. Detinita questa quistione, I'As-

semblea procedera all'elezione dell'Ospodaro, la quale, a termini dell'ar-

ticolo 13 della convenzione, non dee cadere che sopra un indigene. 1

consoii sono incaricati di vegliare di eumune accordo alia liberta dei yo-
li e di notin'care immediatarnente alia confcrenza qualunqne tentative

contro quella liberta. Metternich, Drouyn de Lhuys, CowleyfNigra, Goltz,

Budberg.
2. II Governo provvisorio di Bokarest capi benissimo, che codesta in-

t'umizione collettiva delle sei Potenze avrebbe, in pratica, lo stesso valo-

re precisamente, che la faraosa rottura della Francia col Piemonte, avve-

nuia con quelia ostenhizione di corrnccio che riusci alia partenzn dell'Am-

basciadore di Francia da Torino, subito dopo che, malgrado dall'espres-
sa proibizione ufficiale, spedita da Parigi, si effeituo I'invasione e I'usur-

paziooe delle Marche e dell'Umbna, curando come un cece che la Fran-

cia dichiarasse di essere costretta ad opporvisi en antayoniste. Pertanto

fecero orecchie da mercante , lasciarono pubhlicare la Dichiarazione,
continuarono le pratiche col principe Carlo di Hohenzollern; e, quando
questi si presento ai confini presso Turn-Severin ; e disse: eccomi qua ,

cedo ai voti del popolo e vengo ad assumere il Governo: a Bukarest si

festeggio tal awenimento come se le sei Potenze avessero scritto: Bra-

Til Benissimo! Tirate avanli 1

Alle 4 pomeridinne del 22 Maggio, il principe Carlo fece il suo solen-

ne iugresso a Bukarest, fra il rimbombo delle artiglierie ed il suono giu-
livo di tutie le campane. Le autorita gli si erano fatte incontro alle porte,

ofierendogli, secondo V uso-orientale, il pane ed il sale; da lui gradito
assai. Quindi s'ando alia Cattedrale, a cantarvi i! Te Deuin.

3. Fiuita la funzione religiosa, il Principe si reco all'Assemblea nazio-

naie, e quivi, interrotto da frenetici applausi, declamo in francese il dis-

corso seguente :

Elelto spontaneamente dalla nazione a Principe dei Rumeni, lasciai,

senza esitare, il mio paese e la mia faniiglia, per rispondere alia chiamata
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di questo popolo che mi
contidp

i suoi destini. Ivendo messo il piede
sopra questa terra sacra, sono divenuto rumeno. L' accettazione del ple-
biscito m'impone, lo so, dei gran doveri. Spero che mi sara dato di com-
pierli. Yi reco un cuore leale, delle intenzioni rette, una ferma volonta
di fare il bene, una devozione senza limiti alia mia nuova patria , e quel
rispettp invincibile alle leggi, cheattinsi dall'esempio della mia famiglia.
tiltadino oggi, domani, se abbisogna, soldato, dividero con voi la buona
e la cattiva fortuna.

Da questo momento, tutto e comune fra noi. Contate sopra di me
come io conto sopra di voi. Dio solo puo sapere cio che 1'avvenire riserva
a\\a nostra patria! Quanto a noi, contentiamoci di fare il nostro dovere,
iortifichiamoci colla concordia; uniamo i nostri sforzi ond'essere all'altez-
za degii avvenimenti. La Proyvidenza, che guido il vostro eleito n'nora e
che spiano gli ostacoli sulla mia via, non Jasciera la sua opera incompiu-
ta. Viva la Rumenia\

4. Bisognava tuttavia trovare uno spediente da gabbare i oro*, e que-
gli ancora che, senza essere gonzi, erano risoluti di opp' e come se fos-

sero tali
;
cioe impprtava inventare qualche prele'<>

* Poter dire : 1'elet-

10 non e uno straniero, ma cittadino de'Principati : dunque siamo in re-

gola. L'ingegno rumeno non avea bisogno di aguzzarsi raolto
, per

veni-
re a capo di tal invenzione. L'Assemblea a voto unanime decreto si con-

ferisse il diritto di cittadinanza al padre dell' eletto principe Carlo; ed e

manifesto che se il padre e ciitadino rumeno
,

il tiglio non puo essere ri-

guardato come straniero J

L'Ospodaro* Carlo I pose subito mano al Governo, col firmare la rico-

stituzione d'un Ministero risponsabile, composto dei seguenti grand' uo-

mini, e capi della precedente rivoluzione contro il Couza. Lascar Catar-

dji, presidente del Consiglio e ministro degli affari interni
; Demetrio

Sturdza, pei lavori pubblici; il generale Ghika, miuistro per la guerra;
11 sig. Mauroyani, per gli affari esterni; il sig. Rosetti, per le cose del

culto; il sig/Cantacuzeno, per
la Giustizia; il sig. Giovanni Bratiano ,

per le Finanze. Ora che i Principati hauno un Ospodaro nuovo, ed un
Ministero risponsabile, chi puo dubitare che debba ricominciarvi 1' eta

deM'oro?
o. Ma 1'imbroglio grosso restava a Parigi, pei signori diplomatici del-

la Conferenza; i quali, dopo scagliata quella grossa bomba della Dickia-

razione, erano posti alle strette, o di vederla riuscire all'effeito d' una
bolla di

sappne, o di doversi accapigliare tra loro per la scelta dei mezzi
onde farla rispettare. La Turchia fu sollecita di spedire cola una solenne

protestazione contro 1' operato a Bukarest, dichiarando di non volere ne

potere riconoscere come legittima 1' elezione del principe Carlo. Si cre-

deva che, sostenuta dalla Russia, essa avrebbe awalorato la sua prote-
stazione col far entrare nei Principati un 50,000 uomini. Ma se entrava-

no i Turchi, i Russi non volcano restare addietro
;
e se questi andavano

avanti, si ridestava la quistione d" Oriente; il che metteva a cimento la

concordia della Francia con la Russia. Fu dunque sciolta la Confer'enza

e soprasseduto da ogni decisione; alia Turchia fu cortescmento intimato

di non muoversi; e si aspettano gli avvenimenti!
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E una cosa curiosa questa, che, ogni qualvolta, nei paesi liberal! ;

vi e qualche opera di rilievo da condurre a buon fine, subito, per pri-

ma cosa, e come condizione sine qua non per la buona riuscita del-

1'aftare, si mandano a spasso i signori Deputati. Si dice loro: Si-

gnori riverili : lo vedete anche voi che, con tante chiacchiere, non si

puo conchiudere nulla. Fate una cosa. Andate a casa, alia guerra,

a viaggiare, a fare quello che volete. Ma, per carita, loglietevici dai

piedi . E i Depulati, intendendo la ragione e pigliando la cosa in

huona parte, se ne vanno in santa pace chi per mare e chi per terra,

chi a fare il garibaldino e chi a fare il marinaio
, sicurissimi die

,

quando non ci sara piu niente d' importante da fare, il Governo si

dara premura di ricouvocarli subito , per profitlare dei loro lumi,

senipre preziosi.

Spento cosi il luminare mains del Parlamento, resterebbe ad il-

luminare le lenebre del paese il luminare minus del giornalismo, se

il Governo non avesse T uso invariable di porre, in questi casi di

rilievo
,
lo spegniloio anche sopra i giornalisti. Con questi si usano

meno cerinionie. Due linee di decreto asciulto asciutto condannano

alia carcere e alia multa, quel qualunque siasi scriltore di giornali,

il quale osi
,
non solo di dare il suo modesto parere ,

ma di par ac~

eennare rispettosamente una notizia sopra ci6 che il Governo sla

per fare o per disfare. II principio generate che la stampa e la luce

Scrie Y/, vol. Y/7, fasc. 393. 17 21 Luglio 1866.
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del raondo
,
e che i giornali sono gli organ! della pubblica opinionc

resta sempre inconcusso. Ma ogni regola ha la sua eccezione. E
F eccezione vuole cbe, quando il Governo e il paese stanno occupati

in cose d'importanza, i giornalisti debbono tacere. Parleranno quan-

do iutto sara finito e quando i loro lumi non potranno piu otlenebra-

re niente. I giornalisti ordinariamente non pigliano la cosa con am-

mo si lieto come i Deputati. E si capisce che, essendo luminari mi-

nori , debbono anche intendere meno dei Deputati le esigenze delle

cose. Si ribellano percio in sul principio, e si arrischiano ad accen-

dere qualche lucciola. Ma eccoli la sospensione del foglio e il de-

creto di cattura e di multa. Non v' e lume che resista a queslo ven-

to. Tutti si spengono subito: e il Governo puo badare a' fatli suoi,

tranquillo e sicuro che niun giornalista, credendo di far bene, Terra

a rompergli le uova nel paniere. Resta inteso che, appena compila

F opera importante, i giornalisti potranno di nuovo darei loro savii

pareri sopra do che si poteva o si doveva fare.

Spazzati via ,
come impicci e immondizie , questi due imbrogli

principal! del Parlamento e del giornalismo, un Governo veramente

liberale non si contenta. Egli si provvede ancora di anapia licenza

di poter fare e disfctre quello che vorra, non solo senza la seccalura

presente delle chiacchiere dei Deputati e dei giornalisti ,
ma anche

senza il pericolo future del rendimento dei conti. Si sa che la respon-

sabilita miuisteriale e un domma sacrosanto come la non responsa-

bilila reale. E ben erudito dovrebbe essere colui che potesse irovar

un caso solo in cui o un ministro non avesse risposto nulla per un

suo sproposito ,
o un Re avesse dovulo rispondere qualche cosa per

lo sproposito di un ministro. Ma cio che non e mai aeeaduto puo

accadere, Percio ogni prudenza vuole che un Governo liberale
,

i!

quale si accinge a qualche cosa di rilievo, provveda anche al futuro

possibile, e si faccia dare dal Parlamento, un' ora prima di mandarlo

a casa, una previa e generate facolta di fare quello che credera me-

glio, specialmente in opera di finanza. Quando sara fatto tutto quello

che si doveva fare
; quando sara stato speso quanto vi era in cassa;

quando il paese sara inondato di carta e di debiti, quando non ci sara

piu ne che spendere ,
ne che imporre ,

ne come disfare i fatti com-
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piuli, allora, finilal' opera, si sospenderSi la licenza generale di

spendere e di operare a capriccio.

Qualche veccbio cudino bronlolone e poco esperto delle esigenze

della civilia moderna potrebbe credere che uu Governo liberale ar-

mato di pieni poleri, senza responsabilita, e seuza impiccio di ca-

mere e di giornali , dovrebbe chiamarsi soddisfatlo e libero bastan-

lemenle ad operare la salute della palria. Ma non cosi pensano i

veri liberali. Essi prudenteinente considerano che \i sono molte al-

tre conquiste deila civile buone nei tempi ordinarii, quando non v'e

niente da fare, le quali si e sempre vedulo essere invece di grande

Impaccio ai poveri liberali, quando comandano essi e quando hanno

da fondare le loro isliluzioni.

Per esempio cbi puo negare cbe la liberta di pensiero non sia

una bella cosa? I liberali 1'banno sempre propugnata nei tempi e

uei paesi dov'essi obbedivano. Ma venuti essi al potere e avendo per

le mani qualche grande impresa, figuratevi se vogliono avere quel-

r imbroglio in casa. pensare come i liberali, o rasseguarsi alia

carcere e al domicilio coatto. E non \enga nessuno a dire cbe que-

sto 6 una specie d'inquisizione. Non e inquisizione. E polizia, e or-

diue pubblico, & provvedimento di pubblica sieurezza. Se cio si fa-

cesse dai codiui sarebbe evidenlemenle iuquisizione ; ma facendosi

dai liberali, e provvedimento di pubblica sicurezza.

E la liberla di associazione? Si sa cbe questo e uno dei cardini

della sociela moderna. E percio non e a stupire che la sociela mo-

derna, nei momenti d' importanza , applichi a questo suo cardine la

stessa eccezione cbe agli altri della liberla di stampa ,
di pensiero

ed allreltali. Sono cose buone finche aiutano i liberali; e questa e

la regola. Ma quando 11 impacciano, diveutano callive; e questa e

T eccezione , sotto la quale ora si vive regolarmente ne' paesi vera-

mente liberali.

Del reslo questa eccezione regolare e fondata sopra una teoria

^videnle. E la leoria e questa. Lo stato e quello cbe da la vita e 1' es-

sere alle associnzioni. Posto cio, se lo Stalo, in un momenta di lan-

guidezza, non suffi* piu il suo fiato vitale in un' associazione, e chia-

ro che quell' associazione muore. Ora si k data il caso che lo Stato
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non pole piu soffiare, per esempio, nelle associazioni religiose. Fino

a ieri ci soffio
;
e i Frati e le Monache \1vevano. Oggi non soffia piu :

e le corporazioni religiose morirono asfissiate.

Preghiamo il cielo divotamente cbe allo Stato non manchi il fia-

to. Giacche se un bel giorno applica la sua macchina pneumatica,

puta, alia societa famigliare, e pronunzia la sua leoria che ogni so-

cieta ha il suo essere dallo Stato e che la famiglia e una societa a

cui lo Slato non si senle piu la forza di dare il fiato, ecco che subilo,

di repente, le farniglie cessano. Ci saranno ancora dei vecchi e del

giovani, ma non piu , quanlo alle loro relazioni, dei genitori e dei

figli ;
ci sara 1' uomo e la donna : ma i marili e le mogli chi li tro-

vera piu? Domine mantenete il fiato ai noslri padroni!

In Italia dove il liberalismo e novellino nel regnare, questa so-

spensione delle varie liberla si fa per modo di eccezione nelle sole

occasion! d' importanza, nelle quali e evidenle che chi \uol operare

qualche cosa in pace e sicuramente, dee esser liberate da lutti quesli

imbrogli parlaaienlari e costiluzionali. Ma in altri paesi piu maturi

alia liberta, dove il liberalismo e vecchio e beu esperimenlato, T ec-

cezione e diventala la regola ordinaria. In quei paesi ci sono le

Camere : giacche come si puo vivere senza le Camere? Ma sono Ca-

mere innoceuti, senza voce e senza fiato, che non danno molestia ad

una mosca. La liberla di stampa e sempre considerata come vi-

gente in principio. Ma e una liberta ben regolata, in guisa che niu-

no possa stampare nulla di nocivo, sotto peoa di mode subitanea.

Le liberla di associazione, di pensiero, di coscienza sono, al solito, i

fondamenti della societal
;
e guai a chi ne parlasse male. Ma guai

parimenle a chi volesse usarne, senza tener conto di molti regola-

menli che ne inceppano prudentemente Tabuso. Tutto questo accade

nei paesi maturi e pratici di liberla moderna. L' Italia a poco a poco

va impraticandosi anch' essa. E quando sara ben costituita e matu-

rata nei suoi destini, allora avremo la consolazione di vederla, come*

altre sue sorelle priinogenite alia liberta, ampliare le eccezioni e go-

dere anch' essa di una liberla multo ben regolata.

Sapete quando si sentirebbe di nuovo il bisogno di una liberla

senza eccezioni? Quando, per^qualche caso, avveiiisse che il libera-
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Hsmo perdesse il potere. Se un tal disastro accadesse
, subito si

scntirebbe di nuovo per tutto il mondo come un fremito generale di

aspirazionc frenelica verso quelle liberta di associazione, di parla-

menli, di slarapa, di quel cbe volete, di cui prirna, quando regnava

ii liberalismo, si poteva far senza comodamente. Ma questo disaslro

non e per ora vicino: e percio si puo esser cerli che per ora alme-

no non si faranno rivoluzioni. Per ora si ammirano anzi quei Mini-

stri che sanno far da se senza camere e senza suffragio popolare :

quei Governi che fanno improvvisate, voltandosi or qua or la senza

consultar nessuno: quei paesi dove lulto tace dinanzi alia volonta

onnipolenle di un liberale che coraanda,

Oueslo e il modello che ora si propone il liberalismo in Italia
;
e

a poco a poco vedrete che riuscira a recarlo in pratica. I democratic!

frementi si lasceranno fremere. I liberali di buona fede che crede-

vano e credono che il luUo sla nel saper arrivare alia camera, sa-

ranno lasciali nella loro sanla semplicita. Se qualcuno ci arriva, fin

che e solo o con pochi, sara lascialo parlare per grazia. Se per caso

ci arrivano molti
,

si senlira subito nel paese un nuovo fremito di

liberta, e saranno cacciali colle sassale.

E allora vi sjra quells pubb'ica prosperila che si aspetta da tanto

tempo. Cioe vi sara allora una inlerna voglia generale di comandare,

eccitata dalle teorie liberalesche, ed una esterna necessita generale

di obbedire, imposta dai fatli liberaleschi. Sara difficile il non iscop-

piare di gioia in una sociela cosi tirala da due tendenze opposte.

Quinci una voglia malta di liberta: quindi una necessity assolula di

obbedienza. Ma ci sara la consolazione di obbedire ad un liberale :

cioe ad uno che ha buoni principii in bocca. II quale se vi proibisce

di stampar nulla, lo fa perche sa di certo cbe voi vorresle slampare

cattive massime contro la liberty di stampa ,
la quale e inviolabile.

E se vi manda a domicilio coatto, lo fa perche sospetta che voi ab-

biate idee storle conlro la liberta di star dove si crede , la quale e

sanla. E se vi perquisisce tutte le voslre carte e le vostre leltere, lo

fa perche ha avuto sentore che voi non rispetlate abbastanza il prin-

cipio dell* IDviola btlil del domicilio, il quale e sacro. E se vi proi-

bisce di assoeiarvi a chi credete
, per vivere secondo la regola che
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vi pare, lo fa perche suppone che voi non siate abbaslanza persuaso

della necessita che vi e della liberla di associazione, la quale e sacro-

santa. E se vi saltasse in capo di abbandoaare la liberla della vostra

patria per vivere schiavo in altro paese, non lo Irovereste. Giacche

ora vanno sparendo gli Stati a decine alia \
7 olta , e presto si avra la

consolazione di poter viaggiare per mesi interi sempre solto lo stessq

padrone e sotto le stesse leggi, senza noia di dogane e di passaporti^

e col coraodo di poter essere perseguitati e carcerali per tullo ugualt

menle, per poco che vi sia fuggita di bocca una parola imprudenle*j
Sara un bel comandare fra poco e un miglior obbedire, quando abolitf

gli Stati piccoli, falte gramli annessioni, equiparate le leggi, venulo

al potere un vero liberale , col telegrafo e colle vie di ferro
, cogU

eserciti e colla polizia, il cenno di uno o di pochi sara in un attirao

iegge inesorabile per centinaia di milioni d'individui, lutli addottri-

nati a credere ehe la felicila sla nell' essere libero e nel comandare.

Questo ideale di prosperila pubblica e ora in buona via di esecuzio-

ne: e il mondo dee ringraziare i liberali, che stanno ora facendo gli

ultirai sforzi per compire quesla loro grand' opera.

Perfezionala la quale, i liberali non avranuo piu che desiderari

Giacche la societal si trover^
, grazie a loro

, presso a poco com'

<liciolto secoli iudielro, quando essi e il loro modo di governare erano

cosi descrilli da un anlico, il quale senibra che parli dei governanti

liberali di qualche nazione moderna, piu progredita gia verso quel

rispettabile passato. Cosloro
,
dice egli

1
,
non si curano nienle di

fare cbe la repubblica non sia pessima e scellerata. Dicono : tanto

solamenle stia cosi e fiorisca abboudante di ricchezze, e gloriosa di

\itlorie, e per pace felice. E cbe fa egli a noi? Anzi mollo raag-

giormente apparliene a noi, che ciascuno accresca roba e ricchezze,

che baslino sempre a fare le scialaquate spese; sicche ciascuno pos-

senle si sottometla i meno possenti , e che i poveri servano ai ric-

obi pure per potersi satollare di pane ,
e che cosi in quesla quieta

pigrizia possano avere i loro aiulorii , i ricchi usino male i poveri

a farsi fare coda ed a servigio della loro superbia. I popoli faccia-

1 S. AGOSTJNO do Civitate Dei. Lib. 2
, cap. 20. Tradoz. del buon secol

r.
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no carezze ai loro non reltori e consiglialori delle virtudi
,
ma ai

donatori della roba e clei diletti. Non si coraandino cose dure, non

si vietino cose bruite. Non cuiino i re a quanti buoni regnino , ma

a quanti suggelli. Le province servano ai re, non come a rettor!

delle virlu
,
ma come a signoreggiatori delle cose e procurator*! dei

loro diletti : e non gli onorino puramenle ,
ma temanli servilraenle

e falsamente. Curinsi nelleleggi piu chi nuoce alia vigna altrui, che

chi nuoce alia vita sua. Non sia menato ne accusato niuno ai giudici,

se non chi nuoce alia cosa, o alia casa, o alia salute allrui, o chi fa

forza o iraportunanza contro alia volontade altrui ; ma di tulle le al-

tre cose delle sue, con i suoi, o con tulli gli altri che vogliono, fac-

ciasi ciascuno quello che gli piace. Abbondino pubblici bordelli
,
o

per coloro a cui piacciono ,
o per coloro che non possono avere al-

tra donna. Edifichinsi le grandissime ed ornatissime case, spesseg-

ginsi gli abbondanti e dilicati convili, dovunque piacera e potrassi ,

di di e di nolle, giuochisi, beasi, inebbriisi, vomiscasi, scialacqui-

si, ballisi e suonisi per tutlo. Le piazze e i teatri tempestino d' o-

gni disonesle canzoni e letizie, e d'ogni modo di crudelissimo e di-

sonestissirao dilello. Colui sia pubblico nimico , a cui displace que-

sla felicitade : ciascuno che si sforzera di mutarla o di levarla via r

tulla la libera e sciolta mullitudine del popolo il cacci dagli orec-

chi, e non lo voglia inlendere, caccilo della terra, e levilo del mon-

do. Coloro sieno lenuli i veri iddii , che procurarono d' acquistare ,

ed acquislata conservare al popolo questa repubblica. Sieno adorati

come vogliono , domandino i giuochi quali vogliono dai suoi cul-

tori: facciano purequesto, che a questa felicitade non bisogni temc-

re, ne da nimico ,
ne da peslilenza, ne da altra piaga. Or quale sa-

vio uomo questa repubblica appareggera o assomigliera , non dico

allo imperio romano, ma pure alia casa di Sardanapalo? 11 quale

gia re tanto si diede ai diletli , che si fece scrivere in sulla sepol-

tura alia inortc, che solo quello avea morlo, di che s'avea preso-di-

letlo vivendo. II qual re se costoro avessero non conlrario, ma con-

senziente ad ogni loro piacere, piu voientieri gli consecrerebbono i!

tempio e il ponlefice, che non fecero i vecchi Romani a Romolo.

Cosi descriveva S. Agostino la civilla pagana: e cosi si puo de-

scrivere ora il liberalismo moderno,
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L'unione della CristianHa, a quella maniera che i modern! Angli-

cani proeurano di stabilirla, non prende le mosse dalla verila, non1

torna ad onore di Dio, e non apporta agli uomini utilita nessuna.

Ella e ben lungi da lullo questo , poiche per lo contrario lede 1' or-

dine, per cui 1' uomo che opera secondo ragione, deve prima badare

alia verita e poi all' unita
;
viola la fedelta

,
onde si ha da credere e

confessare il domma rivelalo da Cristo, della unita del suo ovile solto

un solo Pastore; e conduce le anime alia rovina, allontanandole da

quest' unico ovile
,
doe dalla Chiesa catlolica , fuori della quale non

v'e speranza di salute. Ouesle cose dimoslrammo in un articolo d'uno

degli ultimi nostri quaderni, allorche demmo conto della prima par-

le della letleca pastorale dell' Arcivescovo di \Yestminster, ov' egli

dottamente commenla la lettera dirella dal S. Uffizio ai Prelati cat-

tolici d' Inghil terra 1.

Chi ha letto quell' arlicolo si rammentera, che la Congregazione

di Roma in questa sua lettera dichiaro essere cosa illecita 1' entrare

nella societa di preghiere, che gli Anglicani hanno stabilita, per

giungere cosi, ad inviluppare, se era possibile, insieme co' falsi cri-

stiani anco i veri, cioe i caltolici, tra que' loro vincoli perversi. Si

rammenlera ancora, che gli Anglicani medesimi scrissero al Cardi-

nale Palrizi per difendere la loro associazione, e per dimostrare co-

rn' essi hanno una intenzione pia e caritatevole, allorche mirano ad

1 Civ. Catt. Ser. VI, vol. VII, pag. 5 e segg.
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unire in una Chiesa sola i Cattolici, gli Anglicani ed i Greci; e che

il Cardinale rispose loro amorevolmente, e gli ammaestr6, dicendo

in soslanza, che non vi e e non vi puo essere aitro principio d'uni-

la diverse dalla verita, il quale siccome deve assolutamenle prece-

dere 1'unione, cosi puoesso solo generarla di tal maniera, che sia

unione veramente utile e durevole. Disse che questo principio opera

per mezzo dell' unica vera Chiesa, la quale e congiunla alia sede di

san Pietro, centro e fonte della verila e della unita ecclesiastica .

Oltre a do aggiunse, che il pregare per 1'unione della Chiesa, a

quel modo che essi intendono, e supporre che la vera Chiesa puo

esser divisa in parti : la quale supposizione e ereticale, stanleche so-

no dommi rivelali, che 1'unita della Chiesa di Crislo non viene giam-

mai meno
,
e che non solamente e perpetua la sua unita

,
ma ezian-

dio la sua infallibilita : talche cosi ella e maestra sincera di verita

nel secol nostro, come fu per tult'i precedent! insino al primo.

L'egregio Arcivescovo nell'allra e piu lunga parte della sua lette-

ra pastorale espone al suo clero cattolico quest' autorevolissima scrit-

tura del S. Uffizio. E poiche noi gia promettemmo , che avremmo

ad utilita de' noslri leltori toccato qualcuno di que' punti di doltrina,

spiegati maestrevolmenle da lui, di buon grado psserviarao la pro-

messa col presenle arlicolo ; non dubitando che cosiffatli principii non

sieno opportunissimi a ribadire anche Ira noi ne' giorni presenli, cosi

infesti alia religione ed alia Chiesa di Cristo.

La principal verita, che egli prende a dichiarare in quella parte

della sua lettera, e 1' infallibilita della vera Chiesa, che e la cattolica

romana; perche ei reputa, che questa infallibilila tra gli altri punti

e quello, al quale i caltolici debbono tenere piu slabilmente la mira,

nelle queslioni che gli Anglicani muovono, mentre trattano d' unire

insieme la Cristianita. Noi siamo dello stesso avviso
;
ed eccone la

ragione. Coloro che non sono unili alia cattolica Chiesa, che e la

vera Chiesa di Cristo, siccome pur dovrebbero essere per cagion del

baltesimo che hanno ricevuto; o stanno separati per la cblpa di ere-

sia, owero se hanno da principio abbandonata la Cbiesa pel peccato

di mero scisma, sogliono cader subito anche in quello di eresia. Or

e noto che tutte 1' eresie hanno origine dal negare alia Chiesa o in
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una guisa o in un'altra, rinfallibilita del suo magislero, la quale

per istiluzione divina e necessaria alia sussistenza clella fede. Ma

Feresia, a cui appartengooo gli Anglicaui, nega quesla prerogativa

della Chiesa, piu direttamente e piu universalmente, che Don fanno

le altre; adunque essi sono di quegli erelici, che piu stanno lonlani

dall' unita della Ghiesa. E pero qualunque catlolico tratta con loro

della unila del Cristianesimo, deve mirare alia ragione del grande

intervallo, che li separada noi; e deve persuaders! che allora sola-

mente potra sperare di ricondurli alia uuila, quando li vedra dispo-

sti a credere, che vi ha nelia Ghiesa un pubblico magistero di fede,

autorevole ed infallibile.

Qual e la forma speciale di errore, col quale questi Anglican! ne-

gano rinfallibilila della Chiesa? Dicono che la Chiesa e una per

1' origine , per la successione e per 1' organismo ; ma che non e ne-

cessariamenle una di comunione. Nel tempo che si mantenne tutta

unita concedono che ella fu infallibile, e che la fede universalmenfc

ricevuta era certamenle divina. Ma dopo la divisione, per cui si

separarono gli oriental! e gli occidental!, afferniano che continue

ad essere infailibile in lutto cio, che era stato lenuto per 1'innanzi;

ma nelle controversie nate appresso non v' ebbe piu voce o giudizio

Infallibile a decider.e, e nessuna decisione pole venire aulenticata

dall' acceltazione di tulte le Chiese. Le posteriori divisioni della ri-

forma aver prodotte le stesse anomalie nell' Occidente : talche, se-

condo essi , la Chiesa anglicana posa sulla medesima base che la

greca; ambedue contengono la verita infallibile della Chiesa indivisa

de'primi tempi ;
niuna delle due pretende di essere infallibile nelle

question! che nascono oggidi. Coutultocio soggiuogono , che ne la

Chiesa d' Inghilterra ha errato ne' suoi trentanove articoli 1
,
ne ha

1 Di questi trentanove articoli il R. P. Giovanni Perrone, nella sua dollis-

sima opera il Proiestaniesimo e la Regola di Fede (parte I, sezione III, capo

unico), scrlve in questa forma: Passiamo ai trentanove ariicoli, de' quali

e stato graziosamente detto essere le qnarantasferzate mew una di S. Paolo

(seconda lettera ai Corinti, II, 24), che la Chiesa anglicana oso scaricare sa-

^rilegamente sulla vera caitolica Chiesa, e che sono poi ricadute sopra lei

stessa. ^ noto come siffatti articoli furono compilati per far argine insupe-
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erralo la Chiesa romana ne' suoi decreli tridenlini. Gli urn e gli altri

esser capaci di vera interpretazione , ed aver bisogno di uiia inter-

pretazione piu perfetta, che non e quella che banno fin qui ricevula,

Questa inlerpretazione da farsi, essere la base fulura dell' unione e

la speranza della Cristianita. Se non che deplorano ,
che \i sieno

grand! impediment! all' unione; lali sono
,
a loro dire, il perpetuo

spandersi delle opiaioni romane, come per esempio di quella, che

sosliene essere il Papa personalmente infallibile, ed il trasformarsi

queste opinion! in nuovi arlicoli di fede, come s'e fatto di quella ,

che afferma immacolata la Concezione della Madre di Dio.

Questa e la somma degli error! , coi quali essi si allontanano dal

vero in tutto quello, che coneerne 1' infallibilila della Cbiesa. S' in-

gannano intorno al soggetto o all' organo che possiede questa infal-

libilita, intorno alia maniera ed al tempo in che ella si esercita, in-

torno al principio che la produce e la conserva.

II soggetlo o 1' organo, per cui vengono in tutta la Cbiesa a con-

servarsi senza errore e tutte interc le verita rivelale da Cristo, e la

Chiesa insegnanle; vale a dire il ceto de' Pastori, i quali comunicano

o consenlono col Pastore supremo, che e il romano Pontefice suc-

cessore di Pietro. Cessino alcuoi Pastori di comunicare col Pontefice

romano, come hanno cessato gli Anglican! e gli Oriental!; ed essi

cesseranno tosto di essere infallibili, non solamente nel defiuire le

nuove questioni, che insorgono in materia di fede, ma altresi ne!

custodire quella parte di rivelazione che portarono seco, ribellandosi

alia Sede aposlolica. Non e possibile, che essi continuino dopo la

separazione ad essere infallibili, come affermano gli Anglicani, ne!

conservare e nell' insegnare tutte quelle verila, che lenevano prima

di rompere il vincolo della comuuione, e di togliersi all' obbedienza

del Vicario di Cristo. Eglino sono egualmente esposti a prendere

rabile al papismo, da uomini che discordavano tra se, altri pendendo alle

dottrine cahinistiche, altri alle arminiane; e pero vennero foggiati con lale

nna elasticita, ambiguila e pieghevolezza di frasi, cheognuno potesse inter-

pretarli secondo il suo sistema. Vennero poi impost! al clero per un alto dJ

Elisabetta (il decimoterzo del suo regno), si che fossero il cimento e la

prova della sua ortodossia.
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sbaglio cosi uel proteggere i dommi contra i novelli errori, come

nel ritenerli al tutto saldi nella loro certezza. La ragione di cio e ma-

nifesta. Perocche lulle le verita rivelate
,
o per la loro sostanza

, o

pel modo col quale sono proposle , ollrepassano i confini della nala-

ra, ed appartengono ad un ordine essenzialmente superiore ;
e quin-

di e mestieri che esse sieno conservale con quel medesimo mezzo

soprannaturale, col quale sono prodolte. Vaoi tu conservarle con un

mezzo, che non e soprannaturale? Ti accingi allora a produrre un

effetto di conservazione impossibile , del pari che se li meltessi a

produrle da principio senza la causa soprannalurale, che e assolu-

tamente necessaria alia produzione. Or le voci de' Pastori, sieno pur

quesli in molto numero, non possono avere virtu ed autorita sopran-

naturale, e pero non sono alte ne ad insedre ne a conservare la

fede, se non quando risona tra esse quella del successore di Pietro.

Quesli al pari di Pietro e la pietra fondamentale della Chiesa 1
;
a

nessun altro, salvo che a lui
,
ha trasmesse Pielro le chiavi del Re-

gno de'Cieli, le quali sciolgono e ligano sopra lutta la terra 2
;

e

come la parola di Pietro, per 1'efficacia della preghiera di Cristo, fu

indefetlibile ed autorevole nel proporre la rivelazione, cosi quella

de' soli successor! di lui, per la preghiera medesima, e parola inva-

riabilmente verace ed abile a confermar nella fede i fratelli, cioc

tutli gli altri Pastori de' fedeli 3.

Ma in qual maniera ed in qual tempo esercita la Chiesa V infalli-

bilita del suo magistero? Le risposle che danno gli Anglicani a tal

domanda
,
sono veramente slrane

; perocche richiedono tali condi-

zioni per 1' esercizio di questo ministero , che se elle fossero \era-

mente necessarie, se ne dovrebbe conchiudere, che la Cbiesa non e

e non e stata mai per veruna guisa infallibile. Secondo questa loro

teorica, gli accidenti distruggono la soslanza. Ecco di falti come ri-

solvono la questione. Dicono
, che la Chiesa insegna infdllibilmenle

ed aulorevolmenle
, allorche si raccoglie in un Cuncilio generale ed

ecumenico, e che il Concilio e tale, quando v'intervengono tutli, an-

1 S. MATTEO, XVI, 18.

2 Ivi, 19.

3 S. LUCA, XXII, 32.
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che quelli che sono separali di comunione. Se non e uuiversale la

raunanza, il Concilio non e generale ed ecumenico
;

e se la Cbiesa

non parla in un cosi fallo Concilio
,
non parla come maestra infalli-

bile ed aulorevole. Se la cosa andasse cosi, com'essi dicono
,
a vo-

ler cercare le volte, che la Chiesa ha esercitata questa sua preroga-

tiva, non se ne troverebbe nessuna. II conto e molto spedito. I Con-

cilii, che noi catlolici teniamo come generali ed ecumenicl nongiun-

gono a \enti : in essi fu bensi proclamata la fede e furono condannati

gli errori contrarii
,
ma o non vi convennero gli eretici

,
e se vi an-

darono colla persona , non s' accordarono pero coir intelletto a con-

dannare insieme co' Padri 1' eresie che avevano disseminate. A quel

modo che i Foziani non sottoscrissero al quarto Concilio di Costanti-

nopoli, ne i protestanti a quello di Trento ; cosi, per cagion d'esem-

pio ,
ne anche gli Ariani aderirono al Concilio di Nicea

,
ne anche i

Macedonian! al primo di Costanlinopoli, ne anche i Nestoriani a quel

di Efeso, ne anche gli Eutichiani a quel di Calcedonia. Adunque,

stando alia teorica degli Anglicani, dovremmo conchiudere, che non

furono infallibili in nessuna di quelle assemblee ,
le sentenze della

Chiesa. E poi procedendo innauzi dovremmo ancora conchiudere in

piu ampia forma, dicendo che non v' ha nessun caso in cui si possa

riconoscere 1' infallibilita de' suoi giudizii ;
tra perche oltre a que' Con-

cilii generali ed ecumenici che , come abbiamo dello , furono meno

diventi, non se ne sono tenuli altri; e perche, secondo quella teori-

ca, la Chiesa non e infallibile
,
se non giudica irwnn Concilio gene-

rale ed ecumenico.

Ma questa sentenza e stolidissima
,
non solo pel richiedere come

necessaria al valore di un Concilio ,
1' approvazione ed il consenli-

uienlo degli eretici e degli scismatici; ma anche perche reputa ne-

cessario all'esercizio della infallibilita ,
che la Chiesa si rauui in un

Concilio generale. E per fermo, donde mai proviene, che le decisio-

ni di un Concilio sieno infallibili? Proviene forse dalle mura
^della

eitta, in cui abitano coloro che decidono, o dalle pareli della Chiesa,

nella quale convengono? Chi pensa a questo modo, ignora la natura

delle cose, e stringe tra le angustie del suo cervello le operazioni di-

vine. Quelle decision! sono infallibili ed autorevoli, perche lutti quelli

che hanno il drilto di giudicare, s'accordano in una stessa sentenza.
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Ora una cosi fatta concordia degli animi, e medesimezza de'pensieri

puo avverarsi, o sia che i Vescovi si raccolgano lull' insienae in un

luogo solo ,
o sia che eglino si rimangano nelle loro sedi disperse

per tulta la terra : in allri termini si puo verificare, o si eseguono o

no quelle determinate azioni e que' riti speciali ,
da' quali propria-

mente si costituisce un Concilio generale. I Vescovi allorehe consen-

tono col loro Capo cioe col romano Pontefice, sono infallibili maestri

non gia. per la circostanza del luogo in che si ritrovauo
,
ma per la

yirtu del caratlere che ricevono nella sacra ordinazione. Lasciamo

dunque da bnnda quesle false risposte degli Anglicani ;
e diciamo,

che la vera Chiesa ha sempre in se medesima la prerogativa d'in-

fallibilila, che la puo esercitare in qualsivoglia tempo, e che non e

mestieri acciocche la eserciti
,
che i Vescovi lengano concilio , ma

basta che eglino insieme col sommo Ponlefice professino ed insegni-

no una stessa dollrina.

La causa di tulti questi errori, in che si versano gli Anglicani, e

il non volere o il non sapere intendere il principle e la fonte, donde

proviene I'lnfallibilita della Chiesa. Qual e quesloprincipio?E Gesii

Cristo, il quale e sempre presente alia sua Chiesa insegnanle, e I'as-

siste di contlnno : Docete omnes gentes. . . . El ecce ego vobiscum

sum omnibus diebus, usque ad covsummationem saeculi 1. E lo Spi-

rito Santo, il quale spiega alia Chiesa medesima, e le fa tener viva

nella mente tutla inlera la rivelazione di Gesu Cristo : Spiritus San-

dm, quern millet J*aler in nomine meo , ille vos docebit omnia , et

suggerel vobis omnia, quaecumque dixerovobis 2. Chiunque intende

questi chiarissimi tesli della ScrHtura, intendera di legged come la

Chiesa insegnante e sempre conscia di cio che insegna ,
com' essa

sola e 1'interprete autorevole delle sue parole e delle sue decisioni
,

come puo cerlamenle riconoscere se in qualsivoglia scrilto si con-

lenga una dottrina conforme o contraria alia sua, e fioalmente come

sappia scegliere il tempo opportune a fare manifesta, e ad imporre
a tult'i fedeli che credano e confessino esplicilamenle alcuna di quelle

yerita che sono contenute nel deposito della rivelazione, la quale era

1 S. MATTED, XXVIII, 19, 20.

2 S. GIOVANNI, XiV, 26.
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gia da loro implicilamente credula. Nella vera Chiesa vi e, come di-

ce S. Paolo, la somminislrazione di questo Spiritodi Verita : Submi-

nistratio Spiritus lesu Christi 1. Ma egli aggiunge, che a lal tffetlo

6 necessario ,
cbe tutto il corpo de' fedeli sia unilo e compaginalo :

Totum corpus compactum , et connexum per omnem iuncluram sub-

minisIrationis 2. Senza la congiunzione non vi puo essere sommini-

slramento, a quel modo che anche avviene ne'corpi animali. La vita

non informa ed il sangue non alimenta quelle membra, cbe sono se-

parate dalle allre. Or se vi ha nella Cbiesa una lal somminislrazione,

vi devono per conseguenza essere quelli cbe somminislrano. E cbi

sono questi, se non i Vescovi? I Vescovi sono stall costiluili dallo

Spirito Sanlo
, perche reggano la Cbiesa: Spiritus Sanclus posuit

Episcopos regere Ecclesiam Dei 3. Ai Vescovi pertanto, come sopra

dicevanao, spelta il regolare la fede, poicbe la fede e il principio di

tullo cio cbe apparliene a. queslo regno spirituale e visibile della

Cbiesa , nel quale eglino sono post! come Re. Se non cbe finii a di

essere idoneo a tanto ufficio cbiunque di loro si separa dal succes-

sore di Pielro; impercioccbe, torniamo a dirlo, ii romano Pontefice

successore di Pietro e la pietra fondamentale di tullo il mistico Tem-

pio dello Spirilo Santo.

INon e meslieii fare un lungo discorso, ed argomentare da' princi-

pii leologici per metlere in chiaro come vadano errati gli Anglicani,

i quali coulraddicono a tulle queste verila, cbe abbiamo accennate ;

ed iosegnano in vece
,
cbe ciascuno deve stabilire da se medesimo

col suo privalo giudizio le cose da credere; ovvero se concedono,

cbe il pubblico iosegnamenlo della Chiesa ha forza di legge, dicono

cbe queslo pubblico ins-egnamento si fa con una intermiitenza, cioe

da un Concilio ad un altro Concilio ;
e finalmenle

,
cio cbe non e

nieno irragionevole , ricercano tali e lante condizioni
,
accioccbe il

Concilio abbia peso, da dare ad inlendere, che nessun Concilio e stato

legHlioio dal cominciamento della Chiesa fino a' di nostri, e cbe non

ve ne poll a essere nessuno di qui sino alia consummazione del mon-

do. La falsilaela ripugnanza di quesle sentenze si scopre e si rifuta

1 Ai Filippensi, I, 19.

2 Agli Efesii, IV, 16.

3 Atti degli Apostoli, XX, 28.
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senza piu per mezzo di un fatto univcrsale e costante
,
che e sotto

gli occhi di tutti.

Questo falto e riposto nella differenza, che corre tra la Chiesa cat-

tolica e tulle le allre societa, che si dicono falsamente cristiane,

dalla quale essa viene osteggiata. Essa si vede prosperare e crescere

felicemente, laddove tutte le allre Chiese sue rivali si guastano e si

putrefaooo come corpi morti. Vi e stato sempre il divario, che di-

clamo ;
ma dalla meta del secolo decimoseslo fmo ad oggi questo di-

vario s' e falto maggiore ,
e cosi e divenulo un argomenlo sufficien-

tissioio a provare, che Ira noi si Irovi la verita e 1'affermazione che

conduce alia realita; e che per lo contrario nella turba di quelli,

dai quali siamo contraddetli, slia la falsila e la negazione che ter-

mina al nulla. La catlolica Chiesa fedelmente persisle nell' insegnare

que' dommi stessi, che furono manifeslati da Cristo e predicali da-

gli Aposloli ;
ed i callolici udendoli e ricevendoli docilmenle, men-

tre si esercitano nella loro fede, operano ancora assai nobilmente

colla virtu naturale del loro inlellello. Poiche ora cercano d' inten-

dere i fondamenli, su cui si alzano tutti que' dommi, ora sludiano

lo relazioni che hanuo gli uni cogli allri
, ed ora scoprono le conse-

guenze, le quali derivano da ciascuno di essi
;
conservando a questo

modo ed aumentando la scienza teologica , che ebbe principio dai

Padri
,
e perfezione dai Doltori scolaslici. Oltre a cio essi tengono in

esercizio la stessa natural ragione, allorche difendono i dommi me-

desimi contro i sofismi degli eretici e degl'increduli. Finalmente

1' esercitano eziandio, illustrando lutte quelle verita di ordine natu-

rale
,
le quali sono come le condizioni e i preamboli della fede, ov-

vero ricevono da essa accrescimento di aulenlicila e di chiarezza.

E cosi la fede nella rivelazione e simile ad una radice, la quale, col-

tivala dairintellelto cattolico, porla ed alimenta un albero ammira-

bile, se contempli la sua grandezza, e prezioso se gusli i suoi frut-

ti. Ma donde segue queslo conservarsi, che fa Ira noi la rivelazione

diviaa, e questo fecondare cbe essa fa 1'umana ragione? Segue dalla

infallibilita del magistero, che tutli riconosciamo nella Chiesa inse-

gnanle, cioe ne' nostri Vescovi uniti al romano Pontefice; alia quale
autoriia diviaameate slabilila, la Dio merce, noi obbediamo col do-

cile inlelletlo.
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Se ora riguardiamo a quelli ,
cbe sono fuori della nostra Chiesa,

non incontriamo nessuoa delle cose sopraddette, che vediamo fiorire

tra noi. In mezzo a loro dalla parola rivelala da Dio non e nobili-

tata ne migliorata per veruna raaniera la virtu naturale della mente

umana. Anzi la stessa parola divina e quivi divenula una parola in-

terrotta ', incerta, inintelligibile. E coloro che si persuadono di par-

larla
,
non si vedono stare uniti Ira loro, come pur si dovrebbe, per-

che la parola in generate serve naluralmente a raunare ed a far \i-

vere insieme gli uomini
;
ma invece si veggono scostarsi e fuggirsi,

come quelli che edificavano la lorre di Babele
, dopo che piacque a

Dio d'imbrogliare le lingue nelle loro bocche. E per tulto questo

la parola rivelata da Cristo, con una verissima similitudine sideve

paragonare al seme del frurnenlo, il quale seminato in buon ler-

reno o produce cenlo o sessanta o trenta
, ma sempre produce : lad-

dove capitato sotto la mola, che macina molto basso, se ne \a lutto

in finissimo spolvero ,
e si disperde per 1' aria : Semen est verbum

Dei 1. La terra buona, la qual riliene in se slessa e fa fruttificare

questo seme celesliale, e la catlolica Chiesa
; gli eretici e gli scisma-

lici sono come la tramoggia ,
che lo lascia cadere tra le macine.

Eppure mentre cosi la fanno cadere
,
osano dire di esser discepoli

di Cristo
,

e di tenere fedelmente tutta inlera la sua dotlrina. Ma

dicono il falso, come si dimostra manifestamente dagli effelti. Cia-

scuno di loro non ha di questa semenza, che alquanli frammenti
;
la

porzioncella che ne ha 1' uno non e quella che ue ha 1' altro ;
e per

tal ragione non si possono intendere, e se ne va ognuno alia sua via.

Questa separazione e dissensione e divenuta eccessivamente grande

dal secolo decimosesto infino a questi di
; perche da quel tempo la

parola di Dio
,
incominciando da Lutero ,

e stata sempre piu spez-

zata e spolverizzata da quelli ,
che stanno fuori della nostra comu-

nione. Ognuno di essi vuol lenere solo quella parte, che per avven-

iura puo prendere; ed intanto per la minutezza e per la insensibilita

delle particelle, lutli corrono pericolo di non altro slriogere che aria.

1 S. LUCA, vm, 11.

Serie VI, vol. Y//, fasc. 39$ . 18 21 Luglio 1866.
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Quei tra' noslri lettori ,
i quali sono istruiti del numero e della

variela dell' eresie , venute fuori di tempo in tempo a latrare contro

la Chiesa caltolica, intenderanno con quanta ragione abbiamo affer-

niato, che le selte degli eretici sieuo cresciute fuor di misura negli

ultimi tre secoli che sono decorsi. Quelli poi che non hanno mai

avulo tali nolizie, o avutele una volta le hanno affatto dimenlicate,

consenliranno subito a cio che abbiamo detto, sapendo questo solo :

che 1' istoria dell' eresie e degli eretici che precederono il secolo de-

cimosesto, e un'impresa la quale niuno ha tenlato, che non 1' abbia

felicemente messa in effetto : laddove coloro cbe si sono accinti a

raccontare quella del Protestantesimo e de' protestanti , sono entrati

come in una selva fitta : non vi hanno potuto veder lume, e non so-

no riuscili a raccontare tutle le stravaganze, ed a noverare tutt
1

i

cervelli che le hanno infantate. Cosi, per esempio, S. Agoslino

strinse in poche pagine 1'eresie, sorte dal primo secolo della Chiesa

siuo al cominciamento del quinlo ; nel quale spazio di tempo esse

abbondarono piu, che ne' secoli venuti appresso insino a quel di Lu-

lero. E quanluuque sollilmente egii noto tutte le differenze di que-

gli erelici, contuttocio non pole contarne piu di oltantotto 1. Per lo

contrario, a dir di questo solo, Fab. Luigi Vallee, il quale scrisse

nel 1857 un dizionario del Prolestanlesimo
,
che e uno de'meglio

compiuti che conosciamo 2, parlando nella prefazione della difficol-

la dell'opera, dice in quesla forma : lo qui mi trovo innanzi ad un

vero caos. Come si puo ravviare il bandolo, in mezzo ad errori, i

quali per la maggior parte sono moslruosila e follie? Come si pos-

sono ordinare insieme varieta e contraddizioni quasi infinite? E
cosa impossible fare un po di lume tra queste tenebre ,

e rendere

qualche armonia in tanta confusione di elemenli. Niuno s
1

aspetti di

trovare in questo mio dizionario il nome di tutte le sette , appari-

le in quesli ultimi tre secoli. Quesla pretensione non e niente me-

no che una chimera. lo ne ho nominate piu di duecenlociuquanta ;

eppure questo numero non e nemmeno la quaranlesima parle di quel-

1 De haeresibus ad Quodvultdeum, liber unus.

2 Diciionnaire du Protestantisme, publieparM. I'abbe MIGNE. Tome uni-

que, 1858.
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le che avrei potulo menzionare, e die ho volulo trasandare
, perche

ebbero cortissima vita. Similmente ho taciuto di allre in grande mi-

mero, che perirono appena nate. Perche conservare memoria diso-

gni, i quali, simili alle bolle di sapone ,
noo hanno laisciata nessuna

traccia della loro esistenza?

Ove gli effetti sono contrarii
, debbono essere contrarie anco le

cagioni. Se dunque 1'unita e la vita della cattolica Cbiesa si deve a-

scrivere, come tesle dicevarao ,
alia infallibiHla del pubblico magi-

stero, a cui i veri fedeli sottopongono il privato giudizio; egli e ne-

cessario che la dissoluzione e la rovina del Protestantesimo derivi

da una ragione opposta ;
cioe dal riflulare il magistero infallibile

costituito da Dlo, e dal pigliare in quella vece il giu<!izio privato,

come norma della fede. Egli e vero, che anco gli antichi ereliri anti-

posero lo spirilo privato e la ragione iudividuale, all' autarita pub-

blica del magislero della Chiesa. Non vi puo essere eretico , il qua-

le non contrast! in cosi falto modo alFordine voluto da Cristo; poi-

che I'eresia si commette appunto, allorche pertiuacemente si elegge

la propria seutenza
, oppnsla a quella che viene insegnata dai legit-

timi Pastori. Ma pero nessuno mai cosi direttamente e cosi formal-

mente, come fece Lutero, costilui in questo disordine la sua eresia;

nessuno prima di lui proclamo 1'assolula indipendenza della ragione

individuale ed il libero esame in materia di religione. Questa indi-

pendenza e questa liberta della mente e la funesta eredila da lui

Irasmessa ai proteslanti ; essa e come la nota essenziale e la carat-

lerislica del Proteslantesimo.

Pertanto F eresia de' Ire ultimi secoli, pigliando le mosse da que-

sto errore gravissimo, doveva esser necessariamente piu di ogni al-

tra eresia inessiccabile vena di separazione e di conlraddizione. Poi-

che 1' intelletlo umano, che e anche fallibile nella conosceoza delle

stesse verila naturali, e assolulamente inetto a scoprire da se ed a

giudicare i dommi, i quali trascendono le forze di qualsivoglia crea-

tura. E dunque impossible, che i'uomo trovi nella sua nalura i som-

mi e infallibili criterii, sufficient! a dislinguere il falto della rivela-

zione, e tutte le verila stesse rivelate, dalle verita di ordine nalurale,

o anche dagli errori e dai delirii di un cervello infermo. Come la

rivelazione e soprannaturale ,
cosi ancora soprannaturale dev' essere



276 I/ UNI01NE DELLA CRISTIANITA

il suo criterio. Esso e, come sopra abbianio dello, il pubblico in-

segnamento de' Paslori della Chiesa uniti al romano Pontefice. Le

loro bocche sono 1' organo assislito da Gesu Cristo ,
ed animate dal-

10 Spirito Santo; adunque mandano suoni soprannaturali e divini.

Tolto di mezzo un tale criterio, e posto in cambio un crilerio di

ordine nalurale, forza e che la rivelazione si oscuri e sfugga all' in-

lellelto ,
tanlo piu loulano e piu presto , quanto il crilerio sostiluilo

dall' uomo e piu conlrario a quello messo da Dio. Cio fanno i pro-

teslanti. Essi rigeltano qualsivoglia aulorita in falto di religione ,

si reputano indipendenli ed infallibili
,
e misurano le cose che sono

sopramiaturali colla sola spanna, che hanno sortita dalla natura.

Non vogliamo piu allargarci in altre considerazioni
; quelle sole,

che abbiamo accennate bastano a far chiare due conseguenze , che

Intendiamo di raccogliere col presente articolo. La prima riguarda

gli Anglicani. Essi apparlengono al Prolestantesimo : e peio ban-

no Ira loro quel principle mostruoso, che abbiamo dimostrato esser

11 fonte peslifero, il quale metle fra gli uomini la discordia e 1'inimicizia

in fatlo di religione, e li separa da Dio e dalla Chiesa. Chiamino pure

col nome che essi vogliono il criterio, del quale si servono per invesli-

gare la divina rivelazione ;
lo chiamino esegesi biblica , lo chiamino

interpretazione patrislica: in effelii esso si riduce ad un criticismo

umano, ad una storia scettica, ad una interpretazione razionalistica.

II tribunale a cui fanno 1' ultimo appello in tutle le cause di religio-

ne, non e che il privato giudizio. 11 professarsi pronti, dice il Man-

ning, ad accettare il Concilio di Trento, quando egli venga interpre-

tato conforme alle nostre opinioni, non e gia un soggettarci all'auto-

rita del Concilio, ma si un soggetlar lui al nostro giudizio. II dire

che noi 1' accetteremmo come base d' unione, purche esso s' intenda

cosi e cosi, val quanto dire che non I'accetterernmo, se s' iutendesse

altrimenti
;
o ancora, che se il Papa dichiarasse che il Concilio di

Trento mai non intese di dire quel che a noi ripugna, allora noi lo

accetteremmo. Ma, e se esso dovesse intendersi altrimenti?!! chiede-

re un' interpretazione autorevole
, senza obbligarsi a seguirla ,

e un

giocare a doppio giuoco. Se 1' interpretazione aulorevole si accorda

colla nostra
, ottimamenle. Ma, e se non vi si accorda? A questo

modo noi la riceveremmo non per la sua autorita ,
ma perche e di
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accordo col oostro giudizio private. Se fosse in disaccordo, ella non

avrebbe piu presso di noi autorila veruna. E egli possibile che uo-

mini di qualche chiarezza o consistenza d'idee non penetrino Toscu-

rita e 1'iucoerenza di si fatto procedere? In che cosa mai si diversi-

iica esso dal giudizio privato del prolestante volgare e coerenle a se

stesso, il quale da se solo giudica del senso della Scrittura
,
se non

che in questo, che il protestante si limita ad un libro; laddove essi

pretendono di giudicare tutt'i Padri, i Teologi, i Concilii, i Pontefici

e tutla quanta la Chiesa iu tult' i tempi? II protestante ordinario

passa con pie franco sopra tutti quesli, senza curarsi di sapere se ei

vada o no d' accordo con loro : laddove 1' Aoglicano moderno li cita

e aduna tulti innanzi a se: professa di riconoscerli per quel che so-

no, Padri, Teologi, Concilii, Ponlefici : riconosce in loro il lume
,

la missione, 1' autorila speciale onde sono insigoili ;
ma dopo lulto

questo analizza, esamina, accetta, rigetta i loro scrilti ed insegna-

menti con senlenza deflnitiva, la quale ioaporta un'assoluta superio-

riia di giudizio. A senno di costoro il Concilio di Trento e tollerabi-

le, tanto solo che egli voglia dire quel che essi dicono ,
intollerabi-

le, se dice punto allramenle. II giudizio privato polrebbe egli ele-

varsi mai o allargarsi in proporzioni piu ampie? Rimane forse sulla

terra qualche altra cosa da giudicare? da sotlomettersi all' analisi e

alia senlenza di lui? Resta forse in piede alcun altro tribunale, di-

nanzi a cui egli. taccia o s' inchini? Sembra strano in verila, che

persone onesle e intelligent non s' accorgano dell' immoralita di

pretensioni siffatte, e della loro logica incoerenza. Cosi 1' illustre

Prelato. Or che e quello che vogliamo inferire da cio? Vogliamo in-

ferire , che e simile a follia quell' altra prelensione di cotesli Angli-

cani di unire insieme la cristianila, e che e similmente una follia lo

sforzo, che eglino fanno per queslo effetto, allorche teutano di stabi-

lire la mentovata associazione di preghiere comuni a tulti i cristiani.

Queste iotenzioni sono vane
,

e questi travagli sono perduti , finche

essi non rinunziano al fondamentale errore ,
col quale disconoscono

la vera ed unica norma della rivelazione di Crislo. L' unila della

Ghiesa non si puo avere senza la verita della fede ;
e la verila della

fede non si puo avere senza 1' infallibilita del magistero della Chiesa

divinamente stabililo.
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L'allra conseguenza che inlendevamo di raccogliere si e
, cbe il

S. Uffizio rispondendo ,
come sopra dicemmo, agli stessi Anglicani.

molto opporlunamente, tra le altre cose, fece menzione di questa

prerogativa d'infallibilila della vera Chiesa: e che con fino accorgi-

mento si e fermato a parlare quasi esclusivamente di questo argo-

mento medesimo 1'Arcivescovo Manning , nella sua letlera pastorale

al clero callolico d' loghilterra. Le verila da noi toccate in questo

articolo dimostrano sufficientemente ,
che chianque aamiette 1'in-

fallibilila della Chiesa non corre rischio di uscir fuori della Chiesa

medesima, se vi e dentro, ed e disposto ad entrarvi se sta fuori ; e

pero dimostrano che e cosa ulilissima inculcare lanto ai caltolici, co-

me ha fatto il Manning, quanto ai dissidenli, come ha fatto il S. Uffi-

zio, la verita e la divinita di questo domma.

Per tal maniera chi e sinceramente catlolico ha da slirnare onesli

o iniqui i lenlativi
,
che si fanno per 1' unione del Cristianesimo, se-

condo questa norma di verita. A quesla norma dev'egli principal-

mente aver la mira
,
come nel principio abbiarao detlo

, in tulte ie

questioni , che nascono per cagione de' modern! Anglicani ,
i quali

si prefiggono di unire insieme a loro modo le tre Chiese in nna sola.

Egli ha da riputare cotesli loro sforzi non solamente inulili a pro-

durre la pretesa unita, ma anche perniciosissimi, perche essi sono

efficaci a cagionare la divisione e la rovina delle anime. E se con

qualche speranza di buon successo
, vuol farsi ad illuminare ed a ri-

condurre nella vera Chiesa alcuno di questi uomini smarriti e cie-

chi, metta in effelto cio che lo slesso Arcivescovo di Westminster rac-

comanda al suo clero. Queste sue parole sono degne d'esser futte

riferite , e con esse noi diamo fine al noslro articolo.

Nel trattare, egli dice, con persone imbevute degli errori an-

glicani, voi vi atlerrete, reverendi Fratelli
, sempre fermi ad un

punlo, a quello doe dell' infallibility* perpetua della Cb4esa, ossia

sparsa, ossia congregata in Concilio , e parlanle sia per mezzo del

Concilio tridentino
, sia per la voce del suo Capo. Ed e necessario

che stiale bene in guardia contro due specie di argomenli ,
con cui

suol eludersi questo principio. l/uno e di divagare in cose partico-

lari , come a dire la divozione della B. Vergine , o il polere tempo-
rale del Papa : il che fa diversione

,
e intanto il punto capitale si
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lascia senza risposta. L'allro e di ammettere la perpetu5l& del mini-

stero divino delta Cliiesa, negando pero 1' infallibilita del suo Capo,

e quella de' Concilii tenutisi dopo lo scisma della Chiesa greca. 11

criterio sicuro in lal caso e di domandare : Credete voi nell' infal-

libiiita del Concilio di Trento? Credete voi che le dichiarazionl

dommatiche de' Pontefici dopo il Concilio di Trento, ricevute altre-

sicom'elle sono dalla Chiesa catiolica, sieno infallibili? Se vi e

riposto che si, allora voi saprete come procedere innanzi. Ma se

vi si risponde di no
,
voi avrete in mano la prova che quel sup-

posto perpeluo ministero
,
ossia infallibilila della Chiesa ,

mm e

che una immaginazione privata, come la doltrina della consustanzia-

zione , o della redenzione particolare ,
o della unita divisa.

Un altro criterio, con cui puo scoprirsi la mancanza di fede o

di conoscenza vera intorno al ministero divino della Chiesa, si e 1'ob-

biezione che allri fa a quelle che chiamano definizioni nuove di dot-

trina, ed all'imporsi di queste come nuove condizioni di comunio-

ne. Se la Chiesa e fallibile, coteste nuove definizioni potrebbero es-

sere, e con tutta probabilita sarebbero
,
mere opiuioni umane; e ii

i'arne artieoli di fede e di comunione sarebbe cosa tirannica e sci-

smalica. Una potesla suprema che pretende di regolare la fede e la

coscienza degli uomini
,
se e soggetta ad errore , non e che usurpa-

zione e despolismo. Niuno sarebbe piu inflessibile de' Cattolici a fi-

gettare e ad abiurare cotali nuove definizioni. Essi morirono piutto-

sto che acceltarle, sollo Enrico VIII e sotto Elisabetta. Ma se 1'au-

torila che definisce coteste dottrine
,

e preservala da errore merce

un'assistenza divina, in lal caso ogni nuova defmizione eunanuova

dichiarazioue della verita
,
una luce piu ampia ed una piu perfelta

conoscenza della rivelazione di Dio. L'opporsi dunque a cotesli in-

crementi di cognizione ,
dimostra che si nega la loro sorgente e cer-

tezza divina
; imperocche niun uomo di meute retta e pia rinunzie-

rebbe mai ad avere una conoscenza piu chiara e perfella della men-

ie di Dio. Egli sarebbe come un dire : Si tolga via dal cospelto no-

stro il Santo d'Israele 1.

1 ISAIA,XXX, 11
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LXI.

Lordine non fu turbaio.

E quella sentenza mirabile di mitezza f
.

Che gran male, diceva il retto giudice

(Giuliano) e non punto persecutore, se

un Greco uccide una decina di Galilei?

S. GREG. NAZ. Cr. conlro Giul. II. 93.

(Opp. ed. Migne to. I, p. 625.)

Ai cristiani che ricorrexano a lui per ag-

graviipatiti risj;ondeva: E debitovo-

stro il sopporlare mali tratlamenti:

tale e il precetto del vostro Dio. SOCR.

Stor. eccl. Ill, 14. (Ed. Migne, p. 417.

lllud autem erat indemens , obruendurn

perenni silentio, quod arcebat docere

magistrosj rhetoricos et grammaticos,

riliis christiani cultores. AMM. MARC.

XXII, 10.

Tigranate passo i giorni or lieti, or tristi, nell'agilamento di Ales-

sandria
, apparentemenle arrotandosi di servire Augusto ,

in realta

servendo il magno Alauasio, e molto piu ancora altingendo da lui ,

cuore a cuore, spirili eccelsi e inelullabili di cristianesimo. Al tem-

po istesso Giuliano in Antiochia si dava focosamente agli appresti
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Jella guerra, che gia era sul rompere, e al lutto bramava riuscisse

non che felice, ina famosa nolle memorie de.lla storia romana. Vero

e cbe in colali bisogne aveva alia mano valenti ministri che il se-

condavano, e con tulto 1' ardore si operavano di eseguire i suoi cen-

ui : ond' egli poleva darsi vita consolata a rislorare il culto de' sanli

Numi, pellegriuare alle santuarie, sacrificare, pontificare a grande

agio ,
e a quando a quando dare una rasseltata agli ordinamenU ci-

vili delle finanze, de' tribunali
, degli studii. Agitavalo il gran pen-

siero di lorre di mezzo i dissidii religiosi, e tutto fondere dentro una

sola forma il popolo dell' impero ,
ne vedeva altro rnodo di raggiu-

gnere un tanto bene, fuori di quesl'uno, rendere cioe ognimente ed

ogni cuore riverente alia sua filosofla, ispirare una nuova ed univer-

sale devozione agli Dei di Augusto. Si protestava lultavia non voler

isradicare i pregiudizii volgari che gli abbarravari la slrada, ne con

sangue, ne con violenze, ne con terrori. Liberia vuol essere, diceva

esso, liberla per tulti, protezione eguale ai ciltadini di ogni cullo, giu-

stizia inflessibile: le riforme si atlueranno per viadi persuasione e di

sapienti.ordinazioni.

Cos! declamava Giuliano nelle frequenti arringherie, cosi scriveva

uegli editti : e dagli dagli , un dabben vescovo di Boslra , per nome

Tito, ci credelle su in buon dato, e scrissegli una lellera rispeltosis-

sima, affine di oltenere dalla clemenza augusta, che non fossero piu

a lungo lollerati i soprusi manifest! e conlinui di certi perturbatori

della chiesa Boslrense; e per raccomandargli la causa de'suoi, rap-

presento che i crisliani essendo provocali da'gentili, e potendo troppo

agevolmente ricattarsi degli afifronli riccvuti, tutlavia eransi astenuli

dal far giuslizia di propria mano , merce le esorlazioni del Vescovo

e de' chierici.

Giuliano gradi allamenle unatal moslra di fiducia nella sua impar-

zialita. Prese il calamo, stese un editto, spaccio un corriere al mu-

nicipio di Boslra. Si apre il dispaccio con solennita e si legge:

Giuliano Pio Felice sempre Auguslo ai Bostreni.

lo sperava che i Vescovi de'Galilei dovessero mostrarsi ricono-

scenli a me piu cbe al passato Go\7erno. Ma essi veggendo che piu

non si permette loro di tiranneggiare, muovono ogni pietra per agi-
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tare i popoli e seminare rivolture. E cosa manifests, che se le plebl

tumulluano, cio avviene pel Iranelli di coloro che si chiamano che-

rici. Posciachc cotesti tiranni de' cittadini non sono anche conlenli

del perdono loro concesso de' passati maleficii, ma si arrabaltano di

racquistare la signoranza perduta : loro sa aspro di non aver piii a

reggere i giudizii, ne a deltare i testament!, ne a carpire redilaggi,

ne piu polere ogni cosa recare a propria mano. Pero emmi paruto

opportuno di intimare ai popoli tulli, che non si lascino sedurre dai

preti alia reazione, ne a far sassaiuole, ne a disobbedire ai magi-

strati. Si adunino essi a loro posta nelle chiese
,
e preghino le pre-

ghiere loro comandate dai preli, ma se cosloro li subillassero a se-

dizione, guardinsi bene dai lasciarsi ingannare: se no, male per loro.

AI municipio boslreno poi in particolare notifico, cbe il vescovo

Tito e il suo clero mi hanno porto un ricorso per calunniare la cilia.

Riferisco qui le parole che il Vescovo oso inserire nella scriltura.

Essendo i Crisiiani non punto inferiori in numero agli Elleni, pure

si contennero dai Irascorrere a disordini per nostra esortazione.

Cos! il Vescovo. Mirale com' egli affermi , il buon conlegno vostro

non procedere dalla moderazione di voi cittadini
,
come quelli che

vostro malgrado , com' egli dice
, foste dalli suoi consigli tratlenuli.

Discacciate adunque liberamente dalla cilia colesto calunnia-

tore dimeslico. Quanto a voi reslatevi colla pace e colla concordia.

Niuno faccia ingiuria o danno ad altri. Voi che vivete nell' errore

non dovele far torto a chi' sanlamenle e giustamente adora griddii,

secondo le antichissime tpadizioni; e voi adoratori degl' Iddii, guar-

datevi dai guaslare o rubare le case di coloro che per ignoranza piu

che per malizia vanno traviati. Egli e d'uopo persuadere gli uomini

per virtu di ragioni, non gia a furia di percosse, d'insulli, di sup-

plizii. Percio io spesso ammonisco gli uomini di verace piela , che

In verun modo non dieno travaglio a' Galilei.

Dato in Antiochia, a calen d'Agosto 1
.

I decurioni di miglior senno si gualavano in viso, come chi dices-

se : Chi ci capisee nulla? bella giustizia! calunniare i preti, sguin-

zagliare le plebi ! E il vicino con un inarcar di ciglia e una slretla

1 Estratle a verbo dalla Lettera di GIULIANO, op. ed. cit. p. 435.
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di spalle rispondea :
- - Cattivi tempi ! Non e a dire se il clero

di tulli i paesi si chiamasse contento di si preclara imparzialila, che

sfrenava le izze mal contenute del partito pagano, e incoraggiva

la razzamaglia sanguioaria contro i vesco'vi. Ma Giuliano se ne te-

neva come di avvisalissimo consiglio , e ne boriava nelle dicerie al

popolo, come di mansuetudine al tutto divjna: ne poneva mente che

ciascuno, badando ai falli piu cbe alle parole, scorgeva manifesto

come il manto imperiale coprisse di vera protezione i malfattori ido-

latri , con assolulo diniego di giuslizia ai crisliani. Tuttavia alcune

volte si'porgeva tullo beuigno ad ascollare le querele dei crisliani,

e uditi i saccbeggi delle loro case ,
le arsioni delle lerre , le stragi:

-Poveretli! rispondeva, quanlo vi compatisco! su via, pigliate

pazienza, la voslra legge vi obbliga a tollerare senza inquietarvi, io

non ci posso mil la. Quindi i martiri non mancavano ne a Roma,

ne in Italia, ne in Egitto ,
ne altrove, ovunque fosse o un preside

maivagio, o un magistrate cupiilo di vanlaggiarsi nella grazia au-

gusla, o uu branco di pagaui istigali da saciificoli.

Con lutlo cio nelrOriente, siccome piu presso, piu copiosi senti-

vansi gl'iuflussi della umanila di Giuliano, sopraltutto a danno del

clero, dei monad, delle vergini. In Palestina una banda di ferven-

ti idolalri assalto di pien giorno il monaslero di s. llarione, mise a

ferro e a fuoco ogni cosa, ma non pote agguantare il santo, percbe

gia soltrattosi colla fuga. (iiuliano trovo che il peggio disordine era

quest'ullirno, cioe lo scampo del santo, e licenzio una mano di ban-

dili ad ins^guirlo. A Gaza una masnada di facinorosi levatasi a fu-

rore conlro alquanti crisliani illustri ,
li ebbero condotti in sulla

piazza, li ruppero con bastoni, li trafissero cogli schidioni di cucina,

li pelarono coll' acqua boglienle, e in fine ne buttarono i cadaver!

tra la carogna de' giumenti. II governatore, benche pagano , pure

uditi si ferini eccessi trasse sul luogo, e puni i banderai della som-

mossa. Non 1'avesse mai fatto ! Giuliano il casso d' ufficio per magi-

strato puntiglioso, che cercasse il pelo nell' uovo, ne sapesse tener

pad le bilance della giustizia. Gli Eliopolitani vinsero in fervore i

ciltadini di Gaza. Fioriva presso loro ab immemorabiii una santua-

ria di Venere, il cui cullo pubblico lornavain si orribili turpiludini,

che Gostantino, tollerando gli altri templi ,
dovelte divietare severa-
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mente le funzioni di questo : ma non distrusse gia gli adoratori
; che

anzi questi si perpetuarono, e alia prima aura che loro venne del

favore del Governo nuovo, si raccolsero in truppa e deliberarono di

mostrare al mondo la propria divozione. Pero dato all'arrai-rapirono

buon numero di vergini cristiane, e dopo scellerati ludibrii. le spa-

rarono vive vive, di alcune divoraronsi il fegato, alle altre sulle

viscere palpitant! gittarono orzo e mangime e le fecero pasrere agli

animali immondi. Cotali orrori avvenivano a di chiaro, a sol veg-

gente, a pieno popolo : Giuliano pero non ne faceva gran caso, e a

chi gliene melteva narola rispondeva con imperturbabile tolleranza :

- Puh, gran che, se anco un Greco accoppa una decina di Galilei

non e a farvi su le tragedie.

Niun fatto tuttavia levo lanto romore quanto il supplizio di Marco

d'Aretusa, sacerdote venerando per le canizie . e famoso per la pie-

la 1, il quale a tempi di Costanzo aveva distrulto un tempio d'idoli*

nefandi. Pero gli idolatri, conosciuta la imparzialila del successore.

levarono iosto contro Marco un grido di morte. II sacerdote, presen-

tendo la procella, gia si era trallo in salvo : ma come gli fu riferilo.

che piu cristiani erano arrestali in suo scambio, non dubito di rien-

trare in cilia, e consegnarsi volontariamenle ai nemici per liberare

le sue pecorelle. Fu spogliato ignudo, infunato, tranato per le vie e

per le piazze a furore della ribaldaglia pagana : i fanciulli aizzati dai

padri cincischiavanlo cogli slili della scuola
,
le donne , vere furie ,

dilaniavanlo coi peliini del capo, ne annodavano gli orecchi col refe

e li slrizzavano a sangue ;
dri ultimo 1' esposero alia sferza del sole .

impiastricato di mele. vivo pasto alle vespe: e tra i supplizii diman-

davangli : Vuoi tu rifabbricare il tempio che distruggesti?

-No.

Pagalo almeno.

Non posso.

1 Noi lo crediamo diverse dal Marco d'Aretusa, tinto di arianesimo. >

certo gia ravveduto. S. Gregorio Naziaazeno ne parla come di un santo mar-

tire, e afferma di !ui che altro non gli si poteva apporre fuorche la carita

lodevole ma svenlurata, per la quale aveva fatto opera di salvare Giuli?ro

fanciullo, allorche la famiglia di Costantino fu in gran parte maceilato.
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Da almeno una moneta per segno di tua volonta.

- Dio me ne guard! .

Mentre il martire cosi tormentava, il magistrate risapeva ogni co-

sa ;
e zilto. Conosceva Y umore di Augusto. Se non cbe venula la

fama di si incredibili barbaric insino ad Anliochia, Sallustio prefetto

del prelorio d' oriente , pagano di professione , ma non privo di co-

slume umano, ne risenti come una fiamma di vergogna. Fu ad Au-

guslo e prendendolo pel suo verso, doe dell' amor proprio : Mae-

sta
, gli disse

,
in certe province si da in eccessi odiosi : ad Aretusa

si e iusultato un uomo in pel bianco , Irascinato a furia di popolo,

sbranalo, martirizzato per conficcargli in corpo T ellenismo. So che

tali non sono le lue inlenzioni. E cio che e peggio ci siam rimasti

col disonore della sconfitta
, perche quel vecchio cascatoio tra gli

spasimi, non che cedesse, oso persino motteggiare i suoi manigoldi.

10 mi son mezzo risolulo di mandare cola ordini severi...

Non fare, rispose Giuliano, che conosceva benissimo Marco

Arelusio, e sapeva quanto si fosse dato briga per salvar lui Giuliano,

allorche segui la strage della famiglia di Costanlino ; non precipi-

liamo nulla.

- Ma e uno scandalo, una sedizione, un tornare alia barbaric.

Ben be', che ci ho da fare? le plebi, si capisce, non sanno mai

tener misura. Pel Sole divino, li giuro cho tali avventaggini trapas-

sano le mie intenzioni.

I setlarii pero ,
che come serpi avvinghiavano d'ogni lato il real

riformatore
,
non si tenevan paghi a queste sfuriate di piazza , e co-

me attesi ch'egli erano a scalzare gli appoggi del cristianesimo
, gli

venivano tuttodi stuzzicando gli orecchi di nuove riforme, e partiti,

e vanlaggi. Reslavauo ancora in uificio molti presidi, e conti mili-

tari, giacche nell' immeusa distesa dell'impero non v'era stato ne

tempo ne modo di scambiarli tutti di sbalzo. Adunque i corligiani

11 rappresentavano a Giuliano , per ogni poco d'occasione o di pre-

testo che ne potessero inventare: ed egli sceglieva gelosamente I

successori tra i piu caldi partigiani de' nuovi ordinamenti. In difet-

to di allro appiglio, mandava stendere il diploma dello sc;mbio , e

con uno sghigoo befFardo, dicea: Sio a vedere se cotesto Gali-

leo si lagnera dell' ufficio loltogli : io per me non fo altro che aiutar-
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lo ad osservare la sua santa legge ;
vita bassa vuol essere per co-

storo , preghiera , digiuno ,
non gia sovreggiare e portar la spada

della legge : i Galilei mi riograzino.

Altre voile spacciava decreti di incameramenlo sui beni delle

chiese piu dovlziose , e giurava che noa intendeva gia di far tortoa

veruoo ,
Dio liberi

;
si solo di provvedere che il clero sgravato delle

brighe secolaresche tornasse piu acconcio alle spiriluali bisogne.

Accadeva talvolta che i sacerdoti si rendessero malagevoli a conse-

gnare i depositi e i vasi sacri: ia tal caso i satelliti augusti attacca-

vanli alle colonne del tempio, e a buoni colpi di verghe li persua-

devano a non si conlendere alle benefiche riforme. Le soglie delle

chiese cristiane si videro in molli luoghi insanguinate a queslo mi-

sero modo. Piu anni addietro assai delubri pagani erano stati dal

fisco regio donali ai Vescovi
, perche ne ricavassero material! all' uo-

po de' sacri edifioii: Giuliano penso anche a questa riscossa, e or-

din6 che le pietre gi& murate fossero sconficcate e ritornale ai gen-

tili ;
dove non si potesse cio eseguire : Pagatele , diceva loro

,
e

siatemi obbligati , se non le pagate colla pelle.

Toglieva poi grandissimo diletto a beffarsi de'.monaci e delle per-

sone di cbiesa , e diceva e scriveva : Vedete stranezza ! costoro

si sono inuzzoliti di accovacciarsi alia foresta
,
come le fiere: non e

cotesto un uscir della vita sociale e ragionevole? I malvagi demoni,

e non altri, possono soli aver loro conficcato nel cervello tale scioc-

cheria: ed e mirabile a vedere come costoro se ne ripromeltono an-

zi di volar piu alto in cielo , quanto piu si cingono di catene e di

collari di ferro! A rifarlo del mio, se non sono matti a bandiera.

I matli non sono tutli alia foresla rispondevano i corligiani :

ve n' ha qui in cill^i
, da cento in su per ciascuna basilica.

- Lo so, lo so
;

i preli g^ililei son tutlo di sul predicare ai loro

merlotli , che li debbano vegliare , digiunare ,
incadaverire : cosi lar-

pnno le ali alia gioventu , e la confinano a vociar cantilene colle vec-

chie. Ma gia io mettero mano a tal rimedio che loro pulira.

I filosoG della cricca davano sotto a'bei proposili del padrone, e

questi scriveva ai prefetli: E parulo alia costra Clemrnza di or-

dinare che i cherici vengano ascrilti a' ruoli degli ufficii municipa-degli ufficii municipa-
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li, ne piu si usurpino esenzione veruna. Non si dispenda il danaro

pubblico a vantaggio loro
,

si sospendano le provvigioui alle vergi-

ni, per 1'addielro iscritte sui registri della beneficenza imperiale.

Le chiese rifondano al fisco le somme riscosse sotto il divo Costan-

lino e il divo Costanzo.

Pure tulto coteslo bolli bolli di riformagioni, che manometteva le

chiese alia spiceiolata, non appagava ancora la smania seltaria di

sradicare la religione cristiana. Perciocche i cristiani rinnovellando

i'ardore della pieta sopperivano alle spese ecclesiasliche , piu fre-

quenti e pin fervidi si raccoglievano nelle assemblee, gli esempii

stessi de' confessor!, tribolati per la fede, rianimavanli alia coslanza

delle battaglie. Pero Giuliano capi che a voler ire al fondo era da

trarre dalla sua la giovenlu : detto fatto, eccoti un decreto a confi-

scare la scienza in pro della- setta.

Chi leggera colali fatti nell'anno di grazia 1866 dira forse : Or

non e cotesto un raccontare la storia contemporanea sotto masche-

ra di antica? e, che e peggio, un travisarle entrambe con malignis-

sima menzogna? Eh via, Tigranate, smellete colest'ombra di velame
?

si ragnato, si slrambellato, che omai non vi copre il rossore del viso :

dite netto e spiccicato che voi vi piacete a schizzar fiele, a vomitar ve-

leno contro il progresso delle societa ammodernate : voi dirugginate

i denti a vedere tanlo fiore di civilta in Italia, in Francia, in Belgio,

in Ispagna, in Inglnlterra, in Isvizzera, e oggimai per tulto: voi mor-

dete ,
voi calunniate per mesliere. E Tigranate , imperlurbato

sotto I* usbergo della verita , conscio di aver narrato non islorica-

mente un romanzo, ma romantieamente una storia, sla e risponde :

Se in Giuliano voi vi specchiate, se ne' gesti suoi io narro i vo-

stri, tal sia di voi : non e in poter mio di far si che vi dissomigliate.

E per non vagare troppo , io dimando, continua Tigranate, che ci

poss' io , se in tutti i paesi massonicamente tiranneggiati si e ado-

prato il soperchio d'ogni ingiustizia per istrappare dalle mani della

chiesa I' iasegnamento? Che? son ioche ho chiuso i seminarii, dis-

persi i licei, licenziati i sacerdoti, disabitati i conservatorii, riposati

i professori cattolici? La rapina degli assegni ,
delle borse, delle

foadazioni , dei lasci a favor di studenti e di collegi cristiani le ho

inventateio? E i giuramenti ingiiisli impost! a' cattedralici anlichi
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per iscavalcarli ? e la guerra sorda , soppialta , tenebrosa
,
mossa ai

Fratelli della dottrina cristiana in tanli paesi ad un tempo , non e

frutlo di odio viperino contro la religione? Che avevate voi da pa-

yen tare ai nuovi ordini politici dalle bianche ale di pocbe Snore riu-

nite insieme, o dai loro agnus Dei , o dai rosarii? E pure io veggo

per ogni dove dicbiarala loro nimista e persecuzione a oltranza : voi

teaiele cbe insegnino il catechismo. Per instaurar nuove leggi era

egli necessario che le scuole venissero a mano di forusciti
,

di apo-

siali, di omaccl infruniti? e cbe iavece di pudico alimenlo di lettere

allagasse dalle accademie una lava di bestemmie e di inverecondia,

a naufragio di tanlo candore di gioventu Iradita? E la peste dei figli

si paga col sangue dei padri! Ma torniamo in via. Io narro il pas-

sato.

II popolo di Anliocbia, di Costantinopoli ,
di Alene, di Alessan-

dria
,
di Roma un mattino vide pendere alle colonne delle curie un

editto imperiale : la genie vi si affoltava: Cbe c' e di nuovo?
- Che i cristiani non insegnino piu, o rineghino.
- Ob perche?
- Gua' perche : perche e tempo di liberta.

- Che ragione !

-
Impossible !

Leggi.

Giuliano Pio Felice Augusto ecc.

Cbiunque ba una opinione e ne insegna una contraria ai disce-

poli, fa opera sdicevole egualmente alia scienza e alia probita. Ora

coloro che professano qualsiasi scienza debbono per primo essere

uomini probi, che e quanto dire non tenere con ipocrisia neiranimo

sentimenli opposli a quelli della nazione l. Specialmenle poi quelli

che ammaestrano i giovinelli, ed espongono gli anlicbi autori, siain

ufficio di relori o di grammatici, o sia infine di filosofi. Questi ultimi

vogliono non solo far da maestri di bel dire, ma eziandio de' coslu-

mi, e dicono loro apparlenersi la filosofia politica. Se a diritto o a tor-

to non e qui da defiuire : commendo anzi quelli che mirano a si alte

IV ' ' - ^ '

A.ai y.7j L/,a-/oacva, TO-.; dr^.oar-a u.E7a-/_apax7r(pt;ovTa? ra sv rvi yu/,? (pspeiv

Ta: e tradotlo alia lettera. Or ehe dicono i settarii in Francia
,
in Belgio ,

in Italia?
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discipline, ma piii li loderei, se* non ismentissero so slessi col lenere

sentenze troppo different! da quelle che insegnano. Che? Omero, e

Esiodo, e Demostene ,
e Tucidide, e Isocrate, e Lisia non traggono

ogni loro ispirazione dagl' Iddii? non si credevano consacrati a Mer-

curio o alle Muse? Egli e adunque manifesto disordine che chi com-

menta le Ifco opere, disonori gli Dei che quelli onorarono. Tuttavia

non perche io creda cotesto essere assurdo, li forzero di mutare lin-

guaggio co' loro discepoli : solo do loro la scella
, o cessino dallo

spiegare gli autori che essi reputano malvagi , o se vogliono con-

tinuare a tener caltedra, comincino col disdirsi, persuadendo gli al-

lievi, che ne Omero, ne Esiodo, ne gli altri sono quegli empii e

quegli stolti e quegli insensati in religione, che essi prima afferma-

vano. Altrimenli se continuassero a far guadagno coll' insegnare dot-

trine cui col cuore discredono, mostrerebbero di farlo pure per sor-

didissima avarizia di poche dramme.

Sotto 'i governi passati piii ragioni e terrori li potevano sgo-

mentare dal recarsi a' templi, e professare aperlo le veraci dottrine

risguardanti i Numi: laddove ora che gli Dei ci largirono la liberta,

non si vede piu motivo alcuno che altri insegni colle parole cio che

tiene internamente per falso e menzognero. Pertanto se essi credono,

quegli autori che hanno preso a spiegare essere sapienti, ne imilino

innanzi tulto la pieta verso i Numi
;
se poi li credono stolli e traviali

nella religione degli Dei santissimi, smettano tali autori, vadano alle

chiese, spieghino Luca e Malteo, da'quali apprenderanno a rifuggire

dai nostri delubri. Quanto a me desidero che le vostre orecchie e le

vostre lingue si ribattezzino (come direste voi) neirellenismo. Que-
sta sia adunque legge universale pei precettori e insegnatori.

Gli scolari poi restino liberi di frequentare i maestri che piu lora

aggradi, poiche sarebbe ingiusto che i giovanetti inesperti venissero

rigettati dalla buona strada
,
e per forza trascinati alle dottrine dei

genitori. Anche costoro per verita noi avremmo dirilto di risauare per

forza, come si usa coi frenetici, ma ci piace di lasciare ciascuno farne-

ticare a sua posta. Gl'ignoranti bisogna ammaestrarli non punirli l.

1 GIUL. APOST. Op. ediz. Spanhem. piii volte citata, p. 422. Abbiamo un

poco abbreviate il testo, perche troppo prolisso.

Serle VI, vol. W, fasc. 393. 19 24 Luglio 1866.
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I leggilori di tal banclo, si volgevano addietro come intronali da

uno scroscio di fulmine: Dunque o cessare dalla cattedra o apo-

statare! I padrifamiglia sopra tulto n'erano percossi d'indcgna-

zione e di sgomento inestimabile. Non ci saran piu. maestri cri-

stiani per mio figlio ! o tirarlo su per bue o per idolalra !

- E il mio Lucielto, ripigliava un altro, se s'inticftiia d'ire a

scuola da un bestemmiatore, non c'e verso, bisogna lasciarlo scape-

strare: non son phi suo padre. E metteva un gemito doloroso:

poi accoslandosi ad un amico, pure trafitlo nelle paterne affezioni :
-

Raffinamenlo di barbarie che e cotesto! assalirci fin nel focolare do-

meslico, e avvelenare i figli in braccio al padre !

E la empieta potra regnare, boriare, imperversare su tulle le

catledre : e noi tacere, o rinnegare !

'II piu perfido e
,
die cotesta lirannia si esercita a nome della

liberla. Avesse almen detlo: Voglio opprimere la religione, percio

proibisco ai crisliani di insegnare : ma no, ci si cbiude la bocca a

nome della liberta. Gli Dei ci diedero la liberla, percio mordacchia

a lutti che non cantano le lodi degli Dei !

Poi, bello quell'ordine di pensare come la nazione! ma chi e

la nazione? non siamo noi? noi cristiani siam cento contro dieci. Non

monta: lui e i suoi caguolti sono idolatri, percio la nazione e idola-

tra, e chi non e idolatra e con diploma imperiale dichiarato malva-

gio citladino, indegno d' insegnare ai giovani.

-Menzogna! Ipocrisia! Apostata!
-- Tiranno! -

Gli slessi pagani ne' loro convegni piu stretli arrossivano di si

spietala sentenza, e desideravano per onor di Giuliano, che non si

dicesse nella sloria, come il ristoratore della loro religione, con tante

proteste di liberty per tutti, conculcalo avesse i dirilli piu inviolabili

delle famiglie. Ma ben piu alto ne fremevano i filosofi del cristiane-

simo, i quali meglio ancora avevano misurata la profondita della

piaga di tanta percossa. Non si pu6 a parole ridire il dolore onde

furono straziati i due grandi amici Basilio e Gregorio di Nazianzo,

allorche nel fondo del loro romitorio pervenne il testo della costitu-

zione di Giuliano. Come adunque si osa strapparci il diritto di

educare crislianamente i figli dei crisliani? ripeteva irato e cordo-

glioso Basilio. Non riuscira. Le leltere le daremo a cui vorremo ,
1
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scienze greche, il bello stile, la possente parola, la folgorante elo-

quenza e dono di Dio, non e possesso dell'imperalore.
- Anche la luce del bello che e ne' pagani e noslra: non sua,

come lui grida ogni giorno; 'e noslra, perche e diDio: ne gli baste-

ranno tutti manigoldi a confiscarla.

Nolasti, aggiugneva Basilio, quella sciocchezza insigne di con-

fondere lo studio letterario degli autori pagani, collo studio teologico

del paganesimo? come se non potessimo assaporare un bel verso di

Omero, senza offrire iucenso a Giove !

E uno scappuccio di dialettica
, indecoroso , se vuoi , per un

diploma augusto, puerile, ridicolo, ma colla gente idiota lutto fa col-

po. Ho inleso io alcuni sacerdoti nostri, sempliciani del terzo cielo,

che quasi quasi ci si gabbavano : e per poco non ringraziavano Au-

gusto d'averci tratlo di mano i pericolosi. libri degli anlichi, e ri-

mandali allo stile ascelico della Bibbia e dei traltatisli cristiani 1.

- Ben sono essi da compiangere! questi boni viri servirebbero

troppo bene Giuliano Apostata ,
credendo di servire la Chiesa di

Gesu Cristo.

Fortuna, grido Gregorio, che costoro non sono vescovi ! se

no, ci educherebbero preli pieni arcati di belle verita bibliche , ma
inetti a farle valere. Non, capiscono i dabben uomini che la parola

ornata e poderosa e la piu valida arme a combatlere le guerre del

Signore: ora negli an tichi e 11 linguaggio puro, forte, lampante;

negli antichi e la eloquenza. Non senza gran perche Giuliano vuole

spogliarcene, non a caso la Chiesa tulta per questo annunzio gitta

un grido di dolore.

Senza conlare, che non tulto poi che dissero i pagani e fello-

ia contro Gristo: io per me di molte e bupne suppellettili credo

ermi arricchito studiando ne'vecchi gentili: e cotesto predico

re a'giovani. Che sarebbe di noi, se non avessimo sludiata la

1 SOCRATE, Stor. eccl. Ill, 16 (Ed. Migne, pag. 420.), riferisce quesla ob-

)iezione contro 1'uso de' classic! nelle scuole cristiane, sollevatasi per oc-

sione della proibizione faltane da Giuliano. Si vede che i modern! avver-

irii del classicismo non inventarono nulla di nuovo. Pe^cato che non ab-

)iano letto le confutazioni fattene non solo da Socrate, ma da S. Anfilochio,

la S. Girolamo, da S. Agostino, da S. Basilic, da S. Gregorio Nazianzeno.
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eloquenza di quei Demosteni, di quegli Eschini, che Giuliano ci

vuol strappare di mano? Via, via non te ne dare pensiero : passera

questa sfuriala, e sara un b.uco nell'acqua. Ora e tempo di gemere

aDio.

Di gemere si, ma ancor da combattere, disse con fierezza cri-

sliana Gregorio, cui gli occhi giltavan faville di luce, e scagliando

una mano, come in atto di minaccia: - - Assai meriti gi& avevi ac-

quislato, o Apostata, all'odio dell'uman genere: ma con cotesto hai

colmo il sacco. Ti prema ttndegnazione di quanti ban caro lo splen-

dor delle sacre letlere: io saro un d'essi. lo, io ricchezze e nobilta,

gloria e potenza giltai dopo le spalle cogli altri sogni della terra,

ne le rimpiango : male lettere? le lellere tuttavia ritengo, e, dopo le

divine cose
, unicamente amo ed abbraccio ed accarezzo. Esse sono

mia gioia : ne mi pento d' averne fatto acquisto a prezzo di peregri-

nazioni e di stenti infiniti in terra e in mare. E lu cbe pretendi col

tuo decreto stolido e brutale? Che la scienza greca sia tua? forse

perche i genlili lodarono gl'Iddii in greco? A questa stregua le arti

tutte sono tue, i pittori dipinser favole, gli scullori scolpiron idoli,

gli architetti muraron templi : niun' arte bella adunque ci rimane
,

noi siam esclusi dalla civilta del mondo...

Oh che li turbi? interruppe Basilio: queste esorbitanze da se

si dileguano.

Non mi turbero, ma combattero : tanta eloquenza ci resta da

sfolgorarlo: fremero contro lui, e la mia voce irata fia grato sacri-

fizio al Verbo di Dio oltraggiato.
- Chi ti ascoltera in questi tempi di tirannia?

Bisogna ch'io parli: non posso chiudere il mio grido in petto :

gia si agita e rompe e vuole percorrere le case cristiane, e le piaz-

ze, e i templi...

Che farai dunque ?

- Che faro? dammi la mano, e insieme uniti noi due, tale gli

edificheremo una colonna, che quella d'Ercole ne perda al confronto:

ma colonna d'infamia, colonna di onta immortale, e non gia fissa in

queslo oscuro eremo, ma girevole, curule
,
che Irascorra le nazioni

e i secoli, e in'perpetuo predichi la ignominia del nemico di Gesu

Crislo.



L' ORDINE NON FU TUBBATO 293

II monumento infatli fa innalzato dalle mani dei due santi
,
le

Orazioni che Gregorio chiamo colonne sussistono anche oggidi, e

sussisteranno finche duri in terra lo zelo della religione ,
e lo sde-

gno contro i perfidi perseculori. Tultavia 1'edificio che allora cre-

'sceva solitario tra le ombre romite di Ibora, nontolse che il decreto

sapientemente tirannico dell'Apostata non sortisse il suo effetlo net

mondo romano. Si udivano nelle scuole i retori piu famosi'lorre

congedo con lacrime dalla gioventu lacrimante. Cosi discese dalla

cattedra Apollinare a Laodicea
;

<$si Proeresio ad Atene, Proeresio

gia salutato re dell' eloquenza ;
cosi tacque a Roma la eloquenza ve-

nerata dei famoso retore Vittorino
; cosi ammutirono cento altre voci

di cristiani professor! .

Tigranale era stato testimonio oculare del lutlo dei fedeli nel fio-

rentissimo studio di Alessandria. Cola gli pervennero le novelle di

Grecia e d'ltalia, e rimpianse la sciagura di Vittorino, gia suo com-

pagno di catecumenato a Roma. Piu aacora I'indegno il disaslro di

Proeresio, stato maestro suo e di Giuliano in Atene, Ma I'lmperatore

ribellato a Dio non riconosceva piu ne giustizia ne gralitudine, e

attendeva a serrare ogni di peggio le maglie -di ferro, onde si argo-

mentava di arreticare la Chiesa, le addoppiava, le inlerzava, pur

lusingandosi di darle T ultima stretta dopo le vittorie di Persia. E i

maggiorenti della setta gli vigilavano a'fianchi, cogliendo il deslro

di accanirlo all' impresa : gli ripromeltevano in fe de' Numi felice ii

successo della guerra, oltre ogni dire felice, e gia gongolavan di

gioia maligna, pensando al giorno in cui Augusto, tornando trion-

fanle, gitlerebbe ogni maschera di tolleranza, e metterebbe mano

alia scure.

Intanto che si desiata aurora sorgesse, pure Ira gli appresti di

guerra ,
si menavano i primi col pi micidiali contro il cristianesimo.

Tigranate infatti trovo Antiochia tutta in bollimento d* armi ed ar-

mali. Ma in mezzo a tanto sforzo di armamenti, Giuliano piu che

mai frenetico di idolatrie scorreva la citta a visitare i templi ,
a sa-

crificare ecatombe, e riordinare collegi augurali : non faceva giorno

che egli non riempisse di sangue sacro i'viali del giardino imperiale.

Al primo comparirgli innanzi Tigranate, reduce da Alessandria ,
lo
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serr6 di dimande sugli accrescimenti della piela alessandriDa, sul-

i' Api divino trovato pur dianzi, sul Nilometro che aveva fatlo tras-

sportare dalla Basilica cristiana al tempio di Serapide: e su colali

fariciullaggioi tanta ressa gli faceva, che Tigranate non poteva riave-

re il fialo. Intanto prese a dissuggellare i dispacci di Ecdicio, che

questi aveva recato : e qui aocendersi sopra i fatli di Atanasio, e

poi farsl livido e verde di collera, e pestare i pfedi e smania*re.

Pel Sole ! se io non istermino dal mondo cotesta genia sediziosa,

non vo' chiamarmi Giuliano. TPgiuro che sapro farm! rispettare.

Dovev' io aspeltarmi si nera ingratiludine dagli Alessanddni? Gia ,

aon sono essi soli a provocarmi : dovunque riflata un prete galileo e

an nemico di Giuliano. Io beneficarli ed essi mor'dere la mano. Tu

conosci Basitio, nostro condiscepolo? tusai-che I' ho invitato a corte

lui e Gregorio di Nazianzo : or vedi frutto che ne ricolgo ; in quesli

di e stalo atterrato un tempio della Forluna, a Cesarea, sotto i loro

occhi , dove casa Basilii puo.tutto. In ciascuna provincia i preti ser-

pentano le plebi, e le adizzano contro il governo: oh di' un poco,

non debbo io alia perfine ricordarmi che la spada della giustizia e

in mano mia? qui, qui stesso in Antiochia ho ricevuto ingiurie da

questo popolo sconoscente, che farebbero saltar la bizza a Socrate,

colpa la mia tolleranza coi preti. Pur questo e nulla rispetto alia

auova villania degli Alessandrini. Atanasio e senza meno il suborna-

tore della plebe, il piu furbo fazioso del mondo : e io Io raggiugnero
in cielo, se v' e ito, Io slrappero dall

r

inferno, se v' e profondato, e

daro un esempio. Pel Sole ! ch' io non possa aver pace ne tregua dai

Galilei? In tutto il mondo hofatto pace alia, piena, sicura: 1'impero

si abbellisce della religione antica, e intanto 1'ordine non fu turbato,

aon una legge gravosa, non un editto severo, ma clemenza e amore

e perdono. Ah perfidiosi Atanasii, Basilii
, Gregorii, Galilei quanti

siete , lasciatemi cavar le mani da questa guerra ,
e saprete chi e

Giuliano.

Tigranate a questo torrente di furore non frammetleva parola. E
Giuliano incalzandolo : Tu che ne pensi? E Tigrauate, mutolo
e intronato. Giuliano si continuo : Mi ci tirano pei capelli: loro

danno. Fin jl'ora vo
1

dar loro un avviso della tempesta che si ad-

densano sul capd.
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-E quale?
- Oribasio mi prepara una legge di laglia generale sui galilei

1
,

che fara con una tavola due giuochi ,
uno provvedere alia guerra,

senza aggravio de' buoni cittadini, 1'altro di mozzare gli ugnoli ai

ribaldi. Come strilleranno que' sordidi pretacchioni ! Strilla, ch'io

canto. Almeno uscira loro il ruzzo di assoldare briganti e faziosi ,

come fa quel briffaldo di Atanasio.

- Veramente in Alessandria, io non mi sono addato cbe ci fosse

corsa moneta: era un entusiasmo universale, da tutlo 1'Egitto...

Dabben prefetto ,
che saresli tu ! interruppe con un lampo di

ironia, Giuliano. Gia, ho sempre pensato, che tu saresti meglio tri-

buno in guerra che preside in pace : non avvederti che Atanasio era

il panurgo secreto di lutta quella sollevazione ! lui
,
lui solo era il

mal demone di quel tripudio, 1'aveva arcbitettato, congegnato, mos-

so, pagato: lo scrive anche Ecdicio. Non sai che 1 Vescpvi gittano

la sassata e nascondono la mano ?

Cos! termino la priraa udienza del referto. Tigranate ne usci col-

1'animo turbato, perc'he trovava Giuliano invasato di furore cieco con-

tro i cristiani," assai peggio che non 1'aveva lasciato nel suo partire.

Ma sopra tutto egli rimase frecciato nell' imo del cuore dalle ultime

parole, nelle quali parvegli d' inlravedere un' allusione al presidalo

di Card, tante volte promesso e ripromesso, ed ora quasi messo in

forse. Che sarebbe di me, se Augusto s' incapricciasse di volerml

alia guerra? che sarebbe di Tecla? Dio provvegga... ma omai si

batte la marciata
,

e ad ogni maniera questo e un nodo che si scio-

glie o si tr'onca.

Nota. Alle cose di quest' articolo potremmo aggiuguere largo corredo di

citazioni : ma ce ng sgom^nta la copia. Non vogliamo pero tralasciare di

avvertire che le parole di S. Basllio e di S. Gregorlo Nazianzeno sullo stu-

dio de' classici scrittori pagani sono tolte a verbo o in sentenza dagli

scritti loro. Yeggansi il Trattato sulla lettura degli Autori profani di S.Ba-

silio, e le due Orazioni colonnarie contro Giuliano, che vanno nelle opere

di S. Gregorio di Nazianzo, e sono probabilmente lavorate in* comune da

que'i due impareggiabili amici.

ISOCRATE, III, 19, (p. 228.)

'



LO SCHIAVO NEGRO
NELL' AMERICA

La tralta del negri nel secolo XVIII sali al colmo. Non'si bado

a ragione di giustizia : non si tenne conto della umanita: Tuna e

1'allra su tulti i lidi africani si disprezzo, e si calpesto. Quanto piu

grosso era il numero degl' infelici, che i capitani delle Compagnie

stipavano nelle navi, tanto meglio. La politica e 1'interesse promo-

veano del paro il lordo mercato, sollecitali dalla necessita e dal-

i'utile delle colonie, che senza Taiuto delle braccia schiave diceansi

impossibilitate a fiorire. La religione cattolica, astiata dagli uni per

ispirito di setta, non curata dagli altri per freddezza di sentimento,

spiantata o affievolita ne' luoghi, dove avea falto oltima pruova con-

Iro la schiavitu, non pole opporre che un debole rattento alia rab-

biosa avidil^i di fare grandi incette di abitatori dell'Africa ! Abban-

doniamo questo suolo, conlamiualo da tante trislizie e barbarie dalla

eivilla europea, e portiamo il nostro sguardo su quello dell'Ameri-

ca, dove i negri a centinaia di migliaia sono condannati a tramutarsi

ed a pigliarvi perpetua stanza. Quale sia la vita che vi traggono

dopo il loro arrivo
; quale la legislazione a cui sono retti

;
in quali

paesi sia addolcita la schiavitu
; dove con piu facilita vengano re-

stituiti a stato libero, se dove tiene signoria il cattolicismo, oppure
la eresia

,
sono i punti della queslione, intorno la quale c' intratter-

rerno in questo. arlicolo.
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L* arrivo e la condizione del negri neUAmerica.

Eccovi afferrare ai lidi americani le navi cariche di negri. La

merce vivente e falta montare sopra coperta. Sul volto degl'infelici,

che la compongono, si spande una disperala tristezza, cagionala da

orribile pensiero. Essi pensano, che calati a terra, dovranno essere

ingrassati, e quindi uccisi affin di servire col grasso dei loro corpi,

strulli al fuoco, di unto alle navi. Questo crudele pensiero, parto

della loro stoltezza, gli cruccia e martella fieramente, -ed e come

la soprassoma di que' lunghi martirii, che dovettero trangugiare

nel loro viaggio. Non bastando agli avidi mercanti gli schiavi, che

davano i popoli delle coste africane, ricorsero a que' dentro terra.

La gente mandinga, dedita ai traffici, rispose prontamente alle loro

brame : sicche vedeansi capitare su i mercati, corsi dagli Europe!,

frotte di cento, dugento e piu negri, dopo di aver camminato uno,

due e tre mesi. Ognuno puo figurarsi i patimenti di viaggi si ster-

minati. Eppure quest! sono la menoma cosa, messi a petto del gra-

vissimo disagio, con che erano costretli,,a farli. I padroni lemendo

che la loro mercanzia ambulanle si dileguasse sotto i proprii occhi

con presta fuga, la sicuravano con aspre ritorte alle braccia, ed or-

dinati ad uno ad uno gli sventurati, ne congiungevano i colli con u&

ordigno di legno, messo a convenienti sbocchi e commessure si, che

il moversi di uno fosse impossibile senza il moversi di tutta la lunga

fila
, ponendo per soprassello su le loro spalle il magro Yilto e le

derrate da mercato. Giunti al luogo dello spaccio e comperi dagll

Europei, eccovi nuove sofferenze. Abbiamo sott'occhio i disegni del-

le precipne fortezze, tenute dalle Compagnie africane. Non ve n'ha

una, in cui, discorrendo collo sguardo i nomi dei varii scomparti-

menti descrillivi, non c'imbattiamo in quello di SCHIAVINA fetido

stanzone, dove s' infondacavano gli schiavi mercatati fmo alia sla-

gione opportuna a caricarne i vascelli. Montati sopra di ques.ti ,
al-

1'aprirsi dinanzi alia loro vista la terra natia, che erano costrelti ad
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abbaridonare, duolo, tristezza e rabbia entravano insieme nell'animo

invelenito ,
rodendolo e limandolo con tanta forza che in pochi di

ne consumavano non piccola parte. Sicche appena compilo il'carico,

i capitani si affrettavano di metier vela, e drizzare la prora verso

rAmerica per iscansare questo primo danno 1.

Dicemmo primo danno; giacche a ben altri erano esposti que
r

mi-

seri nella lunghissima traversata. Quando la sorte dicea buono, pe-

rivano gli olto per centinaio. Guai se alcuna burrasca sbaltesse qua

e cola per 1'oceano la nave, o se vi gittasse alcun malore appic-

caticcio, come lo scorbuto, -il vaiuolo od altro : la moria diveniva

pressoche universale senza riparo. II cavalier des Marchais, partito

d'Africa eel piccolissimo carico di centrentolto schiavi, giunse alia

Caienna con soli sessantasei ! II cibo, di che nutrivansi ordinaria-

mente, erano vilissime fave, a scarsa misura, mezzo cotte, mal con-

dite: poco sale, due cucchiai d'olio di palma e qualche'grano di

pepe lungo per somtna carezza, eccovi il tutto. Che se lalvolta met-

tevasi loro dinanzi un tocco del pesce richino, che traendo all'esca

dei corpi morli dei negri, rimanea preda de' marinai, si credea

fornirli d' impensata ghiottornia. La stanza era sotto coperla, dove

giaceano stretli e stivati fino a secento e piu, filti per poco conti-

nuamente sopra le dure pinche, non potendo dare un passo per

difetto di spazio, o a grandissimo disagio, perche Tun pie] di uno

avvinto colla propria catena a quello di un altro. E facile imma-

ginare il corrotto acre, che dovea fare in cotesto chiuso, a cagio-

ne della mischianza di tanti fiati, della unione di tan li corpi, e di

gente non punto costumata alia nettezza : il farli uscire una volta il

di alia spicciolata, perche si lavassero, ed il versare sopra uua la-

stra di ferro arroventata un po' di aceto, perche, svaporando entro

quel covo ne portasse la malsania
, erano i due mezzi adoperati a

loro sollievo. Tale era la vita dello schiavo duranle il passaggio,

rolta nella sua dolorosa eguaglianza dal fischio dello staffile e dalle

urla dei percossi senza piela ad ogni lor cenno d' ira, ad ogni motto

di mal talento ed alia menoma disobbedienza 2.

1 ALMADA,7?etacao; PIGAFETTA, Relations; LABAT, Nouvelle relation, ttc.

Voyage du chev. Des Marchais.

f 2 REBELLUS, De obligationibus iustitiae. Voyage cits
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Oui verrebbe proprio in concio il domandare, se gli uomini, che

trattavano con tanta durezza i negri ,
avessero anima di serpe.

Eppure, e quelle catene, e quelle sferzate, e quella prigione erano

dalla espericnza provate necessarie nel supposto del tristo mercato.

Accadde piu volte, che, lasciati dal capitano e da' marinai per senso

di pieta, o per soverchia fidanza con alquanto di larghezza, giunges-

sero a disciogliere il pie dai ceppi. Cio fatto, il salire furiosamento

all'aperlo, il lanciarsi a modo di beke sopra de' bianchi, 1'affogarli,

il dilaniarli ed il gettarli nel mare fu'cosa di poco tempo. II rima-

nere senza pilola, il (lover correre le onde senza guida, 1'essere es-

posti al pericolo di dare alia banda, o di rompere a qualche scoglio

poco loro caleva, intenti a fare crudele vendetta dei patirnenti sof-

ferti, ed a tornare a liberla. Guai pero alia terra, dove riuscissero

a scampare ! Una frotta di quesli furibondi salvatasi dal naufragio

nell'isola di san Tommaso (1574) vi cagiono immensi danni. Posla

la loro stanza sopra baize dirupate e di la calati piu volte improv-

visi a guisa-di lupi, disertarono le piantagioni delle canne.da zuc-

chero, ribellarono gli schiavi, che vi faticavano, desolarono le case

alia campagna, e giunsero a tanto di audacia da assaltare la slessa

cilta di S. Tommaso, ed avrebbonla presa, se fossero stati armati

di moschetto l.

I negri usciti salvi dalle gravi pene e dai gravi rischi della terra

e del mare, come hanno toccalo-il suolo americano, eccovetl alle

dure faliche della schiavitu. Altri sono destinati ai servigi dome-

stici, e vi menano una vita di temperato stenlo. Allri, e sono il

grosso, vengono mandati al lavorio dei campi, e sopra questi grava

tutla 1'amarezza e tutto il peso dell'essere schiavo. II vitto e il piu

misero e senza varieta. Questi debbono procacciarselo in un data

giorno della setlimana, in cui lavorano per se, dopo avere faticato

cinque pel padrone: quelli il ricevono di per di, o di settimana ID

seltimana, o di mese in mese, da chi loro comanda. La veste, se

vivono fra i due tropici, e un povero pezzo di sloffa, che, girando i

fianchi, scende quanto le coscie
;

se lavorano sotto cielo meno ar-

1 Voyage tit. ; D'AVEZAC, lies d'Afrique, seconde partie.
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dente, li ricopre il giorno diverso panno, secondo che e verno o

state, un copertoio la nolle e non chiedete di altro. L'abitazione e

quale puo offrirsi da un' angusta capanna con poco slrame su cui

adagiare le membra affalicale. Perpetua e 1'amariludine dell'animo

alia vis la della propria miseria
,
del proprio slento, del duri pali-

menli allrui, delle funi, dei nervi e delle segrete sempre apparec-

chiati ad affliggerli ed a tormentarli per qualche fallo 1.

Yuole il negro uscire dal campo o dal recinlo del suo padrone ?

Non puo senza faeolla in iscritto. Ogni bianco ha diritlo di chieder-

gliene conlo. Bramano quelli di un padrone intrupparsi a quelli di

un altro o sulla pubblica via, o in luogo appartato, affine di pigliarsi

qualche sollazzo nei di feslivi? La legge lo divieta loro severamente.

Sono al lavoro? Hanno sempre al fianco il negro aguzzino, che fiero

e minaccioso colla sferza in mano li lien d'occhio per battere senza

pieta non giSt chi si adagia, ma qualunque non sollecita la mano al-

1'opera. Desidera alcuno di accasarsi? Egli dee dipendere dal cenno

del padrone. E strello in matrimonio? e cinlo di figliuoli? Crudo

pensiero gli stringe, qual ghiado, il cuore al vederseli festeggianli

d'inlorno. Nonsonosuoi: gli vedra venduti
;
sentira strapparseli dal

senopaterno; gliscorgera tratli in lontano paese. L'abbracciamento

di questa parlenza segnera per lui quel della morle. Egli siesso oggi

non e certo della sua dimora dell' indomane. Forse il suo signorc

aella *prossima nolle stringera un contralto sopra il suo capo, lo

giuochera, lo donera, lo condurra al mercalo. Dovr^i quindi .abban-

donare i congiunli e gli amici : sara divelto dalla consorte per non

piu rivederla. Nel piu delle colonie, all'occhio del padrone, non e

altro che una propriety vivente da trarne il miglior guadagno. Si

leggono delle scene, rappresentate in quesli ultimi tempi, che trar-

rebbero le lagrime ad un cuor di pietra '2.

Cotale penosissima vita rendeasi non di rado intollerabile ai ne-

gri. Ma come torsi di dossq il duro giogo? Vi avea piu maniere, e

1 CHARLEVOIX, Histoire de S. Domingue, vol. IV. Code noir nella Luiglana.
2 Dagli articoli di varii Coditi neri. PARSONS, Inside view of Slavery. Bo-

slon, 1855.
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tulte del disperalo. Scorgeasi talvolta in alcuni rannuvolato il viso,

livido lo sguardo, muto il labbro, ferocia in ogni atto? Era segno

evidente, che i miseri veniano rugumando la bile de' lunghi dispetti

e che pensavano disfarsene di un sol colpo. Uno rivollando la lin-

gua, se 1' attraversava alia gola, e con cio spento il respiro, cadea

morto-di un tratto : un allro si oslinava a non pigliar cibo, ed in-

chiavardali ferocemente i denli, perche niuno gliel cacciasse den-

Iro, si consumava d'inedia. Quegli andava ad impendersi ad un

albero ; questi, datosi repentinamenle ad ingoiar terra, ne portava

10 stomaco mortalmenle guasto. Altri invece, avendo piu cara la

vita, tentavano di sotlrarsi all'aspra condizione colla fuga. Ma a co-

sto di quali rischi e di quanti stenli ! Se 1'assenza era di un mese,

la prima volta aveano mozzi gli orecchi e 1'una spalla marcbiata

da ferro arrovenlalo
;

la seconda, sosteneano il laglio del garetto e

I'impronta rovente su 1'altra spalla ;
la lerza, perdeano la lesta so-

pra di un ceppo. Riuscivano a rinlanarsi nel folto dei boscbi con

altri compagni? Venivano perseguilali a guisa di belve* o costrelti

dalla fame a' scendere ne' campi coltivati ,. doveano dispulare la

provvigione di alcuni pomi di terra colle armi in pugno, e guai se

rimaneano vinti ! Erano in quello stesso luogo appiccali 1. Valga

di csempio cio cbe accadde nella colonia inglese della Giammaica.

L'iuglese Penn {1635} avuta a man salva con uuo sbarco di sei-

mila e cinquecento uomini la citla di Portoreale, i negri, che dimo-

ravano ne' dintorni cogli Spagnuoli e coi Porloghesi , fuggitisi alia

monlagna, formarono una forte squadra, tanto pronta ad ogni impre-

sa a danno dei nuovi coloni, quanto difficile ad essere vinla, stante

11 luogo dirupato, inaccessible, in cui si era trincerala. Da prin-

cipio si fe' loro una guerra piuttosto da bestie che da uomini. Sol-

dali, bande di cacciatori, coppie di cagnacci, che inferocivano al

solo fiuto del negro, crudeli torture e morti spietate, tutto fu messo

in opera, o per inlimorirli si che tornassero ai pristini ceppi della

schiavilu, o per isterminarli dal mondo. Ma tutlo indarno. Rifa-

cendosi le loro file, decimate dalle slragi, coirarrivo di altri negri

1 Ibid.
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fuggitivi, ripagavano in contanti di rapine, d' incendi e di barbare

uccisioni i proprii carnefici, piombando improvvisamente or sopra

1' una ed or sopra 1'altra parte della colonia. Dopo oltant'anni di

lotte e di stragi si dovette venir a patti (1738) : la loro liberla fu

riconosciuta, ebbero terra e reggimenlo proprio. La pace a cagio-

ne del dissapore e della diffidenza sopraggiunta non duro a luugo.

Quindi nuove rivolte, miove lolle e nuovo sangue sparso, infino a

che nel 1195, scoppiato UQ moto universale dei negri, si risolse dal

Governo dell' isola di conseguire ad ogni patto o una resa assoluta,

o lo slerminio tolale dei negri sollevali. Sono quindi gli sventurall

assaliti da ogni banda
;
sono fugati dal paese occupato ;

sono senza

posa incalzati. Ripararono nelle anliche trincee dei monti. Ma sen-

za pro. Asserragliati gli sbocchi da grosso nervo di iruppe, i cani

gli scovano e dilacerano, gli tormenta la fame e gli cuoce la sele.

Sicche, spenlo il maggior numero, sfinito il rimanente, si meitono

in mano del vincitore alia sola merce della vita, ed otlenutala, sono

mandati ad' Halifax nell'America del Nord, il Giugno del 1796 1.

Tale fa in generale la condiziohe del negro schiavo nell'America.

II.

Legislazioni e confronli.

La legge civile non curava essa punto lo scbiavo? Non ne gua-

rentiva per niun modo i diritli naturali? Non gli facilitava pietosa la

uscita dalla sua asprissima condizione? I codici per i negri erano di

egual rigore presso tulle le colonie? Pigliamoli in mano e, saggian-

doli, consideriamo in prima lo schiavo come individuo. Eccovi quelli

degli Stati Uniti. Yolete avere un concetto limpido della condizione

dello schiavo? Ve lo da questo della Luigiana. La condizione clello

schiavo essendo quella di un essere passive , egli deve al suo pos-

sessore ed ai membri della famiglia del padrone un rispelto senza

confine, ed un'obbedienza senza ristringimento. Quindi lo schiav.0

1 REGNAULT, Histoire des Antilles.
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e inlieramenle soggetlo alia volonta del suo signore, il quale puo cor-

reggerlo e castigarlo, purche nol faccia con islraoo rigore, storpian-

dolo, mulilandolo, esponendolo al rischio della \ita o a perderla di

fatto. La soggezione dell' iino e la signoria dell' altro puo essere

porlata piu ollre? Niuno il dira. Lo schiavo e legato mani e piedi e

giltalo in plena balia del padrone ! Di quali guarenligie lo cinse la

legge in lanto abbandono ? Ogrii piantatore, essa dicea, dia al suo

schiavo ogni mese una pinta di sale, un barile di maiz
, ovvero 1' e-

quivalente in riso, fagiuoli od altri grani; piu, al cominciamento del-

la state regali ad ogni negro della sua piantagione una camieia di

tela, un paio di calzoni, ed all' entrare del verno gli muli vesle e lo

fornisca di.un copertoio di lana. Non lo faccia lavorare oltre le

quindici ore nei di estivi, e le quallordici in quelli del verno: con-

cedagli a riposo le domeniche, se glielo toglie, gli paghi cinquanta

centesimi. Era \1etato d'incrudelire verso 1'infelice. Pognamo che

questo avvenisse : quale sarebbe stata la pena? Uditela: Qualun-

que persona , che con animo deliberato ,
tronchera la lingua di uno

schiavo , gli trarra gli occhi del capo, il mutilera ,
1' abbrustplira ,

gli brucera un membro, o gliene lorra Tuso, 1' eunuchera o lo sot-

loporra ad una pena feroce ollre quella della sferza, del nervo di

bue, del bastone , del ferri
,
della prigione e della segreta, cadra in

ammenda della legge. Sapete qual e cotesta ammenda? Nella Ca-

rolina del Sud consiste in sessanlun dollaro, e venlicinque centesi-

mi
;
nella Luigiana puo salire da dugento a cinquecento 1. Eccovi

detlo quello, che la legge assicurava al negro : lavoro piu che a be-

stia da soma
; magrissimo cibo, misero veslito, bastonate e sferzate

a libito del padrone ,
alcuni dollari in ricompensa di membra tron-

che, abbrustolite, schiantate o rolte ferocemente.

Se poco e male si guarentiva il negro nell'ordine fisico, nulla era

prescritto a suo pro nell'ordine inlellelluale e morale. Queslo era la-

sciato in pieno arbilrio del padrone. Ne facesse pertanto a, suo sen-

no : esso non era cosa , che entrasse nel calcolo del legislatore. Di

qui la trislissima conseguenza, che gli schiavi crescessero ed invec-

1 Code noir de la Louisiane e Negro-law of South-Carolina.
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chiassero nella ignoranza piu grossolana , e che imbestiassero
, non

allrimenti che un sozzo gregge. La ragione di questa pessima cou-

dizione, voluta dagli stessi padroni, era la utllila. La islruzione

avrebbe potato mettere in capo dei negri eerie idee non punto ama-

te dai loro signori , quindi il severissimo divielo d' insegnare agli

schiavi alcuna letlera
; quindi il mirare con occhio sospelloso i mae-

stri della religipne ed il lenerli lontani. Avesse la legge pensato a

guarentire i diritti della famiglia : con questo avrebbe poslo qualche

raltento al male. Gli schiavi, essa ordina, non possono ammogliarsi

senza il consenlimenlo dei proprii padroni, ed i loro matrimonii non

producono alcuno degli effetli civili
, appartenenli a questo contral-

to. Cio detto, non va piu ollre. Dei sacri diritti naturali, che occor-

rono in esso , non fa mollo. E pero vuole egli il padrone accoppiare

schiave e schiavi secondo che gli pare? Lo faccia
;
la legge e salva.

Fa un buon mercato vendendo padre, madre e figH ai quallro venti ?

Lo compia ;
la legge e intatta. Se

,
vendulo lo sposo , brama d' im-

porre alia sposa rimasta nuove nozze ? Impongale francamente
; la

legge non lo condanna. Chiedegli un giovane negro ,
di pigliar mo-

glie nel tenimento vicino? Se gli pare, acconsenta pure. Niun impac-

cio gliene verra, perche il marito non polra vedere la moglie in allro

tempo che nella domenica e colla licenza per iscrilto ,
ed egli polra

venderlo a suo senno senza incaricarsi punto della sposa. Tanlo di-

casi di quesla rispelto al suo padrone. V hanno decisioni di Iribunali

e fatli che gli rassicurano. Eccovi do che porla la sentenza del giu-

dice Culver nel 1859 : Considerando, che il matrimonio e un con-

tralto civile, il quale richiede nei contraenti la capacita di stringerlo,

che gli schiavi non possono contrarre un matrimonio regolare e che

la coabitazione non da alcun diritlo ne ad essi ne ai loro figli (leggi

dell' Alabama
, Maryland , Carolina del Nord) ;

atleso ,
che il primo

malrimonio del Warrick (fattp con una schiava) era nullo in diritla,

egli fu pienamente liber
f

o a contrarne unallro. Da un alleslato

del sindaco di ^Yashington si rileva che nel 1858 Sambo Cufly cat-

tolico,messo all'incanto colla sua famiglia, vide porlarsi lontano

cinquecenlo leghe la moglie e tre figli , lulli e qualtro comperati da

un ministro metodista. La miseria spirituale degli schiavi, scrivea
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nel 1860 un Vescovo della Florida, e quella, che ci duole al piu alto

grado. II matrimonio e appena conosciuto fra essi; i padroni non ne

fanno niun conlo. Si giudichi , quali disordini ne conseguilino tra

gente inclinalissima ai placed del senso. Niuna conosceriza di re-

ligione in essi
,
che valga raltenerne la sfrenatezza

,
e cio che, e

peggio, pressoche niun mezzo
,

oiide mettercela. I padroni non si

pigliano alcuna briga di far istruire i loro schia\L In alcuni Stali

v'e pena di morte conlro chi insegnasse loro a leggere. Parecchi

padroni non amano , che si predichi ai negri , temendo che entrino

loro in capo certe idee, che non vorrebbero 1.

Dura si era colesta condizione dello schiavo, ma diveniva durissi-

ma per le difficolta, che si opponeano aU'affrancamenlo. Nella Caro-

lina del Sucl, nella Georgia, nell' Alabama e nel Mississipi richie-

deasi il consenso del maestrato. Nella Luigiana poneasi a condizio-

ne 1. che lo schiavo da restituirsi a liberla avesse compito trent'an-

ni di eta
,
e fosse giuridicamente provato ,

aver lui ne' quattro anni

precedenti menalo una vita intemerata: 2. che il minor di trent'an-

ni non oltenessela prima, che il tribunale avesse udito le ragioni ed

il giury deciso favorevolmente con Ire quarli dei voti : 3. che il pa-

drone s' intendesse obbligato in perpetuo ad alimentare convenevol-

mente 1'affrancato, in qualunque caso egli non potesse guadagnarsi

la vita: 4. che, datosi lo sfralto ai negri liberi per legge del 1842,

fossero a carico del medesimo le spese del trasporlo ,
le quali per

im'altra giunta del 1852 si aggravarono fmo a cencinquanta dollari

da mettersi nelle mani del Iribunale prima, che si venisse alia eman-

cipazione. Di quanto e quale impaccio fossero queste condizioni non

e chi nol vegga. Y'era un'altra maniera piu speditiva di acquistare

la liberta: la fuga dello schiavo in uno Stato, in cui fosse sbandila la

schiavilUs Una legge gli tolse questo rifugio. In forza di essa il padro-

ne avea dirilto d'inseguirlo dove che si fosse, gli ufficiali dell'ordine

pubblico doveano braccheggiarlo , acchiapparlo e metterlo in mano

del suo signore senza difesa, senza giudizio e senza appello. Nel Ma-

ryland guai a chi dava alle slampe uno scritto
,
o spargesse imma-

1 Ibid. V. COCHIN/L abolition de V Esclavage, vol. II.

Serie VI, vol. VII, fasc* 393. 20 2i Luglio 1866.
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gini, che nello schiavo valessero a destare alcuna brama di liberla,

renderlo malcontento del suo stato ! Egli era dichiarato felloue e

condannato alia prigione dai died ai venli anni. Peggio nel Kansas.

Niunapoteva esser giurato se prima non professasse, che la schiavilu

era un dirillo : chi sostenea il contrario era dannato a due anni di la-

voro forzato, a quaitro chi scrivea, stampava, diffondea libri contro la

schjavitu; alia stessa pena chi dava ricetto ad uno schiavo fuggitivo:

alia morte chi I' aiulava a fuggire ed a celarsi : alia morte chi spin-

gea lo schiavo gregge a ribellare :.alla privazione del dirillo sovra-

no di votare, chi ricusava di giurare il manlenimento della legge

sopra gli schiavi fuggilivi suso indicata 1.

Un breve confronto..Pigliate a modo di esempio i due codici per

1 negri, falli 1'uno da Luigi'XIV-nel 1687 per le isole francesi, e-

Tallro da Luigi XV neM727 per la Luigiana : ragguaglialeli colle

citate leggi degli Slali Uniti. Che ne risulla? La splendida conse-

guenza che la
,
dove puo la religione caltolica, vengono professali e

meglio difesi i sacri diritli dell' individuo e della famiglia. Negli uni

e nelle altre si prescrive vitto e vestito: ma in quelli voi trovate in-

giunta la carne e in queste no
;
in quelli e imposlo di dare allo schiavo

due veslimenti 1'anno, in queste uno. Manca il padrone a queslo suo

dovere? Maltralta lo schiavo? L'infelice sotto il codice regio ne dia

querela : i regii ufficiali dovranno cercare, dovranno fare il processo,

dovranno giudicare anche in via slraordinaria 1' iniquo e barbaro

possessore. Eccovi in due parole designate recisamenle il rapporlo:

i padroni, o chi gli regge per essi, trattino gli schiavi da buonipadri
di famiglia. L'ulile e dislinlo dall'uomo. II possessore dello schiavo

si valga pure a proprio vantaggio de' suoi servigi ;
ma si govern!

con lui come con una crealura di egual nalura
;
anzi piu, come col

proprio figlio. Invano voi cercale nei codici repubblicani citali un

concetto, che sollevi la condizione dello schiavo sopra quella di uno

strumento, di un animale. Esso e un essere passive; esso deve al

padrone un' obbedienza senza confine.

1 Code civil de la Louisiane et des lots, qui Font amende de 1825 a 1853.

ISouvelle-Orleans 1833. V. COCHIN cit.
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Cotesta differenza spicca cento tanti piu nell'ordine intellettuale e

morale. II padrone caltolico, che non cura in questa parte la propria

famiglia e altamente condannato daH'Apostolo. Quindi il re crislia-

nisssimo ordina severamente ai padroni ,
che istruiscano i proprii

schiavi nella religione cattolica. Nol fanno? Siano loro confiscati.

Solto la stessa pena ingiunge la slretta osservanza della domenica ,

sciolta da ogni lavoro. Da tale istruzione due inestimabili beni; il

primo, la conoscenza dello schiavo circa la nobilta del suo essere ,

circa i suoi diritti e i suoi doveri morali
;
T allro un tempo acconcio

ogni settimana ad impararli viemeglio nella teorica e nella pralica.

La piu valida guarentigia dei sacri dirilti della famiglia e della mo-

ralila nel popolo e la santita del matrimonio cristiano, mantenuta in-

tatta. La legge del principecaUolico vuole a questo proposito, che il

padrone non astringa menomamente lo schiavo a questa o a quella

donna in particolare ;
vuole che il matrimonio sia celebrato <iolle so-

lennita usate dalla Chiesa; vuole che sia indissolubile non solo, vuole

che i due sposi siano inseparabili. Accade una vendita, una cessione?

Chi ha il marilo, abbia la moglie, e la loro figliuolanza. Non si stac-

chi dai genitori il figlio prima dei quatlordici anni. II concubinato e

sotto gravi pene interdelto.

II legislatore va piu oltre. Egli da tutto 1'agio a padroni di resti-

tuire a liberta i proprii schiavi. I padroni ,
dice la legge ,

all' eta

di venti anni possono affrancare i loro schiavi in vita e in morte,

senza alcun obbligo di renderne ragione a chicchessia o di darne

avviso ai genitori, se sono minori di venticinque anni. Uno schia-

vo e dichiarato erede universale dal suo padrone? e nominate ese-

cutore del proprio testamento dal medesimo ? e designate tutore dei

figli dello stesso? Sia riputato e tenuto libero. Tutti gli affrancati,

come se fossero nati nel regno, godano que' medesimi dir.illi, privi-

legi ed immunita
,
che hanno le persone nate libere

,
ed il merito

dell' acquistata liberta produca a pro loro e dei loro beni.quegli slessi

effetli, che la buona ventura della liberta naturale cagiona nei nostri

suddili. Qual delle due legislazioni confrontate ha trattato lo scnia-

vo da uomo e quale da bestia? Quella uscila dal despota cattolico,
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oppure quella proveniente dal liberissiino Governo acaltolico? II fallo

e si palpabile, che e inutile il dirlo.

Nell'Inghilterra si volea venire al nobile atlo dell'abolizione della

schiavitu. Lord Balliurst, segretario dello Stalo per le colonie, scris-

se, il 9 Luglio del 1823, ai governalori una leltera circolare, conte-

nente la proposta di alcuni miglioramenti nel governo degli schiavi,

quale preparazione alia loro liber la. Diamone la somma. II primo

volea che fossero istrulti nella religione, fonle di ogni verace mi-

glioramento: e questo ordinamento era gia consacralo fin da prin-

cipio dalla legislazione cilaia del principe catlolico. II secondo bra-

mava ammessa la testimonianza dello schiavo neilribunali : e questo

diritto civile trovavasi gia sancito nell' articolo XXIV del codice per

la Luigiana. II terzo suggeriva che fossero favoreggiati i matrimouii,

appena che la religione avesse discoperlo agli schiavi le dignita e i

doveri di padre e di madre! Quale e quanta cura ponesse in questo

il legislatore caitolico 1'abbiamo visto leste. II quarto consigliava che

si facilitassero gli affrancamenti
, sopprimendone le taglie; il quinto

che nelle vendile non si separasse il marito dalla moglie, ed i figli

solto i quattordici anni dalla madre, e va discorrendo. Le quali cose

non si inconlrano esse punlualmente nei codici della Francia? La con-

seguenza non e punto dubbia : Nel paese della Chiesa slaUlila si tar-

do a conoscere nello schiavo non un brulo, ma un uomo alia maniera

dei paesi cattolici fino al 1823 ! Giacche quanto abbiamo detto dei

codici francesi, a phi forte ragione dee ajfermarsi di quel della Spa-

gna, in cui v' ha meno durezza nelle pene, piu bonta nel trattamento,

piu liberta. Ci dimandano gli avversarii: che ha fatlo il CaUoiicismo

a vantaggio dello schiavo negro? Rispondiamo: merce 1' opera dei

legislated, animati da suoi principii, ne proclamo allamenle i diritti

naturali, glieli guarenti, gli aperse la porta della liberta e della cit-

tadinanza, quando solto altri legislated succedea il contrario.
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ill.

La opera del clero in pro degli schiavi.

AU'opera dei principi cattolici si aggiunse vigorosa e infalicabilc

in pro de
1

negri quella del clero. I Portoghesi incominciarono la

tralta dei negri e per quasi due secoli ne provvidero le proprie e

le altrui colonie. Nelle loro Universila comparve un-sommo teologo

che, messosi il prinj^ a studiarne il fallo, pose in disputa 1* indegno

traffico, ne vaglio le ragioni pro e contro, e ragguagliando i titoli

legali della schiavitu con quanto accadea nella compra dei negri, in-

feri gravissime eonseguenze per i mercanti, per il consiglio del Re

e per le coscienze dei Vescovi, che aveano giurisdizione nell'Afri-

ca. Questi fu il P. Molina 1. Dopo di lui entro in lotta il P. Re-

bello, il quale procacciatisi nuovi documenli, sfolgoro con logica

serrata la iniquita del Irislo mercalo, non badando ne alle ire ne

ugli odii, che traevagli addosso la verita da parle di quei potenli,

che ve'deano. pericolare i proprii guadagni 2. Dal Portogalto si este-

se.ben tosto la pugna nella Spagna. II Sanchez, gittati validi fonda-

menli, vi stabili sopra e raflfermo queste due proposizioni :

1. Le contrallazioni, colle quali i Portoghesi ed altri mercanti

traggono i negri dai loro paesi ai nostri per venderli schiavi, sono

cosa illecita e reila morlale, 4
onde corre ad essH' obbligo slretlo di

melterli in liberta.

2. I mercanli, che ne comperano in grande numero da colesti

inceltatori per fame traffico
, peccano mortalmente e sono anch' essi

lenuti a manomelterli 3.

Intorno al Sanchez sono da aggruppare il Marcado, il Garzia, il

Navarra, il Ledesma, ii Palao, il Fragoso ed il Caramuello, teologi

tutti di vaglia e nominati dentro e fuori della Spagna. Secondo la loro

1 De lustitia et lure. Tract. II, Disp. 34, 35.

2 Opus de obligationibus iustitiae, religionis et caritatis, q. 10. Lug-

duni 1606.

3 Conslllorum moralium, Lib. I, cap. I, dub. IV,
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scuola avrebbe scampato i mercanli dalla reita in tal negozio una

sola cosa, vale a dire il sotlilissimo esame, se si, o no concorressero

nei negri presentati al mercato i titoli voluti dalla legge : fatto, essi

soggiungono, moralmenle impossible a verificarsi. La Francia non

tacque in tanta lite, e valga in prova la sentenza di condanna pro-

nunziata dalla Sorbona. L'America pure die i suoi propugnatori del-

la giustizia, come un Avendaiio in Lima, un Morel nel Tucuman, un

Sandoval in Cartagena 1. Nell'Africa stessa comparve nel 1701 uno

scritto de'Padri-francescani di Cacheu, in cui dannavansi ricisamente

di empieta i cristiani che teneano schiavi i negfj, fossero o no bat-

tezzati
;
e fino dal 1681 era capitata lettera del Cardinale Cybo a no-

nie della Santa Sede, in cui faceansi alte doglianze, perche ancora si

continuasse il turpe traffico 2V V'ebbero divoti.interessati, v'ebbero

ulilitarii, non mancarono politic! in grande numero, i quali magni-

ficando il vantaggio dello schiavo, dello stato e della religione so-

stennero la licitezza dei contratti sotto ogni riguardo. Ma senza pro.

Tulli i loro argomenti rimasero conquisi dinanzi al principio, che

non sunt faciendamala, ut veniant bona. E cosi eccovi il clero le-

varsi da ogni parte del mondo in clifesa della liberta conculcata del

povero negro, quando i legisti ed i filosofi, grandi odiatori della li-

rannia, predicavano alto non doversene tener conto. E poi dicasi non

aver lui fatto alcun che a vantaggio della liberta dello schiavo negro !

Ebbene, come va, che dopo tanti scritti e tante sentenze dei teo-

logi la tratta non diminui, ma crebbe al sommo ? Come rnai, noi pur

domandiamo, come mai non ostante le navi inglesi, che con tanta

severita danno da tanti anni la caccia ai legni negricri , accadde

che secondo il verace compulo del Buxton, si gittarono nel solo an-

no 1839 su i lidi del Brasile da 80,000 negri
3 ? Come mai avvenne

che secondo la confessione del De Souza, ministro dello stesso irnpe-

ro sopra gli affari esteri
,
ve ne furono inlrodolti dall'Africa 50,000

1 AVENDAKO, Thesaurus Indicus, tit. IX, c. XII; MOREL, Ordinationes apo-

stolicae, ord. CD; SANDOYAL, De instauranda Aethiopum salute, lib. I, c. 17,

lib. Ill, c. 4.

2 PREVOST, Uistoiredes Voyag. T. IV, lib. IX, c. 3.

3 In the slave trade, 1839, p. 13.
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nel 1846, 56,000 nel 1847, 60,000 nel 1848 1? Se il Governo del

Brasile continue a sostenere il tristo mercato per ragioni politiche,

sev'ebbero tanti mercanli che, per amore di guadagno, sfidarono le

tante volte i cannoni inglesi e risicarono la perdita del loro capital!,

figuratevi se doveano bastare contro e la polilica e I'inleresse le sen-

tenze dei teologi, quando per giunta T avidila .mercantesca era sti-

molala dai conforti e dall'esenipio della pubblica autorita, i cui uffi-

ciali e scrittori non mancavano di opporre alle sode ragioni dei teo-

logi, allre ragioni, che apparentemente proyassero la equita del reo

traffico. Del resto sapete quando la tratta crebbe a dismisura? Si

rileva dall' articolo antecedente sopra le Compagnie. Essa crebbe,

quando la signoria ed il commercio delle cosle africane venne in.

grandissima parte a mano degli erelici, i quali non curavano punto

gli scritli dei teologi nostrali : essa crebbe, quando ne'paesi cattolici

ai crudi soffi del giansenismo e della scredente filosofia illanguidia

la fede ed ii rispetto dovuto alle sentenze dejje scuole caltolicbe ed

alle decisioni della S. Sede. ,

Contuttocio non pensate, che la falica dei teologi fosse gittata.

Y'ebbero mercanti, che recatisi a gran coscienza i loro conlratti, non

dubitarono di ricondurre i mal corapri negri la, donde gli avevano

levati. .V ebbero padroni che per la stessa cagione gli reslltuirono

liberalmente a liberty. Effetto deila madesima fatica fu e il raddolcirsi

nelle colonie spagnuole e portoghesi 1' aspro giogo della schiavitu,

e il darsi agio ai negri, spesali e vestili a sufficienza, di procacciarsi

degli utili particolari ,
merce 1'uso industrioso delle ore e dei giorni

interi, che loro si concedeano liberi da ogni servigio, ed il richiedere

tanlo di oro per di da quelli che lo' cercavano nelle arene dei fiumi, o

lo traevano dalle miniere, che ne rimanesse alcun po' anche per

essi
,
e cosi con acconce diligenze potessero agevolmente riscattare

la propria liberta 2. Ecco,la conchiusione di uno scrittore inglese:

Cosa certa ella e che tanto nelle colonie spagnuole, che nelle por-

1 Le Bresil, par M. PEREIRA DA SUVA
,
Revue des deux Monties, lo avr.

1858.

2 V. MOREL, Ord. cit.
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toghesi, trovasi la schiavitu accoppiata ad una gran licenza (liber la)

ia certi punti ;
e Y una e 1' altra corapatibile con la sicurezza dei pa-

droni. E media bene una lale osservazione di essere ponderata da-

gli Inglesi ; giacche non pare che essi siano molto atti a conciliare

le arli del Governo nelle loro colonie
,
ne che vogliano pensare po-

tersi effelluare veruna cosa coi loro schia\i col mezzo di altri stro-

menti, se non con quelli del lerrore, dell'asprezza e della violenza.

Ripele la stessa lode altrove
,
ed il merilo di codeslo raddolcimento

ne' padroni e di codesta fedella negli schiavi e da lui dalo al clero 1.

Difesi non indarno i sacri dirilti del negro, iljelero non e pago di

tanto. Durando il falto della schiavitu
, volge Y opera a far si

,
che i

negri ne rimangano giovati il meglio ,
che si possa ,

nell' animo e

nel corpo. Imbrulilo neirintelletlo, corrollissimo nei coslumi, infe-

rocilo del suo state, beslia in catene, ecco 1'immagine dello schiavo,

che arriva sano dall' Africa. Ouante noie
, quanli palfmenti , quante

cure per giungere a
trjsmulare

in uomo
,
in crisliano un individuo

,

caduto si basso ! Yedetelo nel Claver. All' annunzio dell' arrivo dei

riegri al porlo di Cartagena , egli si porta alia nave e gli accarezza

qual madre. Sbarcali
,
enlra e fa vila con essi nelle felenti schiavi-

ne
,
dove sono posti prima della vendita

;
cilra i loro mali, fascia le

loro piaghe schifose, gli conforta nella loro disperanza, incomincia il

sacro minislero della parola. Menali al luogo del lavoro, il ministro

del Signore va toslo a visitarli, islruirli, raccomandarli al padrone,

inculcargli il dovere di mandarli alia chiesa : si presla ad ogni loro bi-

sogno. Malati, corre a trovarli
;
richiesto deir opera sua in qualunque

tempo, e pronto. Si querelano i bianchi, che il sacro lempio sia appe-

stato dai fetidi corpi dei negri; minacciano disertarlo: il ministro del

Signore dimostra e persuade che, gli uni e gli allri essendo figli del

medesimo padre celeste, non dee correre differenza tra essi nella casa

paterna : lo schiavo puo stare da quindi innanzi a fianco del libero

in pace. Ouanto fece il Clafer per quaranla anni, lanto avea opera-

to prima di lui il Sandoval fino alia sua estrema eta, e lanto con fer-

1 Storia degli stabilimenti europel in America, tradotta in italiano dalla

seconda edizione inglese. Venezia 1763, vol. I, p. 270, e p. 291, 292.
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vore operavasi in san Domingo, nel Brasile, nel Messico, nel Peru ed

altrove dagli'allri sacri minislri. Voi gli trovate sempre intenli all'o-

pera nelle cilia e nelle campagne, nelle officine e nei laboratoi, dove

i negri sudano nel lavoro dello zucchero e dove stentano nel trarre la

lanugine del cotone, purgata del proprio seme. Due.anni devono fa-

ticare neir insegnare il catecbismo ad un negro prima di farlo capa-

ce del Baltesimo ,
ed essi vi durano costanli. L'animo dello schiavo

converlito e ballezzato e ancora un terreno viziato die, lasciato ase,

tosto islerilisce e rnena triboli e sterpi di superslizioni e di peccali ,

ed eccovi i sacerdoti slargli conlinuamente d' intorno , ribadirgli in

capo gli ammaeslramenli dali
, ripurgarlo ,

fecondarlo con mille cu-

re. Dio ir fine benedice le loro faticbe, e pieni di gioia veggono non

rade volte quel negro, un tempo si disfrenato, vivere con la sua fa-

migliuola in tanta purezza ed in tanto fervore che
, non patirebbe

niun discapito ,
messo a confronto con quelle dei primi cristiani.

I bianchi non mirano piu i negri con dispelto, ma con amore; si

accomunano con essi; ne seguono matrimonii : e dove 11 clero ebbe

la mano libera all'opera sua, la fratellanza dei due popoli fu compi-

ta
,
mentre in allri paesi 1'uno non pu6 tollerare da presso la vista

dell'altro.

Ecco cio che ha falto il cattolicismo
,
ecco cio che ha fatlo il cle-

ro a vantaggio del negro. Non us6 ciance, non iscrisse romanzi,

non eccito alle slragi , ma lo giovo colla dottrina
,

lo sollevo colla

carita a costo di molti sudori , d' inflnili travagli e del sacrifizio del-

la propria vita. Che cosa hanno fatto di somigliante i suoi delratto-

ri? Lo dicano.



I LIBERI PENSATORI DI MILANO

E LA MORALE COMUNE

Per quanto assurda fu dimoslrata da noi quella preiensione de'Li-

beri Pensatori di Milano, che la Morale fosse appartenenza del loro

sistema 1
;
allrettanto puo sembrare edificanle lo zelo, che dimostra-

rono, di volerne serbale intatte le ragioni. Anzi quella stessa esor-

bitanza di riguardar la Morale quasi un patrimonio lor proprio , po-

trebbe per avventura essere interpretato come eccesso di amore per

la dirittura e onesta Dalurale
,
che non vorrebbero riguardare qual

cosa avuta in prestanza da chi che si fosse e per qualsivoglia ragione.

In fatU non si contentano di affermare, come si contentano altri libe-

ri pensatori piu volgari, che la Morale e una merce di chi la vuole,

c tanlo puo stare con chi coltiva una religione , quanto con chi non

neconosce veruna: essi invece, con quel formidabilegrido: la Mo-

rale e nostra la pretendono tutta per se, facendo opera di ri\
7endi-

carsela, come proprieta usurpata ;
e poi vedranno se debbano fame

un po' di limosina ai miserelli, che si trovano fuori della loro comu-

nione.

E veramente, se come si mostrano a parole mnamorati della Mo-

rale, cosi dessero buona speranza di osservarla co' fatli, quasi quasi

Torremmo chiudere un occhio sul furto
;
e via

, purche fossero buo-

ni potremmo rimanerci di piatire piu a lungo sul titolo. Ma e pos-

1 Vedi H presente volume a pag. 42 e segg,
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sibile promeltersi tanto dai Liberi Pensatori? Se si allende al sistema,

rispondiamo assolutamente che no
;
checche si possa pensare delle

persone individue, se e sino a qua! segno, per prepotente virtu della

natura ragionevole e malgrado il sistema, possano riuscire ad osser-

vare la morale. E, che debba esser cosi, discendeper filo di logica

dalle cose da noi ragionate nell' articolo poco innanzi citato, nel di-

mostrar che facemmo la necessaria dipendenza della morale dal su-

premo legislator che e Dio. Perocche
,
essendo la morale anteriore

ad ogni legge posiliva ,
se con lutto cio non e considerata come im-

posta da Dio qual supremo legislatore ,
non puo essere considerata

come legge e quindi come regola che obblighi. Adunque il Libero

Pensatore, il quale negarido qualsivoglia religione, viene a sottrarre

Tuomo da ogni soggezione a Dio, lo viene per conseguenza a sottrar-

re da ogni obbligazione morale. Ond'e che per lui, in virtu de'pro-

prii principii, non vi e morale propriamente delta
;
una morale doe,

da cui debba credersi obbligato : e pero quali atti di virtu ce ne po-

tremmo aspettare ,
se non quelli per ventura che tornassero a suo

interesse
,
che gli fosser detlati dal capriccio ,

o si tenessero a sem-

plici convenienze e riguardi civili, o al piutihe fossero estremamente

facili e piani? Per contrario qual opera , per inonesla o atroce che

sia, puo un libero pensatore reputarsi divielala, e che egli per con-

seguenza non debba esser disposto a perpetrare , tanlo solo che \i

M)bia interesse, e non gli faccia difetto il coraggio e la* opportunita

degli eslrinseci mezzi?

Mai Liberi Pensatori fanno un grandissimo caso della loro co-

scienza; e quantunque la ragione gridi alto, che la coscienza per se

non puo essere il principio adequate della obbligazione morale, come

quella che allro ufficio non ha the di manifeslare una obbligazione

proYeniente daun principio piualfco; essi nondimeno, benchenegato

il principio, per 1'amore ardentissimo che hanno alia legge morale,

ne accettano generosamente 1' obbligazione. Ecco
,

chi noi crede ,

come canta chiaro
, sopra questo .parlicolare ,

lo Staluto de' Liberi

Pensatori di Milano, i quali come vincono i liberi pensatori di altri

paesi per odio alia religione ,
cosi mostrano di volerli superare per

lo zelo della Morale.
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Art. 2. I Liberi Pensatori non ammeltono altri veri, che quelli

dimostrati dalla ragione ;
altra Legge Morale, che quella sancita dal-

la coscienza.

Art. 3. Credono Verila e Giustizia cosi manifestate
,

sole nor-

me di vita
, impulse alia virtu

, principio di civilta
, affermazione del-

la dignita umana, e guida all'uomo neiradempimento della sua mis-

sione progressiva 1.

Che pero a chi gli accusasse che il loro sistema e volto a scardi-

nar la morale, disconoscendo il principio della obbligazione morale,

potrebbero squadernare sul viso i due articoli sopraccitati ,
come

pruova che invece di un principio falso, siccome dicono essere quello

delle religioni, ne ammettono uno vero, uno che e sentito da tutli,

doe 1' interno grido della coscienza.

Oh si certo ,
la coscienza grida e grida imperiosamente , appunto

perche ripete il comando che Dio naturalmente le ha impresso: on-

deche non puo non essere udita la voce autorevole che esce daj suo

seno. Ma ubbidirete voi
,
o Liberi Pensatori, supponendo col vostro

sistema essere essa che comanda, non allri che essa? Questo e cio,

che vogliamo brevemente ricercare
, argomentando non piii che col-

la ragione ,
com' e da fare con siffalti avversarii.

La coscienza dunque e 1' unica guida de' Liberi Pensatori per co-

noscere i doveri morali, ed e la legge suprema che a que' doveri da

la virtu di o'bbligare. E qui naturalmente si affaccia un dubbio
,
se

questa coscienza , che mettono innanzi i Liberi Pensatori , e la co-

scienza individuale senz'altro, o la coscienza individuale in armonia

colla coscienza degli altri uomini. Non crediamo che intendono la

prima; giacche in questo caso ognuno si potrebbe foggiare una mora-

le a modo suo , come a modo sucpsi puo foggiare la coscienza; e

cosi i delilti piu atroci e i piu sformati malifizii dovrebbero esser te-

nuti in conto di opere virtuose
, tanto solo che 1' autore di essi alte-

stasse
, sopra il suo onore e la sua coscienza

,
che egli era convinto

di operare onestamente. Ne vale il dire, che non dovrebb' esser cre-

duto. Perocche dall'una parte egli solo puo essere giudice e testi-

1 Lib. Pens. n. 4, pag. 56.
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inomo del suo inlerno ;
e dall'altra il suo giudizio e la sua lestimo-

nianza sarebbero il solo criterio per giudicare delle sue opere. E con

cio chi non vede, che verrebbe a perire ogni morale; primieramente

per rispetto agli uomini individui, essendo cosa si agevole per ogni

esigenza di passione crearsi un dettame opportune ;
e dipoi per ri-

spetto al pubblico , perche mancherebbe un criterio coraune da giu-

dicare della moralita degli atti? Ond' e cbe la coscienza individual,

senz'altro, tanto non puo essere norma sicura e legge suprema di

morale, che anzi sarebbe il mezzo piu certo e spedito di distrugge-

re ogni morale.

E a dir vero, non pare che i Liberi Pensatori di Milano si accon-

tentino di questa coscienza, diciamo cosi, separata, per farla giudice

e custoditrice della Morale, Di fatto, quando essi vollero stabilire

una Morale che meritasse veramente questo nome, fecero ricorso al

giudizio ed alia pratica di lutti gli uomini di qualsivoglia tempo e di

qualsivoglia nazione
,
sentenziando

,
che quella fosse da tenere per

la vera Morale indeltata dalla natura, la quale da ogni et e da o-

gni popolo fosse stata come tale riconosciuta l. E pero avvertendo

che, oltre a questi giudizii comuni e pratiche universali, sopra mol-

tissimi punti particolari si differenziano le opinioni de' popoli, e cio

massimamente rispetto alle credenze e al culto religioso ,
ne inferi-

vano che questi loro giudizii si debbono ritenere come faltaci, e quin-

di le pratiche corrispondenti come contrarie o almeno indifferent!

alia Morale. Donde abbiamo diritto di argomentare, che se essi non

ammetlono come criterio adequate della Morale il giudizio e la co-

scienza d' interi popoli e nazioni
,
se non s' incontra col giudizio e

colla coscienza di lulto il genere umano
;
molto meno possono assu-

mere come criterio adequate e come legge suprema della Morale la

coscienza individual, senz' altro riguardo alia coscienza del genere

umano. Pero, quand' essi nell' articolo 2. del loro Statute afferma-

no, che i Liberi Pensatori non ammettono... altra Legge Morale,

che quella sancita dalla coscienza , cotesta coscienza la devono ne-

cessariamente inlendere sostenuta dal consenso di tutti o almeno del-

1 Lib, Pens. n.21, pag. 335.
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lamassima parte degli uomini. Medesimamente,quandoneirarticolo

3. dicono di credere, Verita e .Giuslizia cosi manifestale
(
doe

dalla ragionej sole norme di vita, impulse alia virtu, principio di
.

civilta ecc.
,
non si vorranno conlentare della ragione individuate,

che non sia sorretta dalla ragione universale, se cosi ci e lecito ap-

pellare quel complesso di giudizii morali ,
che appartengono a tulti

gli uomini. Per questo modo la regola immediata delle azioni sareb-

be la coscienza delf individuo, ragguagliata pero alia coscienza co-

mune a fine di non fallare
;
e cosi, addiventata regola infaliibile, at-

tingerebbe da questa qualiia la forza di obbligare.

Fingiamo per un momento, che la coscienza individuate, sottrat-

ta alia soggezione del Creatore e liberata da qualsivoglia rattento

religioso, fosse pur docile ad accettare le norme della coscienza uni-

versale : fingiamo inoltre, che negl' infiniti casi particoJari non le

potesse fallire 1'applicazione di questa norma; dippiu che essa com-

prendesse tutta quanta la morale; e finalmente, cio che importa so-

prattulto, che recasse con se il principio dell'obbligazione ed infon-

desse la forza di adempirla. Or che diranno i Liberi Pensatori di Mi-

lano, se essi sono i priml a distruggere questo stesso principio, che

pur sarebbe 1'unico fondamenlo della loro morale? Ci pongano un

po mente, e vedranno con quanta furia danno opera a demolire

colla mano sinislra quello che colla destra parea loro di avere edi-

ficato.

E in vero, essi acceltano, come abbiamo veduto, per supremo
criterio della Morale i dettami di onesta, di dirittura e di giuslizia,

generalmente riconosciuti dall' universale degli uomini. Or com' e

dunqueche si fanno lecito ed inculcano agli altri di rinuegare ogni

religione e disconoscere ogni dipendenza da Dio? Diranno forse, che

Dio e la religione non sono obbietti di Morale
;
o veramenle che i po-

poli non si trovano di accordo nelle nozioni risguardanli gli attributi

di Dio, ne finora sono convenuti in un culto
, il.quale polesse dirsi

religione del genere umano; e pero non vale sopra questo particola-

re e quindi non puo obbligare la loro teslimonianza? Ma se vi ha

cosa, che per consenso uniforme di uomini di ogni tempo e nazione

faccia parte della Morale, e appunto il culto della Divimta e 1'osser-
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vanza religiosa. Che e di fatti la Morale, se non la regola che quali-

fica le umane azioni, altre come virtuose, altre come turpi? Or

queslo appunto e stato sempre ii giudizio degli uomini : che gli os-

servatori della religione fossero da commendare di virtuosi per que-

sta loro osservanza
,
e i dispregialori per contrario fossero da giu-

dicare sacrileghi e sceilerati. Anzi, a scorrere i monumenlidi lult'i

popoli, si vedr& chiaro, che come la pieta verso i celesti e slata sem-

pre e da tutti riputata la prinaa virtu
;
cosi di tutti i delitti e stato in

ogni tempo e presso qualsivoglia nazione giudicalo il maggiore la

violazione delle cose sacre. Donde in tutte le lingue 1'uomo per ec-

cellenza virtuoso e detto pio ; quasi la pieta, che ne fa devoti a Dio,

contenga nellasua eccellenza il rimanente delle morali virtu :siccome

per opposto a dinotare un malvagio in supremo grado , gli si da

generalmente il tilolo di empio e di sacrilego.

Ne vale quell' aUra eccezione, che i popoli non si sono accordati

sinora, e non pare probabile che si abbiano mal ad accordare nel de-

terminare gli atlributi di Dio e il culto che gli si debba professare.

Imperciocche, come notammo in altra occasione, cotesta discrepan-

za, nonche distrugga ,
conferma anzi il loro consentimento intorno

alia necessita di una religi6ne. Di fatti 1' essere tanto disvariati i

loro giudizii nelle forme particolari del Culto, e 1' essere nello sles-

so tempo tutti conformissimi nel riconoscere il debito di onorare

coll'ossequio di una religione la Divinita, dimostra che un tal dove-

re, almeno nel suo principio generale, e si altamente impresso

nella natura ragionevole, che ogni possibile divergenza riguardo al-

le forme che avesse a prendere un tal principio, non puo giugnere

mai a farlo vacillare nella persuasione degli uomini. Che pero il fat-

to delle tante divergenze non da il diritto di conchiuflere ,
che dun-

que non esiste nessuna vera religione ; ma solo che questa vera re-

ligione non puo essere riconosciuta per lo criterio, che manca
,
del

consenso assoluto de' popoli. Come dall'altro canto la uniyersale

convenienza de' popoli nella professione di una qualsivoglia religio-

ne, se non ci disvela qual e la vera religione che dobbiamo pro-

fessare, ci ammonisce pero che siamo obbligali a mettere in opera i

mezzi acconci a fin di trovarla.
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Adunque i Liberi Pensatori, neiratlo che accettano per criterio di

Morale la coscienza del genere nmano ,
e si protestano di volere da

questa atlingere i principii e i dettami del giusto e dell' ingiusto ,

dell' oneslo e del lurpe , rifiutano questo stesso criterio a rispelto di

que' principii e dettami che riguardano il culto religioso da renders

a Dio. La quale lara che essi fanno e per se rilevantissima. Perocche

fra i doveri morali ,
che sono inculcali dal comune consenso de' po-

poli, quei che riguardano la religione sono dappertulto riputati prin-

cipalissimi ;
e

, ripetiamo ,
la discordanza nel fatlo particolare delle

religioni ,
che quale una e quale -un' altra ne approvi ,

non conclude

nulla per la presente quistione; la quale non versa sopra i punti di

differenza in che si disconviene, ma sopra il principio generale in che

da lutti si conviene.

Ma non e solo una eccezione , quanto si voglia ampissima ,
che si

fa al sopraddelto criterio , sottraendo da esso quella gran parte di

Morale, che riguardk la religione; poiche con cio stesso viene ad

essere notabilmente alleralo anche per quell' altra parle di Morale

che n'e lasciata dipendere. E in vero, come fu notato nell'altro arti-

colo citato di sopra, quella parte di Morale, che riguarda i doveri

con se stesso e cogli altri, e, per sentimerito universale degli uomini,

per siffalta maniera connessa con quella parte che si attiene alia re-

ligione ,
che sopra essa si fonda e da essa attinge la forza di obbli-

gare. Se dunque i Liberi Pensalori accettano il testimonio universa-

sale per giudicare, che 1'omicidio, pognamo, e un delitto, e la bene-

ficenza una virtu, dovrebbero pure accettarlo, quando esso altesta

che 1' omicidio e delitto contra la legge di un Essere supremo che

1'ha vietato; e la beneficenza e una virtu perche conforme agli uffizii

di fratellanza, ch' Egli vuole fra gli uomini. Che se non vogliono ac-

cettare una tale testimonianza, per quanto piena e universale essa

sia, pur conlendendo che ne hanno abbastanza se ascoltano il suo

giudizio intorno la moralita in genere di alcune azioni, veggano che

essi non solo dimezzano per un' altra parte nolabilissima il loro si

vantato criterio
; ma gli tolgono ancora tutta la virtu ed efficacia d'in-

fluire praticamente nella Morale.
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Imperocche noi non crediamo, che i Liberi Peosalori vogliano ri-

durre tutto colesto negozio della Morale ad un semplice Iraltenimen-

to speculative, La Morale ba unoscopo essenzialmente pralico; ein-

tanlo e necessario conoscere quello ch'e lecito ov\ero illecito, quello

eh'e oneslo ovvero inoneslo, in quanto si possa col falto a cotesta

regola gia conosciula ragguagliare le proprie operazioni. Voi, Li-

beri Pensatori di Milano, ci dite cbe una tal regola voi la deduce-

le dal coosenso de' popoli ,
e che ogn' uomo ragionevole debba fare

10 stesso
;
crediamo per operare il bene

,
e non gia per una pura

vaghezza di erudizione. Or quella parte ,
cbe voi non acceltale del

consenso de' popoli ,
la dipendenza cioe cbe tutti ammeltono della

Morale dalla religione, una tal parte appunlo e il piu possente argo--

mento a fare che la Morale non isvapori ne
?

concetti speculalivi, ma

prenda essere concreto e s'incarni nella pralica. Per questa ragio-

ne massimamenle tutl'i legislator! e capi polilici, Yolendo che Ira

i popoli da loro direlti e governati avessero largo campo le virtu, e

ue stessero lungi, quanto piu fosse possibile, i vizii, non si teneva-

no paghi di deltare savissime leggi, e vegliarealla loro osservanza;

argomentando che la legge umana per se sola non giunge che a fare

F uomo buono per meta, cioe soltanto nell' esterno ;
c pur nell' eslerno

sino a quel segno, dov' essa puo far teraere la vendetta. E pero cer-

cavano il sussidio della religione, promovendo per ogni modo il culto

delle cose sacre, che ispirassero la venerazione ai celesli e il limore

de'divini gaslighi contro i malvagi, e vendicando con puuizioni

esemplari le ingiurie conlro alia religione. Laonde veniamo ammae-

strali dalle antiche istorie, che que' popoli furono sempre migliori

per bonta di coslumi, i quali coltivarono meglio la religione, pogna-

mo che avessero una legislazione iraperfetta ; e per opposto che, a

malgrado della bonta delle leggi , andarono sempre degradando i

pubblici costumi, a misura che sminuiva la slima della religion^ e la

pralica del culto. La quale cosa uoi affermiamo generalmenle, e per

conseguenza secondo qualche misura anche per rispetto alle false re-

ligioni ; non perche le false religioni possano in quanto false parto-

rire cosl gran bene
;
ma perche anche le false religioni hanno sempre

11 loro fondo nella religione naturale, che puo essere oltenebrala,

Serie W, vol. T/7, fate. 393. 21 2ft Lnglio 1866.
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ma non del tutlo cancellala dal scniimenlo de' popoli : ed oltre a que-

slo conservarono ancora una porzione piu o meno vanlaggiata della

primiliva tradizione; sicche dall'una fonte e -dall'altra poterono deri-

Tare molti capi importantissimi di doveri morali, e, ci6 che importa

sommamente alia pratica e forma il nodo della presente questione,

il principle adequate della obbligazione morale.

E poiche ci e accaduto far menzione de'culti falsi, a dimostrare la

nostra affermazione per quella parte che esse serbano di yero , non

vogliamo trasandare un'altra pruova che ce ne viene dacontrarii, per

quella parte tanto maggiore che esse hanno di falso. Perciocche, co-

me puo spiegarsi tant'aberrazione degli uomini, e per cosi gran corso

di secoli, in falto di religione? A riandare le antiche memorie e stu-

diare i monumenti de'passati tempi, ci senliamo compresi della piu

alta meraviglia, che uomini, ai quali splendeva nelle menti quel lu-

me stesso di ragione che a noi, e molti anzi d'ingegno elevalissimo,

potessero abbracciare coll' animo o sol tollerare quelle mostruose as-

surdita, onde sono ricolme le antiche mitologie. Poiche eziandio che

non le credessero, quelle pero costituivano la forma delle loro reli-

gioni; intanloche letterali anche sommi, e filosofi sapienlissimi, e

grandi polilici, e severi raagistrali non arrossavano d' inchinare la

fronte e offrire incensi e sacrifizii a sozzi animali o ad uomini slati

insigni colpevoli.

Un falto, secondo ogni apparenza si strano e che pure fu univer-

salissimo in tutla Tantichita, non ammette ne puo ammettere che una

sola spiegazione, fondata dall' una parte nella necessila connalurata

coll'uomo, e-quindi sentita vivissima, della religione, e dall'allra

dalla reazione che le passioni opponevano, per non essere incomo-

date, o il meno possibile dalla religione. Ed ecco Y origine filosofica

di tutte le false religioni, quali che sieno stati i falti particolari, per

cui abbiano avuto uno svolgimento piuttosto che un allro, e presa

questa, meglio che quella forma. Perciocche a traverse di tutte le lor

clifferenze ci traspare sempre un fondo di verila morali e religiose,

che mettono capo ne' principii naiurali piu inconcussi o anche nella

Tera rivelazione. Per contrario quelle differenze, che sono coslituite

dai diversi sistemi di favole e di miti, hanno quasi sempre 1' uffici
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di alternperare la religione all'esigenza delle passioni, assecondando-

ne gl'istinti alcune volte indifferenti, ma spessissimo rei. Dondenon

e a maravigliare delle conlraddizioni clie s' incontrano si di frequen-

te ne' donimi, nella morale e Be' fasti delle antiche religioni; poiche

doveano insieme accordare due esigenze cosi conlrarie fra loro,

quelia della natura razionale e quella dell'islmto animalesco. E cosi

parimenle si spiega,onde maiuomini ragionevoli potessero volonta-

riamente farsi ludibrio di tanto assurde invenzioni. alle quali ben-

che non avessero fede, pur rendevano culto, come se fossero vere e

divine.

Se dunque gli uomini ebbero bisogno di disfornaare si bruttamen-

le le tradizioni della primiliva rivelazione e la stessa religione na-

turale
, per esserne meno disagiati nel contentamenlo delle loro pas-

sioni; e se per avere cotesta agevolezza non badarono agli assurdi,

alle contraddizioni
,
alle turpiludini, ad ogni sorta di mostruosita,

ond'eran composti que' loro sistemi religiosi ; lutlo questo suppone

3a naturale persuasione dell' uomo
,
che T unica fonte

,
da cui la Mo-

rale possa attingere la forza di legge e la virtu di obbligare, e la re-

ligione. E pero, come si tenevano vincolati dal limore de'loro numi

a dover osservare la giustizia e gli altri precetli morali, che erano

imposti dalle loro teologie ;
cosi si reputavano licenziati di soddi-

sfare alle proprie passioni, dove ne avesser conforto dalle cerimo-

uie di que' culti supersliziosi ,
o dagli esempii di quelle nefande

divinita.

Pertaiilo, rifacendoci sulla nostra quislione, se voi
, signori Li-

beri Pensatori di Milano, veramenle accettaste il crilerio de'po-'

poll intorno a quella Morale che appellate comune ,
dovreste accet-

tare ancora il loro giudizio intorno a quel requisito , per virtu del

quale potesse avere forza di legge, che e la sua connessione colle

\erita religiose e dipendeuza da esse. Ma voi ripudiate come vani-

ia superstiziosa ,
come schiavilu deirinlelletto, come degradamento

della ragione umana ogni qualsiasi culto religioso ;
e quindi non so-

lo non ammettete inlero il criterio del genere umano intorno all'ob-

bielto maleriale della morale, ma, per quella porzione che vi lascia-

te
,
voi venite a spogliarlo della sua parte formale che e il principio
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dell'obbligazione. Avra dunque un bel gridare la coscienza
( infor-

mata, supponiamo, dal criterio della morale comune; avra un bel

gridare a un neofito del Libero Pensiero: Vedi la; queila non e roba

tua : guardati di toccarla ;
io le ne garrirei allamente : e queila cu-

pidita cotanto accesa di un piacere vituperoso ,
lu m' intendi , guai

che tu 1'assecondi; io ti dichiarerei disonorato. E poi non li farai

vincere dairambizione
,
sicche ti voglia far scala deH'altrui depres-

sione a gradi eccelsi , soperchiando 1' uno
,
calunniando 1' altro

;
ne

dal furore della vendetta se sei offeso a torto
;
ne dalla invidia

, se

vedi avanzare un tuo emolo : sono cose che non stanno bene in ani-

mo generoso, com' e il tuo : in una parola ,
dei reprimere, ne piu

ae meno che facessero gli antichi anacoreli, lutti que' movimenli di

passioni, quanto si voglia gagliardissimi ,
i quali tu senti esser da

me riprovali ,
e che furono sempre riprovali da ogni animo onesto.

Colesta e norma che li viene da me ; da me capisci ? ed io li obbli-

go ad acceltarla. Che risponderebbe il neofilo a cotesta esorlazione

domestica della sua madre spirituale ,
la coscienza? Noi crediamo,

che riderebbe della semplicila adamilica di questa parle di se, di

questa reliquia dell
1

uomo anlico, dell' uomo del medio evo, che egli

non e giunlo a sradicarsi per intero dal cuore, a fine di diventare del

iulto un uomo nuovo. Risponderebbe dunque ,
che rinfoderi pure i

suoi pregiali documenli
; poiche se avesse voglia d' infrenarsi a quel

niodo , non si sarebbe partito dalla Chiesa cattolica , o cerlo vi lor-

nerebbe : anzi se si ricorda , T unica ragione che Io ha mosso di

abbandonare ogni religione e farsi a dirittura libero pensalore ,
e

stata appunto per darsi tempo e vivere a capriccio. Quanlo poi ai

suoi garriti poleano valere, e moltissimo, in altro lempo. Si ricordi

che travagli gli ha dalo e a quali stretle Io ha messo
, quando si

frattava di rinunziare aH'anima e a Dio. Quelli si, quelli eran gri-

di da far venire i soprassalli. Ma fallo una volta il gran passo, ogni

richiamo di lei e voce che si disperde nel deserto del cuore , e non

arriva alia volonta.

Cosi direbbe qualsivoglia neofito del Libero Pensiero
, e, credia-

mo,secondo ogni rigore di logica. Conciossiach& , spieghiamoci
chiaro una buona volta : qual e in fondo in fondo la ragione di cote-
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sto eccesso a cui si conducono i Liberi Pensatori , di rinnegare quel

potenlissimo istinto che conduce ogni uomo, quasi inelutlabilmenle,

alia religione ? Noa vorremmo offendere i Liberi Pensatori di Mila-

no, comprendendoli nell'affermazione generale. Fingiamo dunque

che essi sieno una singolare eccezione di do che accade comunemen-

te : ma quello che comunemenle accade si e
,
che al dello eccesso

di tenersi libero da ogni suggezione a Dio , negandogli a priori il

diritto di qualsivoglia culto religioso , a tanto eccesso, diciamo, non

si perviene , se non Iraversati molti e molli gradi di pervertimento

morale, e finalmente fermata o direltamente o indireltamente, i'in-

tenzione di non patire phi freno allo sbrigliamento delle passioni. E

un falto, di che puo accertarsi chi sa leggere con animo spassionato

nella storia ecclesiastica , che tutte le scisme lutie le eresie sempre

hanno avuta origine da uno stimolo prepotente di ree passioni, e per

queste e con queste si son venute dilatando. Parimente , come si e

notato poco fa, appunto per soddisfare ai disordinali appetiti, ond'c-

rano slimolali, gli uomini anticbi adulterarono a poco a poco le

tradizioni primitive e la stessa religione naturale , introducendo a

poco a poco 1' idolatria e intessendola di mille favole sconce. Ma

quesli pur professando una falsa religione, professavano il principio

vero della necessita di un culio
,
da cui prendesse forza la morale :

e cosi nello sfuriare delle passioni aveano pure un rattento per aste-

nersi da molli atti condannati dalla legge naturale
,
e senli\7ano una

voce imperiosa per compierne altri dalla medesima imposli. Con mi-

gliore ^7

antaggio gli scismatici e gli eretici, benche separati dalla vera

Chiesa di Gesu Cristo, si trovan con se non solo il principio naturale.

ma anche il rivelato, della qualita della obbligazione della legge mo-

rale; e insieme con esso molte e molte veritti dell' uno e dell' altr' or-

dine
;

sicche mirando a queste verita e conformandosi in qualche

modo a quel principio, faranno passi meno precipitosi nella \7ia della

perdizione per la quale camminano. A chi dunque vorranno ora per-

suadere i Liberi Pensatori, che essi banno in cima de' lor desiderii

la Morale, che la vogliono esallamente osservare secondo tulli i suoi

dettami, almeno che sieno approvati dal suffragio universale dei pc-

poli ,
e che sarct ancora osservata da quanti si aduneranno alia lore
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bandiera? Messeri, voi ci edificate colle santc parole ;
ma la ragione

<3 i falti ci convincono allramente. Poiche se avete cosi laudevoli pro-

positi,
onde dunque tant' odio contro Tunica radice, da cui rampolla

la Morale, che e il principio religioso? E in vero voi vi disserrate con

impeto forsennato contro tutte le religioni : ma intendiamoci bene, di

iutte le religioni voi combattete il principio generale, cioe il dovere

di un culto a Dio Ottimo Massimo, Signore e Creatore di tutte le cose.

Di cio poi che hanno di falso, di assurdo, o anche d'immorale lante

e tante religioni si antiche, si moderne, voi non vi date un pensiero

al mondo ;
o se pur ne toccate, egli e solo per averne un argomen-

lo (quanto logico il vedemmo), per abbattere il principio generale.

Per contrario tutta la mole della vostra guerra, tutte le macchine,

tutti gl* ingegni sono diretti contro la Chiesa cattolica
,
nella quale

com' e atluato secondo la sua verilii e nella sua inlerezza il culto che

Dio ha ordinato che gli siareso, cosi si ritrova non solo il fonda-

menlo generico della Morale, ma tulta la sua pienezza cogli aiuti phi

poderosi per praticarla. Laonde se gli erelici, se gli scismatici, se

finalmente gli stessi pagani, come ci raccontano le storie, per solo

molivo di avere piu agio alle loro passioni si brigarono di adultera-

re piu o meno mostruosamente la vera religione , dovremo dire che

voi, i quali vi proponete (mattamente si, ma non meno scellerata-

mente) di distruggere non pur la vera religione, ma ogni fondamen-

to di verila religiosa, non gli abbiale poi vantaggiali a grandissimo

eccesso nello sfrenamento deile passioni, e siate anzi animati dell'-a-

more piu puro per la sana morale? Credat ludaeus apella !

Quanto a noi troviamo un singolare riscontro tra i Liberi Pensa-

tori del secolo nostro e i setlatori della filosofia, che ebbe voga nel-

Fullimo secolo della repubblica romana. Abbiamo detto che i gentili.

In quell' ammasso di assurdita ch' erano le loro religioni, avevano

conservato il principio religioso, e con esso non poche verita di or-

dine morale. Col quale bencbe si tenue patrimonio, il popolo roma-

no si tenne per gran tempo sobrio, temperante, giusto ;
e a merilo

di qnesle e di altre virtu sue
, in che, sebbene pagano si rese se-

gnalalo, ottenne, come afferma S. Agostino, in premio da Dio il do-

minio del mondo. Ma il popolo romano si ando a poco a poco cor-
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rompendo ,
sicche negli ultimi anni della repubblica ,

Roma era ad-

diventata come una senlina di vizii. Ouesto fu il tempo della setta

degli Epicure!, che invase le scuole, le famiglie, il Senato di Roma;

cd era una filosofia, simile in tulto a quella de' nostri Liberi Pensa-

tori, volta cioe a sradicare dagli animi ogni fondamento di religio-

ne, e a predicare 1'ateismo, il malerialismo, la falalita. Ci e rimasto

un monumento perenne de' dommi di que' Liberi Pensatori nel Poe-

ma di T. Lucrezio Caro, tanto nobile e prezioso per aurea latinita,

quanto abbietto e spregevole per la grossolanita degli errori. Quella

filosofia dunque fu come il parto della corruzione morale, pervenula

al suo limite estremo, della civilta pagana, quando le passioni, di-

ventate piu inlemperanti e furiose, non sapeano patire neppure quel

poco oslacolo che lor opponeva un meschino residuo di religione na-

turale, rimasto nella teologia de' gentili. Nell' eta nostra veggiamo

riprodotto lo stesso fenomeno quivi e cola nel gran consorzio del ge-

nere umano. Poiche agli scismi, che erano una semplice separazione

dalla legiltima autorita della Chiesa cattolica, all' eresie che nega-

vano alcuni dommi della rivelazione cristiana
,

al Deismo che gli

negava tutti ammettendo la semplice religione nalurale
,
sono an-

dali succedendo, a coniinciare dal secolo passato, sistemi di asso-

luta negazione di qual si sia religione ;
i cui propugnatori veggiama

in quesli ultimi tempi esser cresciuli
,
a misura che e venuta cre-

scendo una specie di civilta
,
la quale si fa ravvisare ai frutti copio-

sissimi di licenza e di corruzione. E vi ha dunque bisogno di un

grande sforzo di logica, per intendere che cotesta nuova filosofia,

negatrice di Dio e dello spirilo, dev'essere necessariamente, come

quella degli ultimi anni della repubblica romana, figlia della corru-

zione e del libertinaggio, e che per conseguenza non puo produrre

che corruzione e liberlinaggio? Tanto piu che gli antichi non ave-

vano antecedentemente che una scarsa cognizione delle verita na-

turali ;
e quindi il loro pervertimento, per fare passaggio in quella

filosofia cosi empia, potea non essere tanto profondo. Ma i nostri

Liberi Pensatori sono nati in mezzo alia luce del Cristianesimo, c

mold di loro nel seno stesso della Chiesa cattolica, educati dipoi

con tutti i sussidii della verace pieta. Ci dica dunque chi sa ,
che
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cosa sia dovulo passare ia quegli animi, innanzi che ei venissero a

passo si estremo ; poiche noi ne lasciamo volenlieri il giudizio a clu

meglio se ne intende.

Anzi vogliaoi supporre che il raziocinio fatlo sin qui noa tenga per

Biilla, e che noa solo i Liberi Pensatori di Milano, ma quanti sono

maestri della medesima selta sieno irreprensibili ne' costumi, e di-

riUi nelle loro intenzioni di voler conservata la Morale. Ma potranno

essi oltenerlo, dando opera di propagare la lor sacrilega setla nelia

societa? Veggano, di grazia, fra quale condizione di genti essi hanno o

si possono promettere proselili;se fra'giovaai d'inlemerati coslumi,

ubbidienti e ossequiosi de' loro maggiori, nemici della sociela del

tristi, temperanti, studiosi; ovvero se fra i discoli, i bettolieri, gli

scapestrali, gl'indocili e ribelli adogui legiltima potesta. Giudichino

poi, se quesli tali, perduto ancora quel pocbissirno freno che lor ri-

maneva nell'animo, che era im fil di fede in Dio e nella vita futura,

sieno in caso di osservare la Morale comune, per la semplice soddi-

sfazione di appagare la propria coscienza !

Ma questo giudizio i Liberi Pensatori di Milano lo hanno espresso

a sufficienza in una seduta, di cui rendon ragione nel n. 3 del Libero

Pensiero 1. Si trattava in essa, se fosse conveniente dare luogo nella

loro societa anche alle doune, o veramente escluderle. Vinse e vero

il partito del si
;
e la ragione vogliam lasciare d' indagarla : nondi-

nieno la opposizione fu vivissima; giudicando i meno avvenlali
(
c

traspariva il lor pensiero dal velo de'nebulosi concetti), che a vole-

re far numero sarebbe da aprire le soscrizioni in certe case, che il

podore viela di nominare, e per dare 1'esempio dovrebbero forse

cacciare nello sbaraglio le loro mogli e figliuole.

Ma piu che tutli gli argomenli, piu che ogn'altra testimonianza,

dee valere pe' Liberi Pensatori Fautorita di Giuseppe Mazzini. Sis-

signori ! Giuseppe Mazzini condanna la societa de' Liberi Pensatori,

e la condanna appunto per questa ragione, perehe nata fatla per al-

largare sconfmalamente la immoralita nell' Italia. A quest' uopo egli

pubblico una sua leltera nel Dovere del 3 Marzo, nella quale sebbene

i

i lib. Pens. n. 3, pag. 42 e segg.



LA MORALE COMUKE 32!)

bestemmia, com
7

era da aspettare, la Chiesa romana e il Papalo, ri-

prendo pero i Liberi Pensatori , i quali all' una e all' altro Yogliono

sosliluire la negazione d' ogni idea di chiesa, di dogma e di Dio. II

che, egli dice, non puo essere che fonte d' immoralita, perche la legye

morale emana'da Dio, e i Liberi Pensatori negano Dio; la osservan-

za della legge morale non puo coesistere col materialismo
;
e il ma-

lerialismo e domma sostanziale della filosofia de' Liberi Pensalori.

II signor Demora si sforza di rispondere alle argomentazioni de!

gerofanle della Giovine Italia, togliendo partito da altri errori di lui>

che, si capisce, assume come aUrellanti assiomi di supreme verita l.

Ma noi qui non argomentiamo dalle cose, sibbene dall' autorita ;
e

in queslo falto e per tali persone 1'autorila di un Giuseppe Mazzini

val piiidi un libro di ragioni. Conchiuderemo dunque che il sistema

de'Liberi Pensatori e, quanto al principio e quanto al fatto, distrut-

tivo della Morale. Quanto al principio, perche distrugge il vero fon-

damento della Morale, che e la religione. Quanto al fatto, perche il

principio, che essi costituiscono della coscienza universale, e dal lo-

ro stesso sistema sminuito nel suo obbietto materiale, e annullato nel

formale. Senonche neppur si arrestano qui nella lor opera di distru-

zione. Questa coscienza nniversale in ultima analisi non e che la

stessa coscienza individuate, la quale e costituita giudice suprema

della coscienza del genere umano, ed arbilra assoluta della Morale.

Ma di questo non possiam traltare per ora per mancanza di spazio :

ne torneremo a parlare piu di proposito, se ne avremo agio, in qual-

cuno de' prossimi quaderni.

1 Lib. Pens, n, 12, pag. 580 e segg,



RIVISTA
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STAMP A IT A LIANA

Sul moto ondoso del mare, e sulle correnti di esso, specialmenle

su quelle littorali, pel Comm. ALESSANDRO CIALDI Roma,

tipografia delle Belle Arti, 1866. UQ volume in 8. di pa-

gine XXVIII, 694 con tavole in fine.

II ch. commendatore Alessandro Cialdi puo aiidar lieto delle lo-

di, onde ha \isto, secondo il merito
,
altamente encomiato queslo

suo lavoro dall' Accademia pontificia de'Nuovi Lincei. Nicola Cava-

lieri San Berlolo, Paolo Yolpicelli, Giuseppe Ponzi ed il R. P. Ange-

lo Secchi, avuto dall'Accademia ad esaminare il libro, ne fecero ta-

le elogio , che maggior non si poteva ,
e che nello stesso tempo de-

ve stimarsi autorevolissimo
,
ove si pon mente ai nomi celebri dei

dotti lodatori. Chiamarono il libro opera elaborata, e frutto di molli

studii , di paziente lettura e di lunga esperienza. Dissero che esso

racchiude tesori di notizie indispensabili ai marini ,
fatti importanli

pe' geologi e pe' fisici , e norme preziose per le costruzioni idrauli-

che mariltime de' porti. Aggiunsero, chel'Autore di quest'opera va-

sta e profonda , a prova delle sue teoriche riunisce due elementi, che

di rado vanno uniti insieme, cioe immensa leltura e copia di niate-

riali dedotti dalle altrui opere , e gran numero di osservazioni tutte
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.sue proprie , fatte cosi nelle lunghe navigazioni di mare e di fiumi,

in cui ha speso gran parte della sua vita, come nell'occasione di co-

struzioni de' porti ,
di cui si e occupato ora per istudio private , ora

per commissione ricevutane. E pero conchiusero, invilando 1'Acca-

demia a fare plauso ad un lavoro tanto perfelto , e raccomandando

il libro stesso ai marini ,
ed ai colti Governi, per 1' utilila che ne

possono ritrarre. L'Accademia ha applaudilo al ch. Autore, e noi

ci congratuliamo con liri della gloria che gliene e venuta
,
e che da

lui si riflette su tutta la noslra Italia.

Quelli che danno opera agli sludii della fisica
, leggendo questo

libro ,
confermeranno al certo col loro suffragio , 1'approvazione e

gli encomii, che egli ha riportato dalla illustre Accademia. Intanlo

qui appresso noi daremo, il piu brevemente che possiamo, un.cen-

no delle principali cose
,
contenute ne' cinque capitoli ,

in cui esso e

stato diviso dall'Autore.

Nel primo capo egli da conto di quasi tulto cio
,
che s' e finora

seritto
,
intorno alia costituzione delle onde ed agli effetti che esse

producono. Le varie opinioni vengono da lui ridolte in classi, se-

condo le nazioni degli scritlori, le quali sono la Francia, 1'Inghil-

terra, la Spagna , 1'Alemagna ,
1'America, 1' Italia; e vi aggiunge i

pareri della scuola mista, col qual nome egli chiama la Societa pel ta-

glio deH' istmo di Suez, a cui appartengono i periti di nazioni diverse.

Nel raccogliere e nel paragonare tra loro coteste notizie
,

fa vedere

cio che torna a grande onore dell'ltalia ,
vale a dire che il primo a

dare una teorica intorno a questi fatti non fu il Newton
,
come si sti

ma generalmente ,
ma bensi Leonardo da Vinci

,-
il quale di vantag-

gio s
1

e piu di tutti avvicinato al vero. Perocche nelle opere degli

altri s' osserva incertezza e contrarieta di giudizii ;
e la maggior

parte di questi scrittori ,
anche piu riputati , non ammetlono mai

moto di trasporto di massa liquida ,
nella propagazione delle onde

marine : altri lo ammettono sempre alia superficie con qualsivoglia

venlo, o anche senza questo negli strati inferiori dell'onda se urtain

risalti
,
ovvero presso al lido in pochissimo fondo

,
o finalmente al-

lorche Vonda si rompe. Per lo contrario il Cialdi indotto da prove

eerte
, somministrategli dalla osservazione e dalla esperienza , pensa
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come il Vinci ,
che nell'onda il moto nolabile di Irasporto di massa

esiste sempre nelle tempeste, qualunque profondita abbia il mare;

e che senza vento o con vento leggero solo esiste sensibile
, dove lo

svolgimen-to inferiore o laterale dell'onda trova inciampo ,
a qualsi-

voglia distanza dal lido. Molli chiari scriltori hanno gia preslato il

loro assenso a queste sue conchiusioni.

Nel principio deH'aUro capitolo parla di volo iniorno al moto del-

le molecole nella massa ondeggianle; si perche gli sembra che

manchi di do una leorica compiuta ,
e si perche non si e prefisso di

compiere questa teorica ,
ma piutlosto d' investigare il movimenlo

deli'onda intera, e gli effetti di tal moto in tutto cio, che si riferi-

sce immedialamenle allapratica, ne'confmi della nautica e dell'idrau-

lica..Delto dunque, che il moto di trasporto non e sensibile nell'on-

da senza vento
, purche essa non si formi presso ai lidi

,
e che e no-

labile sia in alto mare duranle la tempesta, sia con vento forte o

moderate
,
o anche senza vento

,
ma presso il lido

; passa subito a

discorrere dell'azione del vento. Ed in generale afferma, chequesto

affine di formare 1'onda ,
deve inlromettersi nell'acqua ,

inciderla e

spingerla con urto e con fregamenlo ;
considerando poi gli speciali

effetti , che esso produce ne' tempi ordinarii contro le correnli ,
di-

mostra che ha tal forza da far deviare ed anche retrocedere le cor-

renti costanti, le quali come fmmi scorrono pe' mari. Quindi tratta

de'conlrasti di correnti con correnti a grande profondila di acqua,

degli effelti delle onde contra le correnli
,
e di queste contra quelle,

c finalmente de' contrasti di onde con onde
;
e deduce, che il vento

e la corrente , come masse di molecole in movimenlo ,
nel loro scon-

Iro producono urto
, deviamento ed anche refrocessione della massa

piu debole
;
e che simili cose accadono all' incontrarsi o due correnti,

o due onde
, o una corrente ed un'onda. Parla dopo cio dell'azione

del vento nelle grandi terapeste, sulla superficie del mare, facendo

avvertire come al presente i marini sieno rivolli a studiare il moto

ondoso e quello delle correnli ordinarie e slraordinarie ; perocche

stimano di avere in tali osservazioni Y indizio piu sicuro e piu solle-

cito della genesi ,
della forza e dello svolgimenlo di una tempesta ,

benche tuttavia lontana. Finalmente termina queslo capo con espor-
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re la polenza delle onde conlra i baslimenli che navigano ,
e gli ef-

fetti del vento conlra le rive, in alcuni casi che non sono ordinarii.

Nel terzo capitolo riferisce le conseguenze delle osservazioni fatto

dai marini sull' allezza
,

sulla luDghezza e sulla volocila delle onde ,

cosi nell' Oceano
,
come nel Medilerraneo

; e dopo aver rilevate le

irnperfezioni de' metodi, con che sono state ottenute finora quesle tre

misure, indica i mezzi opportuni a renderli migliori. Quiodi prende

a valutare la profondita degli ostacoli posti sott'acqua, conlra i quali

le onde urtando colla loro base
,
si spezzano ed appariscono cosi in-

frante alia superficie del mare. Egli argomenta ,
che neir Oceano

essi debbono trovarsi alia profondita di cinquanta metri, e nel Me-

diterraneo
, neU'Adriatico e nella Manica alia profondita di trenla.

Dimoslra inoltre, che i flutli quantunque urtino in quest' impedimen-

ti che sono al fondo del mare
,

contultoccio non si vcdono spezzati

alia superficie di esso
,
allorche gl' impediment! medesimi sono pro-

fondi duecento metri o piu nell'Oceano
,
e cinquanta o piu metri nel

Mediterraneo. Dalle quali osservazioni si deduce T importante con-

seguenza, che nelle ordinarie tempestel'arena, siccome apparedal-

1' intorbidameuto delle aeque, viene sconvolta alia profondit^ di tren-

la a quaranta metri nella Manica e neU'Adriatico, di quaranta a cin-

quanta nel Medilerraneo, e di centocinquanta a duecento nell'aper-

fo Oceano. Cerca appresso di determinare la potenza dell'onda con-

Iro le rive e le opere manofatte. NeH'Oceano ella oltrepassa facil-

mente 30 tonnellate, equivalent a 30,000 chilogrammi per metro

quadrato ;
nel Mediterraueo, nell'Adrialico e nella Manica e da 16,000

a 3,500 chilogrammi. Similmente cerca di portar lume in quell' al-

tra ulilissima questione del tempo che mettono le onde , per effet-

tuare in una data profondita un determinate lavoro. Finalmente par-

la con ugual diligenza della risacca , col qual nome i marini chia-

mano le percussioni ed i rifrangimenli delle onde contro le scoglie-

re. Le avvertenze del ch. Autore su tutti quesli falti, sono importan-

ii per la buona costruzione e per la riuscita di un porto.

Egli fa qui menzione e discorre di alcuni allri fenomeni del mota

ondoso, diversi dai precedenli, ma pur degni di attenzione. Sona

quelli delle onde senza vento e delle soltomarine, della formazione o
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trasforrnazione istantanea delle onde per forza di venlo, del calorico

prodotto nel mare per cagione del moto ondoso, degli effelti della

pioggia sulle onde, ed altri somiglianti.

Detto di quesli fenomeni, ritorna a quello del quale si e piu lun-

gamenle occupato nel presente capo, doe all' azione delle onde su]

fondo de'mari, proponendo alcune maniere di osservarla piu accu-

ratamente e di studiarla di vantaggio. Intanlo egli fa vedere
,
come

le conseguenze da lui rapportate intorno ad essa ed alia profondita

in cui si esercita, vengano confermate colla prova di due fatti : il pri-

JBO de'quali e riposto nelle ghirlancle de' terreni avventizii, cioe nel

sedimenti che si formano sul fondo vergine del mare
,

e 1' altro e il

coloramento delle acque marine.

II capitolo quarto si versa tutto nello stabilire e nel discorrere I

due principalissimi casi, che, secondo il sig. Cialdi
,
occorrono nella

navigazione : cioe il fluttocorrente a largo, che egli reputa fonte pre-

cipua dell'errore del punlo di stima in alia mare; e il flultocorrente

a terra, al quale riferisce Tordinaria rovina delle navi contra i lidi.

II fluttocorrente a largo, secondo lui, e il trasporto della massa li-

quida,che ha luogo nella parte superiore de'marosi in alto mare, al-

lorche vi ha tempesla e soffia forte vento; ed il fluttocorrente a ter-

ra e il trasporto dell'acqua che ondeggia vicino al lido
;
esso si co-

munica a tutta la massa fluttuante, quando lo svolgimenlo inferiore

del maroso trova inciampo, e suol essere molto piu notahile dell' al-

tro fluttocorrente, che formasi in alto mare. Quanto al primo caso,

ei nota 1' imperfezione di tult'i modi che sono in uso per condurre il

punto di stima, e per trovare le correnti nella navigazione ; annove-

rando tra questi mezzi difettuosi anche T uso delle bottiglie, che si

lasciano in balia del mare affine di determinare le correnti. Enume-

ra gli errori e gl'inconvenienti, ai quali si va incontro per cosiffatta

via; e dimostra, com'essi provengano dali'aver trasandata la leorica

del Vinci intorno al moto di trasporto delle masse ondeggianti in al-

to mare. Allo stesso modo egli ragiona dell' altro caso, ponendo fuor

di dubbio Tesistenza del trasporto cagionato dal molo ondoso, verso

i lidi cosi dell'Oceano come del Mediterraneo. Da queste accurate c

dotte osservazioni ei raccoglie , come pratica conseguenza, 1' op-



BELLA STAMPA ITALIANA

portunita e la necessila di corapilare nuove tavole di correzione pel

Irasporto causato dalle onde. L'esecuzione di questa proposta, fareb-

be sparire un gran numero di que' secondarii corsi di acqua, di cui

oggi sono inutilmente irrigate le Cartecorrenli. Se, egli dice, pos-

siamo avere con precisione la misura dello scaroccio, se possiarno

convenientemente guarentirci, nel calcolo del punto stimato, di quel-

la parte di errore che proviene dal solcomelro e dalla bussola
; non

resta allro per otlenere un punto di stima, quasi direi, perfetlo, che

conoscere perfettamente 1' azione delle correnti, le quali sempre de-

vono dividers! in ordinarie ossia regolari, e in istraordinarie ossia

incostanli, che sono quelle di trasporlo sviluppato dai flutti. Gli slu-

dii intorno alia prima specie di queste correnti possono dirsi malu-

ri, e per essi la marina risparmia gia molte \1ttime ed il commer-

cio guadagna molti milioni: quelli della seconda sono ancora nella

infanzia, perche sconsigliatamente sono stati trascurali o poco cura-

ti fin qui 1.

Nell' ultimo capo espone copiosamente la teorica, la quale co'suoi

studii e colle sue osservazioni e giunto a stabilire intorno alle ca-

giooi, che producono I'ostruzione de' porti e 1' interramenlo de' lidi.

II moto regolare delle maree, che e grande nell' Oceano, quanlun-

que esista nel Mediterraneo, pure si e stimalo comunemente e si

stima, che poco o nulla influisca ne' fatti, de' quali qui e parola. In

quella vece sono stati altribuiti questi fatti a quell' altro movimento,

che gl' idraulici chiamano corrente liltorale o radente, col quale le

acque de' nostri mari sono trasportate o colla velocita di Ire a quat-

tro miglia in ventiquattro ore, come si osserva nell'Adrialico, o con

quella di circa dodici miglia nello stesso spazio di tempo, come av-

yiene nel rimanente del Mediterraneo. Secondo il Montanari, il quale

\isse nel secolo decimosellimo, per queste correnti littorali sono

dirette le foci de' fiumi, oslrutte le bocche de' porli, riempiti i seni,

corrose o protese le spiagge: in una parola e'sse trasportano e disiri-

buiscono tutt' i materiali che sono luogo i lidi
;
ed i flutti non altro

fanno che sospendere il loro lavoro. La teorica del Montanari e stata

1 Pag. 380.
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fmora seguitata dalla maggior parte degF idraulici c da'piu celebii

tra essi. Ora il Cialdi ha raccolto nelle sue ricerche conseguenze op-

poste, ed e pervenuto a slabilire una contraria teorica, doe che 1'au-

menlo e la diminuzione de' lidi nasce principalmente dai flulti, e

non da quelle correnli littoral! . Quei che leggeranno il suo libro,

potranno vedere facilmente, come la sua opinione, Don oslanle il

pregiudizio della novita, prevalga sull' allra anlica e comunemenlc

ricevuta : tanto e il peso degli argomenti e F evidenza de' fatti
,
che

1'Autore ha saputo maeslrevolmente raccogliere ed esporre affinc

di persuaderla! Egli 6 portato naluralmente a traltare della natura

e della copia de' materiali, che le onde sollevano dai fondi de'mari

e trasferiscono sulle spiagge. Pertanto si fa a dimostrare che in gran

parte essi consistono negli avanzi di quanto ha vita nelle acque,

discorrendo in tre distinti arlicoli dell' abbondanza della vita solto-

marina
,
della dislribuzione di essa, e de' prodotli sopra i lidi dellc

spoglie de' vivenli sotlomare.

Egli fa fine con dar nolizia di una rilevanlissima applicazione di

questi suoi studii idraulici, la quale riguarda la costruzione de' porli

a canale. I porti di questa maniera piu di quelli a bacino, sono facili

ad ostruire e difficili a spurgare ed a conservare, come quelli che

stanno quasi sempre allo sbocco di un fiume, ed in una spiaggia

sottile. Pertanto riferisce i metodi da lui adoperati in due lavori di

questo genere: il primo neH'assestamento dell' ultimo tronco del

Serchio, e Y altro nella costruzione del nuovo portocanale alia foce

deir Isauro in Pesaro, la quale si va ora eseguendo. Indi propone

alcune correzioni ed alcuni miglioramenti intorno agli altri lavori,

che si fanno presso Pelusio, nella formazione del Porto Said, ove si

entra nel canale aperto per 1'Istmo di Suez. Tra i quali migliora-

menti sarebbe notabilissirno il mettere ad effetto quel suo trovato,

di servirsi cioe della polenza nociva de' flulti, come utile forza di

escavazione e di trasporto, affin di mantenere spurgata la bocca di

un portocanale. lo sono convinto, dice 1'Autore dopo aver descrit-

to il suo disegno , che in questo solo modo si riuscira a conserva-

re spurgala la bocca del'canale di Porlosaido; e pero con esso si

puo in realla portare ad un tempo per noi remoto il bisogno di pro-
irarre i moli. Incatenando e ben dirigendo la nociva potenza del
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flutti e della corrente littorale
,
da essi sospinta al malfare, si avra

dall'unione di queste forze un perenne e vigoroso lavoro di spurgo.

Questo modo inoltre ha il vantaggio di non aumentare la spesa di

prima costruzione, anzi la diminuisce sensibilmente. Impercipcche

la geltata ed il manufatto della maggior diga sarebbero minorate di

quattrocento meld, senza accorciarne la distanza dell'estFemapunta

dair alto mare alia riva: la gettala ed il manufatlo della diga minore

sarebbero diminuiti di seicento metri
;
e sola vi sarebbe 1' aumento

di quattrocento melri pel braccio di scogliera semplice e di sezione

tanto piu stretla delle dighe... Cosi se il mio trovato risponde alle

fondate speranze, si avra, oltre all' intrinseco beneficio die esso

deve produrre, economia di tempo e di spesa nella costruzione del-

1' intero porto; giacche, come si e veduto, si diminuisce la geltala ed

il manufatto delle dighe per ben mille melri di lunghezza. E questo

non e piceola cosa. Adunque con mandarlo ad effetlo nulla si perde,

se fallisce; molto si guadagna, se corrisponde alia nostra aspelta-

zione .1.

I punti principali, conlenuli nel presente volume, sono quelli che

abbiamo accennati; ve ne ha raolli allri, che potremmo dire seconda-

rii, i quali per amore di brevita abbiamo lasciato di menzionare; ol-

tre a ciosia nel testo, sia in un'appendice, che e dopo Tultimo capito-

lo, sono riportati tutl'interi alcuni articoli di celebri autori, che trat-

lano argomenti rispondenli al tema del libro
;
e poi in fine si trova

un calalogo di quasi tutti gli scrillori di naulica e d'idraulica, e Tin-

dicazione di mille opere in circa, lulte consultate dal Cialdi ed alle-

gate a tempo e luogo. Se si pon mente a tutto queslo, e molto piu

se si riguarda la diligenza e la matarila, colla quale le question? sono

esaminate e risolute dall' egregio Autore, si deve conchiudere che o

tale il suo volume, quale dicemmo nel principio, riferendo le parole

de' chiari Accademici, che lo tolsero ad esaminare; cioe non un le-

soro ma piu tesori di nolizie indispensabili ai marini, di falli impor-

tant! pe' geologi e pei fisici
, e di norme preziose per le costruzioni

idrauliche marittime de'porti.

1 Pag. 531, 33:>.

Sene 17, vol \11, fasc. 393. 22 26 luglio 1866,
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Come gli Accademici di Roma, cosi veggiamo che hanno giudica-

la quest' opera del Cialdi assai favorevolmente gli Accademici del-

1' Istituto Imperiale di Francia. Nel giorno 11 di Giugno il sig. de

Tessan ne ha letta neirAccademia delle Scienze il rapporlo, ove, ol-

Ire alle molte lodi che diede all' Autore, affermo, che il libro di lui

i5 degno che sia Iradotlo nella lingua francese. Benche, egli disse,

qualcuno dissenlira dalla opinione del Cialdi inlorno alia spiegazio-

ne di atcuni pochi fatti particolari, ed inlorno al valore di alcune

deduzioni; pure non si pud non dare un'approvazione pienissima al-

ia totalila del suo eccellenle lavoro, e non desiderare vivamente di

vedere Iradolla nella noslra lingua un'opera di tanto pregio; la qua-

le oltre al merilo della grande erudizione e della pralica utilita, che

e 1' oggetlo piu speciale di queslo Irallato, arreca il doppio vanlag-

gio di far rifleltere con frulto e di eccitare alia osservazione di fatli,

che sono di una reale imporlanza. Se non che egli ha lodalo piu

riservatamenle in quella sua relazione il migliopamento, proposlo

dali' Aulore, de' lavori del Porlo Said. E per queslo, a quel che

ci \iene riferito, hanno preso a giustiflcare 1' idea del Cialdi alcuni

di coloro, che amano il buono e sollecilo riuscimento di quel por-

lo
; i quali, nello stesso tempo, si sono studlati di rispondere agli

argomenli contrarii tanto piu accuratamente, quanlo e maggiore
T autorita dell' illustre Accademico, che gli ha addolti. Noi ripu-

liamo degne che sieno conosciule cosi le parole del ch. relalore, co-

me le osservazioni fatte dagli altri.

Ecco le parole del sig. de Tessan, Iradolte in nostra lingua. II

sig. Cialdi propone di applicare il suo sistema al porto Said, sulla

rada di Pelusio, nel quale se ne potrebbe fare 1' esperienza in gran-

de, senza aumento della spesa gia calcolata per la costruzione delle

dighe disegoate, e senza danno del porto, nel caso che 1'effetlo non

riuscisse conforme alle previsioni dell' Autore. Ma probabilmenle

prima d' inlraprendere quesla esperienza in grande ,
si vorra cono-

scere il successo dell' esperienza in piccolo fatta a Pesaro. Poiche si

puo temere, che le onde spandendosi, quando escono dal condollo che

le dirige, non depongano i maleriali piu pesanli che Irascinano, uel-

la stessa bocca del canale; ove pero, convien clirlo, questi maleriali,
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per la difesa delle dighe, si potrebbero rimuovere piu facilmente col

mezzo delle draie. Altresi si puo temere, che i baslimenti, i quali

tenteranno di entrare coi venti dominanti, non sieno troppo esposti a

fallire, essendo investiti di fianco e portati sotto vento dalle onde

fatte piu polenli per la loro riunione. Se 1'esperienza e favorevole al-

le previsioni del sig. Cialdi, se, com'egli pensa, il male non e sola-

mente allontanalo, ma abolito, questo scienzialo avra reso un servi-

gio immenso alia navigazione ed al commercio
; imperciocche non

sono soggetti agl' inlerrimenti ed alle ostruzioni i soli pofti ed i soli

canali del Mediterraneo, ma anche quelli della Manicajdell'Oceano,

e di lulte le altre spiaggie del mondo : e finora 1' arte non e riuscita

che a divertire gli ostacoli con lavori incessant], senza pero giunge- .

re a farli scomparire.

Le principal! osservazioni fatle per diminuire il peso di queste pa-

role d' un cosi illustre Accademico, sono le seguenti. Dapprima s' e

avverlito, che il volere aspettare, come egli propone, il successo del-

1'esperienza che si fa in piccolo nel porto di Pesaro, per tentarla in

grande nel porto Said, per quanto possa essere saggio consiglio, non

epero opportune. Pare che il sig. de Tessan stimi o compiuto o vicino

a compiere il porto di Pesaro; invece la costruzione della diga jsolata

e la gettata laterale, nelle quali opere 'consiste iff sostanza il trovato

del Cialdi, non sono ivi incominciate neppure, e non si cominceranno

se non dopo qualche tempo. Ma suppongasi che oggi si dia princi-

pio : per mandare a fine que' lavori si richiedono due o tre anni, al-

tri due o Ire se ne richiedono per giudicare del loro effetto : e cosi

dopo il 1870 verrebbe deciso se il nuovo trovato si puo applicare o

no al porto Said. Intarito in questo porto la diga occidentale gia toc-

ca i 2,300 metri, ove, giusta 1'idea del Cialdi, converrebbe arre-

starla: laddove, procedendo innanzi il lavoro, nel 1868 non solo

questa diga sara prolungata fmo a 3,200 melri, ma di piu sara co-

struita anche 1'altra diga orientate, lunga metri 2,200, mentre ella,

stando alia detta idea, non dovrebbe esser piu lunga di 1,600 me-

tri. E dunque chiaro, che a voler seguire il suggerimento del sig. de

Tessan, di non pensare cioe al porto Said se non dopo 1'esperimento

del porto di Pesaro, o converrebbe sospendere i lavori del porto egi-
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ziano per quattro anni almeno, ovvero correre il rischio di protrar-

re inutilmenle 1'una e 1'altra diga, colla perdita di un tempo consi-

derabile e di piu milioni di franchi.

I difensori del trovato del Cialdi soggiungono ,
che essi sosler-

rebbero volentieri di passare quattr' anni nell' ozio
,
o d' impiegarli

in opere forse inutili, col pericolo di perdere grandi sojmne ;
se fos-

ser gravi le ragioni del dubbio, che muove il sig. de Tessan. Or

quali sono quesle ragioni? Son quelle due conlenute nel Iratto citato

Innanzi. Nella prima ei dice di temere, che le onde non depongano

de' materiali nella bocca del porlo ;
ma pero soggiunge, che ove cio

avvenisse , si potrebbe rimediare facilmente per mezzo dellc draie
,

perche ivi il loro lavoro viene protetto dalle dighe. Si e dunque ri-

sposto, che questa obiezione cade da se. Poiche e verissimo cio che

in essa si dice dellafacilita,con cuile draie possono scavare, quando

sono guarentite dalle dighe. Anzi 1' esperienze che il Cialdi haese-

guite , gli hanno fatto scrivere queste parole : Colle macchine si

possono fare miracoli a ridosso delle dighe, ossia ove il mare e cal-

mo l. Adunque ancorche si conceda, che facciasi quel sedimento,

che teme il sig. de Tessan , non e questo un ostacolo sufficiente

ad impedire, che si applichi il novello trovato. Accada pure quell' in-

gombro; si ha nelle mani il mezzo di toglierlo facile e sicuro.

La seconda ragione opposta dal sig. de Tessan, e che, messo in

opera il disegno del sig. Cialdi , forse avverra, che le onde moleste-

ranno e rilarderanno le navi, che entrano nel canale. A diminuire il

peso di questa difficolta sono stati apportati due luoghi tratti dal

volume dello stesso sig. Cialdi. Nell'uno egli dimoslra : Che il

llullocorrente sviluppato dalle onde
, aggiunto alia correnle littorale

che cammina uella stessa direzione, non avrebbe soverchia velocila,

c 1' urto de' flutti tra loro non incomoderebbe di troppo Y enlrata

de' bastimenti nel portocanale 2. E per fermo egli e difficile ad

ammettere
, che in un tragitto cosi breve i vascelli , secondo che

teme il sig. dc Tessan, vengano spinti solto vento da onde, le quali

1 Del nioto ondoso, pag. 326.

2 Ivi, pag. 529.
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escono da una bocca larga piu di 700 metri, quale, Dell' idea del

Cialdi, dev' essere I' enlrata del porto Said. L'altro luogo e dov' egli

parla della utilila di una diga isolata , la quale e una parte compo-

nente il suo disegno. Tra le altre cose dice: che per essa quando

il mare fosse tale da rendere molto incomoda la traversata, i basti-

menli troverebbero facile accesso e sicura dimora, E conchiude,

che : cosi si ha un comodo ed utile porto nel maggior numero del

casi, e un sufficienle ricoverp no' casi di grosso mare 1. Talche

o manifesto, che anche qui, se 1' inconvenientc temulo ha luogo, v'e

pero il rimedio pronto e certo.

Cosi non v'essendo in contrario nessuna ragione di gran momen-

io
, quelli che caldeggiano questa invenzione ,

la vorrebbero tosto

veder messa in opera. Poiche, dicono, supponiamo che s'avveri il

peggiore di tulti i casi, che cioe il disegno vada del lutto a vuoto
,

che falliscano le previsioni dell' Autore, che si trovi falsa 1'approva-

zione che gli hanno data le Accademie e i Governi, e che sia smen-

tito ual falto il giudizio dello stesso sig. de Tessan, il quale ha

chiamato ragionevolissimo tres-rationel il trovato di lui : ancorche

tutte queste cose avvengano, contuttocio Don vi sara ne anche ua

metro di lavoro perdulo ene anche un centesimo inutilmente speso.

E cio dimostrano, ripetendo le prove, colic quali il sig. Cialdi lo ha

Diesso in chiaro nel suo volume. Oltrc a questo avverlono, come si

potra sempre, ove si voglia, riprendere facilmenle 1' opera econdur-

la secondo il disegno, col quale si e cominciata ad eseguire nel prin-

cipio, e si continua al presenle. Intanto se la nuova esperienza sor-

tira buon effelto
,

oltre alia particolare utilita del porto egiziano ,
si

verra, come confessa il medesimo sig. de Tessan, a rendere un ser-

vizio immenso al commercio ed alia navigazione di tutto il mondo.

Ridolta la questione a tali termini, sembra che la Societa, la quale

sopraintende alia coslruzione del porto Said, non farebbe il suo con-

to, ove trasandassc il consiglio dell' illuslre Italiano.

Del moto ondoso, pag. 317, 518.
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A. A. G. S. XXIV Ragionamemi sul Lamia Sion, offerti alie faniiglie cri-

stiane in omaggio alia dlyioita cli Gfesii Cristo. Todi, tip. di R. Scalabri-

ni 1864. Un opusc. in 32. di pag. 198.

ACCADEWIA POLIGLOTTA che gli alunni del pontificio Collegio Urbano de Pro-

paganda fide offrono a' santi Re Magi per la Epifaala del Signore nell'an-

no 1866. Kama, stamperia della S. C. de Propaganda fide} amministrata

dal socio cav. Pietro Marictti 1866. Un opusc. in 8. dipag. 28.

Cantar le lodi del Signore in trenta different! tanta maesla che ne sono vivamente commossi

favelle delle cinque parti del mondo non si puo ogni anno quanti vi assistono, e tutti son co-

ora che solo in Propaganda, ove convengono da stretti a riconoscere la verita di quella Chiesa che

tulti i paesi i giovani cherici per formarsi al- unisce nel suo seno popoli si diversi e li eleva

1'Apostolato cattolico. Un tal conserto di suoni, alia conoscenza del vero universal, rivelatoci dal

di accenti, di parole diverse in un' idea sola ha divin Redentore.

ANONIMO 'Carita e filantropia ;
Racconto. Modena, tip. dell' Immacolata

1866. Un opusc. in 32. di pag. 30.

Dichiarazioni intorno alfApollo e Marsia di Raffaelle, dei Professor! delle

class! di pittura e scoltura dell' insigne e pontificia Accademia romana

delle Belle Art!, denominata di S. Luca, e di altri distinti pittori, con Ap-

pendice. Roma, stamperia della S. C. de Propaganda fide, amministrata

dal socio cav. Pietro Marietti 1866. Un opusc. di 8. di pag. 48.

I beni del Glero. Firenze 1866, tip. Toscana, diretta da A. Ottonelli, via

delte Belle Donne w. 9. Un opusc. in 8. di pag. 16.

II Clero ha diritto di essere e di possedere, in- tro i sofismi degli eretici, dei regalisti e degl'ln-

dipendentemente da qualsivoglia autorita polilica creduti 1'autore della dissertazione qui sopra men-

e civile. Queslo e il principio che difende con- tovata.

- II mese de! fiori, sacro alia Reina degli Angeli. Nuova edizione, arricchi-

ta d! nuovi esempii e d'una canzonetta analoga alia considerazione di

ciascun giorno, con Appendice di yarie sacre lodi, delle principal! No-
vene e deil'esercizio per la santa Messa e Comunione. Modena, tip. del-

V Immacolata editr. 1866. Unvol. in 32.
d^i pag.

152.

Istruzioni dogmaliche e moral! da leggersi al popolo daH'altare nei di fe-

stivi, per ordine di Sua Em'menza Reverendissima il Cardinale Cosirno

de' marches! Gorsi, Arcivescovo di Pisa, a^enore della sua circolare del

5 Maggio 1864, diretta ai RR. Parrochi ed altri ecclesiastic"! della sua dio-

cesi. Seconda edizione. Pisa, tip. Pieraccini, diretta da L. Ungher 1866
Due vol. in 16. di pag. 493, 424.

Le 134 islruzioni catechistiche comprese in chiese parrocchiali.Noi lelodammo molto, quando
questi due volumi, formano due corsi interi per ne usc'i la prima edizione. Ora siam lieti di an-
tutti i giorni festivi dell' anno. Esse sono state nunziarne questa seconda, la quale dimostra che

scritte d' ordine del Card. Arciveseovo di Pisa, il frutto sperimentatone e stato grande, sicchc

afflnche si leggano ogni festa dal pulpilo nelle 1'opera e da tutti avidamente cercata.

Le nozze cristiane nel Maggio 1866. Garme alia signorina Teresa Masscl
di Caresana pel suo auspicatissimo matrinionio col N. U. il cavaliere Lui-

gi Cacherano di Bricherasio 51 di XVIII Maggio 1866. Casale 1866, tip,
di Eustachio Maffei. In 4. di pag. 16.
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ANONIMO Manuale serafico
,
diviso in quattro parti e proposto alle per-

sone del Terz'Ordine secolare, instituito dal Palriarca S. Francesco d'As-

sisi. Terza edizione, accresciuta di alcune materie, utili alle persone del

medesimo Ordine. Modena } tip. dell' imm. Concezione 1866. Un vol. in

16. dipag. 237.
- Regolamento di vita, proposto da una giovane tille sue divote amiche,
seconda edizione

,
ricorretla ed aumentata. Lodi, tip. vescovile Cagno-

la 1866. Un opusc. in 32. di pag. 48.
- Sul Matrimonio casi e istruzioni. Dialoghi popolari. Firenze, dspese della

Societa toscana per la diffusione di buoni libri 1866. Un vol. in 32. di

pag. 136.

Quest! dialoghi sono un tesoretlo di scienza , die tutti sono di conoscere come debbano i par-

di buon senso ,
di prudenza. Scritti pel popolo rochi, i notari, i genitori e gli sposi governarsl

nulla non hanno no per ia materia
, ne per la afliu di conciliare insicme nel caso di malrimo-

dicitura che at popolo o non convcnga o non si nio i loro obblighi di cristiani e di cittadini.

adatti. Utilissimi poi riescono per la necessita in

- Trattato delle volgari sentenze sopra le virtu morali di Ser Graziolo Bam-

bagiuoli, cancellier di Bologna, emendato per Fautorita di un codice. Se-

conda edizione modenese riveduta ed aumentata. Modena, tip. dell' Im-

macolata edit. 1865. Un opusc. in 8.di pag. 63.

Graziolo Bambagiuoli da Bologna (morlo avanli li fe ristampare in Modena coi tip! dei Soliani ,

il 1348} , esule dalla sua patria per la nimista dopo averli emendali sopra 1'autorila Hi un co-

dei Pepoli, affin di alleviare il dolore, scrisse dice. Nel Maggio nel 1865 lo slesso Cavedoni

alcune morali sentenze in versi, lodatissimi dal avea terminate di ripulire quel suo antico lavoro,

Colocci, dal Quadrio e dal Perticari, e riguar- ritoccandolo a parte a parte, e aggiugnendovi a

dati come testo di iingua dagli Accademici della pic di pagina alquanti testi che il Bambagiuoli

Crusca. Qupi versi furono stampati nel 1642 in traduce oei suoi versi. Questa e la stampa che

Roma, sotto il tilolo di Trattato delle virtu mo- noi raccomandiamo agli amatori del hello stile

rail, e attribuiti a Roberto re di Gerusalemme. italiano.

\el 1821 il dotlissimo uomo Celestino Cavedoni

- Vita di Angelina Merolli, glovanetta romana, una delle figlie di Maria,

con un'Appendice del sacerdote Gaspare Olmi e una lettera del P. Anto-

nio Bresciani
,
terza edizione. Modena , tip. dell' imm. Concezione edit.

1866. Un vol. in 64. 'dipag. 303.

BARRER1 DI MONTALTO SAVERIO Privilegia Basilicae ac perinsignis collegia-

tae Ecclesiae S. Barnabae Ap., Civitatis Mareni, Albaiieu. Dioec., a sum.

Pontificibus concessa, in lucem nunc editX. Barberlus De Monte alto,

canonicus anagnmus. Romae, typis Philippi Cairo 1866. Un opusc. in 8.

di pag. 22.

HESI ALESSIO Un fiore d'Armenia, o una persecuzione del Gattolicismo nel

1860. Racconto di Alessio Besi. Seconda edizione riveduta e corretta dal-

1'Autore. Modena, tip. dell' immacolata Concezione 1866. Un vol. in 16.

dipag. 208.

Le stragi di Soria nel 1860 formano il fondo animalissimo
;
ma ess%cresce di brio per i costu-

storico di questo Racconto : le avventure di una mi, gli oggetti, i siti orientali che deve descri-

giovane cristiana sono r adornamento immagi- vere, e per la piela dei casi compassionevoli che

noso di tutta la narrazione. La parte storica o la storia gli porge. Sinceramente e francamente

importantissima : la parte poetica e piena d'in- cattolico, il valoroso scrittore di questo Racconto,

trecci e di nodi, non solo verosimili, ma natu- trasfonde nel suo scritlo quell' ammirazione che

rail. La moralita di tutto il romanzo e d' inse- esso ha in cuore verso la virtu e la santita delle

gnare alle giovani cristiane come possa rivol- istiluzioni cattoliche : cosicche al diletto grande

gersi al beno la piu indomita di tutte le passioni, va del paro 1' ntile religioso che il lettore ne

r amore . Lo stile dell' autore e per se caldo ed ritrarra.
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BIAGINI FEDER1GO Volgarizzamenti dall'ebraico, dal greco e dal latino del

pellegrino Federigo Biagini da Lucca. Lucca, co' tipi di Tommaso Ford-

glioni 1866. Un opusc. in 8. di pay. 63.

Dall'ebraico e volgarizzato il libro dikut: dal e sopra gli altri la versidne di tutti i Mcmoru-

jrreco il primo libro del MWiorabili di Senofonle: bili di Senofonte ch' egli dice di aver in animo

dat latino il sogno di Scipione. Lo stile del ch. di finire del tutto. Ma perche poi il Biagini s'in-

sig. Biagiui e d'una correttezza ed eleganza squi- titola pellegrino'?' Perche egli appartiene a quel!;j

sita, e veramcnte italiana: la fedelta nel tradurre eletta schiera di scrittori cattolici, i quali segui-

grande, sicche i Ire volgarizzamenti diversi arieg- tando il consiglio del ch. sig. Marcucci di Lucca,

giano si bene i loro original!, che ti sembrano hanno intrapreso un pellegrinaggio d' intellelti

scritture di trc aulori , sebbene tutti e trc col- alia lomba di S. Pielro, deponendo cioe-sulla sa-

tissimi. Laonde questo saggio di versioni ci ha crosanta urna del Yicario di Gesu Cristo. i loro

invogliato sommarrienle di vedere dali alia stampa libri, scritti con ispiriti e scntimenti cattolici.

per opera del Biagini lavori di piu lunga lena,

BIANCHI GIUSEPPE Le Stazioni della via Crucis in Sonetti ,
di Giuseppe

Bianchi. Modena, tip. delV Immacolata editr. 1866. Un opusc. in 32. di

pag. 29.

BORGNANA CARLO Del Castello e della Ghiesa de' Caetani nella via Appia.

Roma, tip. Monaldl 1866. Un opusc. za8. di pag.%1.
CELESIA MICHELANGELO II Pontificate romano e i Barbari e Pio IX, e la

civilta, raffronti di Monsig. D. Michelangelo Celesia, della Congregazione

Cassinese, Vescovo di Patti, letti nell' Adunanza solenne della pontificia

Accademia Tiberina per festeggiare il XXI. anniversario della esaltazio-

ne al trono e della Coronazione di Sua Santita Pio PP. IX. Roma, slampc-
ria della S. C. de Propaganda fide, amministrata dal socio cav. Pietro

Marietti 1866. Un opusc. in 8. di pag. 17.

Non e nuovo il concetto che ora rinnovellisi compose I'orazione qui annunziata. Quanta Ti-

uel mondo la lolta antica tra i barbari e il Pon- vacita di modi, e ampiezza di pensamenti c fe-

liflcalo Romano : ma e cerlamente nuova la luce licitu, di confront! !

incui pone questo concetto 1'egregio Prelato che

Lo spirito del Cattolicismo
,

ossia Considerazioni sopra la vera chiesa

di Gesil Cristo, per Mwsig. D. Michelangelo Celesia, gia abate ordina-

rio di Monte Cassino, ora Vescovo di Patti, assistente al soglio ponti-

ficio, ecc. Roma, tip. e lib. Poliglotta de Propaganda fide 1866. Envoi.
zn8. dipag. 442.

Vi sono molti dotti Trattati intorno alia na- tori della fede cattolica delle eta scorse. Questo di

tura dell i vera Chiesa di Gesu Cristo ed ai ca- Mons. Celesia combatte i razionalisti , gl' incre-

ratleri che la distinguono dalle false: qual pro' dull, i regalisti, i liberal! della nostra eta. Esso

adunque di questo nuovo, salvoche non gli dia difende adunque gli stessi veri, ma li difende

pregio il portar in fronte il nome d'un Vescovo? contro nemici nuovi e con armi piu appropria-
Un tal nome gli da certo maggiore autoritii, so- le. Quindi derivagli un vantaggio sommo: quello

prattullo che e nome non solo di Vescovo ma di di proporzionare la medicina alia malattia pre-
colto ed elegante scrittore. Ma pur queslo e il sente. Per questo rispetto noi siam lietissimi di

meno. Molto piu e da stimare 1'essere questo trat- vederlo uscito alia luce: e desideriamo che quanti

tato scritlo per confutare gli error! moderni
, sono che amano d' instruirsi sodamente c per prin-

quelli che piu ora corroniPsui libri e per le boc- cipii della fede che professano, studiino in que-
che de' nemici del cattolicismo. Gli altri furono sto libro, ove troveranno con diritto filo di logiCct

scritli contra gli eretici, contra i giansenisli, con- e con forti argomenti dimostrato che I'unica vera

tra i falsi fllosoU : contra doe tulti gli oppugna- Chiesa istituita da Gesu Cristo c la cattolica.

CONESTABILE GIANCARLO Alcune osservazioni sovra il sistema di numera-
zioiie presso i Berberi e gli Aztechi, e sovra i loro idiomi

, per Giancarlo
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Conestabile. Perugia, tip. dl Yincenso Bartclli, piazza S. Lorenzo n.
a
55.

1866. Un opusc. in 8. di pag. 16.

Chi si diletta degli sludii elnograflci avra in Messico hannp ancli'essi per base il sistema qui-

qaesta breve ,
ma dotta e sapienlc dissertazione nario. Ma 1' edificio costruito sopra ,quesla base

Jeirillustre sig. Conestabile un bel raffronto tra comune e diverso nell' un popolo e nell'aitro.

il sistema di numerazione usato dai Berberi in In die consista questa uniformita di base, in

iffrica e gli Azlechi in America. I Berberi hanno che la discrepanza dell' ediflcio, e quali conse-

per fondatnento della loro numerazione primitiva guenze se ne possano derivare, dimostra dotta-

il sislema quinario, come 1' hanno del paro i Vo- mente, secondo il suo costume, il nobile scrit-

lofli, popoli anch'essi affricani : gli Aztechi nei lore.

CONESTABILE GIANCARLO Sopra una Cista in bronzo con rappresentanze a

graffito, trovata in Preneste e spettante a S. E. il Principe Barberini,

discorso letto nella solenne adunanza del 20 Aprile 1866, pelta ricor-

renza del Natale di Roma, all' istilulo di corrispondenza archeologica da

Giancarlo Conestabile, membro onorario della Direzione dell' istiluto me-
desimo. Fircnze, col HpidiM. Cellini e C. alia Galileiana 1866. Un opusc.

in 4.' dipag. 23,

La pregevolissima cista prenestina, breTemente per le quali egli e indotto a cosi spiepare i Ire

dichiarata in questa Memoria dal ch. sig. conle gruppi anzidetti: perche si propone d' illustrar la

Conestabile, rappresenta tre grnppi, cioe dire, se- cista con ampio svolgimento, mostrandone i di-

condo il parere del detto antiquario, il giudizio segni fedelmente copiati. Ma anche da questc brevi

del flgliuolo di Priamo, il ratio di Crisippo, 1'ora- considerazioni si scorge il buon fondamento che

colo di Delfo consultato da Edipo. II sig. conte ha la sua interpretazione.

non fa che accennare solo di passaggio le ragioni

CREDENTE CATTOLICO Giornale religiose. Lugano, tip. Traversa e DC

Giorgi 1866. Edizione in 8. Si pubblica la terza Domenica d' ogni mese,
un fqglio di 16 pagine. 11 prezzo di associazione per la Svizzera e di fran-

chi 2 all'anno: per 1'estero di franchi 3.

Quale sia lo scopo e lo spirito di questo Pe- alti della tanto benemerita Associazione Svizzera

riodico si puo dedurre dalle materie che svolge, di Pio IX. Cio renne promesso nel Programma:

e dall'ordme della trattazione Eccone il disegno: e cio fu attuato fedelmente nei numeri usciti fl-

1. Denaro di S. Pietro; 2. Argomenli didasca- nora in luce, nei quali abbiam sempre trovato

lici e religiosi; 3. Corrispondenze religiose dalla oltimo spirito, buon coraggio, e non comune Ta-

Svizzera, da Roma e dal resto d' Italia
;

4. No- lentia nello scriyere.

tizie yarie religiose. Inoltre pubblica tutti gli

DA C1VEZZA P. MARCELUNO Vedi Lacordaire E. D.

DIG CON NOT Foglio religioso settimanale. Bologna 1866, Edizione in 4.

a due colonne. Un foglio di 8 pagine esce alia luce il Giovedi di ogni set-

timana. II prezzo di associazione e di it. L. 4 per un anno, e di L. 2, 50

per un semestre in Italia.

II primo Numero di queslo nuovo Periodico vi- tri giornali religiosi, e 1' Italia ne ha moltissimi,

de la luce a di 29 Marzo di quest' anno. Esso e questo e notevole per le elette qualita di uno

tutto consecrato a propagare la fede, la devo- stile collo, di una dotlrina sicura, e di una scelta

zione, il culto a Gesu Sacramentato. Fra gli al- sagacissima di argomenti.

FILENI ANTIGONO Ghirlanda di poetici fiori. Roma 1866, tipografia di

Benedetto Guerra, piazza delCoratorio di S. Marcello 50. Un opusc. in 8.

dipag. 31.

FRANCESCHI ALESSANDRO Odoardo o il Cacciatore ponlificio. Racconto del

1860, di Alessandro dott. Franceschi. Montefiascone, tip. del Seminario

1866. Un vol. in 16. di pag. 127.

Chi e abituato a leggere romanzi pieni di no- conto, che e sommaniente semplice ,
e forse per

3i ed intrecci, non trovera gusto a queslo rac- questo capo di picciola importanza. Un artigia-
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nello . rimaso orfano, e ricettalo jn easa d' un sti da il nome alle milizic pontifide; e a Ca-

genliluomo caritalevole, ove cresce in compagnia stelfidardo combalte slrenuamente, e ferito, muo-

della costui figliuola. I due fanciulli divengono re. Questo e tutto il romanzetto; il quale se per

giovanetti: 1'affezione puerile diviene amore. II la tessitura della favola non puo allettare, ha nou-

Barone, padre della giovane ,
se ne avvede : c dimeno pregio pei sentimen'.i schiettamente catto-

caccia bruscamente di casa il suo protetto. Que- lici ond'e pieno.

GINNASI RAFFAELE Di un canale marlttimo. Progetto esposto a S. S. Pap;;

Pio IX dal conte Raffaele Ginnasi. Firenze, lip. all'insegna di S. Anton!-

no, via Castellaccio n. 8, 1866. Un opusc. in 8. dipag. 32.

UQ disegno gigantesco viene esposto in questa servandosi il tratlarne quando dara alle stampc

memoria unire il MediterraneoVoll'A.driatico per gli studii tecnici ed amministrativi gia preparati.

mezzo di un vasto canale marittimo che parta tin giudizio dunque compiuto non puo ancora

dalla spiaggia fra Ostia e Fiumicino, formi porto farsi dal pubblico di questa proposta : ma e bene

in Roma, e proseguasi liao a sboccare sulla riva che 1'idea si conosca, afiinche dagli uomini piu

tra Shiigaglia e Ancona. Ne cio soltanto: ma periti si possano fare quclle considerazioni , che

contemporaneamente ridurne a buona coltura 1'a- giovino all'esecuzione, difficile si, ma certo pos-

gro romano, boniflcandolo e popolandolo. E na- sibile di si grande laToro
; gia -vagheggiato in

turale che un cosi vasto progetto abbia destato parte da insigni ingegncri ; tra gli altri da Vin-

grandi difficolta: a scioglier le quali e volta icnzo Manziui , nel Progetto impresso in Roma ,

questa memoria. Delle diflicolta tecniche ed eco- 1' anno 1857.

Tiomiche si passa 1'autore assai leggermente, ri-

LACORDAIRE E. D. Santa Maria Maddalena, per il P. E. D. Lacordaire, del

Predicatoii, tradotta e pubblicata per cura del P. Marcellino da Givezzu.

Min: Oss. Roma, tip. Monaldi 1866. Un vol. in 16. dipag. 252.

Fra le piu care ed eloquent! scritture del pa- timento crisliano. II padre Marcellino da Civez-

dre Lacordaire, si caro ed eloquenle oratore, e za, infaticabile nel dare a staaipa a servizio della

da noverare la storia di S. Maria Maddalena, religione ogni sorta di libri, ha Iradolta in ita-

nella quale ritrae al viTO il pentimento forlifl- liano questa sloria, per eonsolazione ed edifica-

cato nell'amore, e I'amore proporzionato al pen- zione ad un tempo delle anime fedeli.

LONGO AGATINO Ad un addio del professore cav. ufficiale Carlo Gemmel-

laro, parole del maggior vulcano di Europa ?
il vecchio Mongibello. Cata-

nia 1866. Un opusc. in 8. di pag. 14.

Memorie geologiche del cav. Agatino Lougo , professore di fisica spe-
rimentale nella R. Universita di Catania ecc. ecc.

,
lette all' accademia

Gioenia di scienze naturali in Catania 1864-65. Catania, stabilimento tip.

deir accademia Gioenia di C. Galatola nel R. Ospizio di Beneficenza 1865.

Un opusc. in 8. dipag. 82, 8.

LUXARDO FEDELE 11 mio diario, ossia massirae e sentenze per ciascun gior-

no dell'annd: operetta del sacerdote F.edele Luxardo. Genova, tip. di

G. Caorsi 1866. Un opusc. in 16. di pag. 91.

MARCUCCI GIAMBATTISTA - La forma cattolica, libri tre del pellegrino Giam-

battista Marcucci da Lucca. Lucca, co' tipi di Tummaso Torcigliani 1861).

Unvol. m8. dipag. 181.

Cn pellegrinaggio d' intelletti alia santa cilia slo prende a dimostrare come il paganesimo di-

aflin di porre sopra 1'augusto sepolcro del Prin- sformasse, allontanandoli da Dio, i tre concetti

cipe degli Apostoli le opere di lellere, di scienza fondamentali del Vero, del Bene, del Bello: e co-

e di arte, illuminate dalla fede, venue, egli e un me questi furono riformati col rilornarli a Din

anno, suggerito e cominciato dal ch. sig. Oiam- dalla rivelazione di Gesu Redenlore: riforma con-

ballisla Marcncci, uomo di molta dottrina e di servatasi intatta in sola la Chiesa cattolica. In

gentili lettere. La prima volta ei depose sulla si largo e leggiadro argomento potea sTOlger?i

\enerata tonaba un libro, nel quale mostro che per via di principii ragionati, o di fatti narrati,

Danle fu paladino della monarchia temporale del o per 1' una e 1'altra via insieme. L' autore s' c

romano Pontefice. Ora ne depone tin auro. In quc- appigliato a quest' ultimo partito. II suo libro puo
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dirsi un sillogismo universale tessuto sopra mi sua conchiusione. Egli e vero che piuUoslo ac-

ordito storico. Cosi ha egli schivato le aslruserie cenna che svolga le materie che tocca : ma es-

tedesche, e gli accozzamenti francesi: quellc con- sendosi proposto di scrivere picciola Opera, co-

siderando 1' uomo e i fatti com' ei sono, e non m'egli dice, non potea far altro da questo. Tutlo

come torna a grade d'un ragionatore ardito d'im- pero e sodamenle scritto: lullo di Sana dottrina:

maginarseli; questi ponendo nei falti storici quel- e cio che in libro di tale argomento val inoltis-

f'intimo legame che li unisce alle idee che li ca- simo, tutto e disteso con istile puro ed elegante,

gionarono. Considera egli adunjque le tre societa, Noi gli facciamo plauso sincerissimo si dell' idea

I' ebraiea, la pagana e la cristiana: ed esamina avula del pellegrinaggio delle menti a Roma, si

qual fosse la forma intrinseca che desse -1' essere delle due prime visile che vi ha fatto; e gli auj

alle istituzioni, alle scienze, alle arti, o costumi guriamo che il germe da lui gillalo cresca in

di ciascheduna: e queslo esame il conduce alia grande albero, e stenda largamente i raini intorno.

MARIN02ZI DAVIDDE II colera in Pausola nel 1855. Canto di Davidde Mari-

nozzi, canonico pausolano. Fermo 1856, tipografia Ciferri con approv.

Un opusc. in 8. di pag. 15.

- Maria Vergine di Guadalupa. Cantica del canonico Davidde Marinozzi di

Pausola. Macerata, presso AlessandroMancini 1859. Un opusc. in 8. di

pag. 32.

- Nella votiva esultanza per 1'oUimo giovane Angelo Conti di Grottazzoli-

na, e per Vonorevole contessa'Marianna Pelagallo di Moniurano, clie in

marital nodo si uniscono, Niccola e famiglia Ginoboli, in titolo di amici-

zia queslo Inno ad amore mandano a stampa. Fermo 1861, tipog. Backer.

Un opusc, in 8. di pag. 7.

- Sulla sacra immaglne della SS. Vergine Maclre di Dio, venerata nel terri-

torio di Pausola, delta di Costafctinopoli, Idillio di Davidde Marinofczi, ca-

nonico pausolano. termo, dalla tipografia Backer 1866. Un opusc. in 16.

clipag. 25.

MENGOZZI LUIGI Alia dolce memoria del chiarissimo avvocato Benedetto

Blasi, cui tutta Civitavecchia rimpiange, defunse il 16 Aprile 1866. Civi-

tavecchia, lip. Strambi 1866. Un opusc. in 8. di pag. 12.

MEEMILLOD LAURENT Le Culte et le Patronage de sainte Anne, mere tres

glorieuse de Marie Immaculee, par le R. Pere Laurent Mermillod de la

Compagnie de Jesus. Clermont-Ferrand, librairie catholique Michel Bellet

directeur, rue Barbancon 1866. Un vol. in 8. di pag. 383.

Questo libro, a cui H Vescovo di Belley, in una insigni di S. Anna, giacche essi incontnnsi in

Lettera che gli serve di prefazione, non ha du- tutte le classi della societa cattolica, e 1'A.ulorene

E)itato di dare il titolo di ecceilente, non ha hi- reca una lunga e uobilissima schiera; o si miri

sogno dei nostrl eiogi. II pio e dotto Autore ha inline 1'universalita delle grazie, onde tal diyo-

faccolto in esso tutto il fiore delle cose piu belle zione e sorgente, grazie spiritual! e grazie tem-

;v sapersi intorno a S. Anna e al suo cultp, che porali; e delle une e delle altre 1'Autore raccoglie

nella Chiesa cattolica e sempre stato cosl popo- a maniera di saggio, una bella corona di esem-

lare. I diciotto capitoli, in cui e diviso, possono pii illustri. Nella terza parte finalmente (XVIII)

tlistinguersi in tre parti. Nella prima (I-X), il soho descritli varii esercizii di divozione e di

Mermillod espone tulto quel che la tradizione e preghiere a S. Anna, con cui viene offerto al

gli antichi Padri della Chiesa ci han tramandato lettore il modo pratico di esercitare questo culto.

<li notizie e di elogi intorno alia vita, alle virtu II pio fedele trovera dunque in questo bel libro,

3 ai merili della gran Madre di Maria, e intorno non solo un delizioso pascolo di leltura, ma in-

ai titoli che ella ha alia nostra divozione. Nella sieme fortissimi stimoli a sempre piu accrescere

seconda (Xl-XVll) egli dimoslra come la divozio- in se ed in allrui la divozione a S. Anna; la qual

ue a S. Anna sia divozione veramente cattolica divozione, come ben nota il Mermillod ,
essendo

.ioe universale, o si riguardi 1'estensione de'paesi il natural compleiiiento della divozione allaSS. Ver-

dove il culto della Santa si e propagato, e qui gine, che nel seno di S. Anna sorti il suo inama-

'Milore, percorrendo le varie regioni dell'Orien- colato Concepimento, in niun tempo merito mai

te e dell'Occidente, con vasla e copiosa erudi- di essere maggiormente celebrata ed accresciuta,

/ione, mostra in ogni parte i monument! di tal che ai tempi nostri, dopo che la Concezione im-

:yito, o si consideri la qualita dei divoti piu macolata di Maria c liivenuta domma di fedc.
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DLMI GASPARE Una figlia di Maria,, volata al Cielo, poesie popolari del sa-

cerdote Gaspare Olmi. Modem, tip. deW Immacolata 1866. Vn opusc.

in 32." di pag. 28.

PAPAL1NI FRANCESCO Per la preconizzazione de' nuovi Cardinal! di S. R. C.

fatta il 25 Giugno 1866. Sonetti di Francesco Papalini. Roma, tip, Mo-

naldi 1866. Un opusc, in 8. dlpag. 177, 31.

HOLANTI GIUSEPPE La medicina, la politico e la publica economia
,
vedu-

te in succinto ad istruzione di chi non conosce queste tre utilissime

scienze ed H barbaro loro scempio nel secolo in cui vivlamo, unica e ve-

ra cagione dell'universale scompiglio ;
libri Ire dell'ab. Giuseppe Piolan-

ti. Roma, tip. Monaldi 1866. Un vol. in 8. pag. 172.

QUATRINI BERNARDINO Pan egirico in onore del S. vescovo Spiridione, pro-

tett re dell' Isola di Corfu
,
recitato il 15 Aprile 1866, dall' oratore qua-

dragesimale, Bernardino Quatrini. Recanati, tip. Badaloni 1866. Un opusc.

in 8. di pag. 34.

1AFFAELLI BONAVENTURA Dissertazioni filosofiche del can. Bonaventura

Raffaelli, gia profcssore di filosofia nel seminario e collegio di Toscanella,

sua patria. Viterbo 1865, presso Sperandio Pompci, lip. vesc. e gov. Dv.r

vol. in 8. di pag. 248, 239.

Queste dissertazioni filosofiche del Can. Raffaelli naturali: e sono/molto da pregiare per la chia-

traltano argomenti or metafisici, ora morali, ora rezza e la facilita della esposizione.

HATISBONNE TEODORO Manuale della Madre cristiana, del R. P. Teodoro

Ratisbonne, direttore deH'Arciconfr. delle Madri cristiane. Versione del

sacerd. Pietro Bazetti. Modena, tip. dell' imm. Concezionel$ffi. Unvol

inU.'dipag. 283.

ZVella cappella delle Religiose di N. Signora le, e senza cangiar nulla del suo primo intend

di Sion in Parigi cominciarono nel 1850 a nu- mento si allargo ampiamente, cosicche nel 186,;

nirsi alcune pie madri a pregare le une colle contava plu di 60,000 membri, raccolti da dif-

altre, e le une per le altre, affine di sostenersi ferenti dioccsi di Europa e di fuori. II S. Padre

a Ticenda nell'adempimento dei loro doveri cri- eresse ad Arciconfraternita 1'unione di Parigi, ed

sliani, e invocarc sopra le loro famiglic le ba- arricchi la Congregazione di molte indulgenze. II

nedizioni del cielo. Dopo la preghiera un' istru- Manuale qui annunziato contiene nella l. Parte

zione religiosa, fatta loro dal Direttore di quella le istruzioni date dal P Ralisbonne nelle riu-

piaunione, le confortava alia pratica delle Tirtu nioni mensili delle congregate a Parigi: e nella

proprie della madrefamiglia cristiana. L' unione II.a Parte i Document! dell'Arciconfraternita delle

a poco a poco si stabiii con certe norme e rego- Madri cristiane, e alcune preghiere per loro uso.

BEIG GIUSEPPE Auster vivificans, seu Contemp'ationes circa perfecliones

Dei, Uni, Trini, Incarnati, et in Eucharistia oblati; ad inducendum ani-

mas ad amorem Dei perfectum. Singulae opere et studio Rmi P. losephi

Reig, Procurators Gen. Ordiuis B. M. Yirginis de Mercede, in alma Urbe

digestae. TomusII. Romae, typis polyglotiae officinae de Propaganda fide
1866. Un vol. in 8. di pag. 688.

Quando usci alia luce il 1 -volume di queste punto nel modo indicato 1' opera. Una parte e

devote e dotte Contemplazioni, esponemmo il di- dedifata alia contemplazione dell' Uomo-Dio Re

segno generate dell' Opera intiera; il quale era dentore, un'altra delt' Uomo-Dio Sacerdote Sommc
di parlare degli attributi di Dio lino e Trino nel e vittima della nuova legge, un'altra dei liloli

primo volume, e poi nell' Uiaanita e Divinita di dati dalla Chiesa nelle litanie alia SSma VergJne,
Gesu Cristo, e delle Glorie della sua Madre di- delle principal! solennita di lei, e delle sue pit-

Tina net secondo. Or queslo secondo compie ap- insigniTirlu.

SAFFI ANTONIO Androclo e il Leone, racconto storico del conte Antonio

SafB, gia profesore di Eloquenza nel patrio forlivese ginnasio. Faenza,
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dalla tip. di Pietro Conti 1865. Un opusc. in 8. dl pay. o*2. Si vende In

Roma all'uffizio dell' Osservatore Romano al prezzo di bai. 20.

Aulo Gellio, sulla fedc di Apione onesto e ora gli si mostrava grato dell' antico beneficio.

dotto uomo , conta che un Hone , scatenato nel Androclo a richiesta del popolo commosso, vennc

Circo Massimo in Roma contro ua Androclo con- posto in liberta. Questo fatto, conlornato, allar-

dannato alle fiere, invece di sbranarlo si pose gato, adornato convenienlemcnte e la maleria del

a lambirlo e festeggiarlo. L'lmperatore prcsente racconto, scritto con bello stilo dal sig. Saffi, il

chiese la spiegazione del fatto, e ne cbbc cbe quale tolsc quindi occasione di far conoscere molt i

quel Hone era stato liberato da Androclo d'uno custumi privati c pubblici degli antichi romani,

spino confiltoglisi profondamente in un picde : e .,

SAFFI ANTONIO Le orazioni scelte di M. T. Cicerone, recate in volgare idio-

ma dal conte Antonio Saffi, gia professore di umane lettere nel patrio for-

livese ginnasio, con note e illustrazioni del medesimo. Ravenna 1865,

stampeiia nazionale, via del Monte n. 152. Un vol. in 8. di pag. 683. Si

vende in Roma all'uffizio dell' Osservatore Romano y al prezzo di paoli ft.

Molli tentativi sonosi falti di voltare nclla fa- larc ma dignilosa facilita dell'eloquio, che t'in

Telia italiana Ic Orazioni di Cicerone : ma pochi canla nell'originale, non si scorge nel volgariz-

riuscirono con onore delle patrie lettere. Que- zatore, cos piena, cosi compiuta, cosi gentile,

sto fatto, che ha la tagion sua nclla difflcolti Quell' armonia del periodare latino, che ti pare

vera di unire insicme tutti i pregi del latino una vera modalazione, sempre varia, sempre ri-

oratore, e nella facHita apparente d'uno stile pia- creativa, manca ancor di piu: anzi un certo ri

nOj
e copioso, ha fatto rinnovar sempre le pruove. flesso del periodare latino che rimane nella prosa

Una nuova ne porge ora il ch. prof, conte Saffi. del sig. Saffl, nuoce al suono del periodo italiano.

Ha egli toccato il panto di perfezione desidcralo? II SafTi adunque ha migliorato di molto i volga
Al certo in paragone dcgli altri volgarizzalori ha rizzamenti usciti finora in luce delle orazioni di

pregi Teri : e ligio al leslo, ma non ischiavo : e M. Tullio: ma lascia ancora qualche cosa a de-

sempre polito : e spesso elegante. Ma pur leggen- siderare , o quindi nuovc palme da cogliere in

dolo se ne riceve un' impressione molto diversa questo arduo aringo.

da cio che si sente leggendo Cicerone. La popo-

SANTONI MILZIADE Delia veneranda immagine di sjinta Maria in via di Ca-

merino : cenni storico-critici, raccolti dal can. Milziade Santoni. Came-

rino 1866, G. Borgarelli tip. Un opusc. in 8. di pag. 31.

Quando nell'Ottobre del 1344 Smirne cadde in quindi a poco fu piu sontuosamentc riedificato :

potere dei crociati, fra i piii valenti cavalieri che la onorarono con ogni magniflcenza e pieta di

si segnalarono in quell'impresa furono le schiere culto : ne ottennero grazie ancor prodigiose; sic-

dei Camerti, cola condotti dal duce Rodolfo. Uno che quella immagine fu coronata nel XVII secolo

dei piu cari guiderdoni che essi ne riportassero dal Capitolo Vaticano , e vienc dai Camerinesi

in Camerino, fu 1'immagine di Santa Maria in risguardata come il piu prezioso tesoro religiose

Via, dipinta da greco pennello sopra tarola , che essi si abbiano. La storia di tal immagine e

probabilmente tra il quinto e il sesto secolo del- raccontata in questa dotta monografla dal ch.

1'era cristiana. La collocarono i Camerti nel mag- Can. Santoni.

gior loro tempio, che presto ne prese il nome e

SAULI B. ALESSANDRO De officio et moribus Episcopi , commentariolum

B. Alexandri Saulii e Clericis Regg. S. Paulli, Episc. Aleriensis, dein

Ticinensis, nunc primo edilum. Romae, ex ufficina S. C. de Propaganda
Fide, eq. Petro Marictti socio administro, anno 1866. Un opusc. in 8.

dipag. 46.

Nella Vallicelliana di Roiia giaceva inedito un scritto da chi vivendo fa gia sue confratello nello

aureo Trattatelto, scritto dal B. Alessandro Sauli, stesso Ordine, ed e suo protettore specialissimo in

religioso Barnabita e zelantissimo Prelate, intorno cielo. 11 Trallato poi e cosa si preziosa, che da

ai doveri proprii di un VCSCOTO. Non potea farsi quanti aveanlo prima conosciuto era stimato de-

dal tipografo cav. Pietro Marietti omaggio piu ap- gno della penna di un Santo VescOTO, anzi di un

propriato al nuovo porporato, Rmo P. Luigi Btlio, Padre della Chiesa.

quanto i! dedicargli la stampa di no tal Trattato,
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SCOLARI FILIPPO Proposta e saggio per una edizione del testo della divi-

na Commedia di Dante Allighieri, ricavato dalla rivista critica di tutte le

lezioni varie che se ne hanno,, giuntavi la Chiarentana, ed un prospetto

di statistica filologica sulla divina Commedia. Esercitazioni di Filippo

dott. Scolari. Venezia, dalla tipografia Gaspari impr. 1865. Un vol. in 8.

di pag. 234.

II ch. D. Scolari e da noverare fra i piu in- con unica direzione, ed a spesa dei municipii o

defessi illustrator! della divina Comuiedia in Ha- dei Governi d' Italia. Nella seconda s' interpreta la

Ha, avendo egli dal 1818 in qua composte e

stampale trenta Esercitazioni dantesche, com' ei

le chiama, sopra argomenti relativi alia divina

Commedia, molto delle quali sono pregevolissime

per acume di critica e per giustezza d'interpre-

tazione. Alia flae del 1865 diede alle stampe tre

nuove Esercitazioni, i cui titoli sono : I. Propo-

sta e Saggio di Rivista critica per un'edizione

da farsi, dedotla da tulle le lezioni varie. !(." La,

Chiarentana. IH.a Prospetto filologico slatistico

della divina Commedia. Nella prima di queste

Esercitazioni proponesi un disegno pratico per

fare riunire insieme da tutti i codici e da tutte

le antiche edizioni levarianti, farle porre a con-

fronto, e fame 1'elelta: ogni cosa con opera di

niolli dotli italiani, con un concetto unico e quindi

SE6UR GASTONE I'jvrop.oi
YJJ.\

parola Chiarentana adoperata da Dante nel C. XV
dell'lnferno, v. 11, per luogo del monte ove fa chia-

ro, o meglio si difende contro nuove oppugna-

zioni quell' inlerpretazione, data gia molto tempo

innanzi dallo Scolari. Nella terza si raccolgono

insieme compendiosamenle molte notizie fllologi-

che e storiche sopra la divina Commedia. La pri-

ma Esercitazione, se ne fosse abbraccialo il giusto

concetto, darebbe all' Italia il testo piu verosimil-

mente che si possa sincero della divina Comme-
dia. La seconda e la piu erudita ed ingegnosa

delle tre dissertazioni, e certamente ottimo lavoro

di critica. La terza contiene molte notizie, alcune

di certa utilila, altre di mera curiosita. Tutto il

libro adunque e da stimarsi non poco dagli stu-

diosi della divina Commedia.

at; ra? xotvoTspa? xocra 7r,

i 8s, tnro ^^xacy.o'j I. SaXaxa. Ev EpacuiroXst 2upou, TJT:O'.; P.

1866, cioe: Brevl e familiari risposte alle obbiezioni piii diffuse contro la

Religlone, per rillustrissimo'Mons. Gastone DeSegur: Iradotte da Fran-

cesco G. Salaca. Ermopoli di Sira, tip. di R. Printezzi 1866. UnvoL
in 16. di pag 274.

Non v
1

e libro moderno piu popolare di questo ci ecapitata nelle mani, perche appunto si vegga
di Mons. Segur, il quale in pocuissimi anni

;

ha qual bene possa faro e quanto universale QUO

gia avuto piu di 60 edizioni in Francia, ed e

stato tradotto in tutte le favelle di Europa. AJb-

scritlore che consacri alia difesa della verita i!

suo ingegno e le sue fatiche.

biamo annunziata questa versione greca, la quale

SERRA CARPI GIUSEPPE Influenza dell'altitudine sulla temperatura : ri-

cerche di Giuseppe Serra Carpi, Ingegnere, Roma, tipografia delle scien-

ze maiematiche e ftsiche, via Latan." 211 A 1866. Un opusc. in'4. di pa-
gine 14 con tavole.

La tetnperatura va decrescendo nell' atmosfera

a mano a mano che questa s' innalza: e tal fatto

e cagionato dall' irraggiamento del suolo e delle

particelle dell'aria, e dalla dlfferente capacita ca-

lorifica dei diversi strati dell' atmosfera. Questa

legge generale e sottoposfa a miHe modificazioni,

dipendenti da cause special! e locali : H clima,
la conformazione superficial del suolo, la natura

delle rocce che ne formano la crosla esterna, e

va dicendo. Or se e nota la legge generale del

decremento di temperatura secondo Taltezza, non
e ancora deflnita certamente la proporzione in cui

decresce: se e nota la influenza delle cagioni di-

sturbatrici di quella legge , non ne snno ancora
deflniti con precisione gli effetti. E pure importa

sommamente all' igiene pubbllca, aH'agricoltnra,

alle Industrie, il ben determinare questi puntij:

e per determinarli bene unica via si e fli racco-

gliere con molta diligenza e con grande acume
di critica i fatti sperimenlali. A tal fine il ch.

sig. Serra-Carpi, giovane assai studioso di scien-

ze flsiche, ha ora pubblicati gli studii fatli intorno

a4le osservazioni termiche
, islituite da lui sul

Monte Cavo al Sud-Est di Roma. Egli comincia

saviamente dalt' indicare la natura geologica del

detto monte, che e il punto culminante del ciglio

del secondo dei due coni crateriflci conceotrici,
cLe formano un gruppo di prominenze vulcaniche,
totalmente staccato dalla catena degli Apennini.

Quindi fissa t'altezza a cui su quel cnlmine tro-
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vasi il termomelro, die < di %0 meld sopra il

liTcllo del mare. Indicate poi il melodo dello os-

servazioni lermometriche, falte quivi pel corso di

un anno inlero, passa : dar ragione delle va-

ria/ioni che sulle raedie decadiche corrono Ira Ro-

ma c Monte Cavo , la quale egli stabiliscc in

3, 73 per I'anno 186o: dilTerenza dovuta all'al-

titndine. Quest'altezza infloisce altresi sopra Vescur-,

stone termometrica : ed egli la studia sul Monte

Cavo, e graficamentc la dclinea, o mostra die

menlre in Roma la linea concentrica che Tespri-
mc ha dolci ondulazioni, sul Monte Cavo le ha

ispide e sommamente angulose. Conchiude inflnc

indicando pel decremento della temperatura me-

dia annuale nell'agro romano 1 C., perogni l-i>

melri di altezza. Questi sono i sommi capi della

bella Dissertazione, tcste pubblicata.

TAVANI M. San Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesu, esemplare e pro-
tettore della gioventii studiosa, per M. Tavani della stessa Compagnia.
Modena, tip. dell' imm. Concezione editr. Un vol. in 64. dipag. IV, 228.

Roma, lip. della Civilta Cattolica 1866. Un vol. in 32. di pag. 176.

La Vila di S. Luigi Gonzaga, scritta da! p. Ce- pio e devoto spirilo che ne e il carattere piu pro-

pari, c fra tutte le compostesl la piu certa pei prio. Se non e dunque un ritratto al naturale di

fatti e la piu devota ir.sieme. Essa pero e un

po' lunghetta per 1'eta giovanile, che e impa-
ziente e focosa. Di compendii ve ne sono : ma
sventuratamente son troppo magheri e poco frut-

tuosi. II eh. p. Tavani ne ha fatto uno nuovo|:

S. Luigi , non e neppure una fotegrafia micro-

scopica: e i glbvani mirandolo con un po' di at-

tenzione vi possono scorgere tutti i lineamenti

ancor piu minuli. Qiiesta viterella adunque saia

moUo diffusa, perche molto proporzionata all'iu-

nel quale restringendo in poche parole quello che dole dei giovani, c molto acconcia al loro pro-

il p. Cepari dice in molte, nulla dei fatti piu im- fttto.

portanti ha omesso, e ne ha ritcnuto tulto quel

TEMPESTI CASIMIRO Storia della vita e delle geste di Sisto Quinto, sommo

Pontefice, scritta dal P. Casimiro Tempestl dell'Ordiae de' Minor! Conven-

tual! dl S. Francesco. Nuova edizione con aggiunte e note. Vol. 1. Ro-

ma, Monaldi, via delle botteghe oscure 1866. Tomo primo m8. dipagine

XXII, 727. Vendesi lire 8.

zie, e tutta scrilta sulla fede di buoni document] .

La ristampa che ora se nc fa, emenda, per opera

del ch. abb. Zanelli, alcuni sbagli prcsi dal p. Tem

pesti, specialmenlc intorno alia condizione dei gc-

nitori di Sisto: ma qnestc emendazioni son cosi

parche e moderate, che lasciano intatto si puo dire

tutto intero il lavoro del celebre Conventuale.

Dobbiamo, come tutti sanno, alle menzogne
calunniose del calvinista Leti quest' ampia e di-

ligentissima vita di Sisto V, scritta, per confutar

quell'erelico, dai p. Casimiro Tempesti, dopo molti

anni di ricerche e di studii. Essa vcnne la prima

volta pubblicata nel 1754, c fu giudicata, se non

perfelta nello stile e nell'arte, se non immune

di ogni parzialitei, ricca al cerlo di elette noti-

THUILLE VINCENZO Due sacre mission! sulle verita della fede. Prediche

popolari ed apologetiche tenute nella chiesa parrocchiale di Feldkirclv

Tirolo) dal padre Vincenzo de' Paoli Thuille, cappuccino. Yersione dal

tedesco dedicate al popolo crlstiajio per sua lettura e meditazione. To-

rino, tipografia di Giuliano Speirani e figli 1866. Due volumi in 8. di, pa-
866.

tanto nerbo di argomenti e di applicazioni clu-

guadagnano ogni mente. E stato pio pcnsiero i!

ti-adurle ora nel ?olgar noslro. L'Halia c cattolica :

ma il proteslantesimo non solo le sta alle portc ,

ma e rinscilo a sforzarlo, a mcttervisi in cusu ,

anzi a farla mezzo mezzo da padrouc. Nel Tirolo

trattavasi di tener loutano un nimico: in Italia

per noslra sventura traltasi di cacciarlo fnora.

Lc prediche del P. Thuille potranno fornire buom

armi da cio : le armi cioc della convinzionc i

della fede.

II Tirolo e pacse sinceramenle cattolico : per-

che dunque le prediche polemiche? Cos) oppo-
uevano alcuni al ch. p. Thuille, ed egli rispon-

deva : 11 Tirolo e cattolico^ ma il protestantesi'no

e alle sue porte, e cerca con ogni arle di ab-

batterle per penetrarvi. Bisogna abbarrarle bene.

R buona barriera riuscirono in fatto queste cho

egli chiama sacre Mission} , nella prima delle

quali combalte il razionalismo, nella seconda il

protestantesimo. Son tutte islrozioni piene di scien-

/a solida, lucidamcntc espostc , c dichiaratc con
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T9HSO PR0SPERO Orazloni panegiriche del P. Maestro Prosp,cro Touso

dell'Ordine de
T

Predicatori,preceduledabrevi nolizie circa alcuni piiice-

lebri oratori Domenicani, di lui contemporanei, opera posiuma, prima e-

dizione romana per cura del P. Maestro Girolamo Pio Saccheri dello stes-

so Ordine. Roma, tip. Monaldi 1866. Un vol. in 8. di}wg. XL, 283.

L' illustre Ordine dei Predicated ha dato a"! Per- questo volume. Quesli panegirici sono assai pre-

gamo italiano in ogni tempo eloquent! oralori, gevoli per la copia delle dottrine e delle erudi-

le cui parole incitarono alia virtu i contempo- zioni che vi si svolgono, e per una vivacila che

ranei, e i cui scritti perpetuarono quel bene ancor spesso e fervidezza di immagini e di concetti: due

nei posl6ri. Per nulla dire dei viventi, rinoma- qualita intrinseche, che unite alle estrinseche della

tissimi furono nei primi anni di questo secolo il sonora e modulata voce, del gesto proporzionata,

Meazza, il Buffa e il Tonso, e di lulli e tre sono e della nobile persona spiegano il gran concorso

stampati i bei quaresimali, e gli altri discorsi e e i grandi plausi che accoglievanlo nei pulpiti

panegirici. Pel p. Tonso, la cui carriera oratoria d'ltalia. Cbe se pari a queste qualita fosse la

Jini nei ISI'o, sebbene sppravvivesse fino al 1832 purgatezza della favella, la sempllcita dello slile,

che fu il novanlesimo terzo della sua eta, erano e la unita dei concetti, questi panegirici potreb-

gia messi a stampa i panegirici insieme cot qua- bero noverarsi tra i piu buoni modelli della elo-

vesimafe. Ora si riprodacono i soli panegirici in quenza esornativa.

VERATTI B. Del si
4

enzio del codice civile pel regno d' Italia. (Estratto dal

torn. VII, Serie II, degli opuscoli religiosi, letterarii e moral! che s\ stam-

pano in Modena dalla tipografia dell'erede Soliani 1866.) Un opusc.
in 8. dipag. 28.

Fra i molti difetti notali nei nuovo Codice ci- disposizioni sono esse abrogate, cosicche bisogni

xile del Regno d'ltalia v'e quello notabilissimo ricorrere ai principii universali di drltto, ovvero

deH'ominsione di niolte disposizioni della Icggej, hanno tuttavia A i gore ? Qaesta e la grave qui-
che prima esistevano nei codici dei singoli Sta- slione che agita colla consueta sna dottrina, o

ti d'ltalia. l\
T
ei casi particolari, ove accada 1'ap- saviezza il ch. sig. Vcratti in qneteta sua disser-

plicazione di quelle disposizioni ora soppresse ,
tazione.

qual criterio dovra seguitarsi nei litigi? Qaelle

VERCELLONE CARLO Ulterior! studii sul nuovo testaraento greco della'nti-

chissimo Codice vaticano. Dissertazione letta dal P. D. Carlo Vercellonc

barnabita alia pont. Accad. dell'immac. Concez. di Maria V. Sezione di

erudizione sacra il 6 Giugno 1866. Roma, stamperia della S. C. di Pro-

paganda fide, ammlnistrata dal soc. cav. Pletro Marietti 1866. Un opusc.
in 8. di pag. 32.

L'antkhissimo codice vaticano della sacra nori nella piccola edizione in ollavo. In questa

Bibbia fu edito dal Card. Mai in un'edizione in disserlazione il ch. P. Vercellone, cosi perito di

riuarlo :. una seconda edizione in otlavo egli tali studii, novera alcune delle mende che si os-

prepavava , ma quando mori non era finite che il servano in questa seconda edizione, e le ordina

solo nuovo testamento. Lk stampa del Card. Mai in varie classi.

non e riuscita perfetta: ma gh errori sono mi-

ZAKBONI CAMILLO La Vergine Pellegrina. Racconto, per D. Caraillo Zam-

boni, parroco bolognese. Modena, tip. dell' imm. Concezione 1866. lw

opusc. in 16. di pag. 88.

La visita della Vergine SSma alia sua cara pa- pio illustre e porto a contemplare nei Racconto

rente Elisatoetta offre ai cristiani un eminente del ch. D. Zamboni, la cui penna avviva con

modelio di tutte le piu perfette virtu, ma sopra tantogarbo gli argomentl che prende ad illustrare.

ogni allra della piu sqaisita carita. Questo esem-

- Una visita di affetto e di supplica alia Madre saotissima di Gesu Cristo,'m
ciascun giorno del mese, per D. Camillo Zamboni. Bologna, stab. tip.
Pio 1866. Un opusc. in 32.' dipag. 72,
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CQ&E ITALIANS.

TOSCANA E STATI ANNESSL!. Nuova distribuzione dell'esefcito 2. Assedioo
presa di Borgoforte 3. L'esercito di spedizione, solto il Cialdini,valica
UPo;rHirata degli Ausu-iaci ; le truppe italiane occupano Rovigo, Pa-

dpva , Vicenza, Treviso 4. Una divisione, comandata da! Medici, mar-
cia da Bassano per la Val Sugana a Trenlo ; suoi combattimenti e sue vit-
lorie - 5. Fatti d'arme de'rGraribaldini allo Stelvio e nella valle di Ledro ;

presa del forte Ampola 6. L'armata di mare comincia ad espugnare it

'porto san Giorgio dell'isola di Lissa
; combattiraento navale coniro 1'ar-

.mata austriaca 7. Dichiarazione della Gazzetta uffidale perT accetta-
zione d'una tregua di otlo giorni.

1. Dopo la battaglia di Custoza , la Gazzetta uffidale avea dichiarato

che si riordinerebbe 1'esercito in altra forma, per npigliare la guerra co.a

altro indirizzo. Ora troviamo nella Nazione del 24 Luglio, cbe 1'esercita

fu spartito in cjuesto modo. Coraandanle supremo il Re
,

col La Marmo-
ra in ufficio di Capo dello stato maggiore, come prima. Sotlo 1'imme-
diato comando del Re restaoo

pqsti
due corpi d'esercito/cioe il IF ed

il IV, guidato 1'uno dal Cucchiari ,
che ha sotto i suoi ordini la 6

a
,

la 9
a

e la 19 a
divisione, comandate dai generali Cosenz, Govone e Longbni ;

e 1'altro dal Della Rocca, e formato dalla divisione 4% sotto il generale
Nunziante di Mignano, dalla 10 a

,
sotto 1'Angioletti, dalla 16% sotto il

principe Umberto di Savoia; piu da una divisione di cavalleria. Inoltre

dipendono dal comando immediate del Re i 10 reggimenti di Garibaldi-

ni, organizzati in cinque brigate.
Sotto 1' immediate comando del generale Cialdini sta quello che fuap-

pellato esercifo di spedizione , composto dei corpi 1, IY, Y)C \
7

1, con
un corpo di riserva costituito della 17 a

divisione. II 1 corpo fu affida-

dato al generale Pianelli
;
ed e costituito dalla diyisione l

a
, sotto il Re-

Swie VI, vol. W, fasc. 393. 23 28 Luglio 1866w
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;
dalla 2% solto il generale Bossolo, e dalla 5% sotto il generale Cam-

pana. II 1V corpo fu dato al generale Petitti, e sotto lui marciano il

Bixio con la 7a divisione, il Cugia con l'8
a

,
il Delia Chiesa con la 9v

Presiede al V corpo il generale Cadorna, da cui dipendono, il Casano-

va con la divisione 11%" il Rieotti con la 12% il Mezzacapo con la 18 a
.

Del Vl corpo tocco il comando al generale Brignone, da cui dipendono
il generale Chiabrera con la divisione 14a

,
il Medici con la 13% ed il

Franzini con la 20 a
. Onde si vede che 1'esercito ,

il q-uale prima era spar-
tito in 4 corpi e 16 division!, fu diviso in 6 corpi, ed in 20 division!,
forse per rendetle piu spedite e maneggevoli.

2. Finora, di tutte queste formidabili masse d'uomini, due sole divi-

sioni ebbero 1'opportunita di adoperare le armi ed affrontare il -nemi-

co, e segnalarsi cpaqualche impresa, cioe la 4a condotta dal Nunzian-

te, e la 15a
sotto il Medici; ed inbltre i Garibaldini si possono gloriare

d'aver conquistate alcune leghe.di territorio in una valle del Tirolo.

Al Nunziante duca di Mignano fu commesso 1' incarico di impadronir-
si della testa di ponte; tenuta dagli Austriaci a Borgoforte. II cannoneg-
giamento furioso del giorno 5 Luglio-era solo un tentativo, per vedere se

quei di dentro piegassero alia resa; veduto che sta\*ino saldi, furono co^
minciati subito i

layori
d'assedio regolare, chetamente, scavando Irincere,

spingendosi avanti coi.lavori detti d' approccio, ed armando .balteriB da
breccia. AHi 17 Luglio codeste opere d'espugnazione erano compiute, ed
alle ore S e mezzo antimeridiane si comincio il fuoco, al quale per quattro
ore gli assediatr risposero con gran furia. In sulle ore 11 era gia ridotto

a tacere il fortino di Motteggiana, glialtri tre continuarono tutto il gior-
no, benche languidamente, a rispondere con le loroartiglierie. Giunta la

notte, gli Austriaci fecero scoppiare alquante mine, onde alcuni dei forti

rimasero assai sdruciti, inchiodarono i cannoni ed abbandonarono i quat-
tro forti, ricusando scortesemente agli assedianti 1'ambito onore di conqui-
starli per assalto. La "mattina seguente il Nunziante occupo que'fortini,
ed entro trionfante in Borgoforte. Chi vuol sapere i particolari di questa
espugnazione, legga il rapporto del Nunziante, nella Gazzetta it/ficidle
del 25 Luglio, dove imparera che gli Austriaci, nel ritirarsi la notte, ab-

bandoaarono, come trofei pel viacitore, niolte munizioni da guerra, vetto-

vaglie in copia, e da 70 ad 80 canuoni, portando via seco loro non meno
di 12 carri di morti e feriti. Da Vienna non abbiam ricevuto niuna noti-

zia intorno alia perdita di Borgoforte.
3. Alia cessione del Yeneto per parte dell'Austria a Napoleone III non

avendo
cqrrisposto verun alto, che significasse una presa di possesso,

I' Italia, ricusando 1'armistizio proposto dall' Imperatore de' Francesi, si

affretto di occupare quanto piu le fosse possibile di territorio nelle pro-
vince abbandonate dagli Austriaci. Percio il Cialdini, agli 8 di Luglio,
valicato il Po nelle circostanze di Sermide verso Massa, con oltre a

100,000 uomini, senza incontrare dall' opposta sponda pur una yedetta
nemica, marcio a Trecenta, e quindi a Badia, e spedi esploratori verso

Rovigo. Ma rimase assai sconcertato al sapere che gli Austriaci, nella
notte dal 9 al 10 , aveano colle mine rovinato totalmente i cinque robu-
slissimi forti, ond' era munita queila postura militare, aveano incendiatf
le munizioni

, distrutto il ponte sull' Adige, e se n' erano andati. Eatrat
a Rovigo, si die subito a gitfcare ponti di barche sull'Adige, e da Trecar
ne, dove trasferi il quartier generale ,

mando vedere quel che accades
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a Padova
;

e' seppe che anche li potea entrare a man salva
, poiche le

truppe austriache 1'aveano abbandonata. Padova pertanto fu occupata
anch' essa senza colpo ferire; ed allo stesso modo Yicenza e Treyiso.
Solo a Vicenza ebbe modo di segnalarsi un ufficiale di cavaHena italiana,
che con un piccolo drappeilo sopravvenne, mentre un convoglio di labac-

co e vettovaglie, scortato da pochi gendarmi austriaci
, aspeitava di

essere tratto in salvo. Egli risolutameiite fece voltare la macchina, e lo

condusse a Padova, con buona preda del valore di quasi 200,000 lire.

Se al Cialdini non fu dato di mieiere palme e d' incoronarsi d'alloro

sul campo di battaglia, perche il nemico non si euro di difendere quel
che gia avea gittato ai piedi di Napoleone 111, tuitavia ebbe lode, da

quei del mestiere, per la perizia dimoslraia e nella scelta dei luoghi pei

ppnti, e nella distribuzione dellecolonne in marcia, enel muovere le sue
division! in guisa da scapsare ogni sorpresa. Oltre di che puo dirsi che
fece miracoli, occupando in otto giorni tauto territorio, e spingendosi fino

al Tagliamento, in mezzo agli ostacoli d' ogni natura, che gli Austriaci,
nel ritirarsi, accumularono su tutto il tragitto, rovinando i ponti, abbat-
tendo alberi, ahagando campi, vuotando i magazzini di vittovaglie; si

che ad ogni miglio di strada bisognava far sosta,e provvedere a rende-
re accessibili i passi, e guadar fiumicelli e canali o gittarvi ponti tempo-
ranei. Gli Austriaci, parte per la Yal Sugana passarono nel Tirolo, i pi(i

raccoltisi a Conegliano ed Udine si avyiarono, per la Carniola e la Sti-

ria, a Vienna, riliutando disdegnosi di offerire agli Italiani 1' occasione
d' una riviuciia di Custoza.

4. La divisione comandata dal Medici pero fu favorita dalla fortuna:

.

Da Bassano fu spinta a marce forzate verso Primolano, con ordine di

volgere per la VaUSugana a Trento
,
^essendosi saputo che quelle po-

sture era no tenute dagli Austriaci con buon nerbo di artiglierie e di cac-

ciatori. Alii 22 Luglio il Medici giunsea Cismone, evi incontro il nemi-
co pronto ad attraversargli la via...S' ifiip^gno il combattimento, e di

ppstura in postura, con fotta accanitissima di nove ore, egli nusci a cac-

ciare gli Austriaci fino al di la di Primolano. II giorno seguente, 23, il

Medici, senza posare, marcio su Borgo, ne ribulto il nemico che vi si era

trincerato, e presed'assalto quella terra, e tiro innanzi
tinp

a Levico; dove

sopraggiunti rinforzi agli Austriaci ,
si rinnovo asprissimo il combatti-

mento; ma anche questo luogo fu espugnato d'
assaltp

alle 10 di quella

sera, con perdite che si dicono gravi per gli Austriaci, e che prudente-
Diente sono passate sotto silenzio dai bulletlini del sig. Celeslino Bian-

chi, per la parte degli Italiani. II Medici prosegui poi la marcia verso

Trento, occupando senza contrasto anche Pergine; ondedistava solo di

8 chilometri da Trento, quando ebbe a fermarsi
, perche accettata la

sospensione delle osiilila dal Governo di Firenze.

5. Non meno splendidi, ma meno frultuosi, furono i fatti dei Garibal-

dini allo Stelvio e nella Valle di Ledro, oltre Caffaro eLodrone; for-

se perche 1' croe loro Capo e condannato dall' artritide a non poter ne
eamminare ne muoversi a cavallo, ma a farsi trarre in carrozza, avvolto
in coperte di lana ed adagiato fra morbidi cuscini. Allo Stelvio ebbero

luogo solo alcuni scontri per occupareuna casa cantoniera su quella yia,
difesa da qtwlchecentinaio di volontarii e da qualche compagnia di cac-

ciatori. In una di queste zuffe una cinquantina o poco piu di Austriaci

aon seppero guardarsi a tempo; e,circondati da centinaia di Garibaldini
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e Tolontarii, dovettero renders! prigionieri. Ma il passo deflo Stelvio ri-

mase in potere degli Imperiali.
IN

7

ella valle di Ledro, dopo i fatti mentovati nel precedente quaderno,
i Garibaldini, benche in numero tragrande, giacche vi si raccolsero nori

meno di sei o sette reggimenti, non procedeano innanzi. Onde fu d'uopo
rinforzarli con alcuni battaglioni di bersaglieri regolari, e con parecchie ,

batterie di campagna e di montagna. Cosi sostenuti, s' impadronirono di
'

Storo, e due o tre volte, con varia fortuna, si azzuffarono presso Condi-

no e Tiarno cogli Austriaci. Questi ebbero modo di sorprendere in
unp

stretto vallone, stivati fra il Chiese e certi dirupi, un grosso stuolo di piii

compagnie di Garibaldini, e dall'alto di greppi inaccessibili li bersaglia-
rono per piii ore, uccidendone un centinaio incirca e ferendone da due o .

tre centinaia. L'ariiglieria sopraggiunta salvo il resto.

Scopo della spedizione garibaldesca era di muovere per Tiarno o per
Lerdara verso Riva. Ma la marcia era impedita da un fortino, armato di

4 cannoni, cioe da una vera bicocca posta in cima ad un
monticellp

dominato da altre montagne, e nominate Arapola. II Garibaldi destine

alFespugnazione di quella tremenda rocca, presidiata da men che 180 uo-

mini
,
due o tre dei piu scelti suoi reggimenti. Questi vi si travagliarono

attorno due giorni ; poi trassero artiglierie sul monte ondejDOteasi battere

il forte, e cpminciarono a percuoterlo con tiri incessanti. Quando quei di

dentro, chiusa loro la yia alia ritirata da quelle falangi di volontarii . si

trovarono senza TiTeri e senza munizioni per eontinuare la difesa, chie-

sero di capitolare. II Garibaldi spartanamente voile si rendessero a discre-

zione. Si arresero, ed uscirono dal forte due tenenti e due sottotenenti
,

con un 150 uomini, dopo aver sofferto dalle batterie garibaldine la per-
dita d'un uomo morto e di cinque o sei feriti. Questo trionfo fu gia can-

tato in ogni metro da un centinaio almeno di Omeri dalla camici.a rossa.

6. Assai terribile per contro, micidiale e funesta fu la fortuna della

guerra per Tarraata navale. D'ogni parte chiedeasi dai giornalisti, per-
cheessa, provocata fino entro il porto d'Ancona dall'ardito Tegetoff
con la squadra austriaca, tanto men forte per nuraero e per polenza di

navi, non ne uscisse ancora a far qualcbe impresa da nobilitare la prima
armata di mare, che.abbia mai spiegata la bandiera dell'/la/t'a. II Persa-

no, dicesi, non si movea perche le sue navi non erano fornite tutte del

dpvuto numero di cannoni, difettavanodi munizioni e di carbone,e prin-

cipalmente di macchinisti. Ando ad Ancona il Depretis, miuistro della

marina, per sollecitarlo a far qualche cosa e presto. II Persano dovette
fare. Alii 16 levo le ancore, dichiarandp

a' suoi, essere giunta 1'ora di

mostrarsi prodi e di vendicare con celerita e con grandi fatti I' indugio,
che percircostanze indipendenti da nostra volonta si era posto a muo-
yersi contro il nemico. E dirizzo le prode verso I'isola di Lissa, dove, a
difesa delle coste di Dalmazia, sprge a porto di S. Giorgio una fortezza

che egli o scelse da se, pd ebbe incarico di espugnare, conducendo per-
cio truppe d'infanteria di nrarina per lo

sbarcp.
II porto di san Giorgio e difeso da due forti all'imboccatura, e da un

casteHo rimpetto a questa, che ne batte tutto 1'ambiente. La mattina
del 18 una parte dell' armata italiana, di cui abbiarn recatoaltrove il nu^
mero e la forza, comincio a bombardare i forti dell' imboccatura, e, seb-
bene con non leggieri danni proprii, riusci a smantellarne in parte le bat-'

tene, Disponerasi a sottentrare neil'assaho, verso sera, un'alira dellc
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tre squadre, quando fu annunziato che accostavasi 1'armata austriaca.

Allora si sospese il combatlimento, per opporsi a questa, che pero non

giunse. Nella notte alcune navi corazzate riuscirono a penetrare nel por-
to, e disponeansi allo sbarco dell' infanteria, affinche questa movesse al-

1'assaltq del castello per terra, mentre sarebbe fulminato da mare. Ma
egli sembra che tanto il castello, quanto i forti dell'imboccatura

fosserq
ancora in istato di opporre gagliarda difesa. Fatto sta die .alii 19 non si

ando oltre.

La mattina del 20 erasi comiaciata
1'pperazione dello sbarco, quando

YEsplorafore annunzio essere praai yicina Tarmata austriaca; e senza

piu, richiamati a bordo gli sbarcati, tutte le navi si posero in concio di

sostenere la battaglia contro la .squadra imperiale, che prpcedea in bel-

lissima ordinanza, in numero di oitre a 23 navi, parecchie delle quali

corazzate, ed una era il Kaiser, vascello di linea, velocissimo ed armato
di 91 canoone.i

L'ammiraglio Persano scese dalla nave Re d'Italia, che era la capita-
na, e slrabarco sull' Affondatore , nave armata di uno sperone forraida-

bile, di enormi cannoni e tulta vestita di robustissima corazza. Su que-
sta si spinse egli pel primo contro il Kaiser ; ma quando ognuno aspet-
tavasi a vedere gli eifetti del tremendo cozzo, volto la proda, dicono,
e prese le volte larghe ,

forse perche vide che a sfondare quella gran
mole era troppo pericolo anche per la propria nave. Fatto sta che la ca-

pitana Re d Italia fu subito investita da tre navi corazzate del nemico ,

onde in pochi minuti ebbe squarciati i fianchi ed ando a picco. Di quanti.
v'erano sopra, salvaronsi 11 uffiziali e 175 tra marinai e soldati, oltre ai

tre altri uffiziali che col Persano erano passati suWAffondatore.
Poco stante una cannoniera corazzata italiana, la 1'alestro, comincio a

divampare, Le si accosto il Governolo per raccoglierne 1'equipaggio;
ma questo sperava forse di dominare 1' incendio c rifiuto di scendere.

Ad UIL tratto scoppio un deposito di munizioni
,
e la nave con quanti

v'erano sopra n'ando in minuzzoli.

Dalla parte degli Austriaci, fin dal primo urto, pat) gravi danni il Kai-

ser, come quello che non era protetto di corazza, e che
pur

ne fece gra-
yissimi a piu navi italiane; e dicono che poi dal fuoco della nave italiana

Redi Portogallo fosse mandato a picco, sebbene i dispacci austriaci fac-

cianp credere che invece si salvo.

Riparatisi gli Austriaci nel cana'e di Lesina, lenavi italiane quasi tut-

te, abbandonata 1' impresa di impadronirsi di Lissa, costrette a nslaurarsi

delle gravi avarie sofferte, si ricoodussero col Persano ad Ancona.
Tale a un dipresso e il concetto che ci siamo formato di questa batta-

glia, nel leggere le molteplici ed incoerenti, anzi contraddittorie, descri-

zioni stampate nei giornali d' Italia, e smentite in parte dai telegrammi
che da Trieste andarono a Vienna. Quando i rapporti ufficiali d'ambe le

parti ci avranno dato modp di appurare la verita ,
ne compendieremo i

particolari e ne esporremo i risuhati ed i danni scambievoli. Finora am-
be le parti, per diversi titoli, si atlribuiscono il merito d'una vittoria. fc

certo almeno che gli Italiani non conquistarono allora Lissa, com' eransi

proppsto ,
e che i danni da essi riseutiti furono per qualche rispettp piu

gravi, attesa la perdita dalla magnin'ca fregata corazzata ,
Re dltalia y

\\

crii solo corpo, senza Farmamento, scafo ccstaya quasi 7 milioni di lire!
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7. In Ancona davasi opera a ristorare con fretta i danni dell'armata per
tornare alia riscossa

, quaodo il principe Napoleone venne a capo di far

intendere a chi spettava ,
che

,
la Prussia avendo accettato di yenire a

trattative di pace, I'ltalra non dovea ne potea persistere in continuare le

ostilita, senza fare sfregio al potente suo alleato ed augusto mediatore.

Laonde la Gazzetta uffidale del 24 Luglio pubblico la nota seguente:
Le proposizioni fatte da S. M. 1' Imperatore dei Frances!, in qualita

di mediatore, ai Governi di Prussia e d'Austria, furono aecettate dal Go-
yerno di Vienna ed accolte pure da S. M. il Re di Prussia, siccome una
base per 1'armistizio. II Governo prussiano fece conoscere questa sua de-

terminazione al Governo italiano
, riservando

,
a norma degli impegni

presi, ii consenso dell' Italia.

In seguito a questa dfchiarazione, il Governo italiano si edichiarato

pronto a consentire, sotto condizione di reciprocita, ad una sospensione
di ostilila per otto giorni, durante i quali continueranno le trattative, per-
che I' Italia dal canto suo aderisca alia conclusione di un annistizio, le cui

condizioni possano accettarsi come preliminari di una pace onorevole.

II.

COSE STANIERE.

f

->

'

ALEHAGNA 1. Dissolvimento della Confederaziorie germanica e dello Zollve-

rein *2. Contegno degii Stall secondarii cheparteggiarono per 1'Austria

col voto del UGiugno 3. Forze dei contingent! federal'] che avrebbero

dovutq combattere contro la Prussia 4. Vicende e capitolazione del-

Feserclto annoverese; relazione uificiale, spedi.ia per online del Re
0. Vittorie de' Prussian) contro le truppe della Baviera 6. Le truppe fe-

derali sorio battuie ad Aschaffenbourg; la Dieta si ritlra da Francfort, che
viene ahbandonata dalle truppe federali 7. I Ptussiani a Francfort,, a

Wiesbaden ed a Darmstadt.

1 . Appena la Dieta federate di Francfort ebbe, col voto del 14 Giugno,
come rilerimmo a pag. 117, decretato I'armamento della Confederazione,
la Prussia dichiard che si considerava come sciolta da ogni vincolo con

quella, e che risguardava come nemici gli Stati che aveano dato quel
voto. Fin qui la cosa procedeva come gia nella Confederazione deH'Ame-
rica settentrionale, quando gli Stati del mezzodi bandirono la loro sepa-
razione, formarono tina nuova Confederazione, col centro a Richmond,

j

.'sotto il presidente Jefferson Davis, impugnaronp le armi per mantenersi

indipendenti, ed intimarono la guerra agl> Staii che restavano fedeli al

Governo, insediato a "Washington sotto il presidente Lincoln. Legalmente
\a Prussia si mettea nelle condizioni dei Separalisli americani:; e, se fosse
stata vinta; avrebbe dovuto soltostare alle pene dei ribelli, e pagar le

\ 'Spesealla Confederazione.

Ma, dacche fu bandita la teorica dei fatli compiuti, cioe della previ
Jenza della forza sul diriito, che serve la legalita? I piccoli Stati alemam

Nord, gia infeudali alia Prussia, che aveano votato in favore di It

contro fa proposta aiistriaca, naturalmeBle furono solleciti di richiamare
loro rappresentanti dalla Dieta di Francfort, e di dichiararsi sciolti ai



CONTEMPORANEA 359

cor essi dalla Confederazione ed alleati della Prussia, a cui fornirono su-
i)ito tutto 1'agio dei trasporti militari e le proprie truppe. E cosi la Con-
federazione, scissa in due, fu yirtualmente annientata. Yero e che la Dieta
dichiaro permanente la Confederazione, e che la Francia e 1' Inghilterra
ordinarono a'loro rappresentanti presso la Dieta, di continuare nella loro

carica e di seguire la Dieta stessa
, qualora questa trasferisse altrove la

sua sede. Ma in fatti il riumero degli Stati rappresentati a Francfort si ri-

dusse incirca alia raela di quel che era prima del 14 Giugno, e 1'Autorita,

federate fu ridotta ad una specie d' impotenza.
Oltre di che il Gabinetto di Berlino, che era stato come il fondatore ed

era il centre dello Zollverein, si affretto di mandare al Gabinetto di Lon-
dra una nota, che riesce a dire, come apparisce dal testo riferito nel
Memorial diplomatique dell'8 Luglio (p. 425), che lo Zollverein cessava
dali'essere attuato, se nOn anche dall'esistere, per 1'impossibilita di osser-
yarne le Jeggi, atteso lo stato di guerra tra gli Stati dell'Alemagna. Che
pertanto S. M. il Re di Prussia si credea svincolato d'ogni malleveria per .

Jo Zollverein, e se ne osserverebbero le stipulazioni commercial! solo per
quel tanto, che lo stato di guerra potrebbe comportare.
Ma determino meglio il senso, in cui intendeya questa yaga riserva,

cioe la Prussia ed i suoi alleati osserveranno, in quanto sia possibile,
i Trattati dello Zollverein con le altre Potenze : dicendo che permelte-
rebbero il passaggio delle merci degli Stati con cui sono in guerra ,

e

destinate-agli Stati di queste Potenze; ma a patto di pagare le gabelle,

perche quelle non si poteano piii, cessato lo Zollverein, considerare come
merci nazionali. Dunque la Zollverein, che fu uno dei mezzi con cui la

Prussia combattfe tanto 1'Austria, e trasse a se I' Italia, cesso in fatti d'esi-

stere, e la Prussia lo considera come annientato anche di diritto; ma solo,

per non -accattarsi guai dalle Potenze straniere, ne tollera qualche dispo-
sizione favorevole alia Prussia stessa.

2. L'adesione dei piccoli Stati del Nord deH'Alemagna alia Prussia era

piu o meno necessaria e presentita da tutti. Ma pareva egualmente
certo, che gli altri Stati secondarii, che si erano dichiarati avv^rsi alle

pretensioni esorbitanti del Bismark, dovessero poi , dopp essersi schie-

.rati accanto all'Austria, ed aver decretato di mettersi in istato di guerra, ,..'_"

disporvisi con tutta Tenergia e senza tergiversazioni. E tuttavia accadde

perfettamente il contrario. Noi non trascriveremo le yirulente diatribe di

molti giornali tedeschi contro certi Governi, che sono accusati d' aver
yoluto tenere il piede in due staffe, dichiarandosi per 1'Austria e man-

tenepdo pratiche con la Prussia, senza soccorrere quella, senza attraver-

sarsi a questa, cercando solo di yantaggiare se stessi.

Ma ben ci seen bra non infondato quel che scrivea il Memorial diplo-

matique dell' 8 Lugiio (p. 417), sotto 1' impressione del disastro? di Sa-
dowa. Al vedere la sollecitudine, con cui gli Stati radunatisi a Bamber-

ga eransi affrettati di
risppndere alia chiamata dell'Austria, doveasi cre-

,

dere che essi erano pronti ad entrare in campagna, e che nulla potrebbe
frenare il loro slancio bellicoso. I fatti sventuratamente non adeguarono
-questo enlusiasmo. La proposta del Gabinetto di Vienna, per chiedere

la cooperazione dell'esercito federale, fu falta il 14 Giugno; e tuttavia,

oggi 8 Luglio, la Baviera non ha ancora finito di muoyere i suoi con-

tingenti. Laonde non senza ragione 1' imperatore Francesco Giuseppe di-

vV-V
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ceva nel 1863 ai Sovrani radunati a Francfort: Che gli tornava assolu-

tamente impossibile di appoggiarsi, con un yrado quanta che teniiissimo

di ftducia, sulla Confederazione germanica presente. Gli avvenimenti

giustih'carono anche troppo la dolorosa sua previsione. Al moraento del

pericolo, gli 80,000 uomini, sui quali dovea fare assegnamento, poiche

egli marciava in nome e per gl'Jnteressi di tutti alia difesa del diritto

federate, gli mancarono affatto; e cosi egli si trovo, non solo impossibi-
Jitato a prendere le raosse per I'offesa, ma impedito eziandio dall'ordina-

re le sue operazioni per guisa, che il valoroso esercito del maresciallo Be-

nedek non si trovasse tuito solo alle prese colle truppe numerose e con-

centrate della Prussia. Or egli non e necessario di siudiar I'arte railitare

per capire, che niuna strategia puo supplire al difetto di 80,000 soldati

in tal cimento.

E poco appresso, lo stesso Memorial (a pag. 419 20) si stende a dirao-

strare diffusamente, che il disegno di campagna del Benedek era combina-

to in modo, da dover esser sostenuto dall'azione di duealtri eserciti con-

vergenti,cioedel federale sotto il principe AlessaDdrodiAssia,edel ba-varo

sotto il principe Carlo di Baviera, si che tutti e tre iasieme irrompessero
ad un tempo contro la troppo estesa linea de' Prussiani. Ma quelli non
si mossero a tempo, lasciarono soverchiare e ridurre a necessita di ca-

pitolare i valorosi 20,000 Annoveresi, non conirastarono eflicacemente il

passo ai Prussiani, e cosi tutta sul solo esercito auslriaco si scanco la po-
tenza formidabiledi due grossissimi eserciti nemici, unodeiquali almeno

potea con un nonnulla esser tenuto in iscacco da qualche raossa ardita,

coraggiosa, fatta a tempo, dalle truppe federali e bavare verso la Sasso-

nia o I- Hannover. Chi poi volesse vedere quale acerbo giudizio si por-
tasse in tutta Alemagna contro I e lentezze della Baviera, legga quel che

ne fu scritto al Monde del 9, 10 ed 11 Luglio; dove i procedimenti del

sig. Von der Pfordten sono qualih'cati con una severita, che noi non sap-

piamo se sia meritata, ma che certo indica una estrema esasperazione
-*H

6. Ben diverso sarebbe stato 1' andamento della guerra, se ciascuno
degli animi.

i Stali, che alii 14 Giugno stettero con 1' Austria, avesse fatto come
Austria, lealmente e con lutta alacrita, il dover suo. Ecco il computo

delle forze, sulle quali contava ragionevolmente la Gazzetta di Vienna in

que'giorni.
I contingent, la cui mobilitazione devesi effettuare in forza della ri-

soluzione della Dieta, si elevano, secondo gli stati officiali (stati le cui

citre restano bene al di sotto della realta) a 178,871 uomini di fanteria
,

28,854 uomini di cavalleria, 22,241 uomini d' artiglieria, 2,663 uomini
di truppe tecniche, non compresi i corpi d' armata austriaci, e natural-
mente i tre corpi prussiani, la cui mobilitazione non e stata proposta. In

conseguenza, la proporzione che presentano gli Stati i quali hanuo vota-
to per la proposizione austriaca paragonata a quella degli Stati che hanno
TOiato coniro, si stabilisce come segue: La Baviera couta 65,268 uomi-
ni

;
il Wurtemberg, 25,585; la Sassonia, 22,000; T Hannover, 23,933;

ilI Granducato di Assia, 11,357 ; I'Assia-Elettorale, 10,413 ;
il Ducato di

Nassau, 6713
; la sesta curia, un poco piu di 3,000; lo che fa in tutto

157,000 uomini per 1' Austria, mentre non ve ne sono che 57,000 pel
paruto opposto.
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4. L' Hannover, non puo negarsi, fece quanto pote; ma, circondato

d'ogni parte, non aiutato da veruno del vicini confederali che, col solo

stendere la mano, avrebbero potuto salvarlo, il suo valoroso esercito, dopo
aver stancato il nemico con le marcie e le contromarcie, dopo averne
valorosamente respinto gli assalti, dove capitolare e sciogliersi. Abbia-
rao accennato, a pag. 118, come esso da Goettingen, ove s'era concen-

trato, si fosse condotto fin presso a Meiningen. Come avvenisse la Capi-
tolazione e esposto ampiamente in un dispaccio del Governo annovere-

se, mandato a tutte le Corti per ordine del Re, che puo vedersi nel Mon-
de deJ 19 Luglio, e di cui rechiamo qui un sunto esatto.

Questo dispaccio incomincia dal raccontare, come essendo il Re d'Han-
nover partito col suo esercito da Goettingen e marciando verso Lan-

gensalza, senza incontrare il nemico, gli venne
annunziatp un capitanb

di Sassonia-Coburgo, von Zielberg, che dicea d'avere missione di parla-

mentare, e veniva a prqporre al Re una convenzione colla Prussia. Tro-
vato senza credenziali, il capitano fu fermato e al tempo stesso fu spe-
dito il maggiore Giacobi a Gotha, per avere schiarimenti sulla missione
del parlamentario. Inlanto il Re continue la sua marcia, fermandosi a

Langensalza. II maggiore Giacobi, senza veruna autorizzazione del Re,
firmo un trattato, per cui 1' esercito annoverese avrebbe avuto libero il

passaggio, a condizione che durante un anno non avesse piu tolto le armi
contro la Prussia. Saputasi dal Re questa convenzione, spedi ordine al

Giacobi di rompere qualsiasi negoziato e tosto ritornare al campo.
Questo succedeva il 24 a mezzpdi, ed il Re continuando la sua mar-

cia, incontro truppe prussiane vicino a Mechterstedt, le sbaraglio, e gia
stava per prendere la citta , cjuando un dispaccio del Giacobi annunzio
che la convenzione era definitivamente conchiusa, eppercio doversi ces-

sare da ogni ostilita! II giorno dopo arrivo al campo annoverese 1' aiu- >

tante di campo, generale prussiano d' Alvensleben, che propose un ar~

inistizio per regolare i patti della convenzione, ed il Re deH'Hannover si

riservo 24 ore di tempo per decidere. Viene la notte, le truppe annove-
resi fidenti deirarmistizio rientrano negli alloggiamenti, ed un colonnel-

10 dello stato maggiore si porta al quarliere del generale prussiano Vogel
per intendersela, e questi dichiara nulla sapere deH'armistizio, e che nel-

la notte avrebbe assalito le truppe annoveresil E si, che il di dopo il

generale prussiano fa avvertire gli Annoveresi, che sarebberp assaliti.

II Re protesta conlro questa violazione del diritto delle genti, in nome
di tutti i Sovrani d'Europa e in nome dell'onore di tutte le armate inci-

vilite
,
e tanto fa significare al Re di Prussia, aggiugnendogli che la

storia marchiera di ignominia la condotta del generale Vogel.
II 27, alle 10 del mattino, il generale Fliess assalisce gli Annovere-

si che resistono, fanno 860 prigionieri, e tolgono al nemico due cannoni.

La perdita dei Prussiani non fu pubblicata officialmente (dice la nota),
ma debb' essere stata considerevole. II 28 il Re riceve notizie, che da
SO a 60 mila uomini gli sono addosso, ed egli n' avea appena i 15,000 1

11 luogotenente generale Von Arentschild, cpmandante dell' esercito,

11 colonnello Cardemann, capo dello stato maggiore, e tutti i brigadier!

ayendo suir onore militare e sul giuramento di fedelta prestato alia ban-

diera dichiarato, che, in seguito alia fatica estrema e alia mancanza di

munizioni da guerra, 1'esercito non era piu in grado di accettare un com-
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battimento ineguale, tanto piu che non restavano viveri che per una

giornata, il Re dell'Hannover diede facolta al generate Arentschild di con-

chiudere una capitolazione militare
, per non sacrificare senza utilita la

vita del figli del paese in un combattimento, che non poteva avere esito

favorevole. Questa capitolazione fu conchiusa il mattino del 29 a Lan-

gensalza, tra il generate Arentschild ed il generate prussiano di Manteuf-

iel. II Re non ha conchiuso verun trattato politico.

In virtu di questa capitolazione, fu lasciata al Re ed al Principe reale

piena facolta di ritirarsi dove loro fosse a grado; agli uffiziali egualmente
fu consentito di ritenere le armi ed i cavalli proprii, e di andarue al tulto

liheri
, ma sotto parola d'qnore di non combattere cqntro la Prussia du-

rante la presente guerra ;
i soldati deposero le armi e le munizioni in-

nanzi a' Commissarii prussiani ,
che s' impossessarono pure di tutto il

treno militare, delle artiglierie, dei cavalli; e, sciolti i reggimenti e gli

squadroni, tutti furono rimandati alle case proprie, essendovi trasportati

sulle ferrovie. Le perdite de' Prussiani nei pochi scontri in cui affronta-

rono gl'intrepidi Annoveresi furono, in proporzione, gravissime; ma ot-

tennero 1'intento, di levare alia causa federate un potente sussidio, e di

poter cosi soyerchiare ad uno ad uno quelli che
, uniti

,
avrebbero op-

posto un argine insuperabile alle conquiste disegnate.
S. Spacciatisi dagii Annoveresi ,

i Prussiani , cqmandati dal Vogel di

Falkenstein,si volsero contro i Bavari ed i Federali. Ognuno crederebbe

che questi avrebbero dovuto intendersela
, unirsi, operare con disegno

comune, per tener testa al nemico comune. I Bavari continuarono a far

da se; e le truppe federali accampate, parte presso Aschaffembourg, e

parte innanzi a Francfort, non si occuparono che delle cose proprie. E
con cio venne agevolata ai Prussiani la piena vittoria.

II giorno stesso della battaglia di Sadowa
,
avvennero i primi scontri

fra i Bavari ed i Prussiani. Questi sorpresero presso Fulda alquanti squa-
droni di cavalleria bavara, che, non sostenuti da infanteria, furono pron-
tamente fugati e costretti a cercar salvezza nella ritirata precipitosa. II

di seguente verso Brukenau ebbero luo^o piccolezuffed'ayanguardia, di

non grande importanza, ma a cui presero parte due divisioni di Bavari,
che perdettero un migliaio d'uomini tra morti, feriti e prigionieri, restan-
do morti 9 uffiziali e feriti 26.

La Gazzetta di Baviera del 10 annunzio poi quanto segue: La
cavalleria prussiana , yenendo da Nehau , passo la frontiera ,

si spinse
presso Brukenau ed Hilden. Un combattimento ebbe luogo ieri tra Kis-

singen e Brukenau, qccupando i Prussiani tutte le allure di Kissingen.
L'8. corpo federate rinunzio a congiungersi colle truppe bavare, e torno
a Francfort . E la sera del 10 die notizia d'una nuova e micidiale bat-

taglia ay venuta in quello stesso giorno : a Da questa mattina un accanito

eombattimento e impegnato presso Kissingen. I Prussiani, yenendo dal-
la riva destra

, assalirono il ponte della Saale. Furono respinti piu volte
dalla mitraglia. Ma le loro bombe caddero sulla citta, e colpironp

la torre

della chiesa, il palazzo di citta, ed alcuni edifizii ne furono royinati
. I

Bayari combatterono valorosamente, fecero costar cara al nemico la vit-

toria, ma dovettero ritirarsi. I Prussiani procedettero innanzi, per la via
di Midlingen verso Munnerstadt

; e si azzuffarono di bel nuovo presso
Grossdorf con una divisione nemica. Benche queste non fossero battaglie
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decisive, tornavano a vantaggio dei Prussian!
, ed il Monitore di Berlino

le celebrava come vittorie. I Bavari si ritirarono dapprima a Schwein-

furt, quindi piu lontano a Wurtzbourg. I Prussian! li lasciarono andare,
e dirizzarono la marcia e gli assalti verso Francfort

,
che era guardata

da-11'8. corpo federale.

6. II Principe d' Assia cap! che era venuta la sua volta, fece bene I

suoi conti, e dichiaro alia Dieta che non credeva d' essere in forze suffi-

cient! per guarentire la sua sicurezza. La Dieta, nella seduta dell' 11,
attese le

cpngiunture critiche prodotle dagli avvenimenti militari
, e per

non esporsi a vedere interrotte le sue comunicazioni coi Governi rimasti
fedeli alia Confederazione, risolvette di trasferire ad Augsbourg la sua
sede

; dove fu seguita dai Ministri delle Potenze straniere presso lei ac-
creditati.

7. I Prussian!, con quella mirabile celerita ed energia, a cui vanno de-
bitori delle continue loro vittorie nella presente campagna,marciarono in

prima verso Aschaffembourg, guardata dal contingente austriaco e da
quelli delle due Assie. Alii 14 ebbe luogo presso questa citta un fieris-

simo combattimento, che riusci colla peggio dei Confederati, i quali non
poterono reggere all' impeto degli assalti furiosi de' Prussian!, e dovet-
tero sgomberare la citta tra le fiamme ond' essa divampava, per 1'incen-
j: _ _ i _ 11 _ i i_ _ _ j _ it _ _ _ _ . _ . j- _ _ i _ . . >

r
.,

contro
Darmstad da una parte, e dalPaltra contro Francfort, la quale trovarono
abbandonata dalle truppe dell' 8. corpo d'esercito, che avea rinunziato
ad una impossibile difesa, ed erasi ritirato a tempo verso Grunstadt.

All' accostarsi del nemico il Senato di Francfort riputo conforme alia

dignita sua di pubblicare un bando per rassicurare i cittadini crrca i pe-
ricoli della guerra, e fare le seguenti dichiarazioni : II Senato restera
fedele alia Confederazione

;
ma riguarda come richiesta dall' universal

ed urgente desiderio una riforma della Costituzione federale
,
la creazio-

ne di un potere centrale forte, e la istituzione di una rappresentanza ef-

fettiya
di tutti i popoli alemanni

;
e secondera con tutt' i suoi sforzi Tas-

seguimento di questo scopo . Se con questo conformarsi al programma
federale del Bismark, il Senato si riprometteva di lenire i sopravvegnenti
Prussian!, la sbagliava d' assai.

In fatti alii IB giunsero a Francfort i forieri delle truppe vittoriose, ed
il di seguentc v' entr6 con 1' esercito il generale Vogel di Falkenstein

;

il quale con suo bando pubblico che egli assumeva il governo di Franc-
fort, di Nassau e delle parti dell'Assia e della Baviera che gia erano oc-

cupate dalle truppe prussiane. Inoltre dichiarava sciolto il Senato di

Francfort, affidando a due dei Senatori 1'amministrazione della citta. Ed
a maniera di primo pegno di affetto, impose a questa la taglia di sei milioni
di fiorini da pagarsi subito. E bisognp pagarli a scanso di peggio, e man-
tenere lautamente una guarnigione di 15,000 Prussiani.

Senza perder tempo , altri corpi prussiani s' innoltrarono nel Ducat
di Nassau, occupando Hoechst e Biebrich alii 18, e qualche giorno do-

po, anche Wiesbaden. Altri 6,000 andarono difilato a prender possesso
della Capitale dell'Assiagranducale, cioe di Darmstad, dove entrarono

pure alii 18
;
ed intanto 1' 8. corpo federale, sotto il principe Alessan-
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dro di Assia, irapotente a frenar quella plena, ritiravasi lino a Waldurn,

piccola cilia a selienlrione del Ducato di Baden.

Cosi ad uno ad uno i Federal! furono soggiogali o disfatli. II generals

Vogel di Falkenstein avea con cio dato prova di capacila insigne; e fu

chiamato a comandare uno dei corpi d'esercilo prussiani che carapeg-

giano in Boeraia. Gli fu surrogato nel cpmando il generate Maoteuffel
;

il quale, per dare saggio della sua energia, intimo alia cilia di Francfort,

che ollre ai seimitioni di fiorini, gia sborsati il giornolSal Falkenslein,
dovesse senza indugio pagarne allri venticinque milioni, a tilolo di con-

tribuzione pel manlenimenlo dell'esercilo del Meno. I cilladini di Franc-

fort esposero, che loro tornava impossibile affatto di ollemperare a cosi

esorbiianti pretensioni. 11 Manteuffel tenne fermo; e, benche non potes-
se lemere resislenza, giacche avea disciolle tulle le corporazioni, disar-

mate tulle le milizie, dispersi i soldati della repubblica ; pure fece met-

tere in batteria da luogo erainente 24 pezzi di grossa artiglieria ,
e de-

nunzio : o si paghi, o vi abbandono prima ai saccheggio, poi al bombar-
damento. La citta di Francfort ricorse subito al patrocinio di Napoleo-
ne III, che accolse la supplica cogli usali sensi di benevolenza.

IMPERO D'AUSTRIA 1. Notizie ufficiali sopra i combattimenti sostenuli in Boe-
mia fmo al 30 Giugno 2. Risultati della battaglia di Sadowa presso

Konigsgraetz 3. Nota della Gazzetta ufficiale di Vienna intorno alia

cessioue del Veneto ed alia mediazione francese 4. Bando dell'Impera-
tore ai suoi popoli 5. Campo trincerato di Florisdorff presso Vienna

6. Domande del Municipio di Vienna; risposta dell'Imperatore 7.

L'arciduca Alberto e create supremo comandante di tutti gli eserciti au-
striaci 8. L'lmperatrice prende stanza a Buda ; bando dell'Imperatore
agli Ungheresi 9. II Governo della Boemia trasferisce la sua sede a Pil-

sen; ingresso dei Prussian! a Praga
-- 10. Occupazione di Briinn per

parte dell'esercito prussiano 11. Praticheper un armistizio 12. Prov-
vedimenti per le Finanze.

1. 1 dispacci e le notizie ufficiali, da noi riferite nel precedente qua-
derno, tra le cose d'Austria, intorno ai combattimenti avvenuti in Boe-

mia, lasciavano a bastanza intendere, che al yalore ed alia inlrepidezza
eroica delle truppe imperiali non avea sorriso la villoria; ma non appa-

riya chiaro come e perche gli Austriaci, dopo aver respinto in piii scon-
tri i Prussiani, si fossero poi ritirati a Konigsgratz, lasciando effettuare

1'unione dei due eserciti nemici deirEiba e decoder, comandati il primo
dal principe Federigo Carlo, ed il secondo dal Principe reale.

Ora la faccenda apparisce manifesta da un rapporto ufficiale del cq-
mando dell'eserciio settentrionale, pubblicato dalla W. Abendpost, e ri-

ferilo anche nella Gazzetta
ufficiale di Venezia del 12 Luglio; il quale

trascriveremo qui pressoche mtiero, onde abbiasi chiara notizia di quan-
to avvenne fino al 1. Luglio.

II giorno 28 Giugno, alle 12 e mezzo, la posizione presso Skalitz,

occupata dall'8. corpo d'armata (sostituito al 6.), fu assalita da una
forza notevolmente preponderante, per lo meno da due corpi di armata.

Dopo un vivo fuoco d' artiglieria e dopo un combattimento d'infanteria,
condotto con grande bravura, specialmente all' ala sinistra, le truppe si,

nlirarono da quella posizione; e la mossa fu eseguita lentamente e iE
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buon ordine, protetta dalle batterie, e inseguita dal nemico fino sulle al-

lure di Trebesow. II general maggiore Fragnern, il colonneilo brigadie-
.

re Kreissen, il tenentecolonnello Pollovina e il maggioreMuszinski, del-

1'infanteria del Duca di Nassau, il maggior Linner, del 5. battaglione
dei cacciatori, molti uffiziali (del solo reggimento cfinfanteria arciduca
Ferdinando d'Este si contarono 32 ufliziali tra morti e feriti), ed ua
gran numero di soldati, trovarono la morte sul campo di battaglia.

Lo stesso giorno ebbe luogo il coinbattimento fra Trantenau e
Prauszuitz. II 10. corpo, secondoT ordine ricevuto, si pose in marciala

niattina, brigata per brigata, da Trantenau verso Prauszoitz; nel qual
ultimo luogo si trovavano 6 battaglioni d'infanteria ed una mezza battc-

ria, sotto il comando del general maggiore Fleischhacker, del 4. corpo
d'armata. La brigata Kuebel, rinforzata da due batterie di riserva e dal

reggimento di dragoni principe Windischgrittz, dovea coprire il movi-
mento al fianco orientale minacciato. Ma queste truppe furono assalite

e ricacciate dalla strada di Prausznitz, con tale preponderanza, che il

treno del corpo che raarciava su questa linea, dovette d'rigersi immedia-
tamente verso Pilnikau e rinunziare alia marcia verso Prausnitz. Allora
si accese un vivo combattimento per proteggere la ritirata, in cui entra-

rono.nella mischia tutle e quattro le brigate, specialmente quella del co- rv .

Iqnnello
Grivicic

,
il cui comandante resto sul campo; e solTersero gra-

vi perdite. Nel pomeriggio il corpo occupo una posizione presso Neu-
schloss e Neustadt.

11 28 Giugno, dopo aver sostenuti nella notte dal 26 al 27 vivi com-
batlimenti presso Podol e Kiihnerwasser, con una perdita di circa 300

uomini, il 1. corpo d'armata ebbe ad eseguire la marcia da Miinchen-

griitz a Sobotka, combattendo continuamente, assalito, dyll'una parte,
da Hiiluierwasser e Miinchengratz, e dall'altra da Podol. La l.

a divisione

di cavalleria leggiera erasi avanzata combattento sulla strada da Gitschia

verso Turnau. Fmalmente, il 28 Giugno, fu fatta una dimostrazione con-

tro la brigata Rothkirch, appostata presso Trlibau-boema, a dilesa della

strada terrata, senza pero venire a battaglia.
<x II di 29, le brigate Arciduca Giuseppe e PiicLh sostennero un com-

battimento d'artiglieria fra Dolan e Jaromir, a cui presero parte anche i

cannoni dei vicini forti di Josephstadt. La brigata Fleischhacker fu im- <<
'

pegnata, presso Konigiuhhof, in uno scontro col nemico, che si limito r

quasi esclusivamente a fuoco d'artiglieria ;
e fu assalila anche la brigata

Mondel, che marciava verso Daubrawitz.

In questo giorno, furono piu important! gli ayvenimenti successi

presso il 1. corpo d'armata. Alle 3 e mezzo pomeridiane esso fu assalito

da Turnau, presso Gitschin, dal 3. e 4. corpo d'armata prussiano, e

probabilmente da un altro corpo ancora
; e, dopo un fuoco di cannoni e di

mcili, che duro cinque ore, esso si mise in movimento verso Miletin ed

Horicz, dove le truppe arrivarono estremamente esauste per la fatica. Una
divisione della regia armata sassone prese parte al termine del combatti-

mento, con una condotta esemplare.
II 30 Giugno, alle 4 e mezzo ant., il nemico aperse un vivo fuoco da

due batterie, contro la brigata Saffran e principe Wirtemberg del 2. cor-

po, sulle allure di Salney e Kasow, e mise in azione circa 2 brigate. Le

batterie delle due suddette brigate, e quelle della riserva, fecero subito
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tacere 1'artiglieria del nemico, ii quale, alle 6 e mezzo antimeridiane, si

ritiro verso Gradlitz.

Lo stesso giorno, alle 3 e mezzo pomeridiane, segui un attacco contro

il 4. corpo presso Schweinschadel all' est di Jaromir e con ispeciale yiq-
lenza cootro la brigata Pockh, che trovavasi all'ala sinistra. Siccome il

corpo aveva ordine di non impegnarsi in un serio combatlimento, cosi la

brigata Pockh si ritiro dietro la brigata Brandenstein. II corpo prese una
seconda posizione, per cui il combattimento fece sosta. Siccome il nemico

svolgeva ormai forze considerevolissime, cosi si esegui I'ulteriore moyi-
mento fra Salney e Jaromir. La perdita fra morti e feriti si fa salire a cir-

ca 200 uomini.
"

Nel combattimento di Wysokow, seguito il 27 Giugno, il reggimen-
to dei corazzieri, imperatore Ferdinando n. 4, ebbe la sventura di per-
dere ambedue le bandiere. Dalle indagini fatte in proposito risulto, chei
soldati che le portavano furono uccisi nell ! attacco e caddero cogli sten-

dardi infranti
;

il reggimento dei corazzieri, dopo compito felicemente

F attacco, fu ricevuto dai quadrati dell'infanteria, e (cedendo al fuoco mi-
cidiale del nemico, appostato nel bosco a destra e a sinistra) dovette ran-

nodarsi, indietreggiando, e quindi non fu in gradodi raccogliere gli sten-

dardi lasciati cadere a terra dagli alfieri uccisi, e gia infranti.

Chi legge questo rapporto, e cerca sulla carta topografica della Boe-
mia i luogni indicati, scorge subito che, in questi combattimenti parziali,

gli Austnaci, forse perche quasi sempre affrontati da forze prussiane as-

sai prevalenti di numero, sosteneano si con gran yalpre 1'onore delle ar-

mi, ma erano costreiti poi a tirarsi indietro. Micidialissimi furono i com-
battimenti di Nachod e di Gitschin, come apparira dalle notizie ufficiali

dello stato maggiore prussiano, che allegheremo a suo luogo. Qui basti

accennare che i Prussiani vantavansi d'avere, dal 26 al 30 Giugno, fatto

perdere agli Austriaci un 40,000 uomini tra morti, feriti e prigionieri ;

d'aver loro preso 24 cannoni e 7 bandiere! Queste cifre saranno esage-
rate. Ma certo dovette es^ere funesto agli Austriaci 1'esito di queste gior-

nate, poiche non poterono impedire 1'unione dei due eserciti nemici, e fu-

rono anzi costretti a ritirarsi tra Josephstadt e Konig^gratz.
2. Pare che fosse intendimento del generalissimo Benedek 1' attirare i

Prussiani tra Konigsgriitz ed Olmtitz, e quivi dar loro battaglia in sito

opportuno a dispiegare le forze, per cui credeasi primeggiare 1' esercito

austriaco, cioe 1'artiglieria e la cavalleria. Ma le rapide mosse dei Prus-
siani lo costrinsero a cangiar disegno, ed a sostenere 1'assalto in luogo
che nol potea favorire per niente in caso di vittoria, e che dovea neces-
sariamente riuscir funestissimo in caso di disfatta.

Finora non abbiam trovato veruna relazione ufficiale dello stato mag-
giore austriaco sopra la giornata terribile del 3 Luglio. Ma quella che si

pubbhco dal Monilore di Berlino e talmente d' accordo con i particola-n dati dal Kamerad, giornale militare di Vienna, che sembra non poterle-
si negar fede; e percio ne ^legheremo buona parte a suo luogo, tra le
cose prussiane. Chi volesse leggerneuna descrizione minutissima, la tro-
Terebbe nel Debats del 13 Luglio, che la tradusse dal Times di Londra;
H quale ebbela da un suo corrispondente addetto allo Stato maggiore
missiano

;
ed e scritta con tutti i caratteri d' una schietta imparzialita,

tanto \i e magnificata la prodezza dell' esercito austriaco, senza esagera-
ziom pel merito del prussiano vincitore.
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(jrl'Imperiali erano in numero di circa 280,000 uomini
; ma, stando alle

Milbrmazioni del Memorial diplomatique, sembra che non piu di 175,009

partecipassero alia battaglia. Per coutro i due eserciti prussiani uniti in-

sieme tormavano quasi 300,000 uomini; e, favoriti da varii accidenti,
ebbero anche il vantaggio, procurato loro dalla coudizione del terreno

sul quale erano situati gli Austriaci, di poterne cambiare la ritirata in

plena disfatta. Imperocche 1' esercito austriaco era appostato tra Konig-
sgra'tz, Lippa e Chlumetz , formando un triangolo scaleno, il cui vertice

era Chlumetz. Dietro queste posture 1'Elba, sulla quale eransi gittati piu

ponti militari, con le sue rive fangosissime, forma per 1'estensipne di al~

quante leghe un angolo retto, che da un lato e chiuso dal terrapieno assai

alto della ferrovia. 11 terreno compreso in quest' angolo, a maniera d'im-

bato
dietrp

1' esercito austriaco, e tutto sparso di piccoli laghi, di torbiere

c di paludi ;
e dalle dirotte piogge di quel di era renduto impraticabile per

le artiglierie e la cavalleria. E agevole intendere quanto dpvesse tornar

malagevole una ritirata in tal sito, sotto il cannone del nemico.

Allo spuntare del giorno 3 Luglio le truppe prussiane, cpmandate dal

principe Federigo Carlo, erano gia in pronto per assalire gli Austriaci in

qneste malaugurate posture. Alle 7 antimeridiane si trassero i primi col-

pi di cannone. Alle 8 giunse sul campo di baltaglia il re Federigo Gu-

giielroo, che da Berlino era pervenuto a Gitschin il giorno 1. di Luglio.
II combattimento per qualche tempo fu languido, e quasi tutto d' artiglie-

ria. In sulle JO si venue alle strette, con cariche alia baionelta e con as-

salti si crudeli, che del 27 reggimento di linea prussiano, che contava

3,000 uomini e 90 uffiziali, spintosi a cacciare dal bosco di Benatek gli

Austriaci, tornarono indietro soli 300 o 400 uomini con 2 uffiziali. Si

combatte con varia fortuna, pigliando e perdendo posizioni, ma sempre
con vantaggio degli Austriaci, fin quasi alie 3 pomeridiane; e gia 1'eser-

cito prussiano detfElba, infiacchito dalle perdite fatte, si disponeva alia

ritirata, quando sull' ala destra degli Austriaci piombo di tralto tutto

1' esercito dell' Oder, guidato dal Principe reale ereditario. A quell' assal-

to gli Austriaci stettero saldi. Ma pare che, per rassicurarsi vie meglio,

sguarnissero alquanto le posture del centro e dell'ala sinistra. Di che av-

yedutosi
il principe Federigo Carlo, torno furiosamente alia riscossa; e,

favorito dal fumo che per la pioggia dirotta stendeasi terra terra
, pote

giungere inosservato
finp quasi in vetta al!e alture di Lippa ,

sotto il ca-

stello di Chlum; e quinci, appostate fortissime batterie, comincio a trar-

re sul fianco ed alle spalle delJ'ala sinistra e del centro degli Austriaci.

A tal rovescio non era possibile opporre vahp'o riparo. Si comando la

ritirata, che per qualche tempo procedette ordinatamente ,
difendendosi

egnora gli Austriaci come leoni, sostenuti da una divisione di cavalleria

della riserva. Ma, di mano in mano che le
yarie

colonne scendeano nel

terreno sopradescritto, cresceano le difficolta della marcia
;

i Prussiani

incaizavano con furiose cariche di cavalleria e con un tempestare inces-

saate di mitraglia. Si scompiglio dapprima il treno austriaco, perche, non

potencto far uscire da que'pantani i cannpni ed i carriaggi, i
spldati

ta-

gliavano le tirelle e se ee fuggivano coi cavalli. Molte centinaia di ca-

^alli e cavalieri perirono nelle paludi, doye piombavano accecati dalla

furia del correre e dal fumo; ed inter! battaglioni di fanteria vi si troya-
rono impigliati, e ridotti dopo molta strage a doversi dare prigionieri ai

Prussiani, che intorno intorno, dalle prode, li tempestavano di mitraglia.

r



1

368 CRONACA

Assai piu furono travolti nell'Elba, poiche a tragiltarla erano insufficient!

i ponti e le barche percio apprestate ;
i Prussian! da ogni parte con le ar-

tiglierie, con le cariche di cavalleria, succedentisi senza posa, con i

fuochi di battaglione alle spalle ed ai fianchi
, sospingevano gli uni sugli

altri i fuggiaschi ,
rovesciando la cavalleria sulla fanteria, e questa sul-

J'artiglieria, con una
cpnfusione

indescrivibile ed una strage nriseranda.

Cosi ebbe a perire il fiore d'un fortissimo esercito che, quindici giorni

{ prima ,
credea tener sicura in pugno la vittoria. Puo dirsi che non v' ha

famiglia nobile o ragguardeyole nell'Impero, che non clebba piangere al-

cuno de' suoi o morto o
feritp

o prigioniero. Ma lagrimevolissima fu la

strage de'Generali ed uffiziali superior!, come apparisce dalle liste della

Gqzzetta di Venezia. La ritirata riusci ad una rotfa irreparabile, e da non

aver riscontro nei tempi modern!
,
fuorche nell' altra onde fu distrutto

Fesercito di Napoleone I a Waterloo.

Comballerono .dalla parte dei Prussian! non meno di otto intieri corpi

d'esercito, cioe circa 250,000 uomini, e vinsero. Ma compraronp a caro

prezzo la vittoria, poiche anche i loro reggimenti furono decimal!, e per-
dellero alcuni di ess! i due terzi, ed anche i quattro quint!, de'loro uffiziali.

Gl' Imperial! dell'ala destra si ritrassero verso Pardubitz, e quind ri-

pararono ad Olmiitz. Gli sbaragliati a poco a poco si rannodarono e per
diverse vie si ridussero anch'essi sollo quella fortezza. Ma le perdite de"-

gli Austriaci furono gravissime. Perduti, abbandonali od
affonp'ati negli

stagni e nell'Elba un 180 cannon!; piu di 400 carri di munizioni e viveri

vennerp in potere de' Prussian!, che presero da 15 a 18 mila prigionieri
non ferili, ollre agli altrettanli che non poleronp Irascinarsi fuora del

campo di ballaglia, dove giacevano molle migliaia di morti.

II giorno dopo fu mandate dal Benedek al quarliere generate prus-
siano il Gablenlz, per chiedere un armislizio d'alquanli giorni; ma non

pole impetrarlo.

Queste nolizie si acerbe giunsero nella nolle stessa a Vienna. II disc-

guenle 1'Imperalore prese due risoluzioni rilevanli. Conchiuse le pralichc

^ia avviate con la Francia per la cessione del Yeneto ;
e spedi al campo

il Mensdorff-Pouilly, ministro degli affari esterni e valente generale, per-
che potesse di veduta

riconpscere le vere condizipni
dell' esercito; e fu

incaricato di fare le sue veci nel Gabiuello il principe Eslerhazy.
II Mensdorff-Pouilly torno

ppscia a Vienna alii 10 Luglio, "e fece un

rapportp,
che allenuo'le prime impression! di quel disaslro. Imperocche

egli pole accerlare 1'Imperalore che dei 280,000 uomini onde componeasi
1' esercito, un 100,000 per lo meno, quasi intalli, eransi in buon ordine

cpncenlrali ad Olmiilz; che un 40,000 incirca degli allri sbaragliali e

dispersi, apparlenenli ai corpi piu malmenali, riavulisi dal primo sbalor-

dimenlo, si erano ricondolli alle bandiere e marciavano verso Olmiitz:
che forse altri 60,000 si potrebbero rannodare, e cosi ricoslituire un
esercito di 200,000 soldali, per soslenere 1'affliUa fortuna dell' Austria.

3. Ma questa fu da molti giudicata abballula irreparabilmenle, quando
si lesse j'annunzio della subiianea cessione del Yenelo all' Imperalore dei

Francesi, sembrando che tal risoluzione si fosse presa per disperazione.Ma il
verp si e,che gia le praliche per lal cessione erano avviate da due

giarni prima della batlaglia infausla di Sadowa, come risulia da una
cola della Gazzetta ufficiale di Vienna del 5 Luglio ;

con cui si dichiaro
solennemente che da parte dell' imperiale Governo erano gia slate in-
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traprese pratiche politico-diplomatiche. . . e prima ancora della battaglia

del 3 Luglio era stato richiesto 1' Imperatore dei Francesi di farsi media-

tore di un armistizio fra 1'Austria e il Governo del re Vittorio Emanuele,
aH'intento di rendere in tal modo possibile 1'unione delle truppe austria-

che del regno lombardo yeneto colle imperiali regie truppe dell' armata

del Nord.L'Imperatore dei Francesi, pronto a secondarexjuestp desiderio

del Governo auslriaco, e desideroso di veder stabilita la pace in Europa,
e andato un passo piu innanzi, e dobbiamo espressamente affermarlo

senza che da parte dell' Austria ne fosse direttamente o indirettamentc

richiesto, ha offerto i suoi buoni uffieii anche per ottenere un armistizio

fra Prussia ed Austria. Cotesta leale offerta dell' Imperatore dei France-

si, fatta senza alcuna domanda dell' Austria, venne da parte di quest' ul-

tima aceettata .

4. Tuttavia lo sgomento era grande a Vienna e conteniva rassicurare
,

_/;

i popoli e premunirli contro lo sconforto facile ad iugenerarsi da tanto ro-

Yescio. L' Imperatore fece percio pubblicare il bando seguente:
Ai miei popoli. La grave sventura che ha colpito la mia armata del

Nord, malgrado la piu eroica resistenza ;
i pericoli che ne derivano per

la patria; le calamita della guerra chestentiono le loro stragi sul mio re-

gno di Boemia, e minacciano altre parti del mio Impero;\le perdite dole-

rose e
irre^arabili

di tante migliaia difamiglie, hanno profondamente
commosso il mio cuore paterno, che palpita cosi ardentemente per la sa- ^J .-''

lute dei miei popoli. Ma la fiducia ch'io espressi nel mio manifesto del

17 Giugno; la tiducia nella vostra fedele e inalterabile devozione, nella

yostra abnegazione, nel coraggio della mia armata, che non potrebbesi

neppure piegare dalla sventura
;
la fiducia in Dio e nel mio buono e sa- i .

cro diritto, non ha mai vacillate in me.
lo mi sono diretto all' Imperatore dei Francesi per un armistizio ID';'/

i

Italia. Non solo ho trovato in lui I'accoglienza piu premurosa, ma egli si

e spontaneamente offerto, colla nobile intenzione di impedire un' effusionc

uheriore di sangue, come mediatore di armistizio colla Prussia e di ne-

goziazioni preliminari per la pace, lo ho accettato quest' offerta
;
sono;

''

pronto alia pace a condizioni onorevoli, per metter fine all'effusione del

sangue ed alle stragi della guerra. Ma non accettero giammai una pace

per la quale le basi della potenza del mio Impero fossero scosse. lo sono .,' ,
;

1

';
.

rispluto piuttosto ad una guerra ad oltranza, colla certezza dell' appoggio
de' miei popoli.

Tutte le truppe disponibili saranno concentrate. La leva che e stata

ordinata, e Taffluenza dei volontarii, che un nuovo slancio dello spiri-

to patriottico chiama dappertutto alle armi, riempiranno ivuoti. L'Au-
stria e stata gravemente provata; non e ne scoraggiata ne schiacciata,

Miei popoli ! abbiate tiducia nel vostrp Imperatore. I popoli dell'Au-

stria non si sono mai mostrati cosi grandi come nell'avversita. lo pure

seguiro 1'esempio de' nostri antenati, e pieno d'una tiducia incrollabile

in Dio, pieno di risolutezza e di perseveranza ,
vi serviro d' esempio.

Dato nella mia residenzae capitate di Vienna, il 10 Luglio 1866. FRAN-
CESCO GIUSEPPE.

5. Ma il riorganizzare un esercito, e ringagliardirloallariscossa, dopo
un disastro come quello onde fu colpito 1' esercito austriaco sotto Konig-

sgriitz ,
non e cosa da potersi effettuare in cinque o sei giorni. Intaato i ;/ r .

Serie VI, wl. VII, fasc. 393. 24 28 Luglio 1866.



370 CRONACA

Prussian} procedeano difiiato verso Vienna. Imperocche, continuando ra-

pidamente le marce
,

e occupata Pardubitz, discacciati quindi gli Au-

striaci da Landskron , luogo assai importante per
le ramiiicaziorii della

strada ferrata, una grossa parte dell'esercito di Slesia o dell' Oder sotto

il Principe reale s'accosto ad Olmtitz per vigilare il campo austriaco;

ed il rimanente, entrando in Boemia per Zwittaa
,
marcio diritto su

Briinn, e quindi progredi poi fino a Lundenburg, sulla Thaya. Un altro

grosso corpo d' esercito, sotto il principe Federigo Carlo, trayerso la Boe-

mia fino ad Iglau, onde entro in Moravia, e si spinse a Znaim.

Era imminente il pericolo d'una invasione di Vienna. E pero anzi tutlo

si diede opera a trasferire la Banca a Komorn, ed a disporre pgni cosa

per poter, all'uopo, trasportare la sededel Governo in Ungheria. Poi si

raddoppiarono le sollecitudini per condurre a termine le fortiticazioni di

campagna incominciate sulla riva sinistra del Danubio, dove una vali-

dissima testa di ponte a Florisdorf, ed una linea di trinceramenti, soste-

nuti da cinque p sei forti a Stella, costituiscono un campo da potervisi
tenere un esercito di 100,000 uomini. Le batterie gia aliestite furono

armate d'oltre a 500 cannoni, molti de' quali sono di grandissirao ca-

Hbro e si carican per la culatta, si che la campagna per gran giro attor-

no puo essere spazzata d'ogni nemico. Da questi ripari potrebbe ancora

1' esercito, offerendosi 1'opportunita, uscire iuora a dare battaglia al ne-

mico sulla spianata della Markfeld, nei campi d' Aspern, di Essling e di

"Wagram.
In questo campo trincerato furono raccolti i quinti battaglioni di cia-

scun reggimento ,
formati colle riserve e con nuove cerne, e che costi-

tuiranno un 80,000 uomini. Furono pure messi in marcia alia volta di

Vienna un 40,000 soldati veterani, che guernivano la Dalmazia, ed una

parte dell' esercito che, sotto 1'arciduca Alberto, combatte a Custoza.
6. Questi apparecchi diedero argomento a paurose congetture de'pa-

citici cittadini di Vienna
;
ed il Borgomastro credette di doverne far con-

scio 1' Imperatore. Or ecco la dichiarazione che il Borgomastro stesso

lece poi in pieno Gonsiglio municipale, nella seduta del 9 Luglio.

Signori : Sua Maesta, il nostro grazioso sovrano, ha diretto oggi un

manifesto a' suoi popoli. Siccome il testo di questo manifesto permette
di supporre, che il Governo abbia forse la intenzione di difendere la cit-

ta di Vienna, ho creduto bene domandare una udienza a S. M. Questa
udienza^mi venne conceduta immediatamenle. S. M. si e degnata di

accogliere la esposizione della nostra istanza
;

la quale consisteva ne.lla

espressione della preghiera, che la citta di Vienna non sia punto esposta
ai pericoli di un combattimento o di una difesa. Inoltre noi abbiamo fat-

l.o conoscere all' Imperatore Tardente desiderio della popolazione intiera

di Vienna che, dopo la fine della guerra, S. M. voglia anche ordinare, per
ore che si riferiscealle condizioni politiche e legislative, le modificazioni

proprie a soddisfare
nellp avvenire.

S. M. si e degnata rispondermi : La citta di Vienna non sara punto
I'oggetto di una difesa. E mia volonta che essa venga trattata come cit-

ta a perta. Se e vero che la testa del ponte sul Danubio fu fortificata,
cio non serve a difendere Vienna. Questo e unicamente un provvedimento
di

precauzipne, per impedire su tutta la linea il passaggio del Danubio,
Prussiani si sforzeranno di attrdversare non solamente a Vienna ,

ma anche su altri punti. L' Austria lion deve, neppur quando la fortuna
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delle armi le e contraria, esporsi al rimprovero di essere divenuta vi-

gliacca, d'aver abbandonato in un subito ogni speranza e d'aver lasciato

passare il nemico senza opporgli resistenza.

Indi S. M. ha dichiarato che le Autorita, laPolizia, la Luogotenenza
generale della provincia, e la stessa M. S. resteranno a Vienna, e che

I'lmperatore sara 1'ultimo a parlire, se 1'armala abbandoni Vienna. S. M.
ha promesso inoltre di far conoscere in un proclama al popolo di Vienna
le parole che io sono

autprizzato
a ripetervi.

Dopo questa dichiarazione
,
che ha prodotto ,

come ben si puo cre-

dere, una commozione staordinaria, il primo aggiunto Mayrhofer dis-

se: ch' egli era incaricato dal Borgomastro di dire all' assemblea come
S. M. aveva anche promesso, che dopo la guerra il Governo si occupe-
rebbe immediatamente

dellp scioglimento delle questioni interne in via

costituzionale e legale; cosi S. M. non avra alcuna difficolta a fare una
'

dichiafazione in questo senso nel disegnato proclama.
7. E dunque fermo, che Vienna non sara difesa contro un assalto del

nemico; ma bisognava pure oppore a questo un efficace contrasto, od
abbandonarsi alia sua merce per averne tregua e pace. II nemico

yitto-
rioso mettea innanzi, come vedremo altrove, pretensioni esorbitanti, da
non potersi accettare senza abdicare al tempo stesso il grado tenuto

dall' Austria in Germania, e ridursi quasi a condizione di Potenza se-

condaria. Restava pertanto che si rifacesse 1'esercito, e soprattutto gli si

inspirasse fiducia nel suo capitano. II Beaedek, sventuratamente, si era

oimostrato men capace a condurre un grande esercito, che prode ed im-

perterrito nel comandarne un corpo, sotto la direz-ione" d' altro Generale.

Percio egli fu rimosso dal comando supremo, e gli fu sostituito 1'arciduca

Alberto, a cui la
yittoria

del 24 Giugno sopra gV Italiani aggiunse ufc ...
prestigio ppportunissimo ad inspirare nelle milizie la necessaria confiden-

;

za. L'Arciduca si accomiato dall'esercito d' Italia, raccomandando ai pre-
sidii delle fortezze di fare strenuamente il dover

lorp;
avvio una parte

delle sue truppe a Vienna, e giunse cola alii 13 Luglio, col suo Capo di

stato maggiore, generale John, di cui la giornata del 24 Giugno avea ren-
'". .

duta manitesta la capacita insigne.
I varii corpi d' esercito gia riorp'inati

sono posti sotto il comando dei

generali Gondrecourt, Thun, arciduca Ernesto, Zeitsch, Rodich, Ram-r .

-

,

*

ming, Molinary, Weber, Hartung e Gablentz. La cavalleria e retta dai

generali Edelsheim, Taxis, Pulz, Schleswig e Condehoven.
Al Benedek fu commessa la difesa di Olmiitz fino aH'estremo. II gene-

'

.

ral Clam-Gallas, comandante del primo corpo, il generale Henniksteia

capo di stato maggiore, e Krismanic sotto-capo di stato maggiore, chia-

mati a Vienna, furono tratti innanzi ad un Consiglio di guerra. Al primo

imputavasi che, per mosse o ritardate o sbagliate, avesse aperto ai Prus-

siani accesso sulle alture di Chlum, e cosi cangiata in isconfitta quella cbe

fino allora pareva una certa
yittoria

dell' esercito imperiale. Egli ebbe

modo di scolparsi, ed il Consiglio di guerra lo rimando prosciolto, con ;

sentenza del 14 Luglio; ma non gli fu restituito alcun comando neh" e-
,

.\

sercito. Degli allri non si seppe nulla.

8. In congiunture si ardue r Imperatore sapea benissimo di poter fare

assegnameslo sulla eroioa devozione di quel generoso popolo che e 1'Un-

gheria; e, per significare tal sua fiducia, voile che 1' Imperatrice cpi
fi-

gli andasse a prendere stanza in Buda, secondando cosi il voto a lui e$-
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presso dai Municipii di Buda.e di Pesth ne\Y [ndirizzo, da noi recitalo a

pag. 120 di questo volume. Giunse 1' Imperalrice alii 9 Luglio nella Ca-

pitale de'Magiari, e trovo ad accoglierla molti membri delie due Game-

re, il Municipio ed una folia immensa di popolo, che diede le piu belle

dimostrazioni di affetto alia sua Sovrana.

Nello stesso giorno yenne pubblicato 11 seguente bando dell' Impe-
ratore :

Ai fedeli'popoli del mio regno d' Unyheria. La mano della Provvi-

denza pesa grandemente su noi. Nella lotta, alia quale fui trascinato,

mio malgrado, dalla Ibrza delle cose, i.calcoli umani fallirono
;
ma la fi-

ducia che io riposi nell'eroico valore della mia brava armata non fu scos-

sa. Le perdite considerevoli, che hanno colpito le file di questi bravi, so-

no per cio tanto piu dolorose, e il mio cuore paterno risente, con tutte le

i'amiglie che ne soffrono, 1'amarezza di questa afflizione. Onde porre un
iermine a questa lotta ineguale, onde guadagnar tempo e riparare ai

danni patiti in conseguenza della campagna, e onde concentrare le forze

contro i soldati nemici, che devastano in questo momento le parti setten-

trionali del mio Imperp, io ho acconsentito, a prezzo di grandi sacrifizii,

a negoziare un armistizio. Ed ora mi rivolgo pieno di h'ducia ai miei fe-

deli popoli del mio regno di Ungheria , ed allo ardore tante yolte prova-
to, col quale essi sono pronti a sacrificarsi. ,

a Bisogna adoperare gli sforzi riuniti di tutto il mio Impero, perche la

conchiusione della pace cosi ardentemente desiderata possa essere otte-

nuta ad equi patti. Io credo fermamente che i valorosi figli dell' Unghe-
ria

, guidati dalla loro ereditaria fedelta , accorreranno spontaneamente
sotto le mie bandiere, in soccorso dei loro concittadini e in difesa della

kropatria, uguaimente minacciata dagli ayven ; nienti della guerra. Riuni-

tevi adunque in niassa per difendere 1' Impero inyaso. Siaie i degni tigli

dei
yqstri valorosi antenati

,
i quali col loro eroismo hanno intrecciato

allori imperituri alia glorificazione del nome ungherese. Vienna, 7 Luglio
1866. FRANCESCO GIUSEPPE.

9. Ributtato i'esercito austriaco fino ad Olmiitz, restava aperta ai Prus-
siani la via di Praga. Una forte divisione si avyip subito cola; di che
avvisato il Luogotente imperiale, esegui gli ordini gia riceviiti da Vien-
na

,
e trasferi a Pilsen la sede del Governo politico della Boemia ,

e ne
diede avviso con un commoventissimo bando, affisso alii 6 Luglio per le

vie di Praga, che ne fu costernata. Alii 8 entrarono i Prussiani. Usciro-
no loro incontro la sera del 7

, per impetrare che alia citta si usassero i

riguardi volutidaH'iimanita, il Card.Arcivescovo Principe di Schwartzem-

berg, il Borgomastro ed un certo numerodi Consiglieri municipal). Fu-
rono accolti cortesemente dal Rosemberg, genera le dei Prussiani. Ma fa

denunziato che Praga avrebbe un presidio di 8,000 uomini, ai quali, ol-

tre gli alloggiamenti, si darebbe il vitto; cioecolazione concaffe epane
bianco; a pranzo una minestra, un mezzo {unto di carne di manzo ed u-
na porzione di legumi ; poi alia sera di nuovo la cena

,
con birra e due

fmti di pane. Inoltre la citta farebbe le spese di vitttrvaglie per un

corpo di 58,000 uomini che doyrebbero attraversare Praga. Del resto,

guarentite le proprieta cornunali, religiose e gli Istituti pubblici ;
lascia-

la libera la stampa ; mantenute in carica le autorita municipali e le guar-
die di sicurezza pubblica ; gli attentati contro qualche soldato prussiano
si considereranno come reati personali, da punirsi nel solo colpevole.
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Inollre il Rosemberg-Gruszcynsky, supremo eomandante di quel cor-

po prussiano ,
mando affiggere un bando, nel quale , rinnovate le gua-

rentigie circa le propriela pubbliche e private, raccomaudo che si ripi-

gliassero i trafiichi, si tenessero aperte le botteghs, e si procedesse in

tulto paciticameme, somministrando con puntualita ed in tempo debito

quello di che i cittadini saranno richiesti a servigio dell'esercito prus-
siano, per non costringere lui a provvedimenti di rigore.

10. II simigliante , presso a poco, avvenne a Briinn, dove alii 13 Lu-

glio, giunse col re Guglielmo il quartier generale dell'esercito, guidato dal

principe Federigo Carlo. Audarono incontro al Re il Yescovo
,

il Borgo-
mastro ed il Municipio, persupplicarlo di trattare benignamente la citta,

appellando ai sensi magnanimi della Gasa di Ilohenzollern. II Re rispose
in questa sentenza: Non sono venuto qua di mio pieno buon grado,
nia solo perche tratto a forza dal vostro ^lonarca a far la guerra. Non
guerreggio coatro pacifici citladini, ma contro 1' esercito austriaco. Ym-
citore n'aora, mi eonfido che contiuuero a vincere. Ho dovuto condurre

qua un esercito assai numeroso; quindi puo darsi che accada qualche
fatto, ondc abbiansi a levar quercle ;

ma voi potete scansare ogni perico-
\f\ /*rvl r/M*riinft c?r*/in I on^o manta rtnonirv n^r*nni*/v oIl/i T-rn 1 f\ t\f\ r n it-\i/\ tt>iir\rirt \^lo col fornire sponianeamente quanto occorrealle valorose mie truppe .

Le autorita austriache si erano gia tutte ritirate, portando via le casse
_

i.
,

pubbtiche e lasciando il meno possibile di preda ai vincitori, che giun-
sero in numero di 45,000! II manlenere lautamente tutta questa solda-

tesca, per non tirarsi addossq i castighi minacciati dal generale Lorgs-
feld, norninato governatore di Briinn, dee far sentire gravi assai ai po-
veri cittadini di Briinn le conseguenze della sventura toccata all' eser-

cito austriaco sotto Konigsgratz !

Da Briian, commessa alia guardia di sufficiente presidio, 1' esercito

prussiano continue la sua marcia per Zorvim a Lundenbourg sulla Tha-

,ya, dove pervenne il quartier generale alii 17 Luglio. lutanto il Prin-

cipe reale, che col grosso dell' esercito di Slesia o dell' Oder vigilava il

campo austriaco di Olmiitz, si avvide che una parte di esso era entrato

in marcia alia volta di Yienna. Lo insegui, lo sopraggiunse, ne assali

gagliardamente la prima brigata, a cui prese 16 cannoni
;
e ne costrinse

,

altre a passare la Slark
,
e gittarsi in Ungheria ,

tra le pianure dei Car-

pati, alia volta di Presburg. Cosi coll'occupazione di Lundenbourg, ven-
ue tagliato il passo verso Vienna all' esercito imperiale che ei era ranno-

dato ad Olmiitz, e del quale soli 45,000 uomini sotto il Gablenlz potero-
no giungere al campo trincerato di

Florisdprf
sulla sinistra del Danubio. . ,

Un forte corpo prussiano da Znaim piego verso Krems, accennando a

passarvi il Danubio, per girare a mezzodi delia citla di Yienna, e tagliar-
ne le comunicaziorii con 1'alta Austria, con la Baviera ed il Tirolo. Laon-
de gli Austriaci non tardarono a rovinare con le mine varie arcate del

magnifico ponteche ivi cavalca il Hume, e da Yienna si spedirono truppe
a vigilare i passi, dov' e possibile a gittarsi un ponte militare di barche.

11. Questo incalzare del nemico vittorioso influx certamente sulle dis-

posizioni che avea la Corte di Vienna quanto ai preliminari di pace, la

cui accettazione la Prussia e 1' Italia posero come condiziqne sine qua non
d'un armistizio. Quali siano stati gli effetti della mediazione francese,

qual frutto abbia raccolto 1' Austria dalla sua cessione del Yeneto, ed a

quali duri patti le si offra di cessare dalle ostilita ,
fmora non apparisce

chiaro per verun documento ufficiale, e solo si sa quel poco che i nostri

t
-
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lettori potranno leggere nelle note del Moniteur parigino, che riferiremo

tra le cose di Francia.

Ed appunto dal Moniteur, si seppe che alii 21 1' Austria accetto la
prp-

posta prussiana, di astenersi per cinque giorni da ogni alto di ostilita;

e che entro questo tempo dovrebbe la.Gorte di Vienna risolversi ad ac-

cettare od a respingere i prelirainari di pace che, sotto forma d' una

specie d' ultimatum, e gia approvati da Napoieone HI, le furono impost!
dalla Prussia. Questa breve tregua potea tornare di qualche vantaggio
all' Austria

, per rinforzarsi con letruppe, reduci dalle province italiane,

e con quelle che da Olmiitz sono in niarcia verso Presburgo, se riescono

a scansare ogni incontro con 1'esercito prussiano; ma torno utilissima ai

Prussiani, che intanto finivano di ristaurare la ferrovia da Dresda a Lun-

denbourg, e surrogando nei presidii le truppe agguerrite con le nuove
cerne e con i reggimenti della Landwher, ingrossarono e resero sempre
piu formidabili gli eserciti di operazione concentrati sulla Thaya ; piii

corpi de'quali gia valicarono anche la Mark e marciarono eontfo Pres-

bourg, o per tagliare il passo agli Austriaci vegnenti da OlmiUz
,
o per

fare una diversione a quelli che stanno a campo presso Florisdorf.

II Gabinetto di Vienna non
aspettp

che
scadesserp

i cinque giorni di

tregua per risolversi. Imperocche alii 23 un dispaccio del Ministro per
gli affari interni di Francia, atfisso alia Borsa, annunzio cbe \- Austria

ayea accettati i preliminari di pace proposti dalla Prussia, e che gia i Pie-

nipotenziarii eransi riuniti al quarter generale del Re per stipulare unar-

mistizip. Aspettavasi la risposta deW Italia; ed v
il Moniteur del 24 notifi-

co che il
Gabinettp di Firenze avea aderito alia sospensione delle ostilita.

12. Ma la Prussia fa
pra,

ia gran parte, mantenere le sue truppe dai

popoli degli Stati conquistati, e rifornisce le sue casse con le grosse ta-

glie poste ai vinti, come a Francfort, gravata gia di circa 31 milioni di

fiorini, p 62 milioni di franchi. Per cpnverso 1'Austria, le cui Finanze
erano gia quasi esauste fin dal cominciare della guerra, ora, perduti i

provemi delle province italiane, della Boemia e della Moravia, deve sos-
tenere dispendio enorme per rifare gli eserciti e mantenerli. Di che

rimperatore fu costretto di pubblicare, alii 7 Luglio, una legge per dare
facolta al Ministro delle Finanze di procacciarsi 200 milioni di fiorini, o
mediante un prestilo volontarip,

o coiraiimento delle note dello Stato; ed
a farsi anticipare intanto 60 milioni di fiorini dalla Banca nazionale in

titoli di credito di essa, alia qtiale si assegnano, in pegno di pagamento,
le miniere di Wieliczka, in quanto non sono ancora gravate d' ipoteca.

Di qu-el che accadde nelle province italiane, gia possedute daH'Austria,
abbiamo detto quarito basta in altro luogo.

FRANCIA 1. Senatusconsulto per modificazioni della Costituzipne fondamen-
tale dell' Impero 2. Ammonizione ai giornali che spacciano false noti-
zie 3. Quali fossero codeste uotizie 4. 11 Moniteur si protesta d'es-
sere in ottime relazioni con la Prussia

; comenti della France 5. 11

principe Napoleoue e spedito messaggiere di pace a suo suocero il re
Vit.t.nriA K rnmo mmfa * f\r\ il <-t t rx !>,* -

,^. . i ,^ 1 4 ^ rti ^ r* ., ^.i T ^i m. ,*. A\ riMi-in^trk nVittorio Emmanuele; ed il sig. Benedetti al re Guglielmo di Prussia 6.

iNota del Momter~ ~ : ~~- " , ^ .

magna ed Italia.

Nota del Moniteur circa F armistizio tra le Potenze belli^eranti in Ale-

1. Tra i fatti interni della Francia
, dopo la chiusura del Corpo legis-

lativo
, tranne le feste di Nancy per 1' esposizione agricola ,

a cui inter-



CONTEMPORAISEA 375
'

veune 1' Imperatrice col Principe imperiale ,
e delle quali non importa

stendersi in descrizioni, nontroviamo altro cheabbia levato qualche ru-

more, fuorphe la sanzione e promulgazione d'un Senatusconsulto, intor-

no a moditicazioni della Costituzione fondamentale dell' Impero. Ne fu

dapprima gittato qualche cenno nei diarii ufficiosi, e s'impegno subito

una ardeute polemica tra questi ed i diarii indipendenti sopra I'autentici-

ta, il testo preciso, 1' importanza, il merito di tali modificazioni, e le lo-

ro convenienze coi principii liberaleschi del Governo rappresentaliyo.
Poi lo schema di Senatusconsulto fu proposto a I Senato, che poco ap-
presso udi la relazione fatta sopra di esso dal Troplong. In una sola se-

duta, senza discussione, eccetto uno del bizzarri e mordaci discorsi che
suol fare il marchese de Boissy, il Senato 1' approve a voto quasi una-
nime. Ed ecco, il testo pubblicato alii 18 Luglio :

a Napoleone ,
ecc. Abbiamo sanzionato e sanzioniamo

, promulgato e

promulghiamo cio che segue :

Senatusconsulto. Modiftcativo della Costituzione e specialmente de-

gli articoli 40 e 41.

Art. 1. La Costituzione non puo essere discussa da alcun potere
pubblico, salvo che dal Senato, procedente nelle forme dalla stessa deter-

minate. Una petizione, avente per oggetto una modificazione qualunque,
o un' interpretazione della Costituzione, non puo essere riferita in seduta

generale, salvo che 1'esame ne sia stalo autorizzato da tre almeno dei

cinque ufficn del Senato.

Art. 2. E interdetta ogni discussione avente per oggetto la critica o
la modificazione della Costituzione, e pubblicata o riprodotta sia dalla

stampa periodica, sia da affissi, sia da scritti non periodic! delle dimen-

sjom determinate dal paragrafo prinio dell' articolo 9 de! decreto del 17
Febbraio 1852. Le petizioni, aventi per oggetto una modificazione, non,

I>ossono essere rese pubbliche, che dalla pubblicazione del resoconto of-

iiciale della seduta, nella quale furono riferite. Ogni infrazione delle pre-
scrizioni del presente articolo costituisce una contravvenzione, punita di

una multa da cinquecento a mille franchi.

Art. 3. L'articolo 40 della Costituzione del 14 Gennaio 1852 e mo-
di ficato ael modo che segue : Art. 40. Gli emendamenti adottati dalla

Commissione, incaricata d'esaminare un disegno di legge, sono rinviati

a'l Consiglio di Stato dal presidente del Corpo legislative. Gli emenda-
menti non adottati dalla Commissione o dal Consiglio di Stato possono
essere presi in considerazione dal Corpo legislative e rinviati a un nuor-

YO esame della Commissione. Se la Commissione non ne propone una
nuova redazione, o se quella che ha proposta non e adottata dal Consiglio . V ~

di Stato, il testo primitivo del disegno e solo messo in deliberazione.

ft Art. 4. La disposizione dell' articolo 45 della Costituzione del H
Geunaio 1852, chelimita a tre mesi la durata delle sessioni ordinarie del

Corpo legislative, e abrogata. Un decreto dell' Imperatore dichiara la

chiusura della sessione. L' indennita attribuita ai Depulati del Corpo le-

gislative e fissata a dodici mila cinquecento franchi, per ogni sessione

ordinaria, qualunque ne sia la durata. In case di sessione straordinaria

1' indennita contmua a essere regolata conformemente all' articolo 14 del

Senatusconsulto del 25 Decembre 1852. Deliberate e votato in seduta,
al

palazzo del Senato, il 14 Luglio 1866. // presidente Troplong; i segre-
tarii Ferdinando Barrot, conte Boulay delta Meurthe, generale barone
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Charon. Yisto e sigillato col sigillo del Senate. // senatorc segretario FER-

DINATNDO BARROT.
Comandiarao e ordiniamo che le present! ,

munite del sigillo dellq
Stato e inserite nel Bollettino delle leggi, siano indirizzate alle Corti, ai

tribunal! e alle autorita amministrative, affinche le inscrivano sopra i re-

gistri, le osservino e le faccianp osservare, e il nostro Ministro della giu-
stizia e dei culti e incaricato di sorvegliarne la pubblicazione. Fatto al

palazzo delle Tuilerie, il 18 Lu-glio 1866. NAPOLEONE.

2. II laconismo diplomatics, col quale il Moniteiir nella sua nota del

Tj Luglio, da noi recata a pag. 245, significava la cessione del Yenetq
all' Imperatore, e la mediazione da esso assunta per un armistizio fra i

belligeranti, non
lasciaya punto intendere ne se 1'Imperatore avesse ac-

cettato il dono offertogli, ne se intendesse di prenderne possesso e ri-

guardare come territorio francese le province venete. Molto meno dava
a capire quali potessero essere le basi dell'ideato componimento. Laon-

de i giornali la davano a rolta per mezzo alle piu sperticate congeiture.
lino vedea gia la bandiera francese syentolare su Yenezia e sulle fpr-

tezze del Quadrilatero: 1'aHro annunziava la partenza di Commissarii

francesi per riceverne la consegna; un terzo pubblicava la partenza di

ima armata navale francese, con truppe da sbarco, per pccupareil Veneto
e respingerne gli invasori italiani; nn quarto preconizzava a dirittura

Valleanza deIJa Francia coH'Austria, contro la Prussia e r Italia, .e 1'an-

nessione delle province renane alia Francia.

Ne paghi di tanto, metteano in bocea all' Imperatore conversazioni

sul raodo di arrotondire la carta topografica di
yarii

Stati
eurqpei,

ta-

gliando di qui, rappezzando di la, seuipre in virtu della nazionalita,

del fatto compiufo e del voto nazionale.

.
II Moniteur, noiato di questo fracasso

, pubblico, il giornoll di Lu-

glio, la noterella seguente :

Parecchi giornali hanno
cr^dutoppter render conto di supposte con-

versazioni dell' Imperatore con diversi personaggi, e dare un'analisi di

dispacci confidenziali del Ministro degli affari esterni. Somiglianti ten-

tativi non potrebbersi tollerare; essi banno il grave inconveniente di

mancare alia convenienza, d'agitare 1'opinione pubblica, e
spprattutto

di divulgare certi fatti assolutamente inventati. Fa mestieri di por-
re il pubblico in guardia contro questi propagatori di notizie, i quali
non possono eyidentemente sapere quello che accade nel Gabinetto di

Sua Maesta, ,ne sono iniziati alle corrispondenze del Ministro degli af-

fari esterni. E mestieri ancora di ricordare ai novellisti stessi, che pub-
.blicando dispacci e facendosi 1'eco di rumori egualmenle immaginarii,
essi si dispongono ad essere processati confbrmemente alle leggi.

3.
Edjnfatti questi tentativi ebbero a costarcaro alia Presse; la quale,

saputo 1'arriyo
del Principe di Reuss da Berlino a Parigi, ed il suo rice-

vimento dall' Imperatore, spaccio tutla una storia, di una Conferenza te-

nuta alle Tuileries, alia presenza di Napoleone 111, assistendo due Pleni-

potenziarii per TAustria e due per la Francia
;

e nella quale si era dal

.Drouyn de Lhuys esposto il disegno, secondo cui Napoleone III credeva
doversi comporre il conflitto fra la Prussia e I'ltalia e 1'Austria. Si sareb-

u
r

D
a d

^
tta della Presse

> aboliti alcuni Slati alemanni, per annetterli
alia Prussia, la quale avrebbe abbandonate le province renane, parte agli
spodestati Principi e parte, dopo un inevitable plebiscite, alia Francia :
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sarebbero raffazzonate due Cpnfederazioni, Tuna del Nord el'altra del

Sud della Germania, e rAustria, perdendo le province venete, si sareb-

be ancb'essa arrotondata in Alemagna. La JPresse
finiya gravemenle col-

J'annunziare che gli Ambasciadori di Austria e Prussia, it Metternich cd
il Goltz, aveano preso atto di quelle comunicazioni ad referendum.

Ora le notizie della Presse, o erano iuventate di pianta, o noo si do-

veano divulgare; e percio venne la nota suddetta del Moniteur, e per
giunta fu intentato a quell' imprudente un processo in regola, per aver

ispacciato false notizie.

4. Intanto proeedeano con gran fervore le pratiche, adoperate dalla di-

plomazia francese, per un armistizio. 11 pubblico s'impazientava di non

saperne nulla e di non poter indovinare a quali condizioni i belligeranli,
la merce della Francia, sarebbero indotti a posare le arrai.

II Moniteur del 13 Luglio getto un poco d'acqua fresca su questi bol-

lori di curiosita, con la nota seguente^: La pubblica opinione, impazien-
te di conoscere gli andamenti delle trattative inlorno alia mediazione fra

i belligeranti, chiede dappertutto notizie, ed obbliga, per cosi dire, i gior- r
'<'_\-

nali a inventarne a toro modo per soddisfare la curiosita generale. Dob-
biaino far riflettere, che la mediazione fu proposta da 9 giorni soltanto,
che le trattative che essa rende necessarie non possono aver luogo uni-

camente col telegrafo, e che un corriere deve impiegare tre giorni e tre

notti per recarsi da Parigi al quartier generale prussiano. Tuttocio che

possianJo dire e: che le trattative progrediscono, e non cessarono mai di

esistere lemigliori relazioni fra S. M. Napoleonelll e il Re di Prussia .

Intorno a questa nota ecco come si spiego la France, clie tutti sanncr

dove attinge le sue informazioui: II fatto importante della giornata e la

nota che pubblica il Moniteur. Questa nota caratterizza la situazione.

Essa mostra, come noi avevamo ieri indicato, I'accordo della Francia
con la Prussia. Quest' accordo ci sembra che tolga aU'Austria la sua ulti-

ma speranza. Se essa lotta ancora, lo fara ormai per il suo onore milita-

re. Ma le condizioni che gli avvenimenti le hanno creato in Germaniaj?a.
non le lasciano, secondo noi, che pochissima speranza di resistere alle

ambizioni della Prussia. Le modificazioni, che risulteranno da tale slato

di cose si nuovo e si inaspettato per 1'
equilibriq europeo

Tita iucontrastabile,e noi avremo da apprezzarli con tutta

richiedono interessi tanto gravi .

nno aa laie siaio y* :

; ^

,
hanno una gra-

a la maturita che

.x TTT f_. -..1

r
sia

stesso

tedesca segue con un vivo interesse i passi fatti per porlare la questiohe
attuale sulla via de'negoziati, e i suoi principals organi hanno compreso
perfettamente quale era lo scopo del Gabinetto francese. Cio nonostante

parecchi giornali credettero, che, interponendo i suoi buoni ufticii, egli
avesse avuto in vista di condurre I'ltalia a concludere un armistizio iso-

latamente, e di prepararsi ad esercitare la parte di mediatore armato in

Germania. Tale non fu mai il pensiero del Governo. Egli desidera il ri-

stabilimento della pace generale, e percio la sola proposta, che egli potes-
se fare all'lialia, era quella di un armistizio comune alia Prussia. II Go- ,. ;' ,

yerno di Sua Maesta non poteva imprimere ai suoi sforzi il carattere di

una mediazione armata. Egli intervenne diplomaticamente, colla speranza*" " " ' '' ' '
' "
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di contribuire a rendere il riposo all' Europa, e di far servire la sua in-

fluenza a proteggere gli interessi generali che ne sono la causa. La forza

sta nei sentimenti di confidenza e d'amicizia che 1'uniscono a tuite le Corli

belligeranti. Egli non prese verso di esse misure comminatorie, che non

gli parvero necessarie per rialzare 1'autorita delle sue parole, e che avreb-

bero potuto creare nuove e piu gravi complicazioni. La Prussia, prirna di

dare il suo assenso all' armistizio, chiede all' Austria di accettare i preli-

minari di pace. Sopra questo punto si aggirano ora i negoziali tra le

Potenze .

5. Tra 1'adoperare la forza e 1'essere indifferente portavoce delle reci-

proche pretensioni delle parti conlendenti, v'e qualche cosa di mezzo;
cioe 1'adoperare le persuasioni. A quest'uopo 1'Imperatore deputo suo in-

terprete presso Vittorio Eramanuele il principe Napoleone, suo genero; ed
il Moniteur'fo} 18 Luglio annunzio 1' avvenimento con queste parole:

S. A. I. il principe Napoleone e partito ieri per T Italia, incaricato di

una tnissione presso il Re, suo suocero . Ed al tempo stesso parti per
Berlino, con simile incarico, il sig. Bened^tti.

Noi non presumiamo di sapere qual fosse il vero compito assegnato a

questi due personaggi. Ma, se doveano adoperarsi per far acceltare alia

Prussia ed all' Italia un armistizio, certo non occorreva meno della di-

plomazia e dell'efficacia del sig. Benedetti, e dell' influenza del principe

Napoleone.

Imperocche la Prussia avea
ferraq

di non concedere armistizio, se pri-
ma non fossero dall'Austria accettati i preliminari di pace; e tra questi
1'esclusione dell' Austria dalla Confederazione germanica, da rifarsi sotto

Fegemonja prussiana. L' inflessihile Guglielmo I, ossia il sig. Bismark,
non era disposto a calare d' un punto dall'altezza a-cui avealo sollevalo

]a vittoria delle sue armi; come si yide dairinesorabile rigore suo nel

rifiutarsi ad una tregua, anche solo di pochi giqrni,
che il Gahlentz era

stato mandato a chiedere il 10 Luglio, e per cui poscia eransi interposti

gli ufficii dell'ambasciata francese, riusciti vani per essere poste dalia

Prussia condizioni 'inaccettabili
, quali sono le pubblicate nel Monitore

prussiano, e riferite nel Debats del 22 Luglio.
Or ecco come ne parla il Memorial diplomatique del 22 Luglio (p.

4fjl :

Mentre il Gabinetto delle Tuileries disponevasi a mandare S. A. I. il

principe Napoleone presso il suo augusto suocero, ed il sig. Benedetti

presso il re Guglielmo, per far loro accettare un disegno di preliminari
elaborate a Parigi, il conte di Goltz comunico al sig. Drouyii de Lhuys
le proposizioni concertate allo stesso inlento tra la Prussia e 1' Italia, la

principale delle quali conteneva 1'esclusione dell'Austria dalla Confedera-
zione germanica, ricostituita sotto gli auspicii della Prussia. Questa pro-
posizione, s' intende subito, fu energicamente respinta dalla Corte di

Vienna.

Tuttavolta, siccqme
f

questa avea dichiarato, per amore di pace, di

condisceudere ad ogni componimento conciliabile col suo onore e con la

sua dignita, il Gabinetto delle Tuileries prese a considerare, se il piu
grande ostacolo al ravvicinamento deJIe due grandi Potenze alemanne non

prqvenisse anzi da una quistione di forma, che da una quistione di

principii. Presupponendo che la Confederazione germanica e virtualmentc
sciolta

, la Francia suggerl, che invece di bandire una esdusione, oifen-

siva per TAustria, la Prussia si riservasse la facolta di formare una Co-
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iederazione particolare del Nord, fino alia linea del Meno inclusivamente,
lasciando gli Stati meridional! in liberta di unirsi Ira loro a piacimento.

0. Egli e da dire che 1'Austria accettasse questo partito, posciache il

Moniteur del 20 Luglio annunzio, aver la Prussia assunto 1' impegno
x sotto condizioni di reciprocita, di astenersi da qualunque atto d\ osti-

lita durante, cinque giorni, nel quale tempo la Corte di Vienna dovrebbe
far conoscere la sua accettazione delle basi convenute. II Governo del-

T Imperatore si e aifrettato di fare questa comunicazione all' Austria. Se
la risposta di Vienna sara che aderisce, e se 1' Italia acconsentira pure
aU'armistizio, questo potra essere iirraato immediatamente .

II giorno seguente, 22 Luglio, il Moniteur annunzio aver 1'Austria ac-

cettato la proposta della Prussia, e che entro cinque giorni direbbe ilsi

od il no decisive intorno ai preliminari di pace. Ed al tempo stesso il

Constitutional stampo queste grayi parole: L' Austria accettera?.,.*
;'

Iguoriamo quali siano le present! disposizioni dell' Austria, quali le sue *V ViL:

speranze nei mezzi di guerra che ha potuto raccpgliere, e quali siano le

,sue risoluzioni supreme. Ma ci sembra che gravimotivi la consigliano ad
ascoltare le proposte di pace, che le vengono dall'imperatore Napoleone.
Lavoce dell'Europa le chiede di non respiugerle. Non aggiugneremo
che una sola osservazione. L'augiisto mediatore, preparando le basi

deila nuova pace, ha dovuto studiars.i di renderle accettabili per parte
della Prussia, ma ha dovuto intendere non meno sollecitamente a fare

che si potessero accettare anche dall'Austria . Le quali parole a molti

rendettero il suono d'una specie di ultimatum in forma cortese, ma
espressiva. L'Austria intese, e si rassegno ai sacrifizii impostile dallo -

sventurato successo delle sue armi in Germania.
Difatto un bullettino ufliciale del Ministro degli affari interni di Fran-

cia, alfisso il 2i alia Borsa di Parigi, annunzio che 1'Austria avea accet- V =

lato codesti preliminari di pace, post! dalla Prussia e ritoccati dalla ma-
no maestra di Napoleone III, e che gia i Plenipotenziarii eransi adunati; "-. s

al quartjere ^enerale prussiano, per istipulare le convegne deli' armisti-

zio. Ed alii 24 \\Moniteur, confermata tal notizia, pubblico che il Gover-
no italiano avea consentito a|la sospensione- delle ostilila. Da ultimo il ,

Moniteur du soir del 25 disse che 1'Austria, non senza dolorose esita-

zioni, avea accettato le basi della pace, che iiicludono la sua uscita dalla

Confederazione .

--

PRUSSI\ 1. Disposiziom del popolo prussiano per la guerra 2. Convenzione
della Camera

;
risultRli delle nuove elezioni dei Depulati

~ 3. Sunto del

falti d'amne in Boemia fino al 3 Luglio, secondo il 'Monitore prussiano
4. Battaglie di Nachod e di Gitschhi 5, Battaglia di-Sadowa, narraia dal

Monitore prussiano.

w
1 . Forse non accadde mai altra volta che un popolo si mostrasse tanto ! /

avverso ad una guerra, in cui impegnavasi il proprio Governo, e poi nel

fatto la combattesse contanta energia, quanta neadopero il popolo prus-
siano per secondare i disegni del Bismark che, per la sua politica inter- .

'

na ed esterna, era fatto bersaglio dell'abborrimento generale de' suoi

compaesani. Fino alia vigilia del giorno in che il Governo prussiano, con
audacia incredibile, invase subitamente la Sassonia e 1' Hannover, da
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cgni parte del reame, dalle piii grand! citta come dalle piiiumiliborgate,

si levavaua grido solo: Nonvogliamo la guerral
La sola citta di Breslau mando al Re un indirizzo, in cui

offeriyasi

pronta ad ogni sacrifizio, per promovere in vantaggio della Prussia e

della Germania 1'etfettuazioQe dei propositi di Sua Maesta. Ma le dichia-

razioni della Camera elettiva, prima che fosse sciolta, gl'indirizzi di tutte

le Camere di Comraercio e di quasi tutt'i Municipii, le suppliche speditc

dai proprietarii di moltissimegrandi pfficine
e dai capi delle corporazioni

d'arti e raestieri, le informazioni dei Governatori sopra le disposizioni

delle milizie della Landwher, lo stesso contegnq delle truppe regplari
:

tutto parea minacciare al Governo una invincible resistenza ad impe-

gnarsi in guerra fratricida conlro il resto della Germania. Non potendo
m altra guisa, si manifestayano tali sensi con fcsteggiare e plaudire jmi-
litaFi austriaci, reduci dai Ducati dell' Elba, o usceati dalle fortezze

federali.

Ma che? Dato 1'ordine di muovore le truppe, queste marciarono. La
Landwher vesli le sue divise e diede mano al.lc armi, senza entusiasmo,

ma risolutamente. Le officine rimasero deserte. I Muaicipii decretarono

sussidii alle famiglie de' ppveri, che rimaneano privi di sostentamento

per la partenza de' loro capi, chiamati alle insegne. L'esercito combatte
da per tutto, dovunque incontro il nemicpdesignatogli dai Bismark, con

Talore e con intrepidezza mirabile; e Tinse. E la vittoria cangio tutto

3'aspetto delle cose.

A poco a poco i piu fieri nemici del Bismark divennero suoi panegiri-
sti. Si tennero meetings in suo onore. All'annunzio delle vittorie piccole
o grandi, riportale dall'esercito, il popolo s'attbllava innanzi al suo palaz-
zfce prorompeva in acclamazioni di plauso; ed egli, per bocca de'

supi,
faceva rispondere: Yedete? facevate contrasto alia riorganizzazione mill-

tare, rifiulavate di approvare il bilancio, eravate intrattabili quandp si

proponeva di condiscendere ai desiderii del Re, avete perquattr'anni di

seguito combattuto contro il Governo che preparava i presenti trionfi

della Prussia ! Or chi avea ragione? lo o la vostra Camera dei Deputati?
II Re od il vostro Grabow? Or TO! conoscete che facevamo bene. Cio vi

serva di regola per 1'ayvenire! I librai a Berlino ora spacciano a dc
cine di raigliaia i ritratti fotografici del grand' uomo Bismark, a prolitto
delle famiglie dei soldali morti o feriti; e non si sa oggiinai piii in qua!
forma dimostrare 1' entusiasmo pel Re, che con tanto

artificip seppe con-
durre lecose al punto da mandare in brandelli la Confederazione germa-
nica, prostrare la potenza austriaca, far grandeggiare la Prussia, benche
tutto cio abbia dovuto costare lo sperpero di qualche migliaio di milioni

ed il sangue di un centomila frateUi alemanni !

Cos! vanno le cose a questo mondo. sotto 1'influsso dei principii del

'jmateriale utilitarismo \ II successo fa dimenticare 1'iniquita dei mezzi e

si adora il trionfo della
fprza !

2. Ma, in sul punto di cominciare le ostilita, il Bismark, che fino al-

lora avea trattato con piglio di sublime disdegno la Camera elettiva. i

campioni delle forme e delle guarentigie costituzionali, i promoted di

quella teorica che fa del Sovrano un semplice ufficiale del popolo: tutto
d'un tratto si svesli di quella sua corazza di dispotismo, si fece demo-
cratico. quasi plebeo. dichiaro di voler che !a piii ampia liberta civile e
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politica si godesse dai cittadini in Prussia, con iscrupolosa psservanza
del diritto costituzionale, promettendo di ampliarne i beneficii, si che il

voto del popolo fosse Tunica regola del Governo ! E con tali sensi, fatti

bandire dai suoi giornali, stese il decreto per Je elezioni dei nuovi Depu-
tati, che dovessero sedere in Parlamento, in luogo della disciolta Camera.
.A prima giunta gli si aggiusto poca fede. Ai candidati fu imposto dagli

elettori di obbligarsi a sostenere il diritto costituzionale, e di far contra-

sto al Governo, tinche questo non si rimettesse sulla via, da tanto tempo
abbandonata, del diritto costituzionale, massime per do che spetta al-

i'esercizio del bilancio ed alle riforme nelTesercito. Le nomine degli elet-

tori primarii, comiuciate a farsi il 10 di Giugno, per cinque sesti furono

di proyressisli ,
cioe di quelli che fin'allo'ra eransi dichiarati contro il

Bismark e contro i suoi procedimenti. I Deputati, scelti da codesti eletto-

ri, in grandissima parte furono anch'essi progressist!. Qual sara il loco

contegno al prossimo riaprirsi della Camera?
3. Ma e da venire alle cose della guerra, le quali appunto riuscirono- y /

;

per guisa, che certamente ne rimasero assai modificate le risoluzioni del

National-verein e degli pppositori
contro il Bismark. Andremmo troppo

per le lunghe, se volessimo cppiare tutt
5

i singoli annunzii che si pub-
blicavano udjcialmente a Berlino intorno alle marcie ed ai fatti d'arme
dei varii eserciti, che ad un punto stesso si mosserp contro T Hannover.
la S^ssonia e TAustria. Ma bastera trascrivere qui il sunto die ne diede

uflicialmente il Monitore prussiano, nei termini seguenti :

II 26 Giugno le prime schiere
delj'esercito giunsero sull'Isero, sotto :

-

(

'

j

il comando in capo di S. A. R. il principe Federico Carlo; respinsero

quindi Tavanguardia nemica in un breve combattimento presso Sirchow,
e passarono Tlsero presso Turnau. Alle 8 di sera ebbe luogo un combat-

timento accanito per il possesso del villaggip
di Podel sulT Isero. Dopo .

un combattimento di quattro ore gli Austriaci (brigata Poschacher) furo-

no battuti, lasciarono 500 prigionieri nelle nostre mani, e perdettero un ^^
numero almeno eguale fra morti e feriti.

II 27 il generale Ilerwarth de Bittenfeld sostenrie con la sua avan-

guardia un combattimento fortunato presso Hbhnerwassor.

II 25 il primp esercito e il generale Herwarth s' avanzarono verso

Munchengriitz. Di fronte ad essi stavano il primo corpo austriaco (Clam

Gallas), la brigata Kalitk e Tesercito sassone. II nemico fu battuto, e lar

scio nelle nostre mani 1,400 prigionieri.
II 29 T esercito s' avanzo verso Gitschin. Tra le J> e le 6 della sera,

le divisioni Tiirupling e Wender, che marciavano in strade diverse, in-

contrarono il nemico che occupava di fronte ad esse delle forti
posizipni.

Essp fu immediatamente assalito e baltuto al cadere del giorno ;
si ritiro

in disordine, col favore della notte, dai lato di Gitschin, che le nostre

truppe occupavano a 11 ore di sera. In questo giorno il 1. corpo d'eser-

cito, oltre la brigata Kalitk e 1'arinata sassone, aveva combattuto contro

le truppe prussiane. Le perdite austriache furono considerHbilissime, tan-

to in prigionieri quanto in morti e feriti. Dalla parte dei Prussiani il ge;
nerale de Tiibling rimase ferito. II combattimento fu accanito. Yarii

gruppi del reggimento delle Guardie del corpo spiegati in linea, e senza

aver
fprmati i quadra ti, respinsero le cariche della cavalleria. II numero

dei prigionieri raggiunse in questt ultimi giorni lacifra di 0,000.11 quar-
tier generale del primo esercito fu quindi portato al di la di Gitschin. La

* f
^-% -\\- f.
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comunicazione col secondo esercito era corapietamente stabilita al 1 Lu-

glio. Questo, comandatp da S. A. R. il Priiicipe, diede pure negli stessi

giorni dei combattimenti vittoriosi.

II 27 Giugno il 5. corpo prussiano ha battuto, presso Nachpd, il cor-

austriaco del generale Ramm'ng, conquistando 2 steudardi, 1 ban-

iera, 8 cannoni, e facendo 5,000 prigionieri.

II 28 Giugno il generale Steinmetz assali di nuovo col suo corpo,

presso Skalitz, il corpo dell' arciduca Leopoldo con 8 brigate del corpo
di Festetics, e lo batte completamente togliendogli 2 bandiere, 8 canno-

ni e facendo 3,000 prigioqieri.
II 29 Giugno lo stesso 5. corpo, marciando verso Koepizshof, ha

battuto uo nuovo corpo austriaco che voleva impedire la riunione del

S. corpo della guardia. Fra le altre colonne del secondo esercito, la

Guardia pose in fuga il 28 il corpo del generale De Gablentz presso di

Trantenau, dopo un accanito combattimento, nellp
stesso tempo che il

generale Steinmetz dava il combattimento surriferito. Esso fece 3,000

prigionieri, prendendo due bandiere ed otto cannoni.

II 1. corpo d' esercito (Bonin), che alia vigilia, raarciando su Tran-

tenau, era stato trattenutp,
non senza gravi perdite, dal corpo di Ga-

blehz, pote di nuovo marciare avanti.

II 29 la retroguardia neraica fa respinta da Koenizshof, ed il quar-
tier generale di S. A. R. il Principe reale fu trasferito, il 1 Lbglio, a

Prausnitz. Negli scontri dl questo giorno vi iurono a piu riprese combatti-

menti di cavalleria fortunali, nei quali si distinsero particolarmente J'8

dragoni e il 1 ulani
, provando la superiorita della cavalleria prussiana

sull' austriaca.

Mediante il movimento dei due eserciti la riunione di tutte le forze

prussiane in Boeraia si opero il 29 Giugno, e in forza della prossimita
dell' esercito austriaco, che dopo i cornbaltimenti sciaguraii per esso, si

concentrava presso Koenisgraetz, chiamando a se le parti del 1. corpo
che erano a Praga ed i Sassoni, era d' attendersi ogni gionno un urto

della fronte princi pale.

Dopo che il 30, di sera, una brigata austriaca era stata di nuovo sor-

presa da una brigata delle Guardie
(il

I.
6

reggirnento delle guardie ed i

fucilieri), e che quest
1

ultima aveva preso al nemico una bandiera e 230

prigionieri, lo scontro dei due eserciti ebbe luogo il 3 Luglio presso
Konigsgratz.

I/esercito austriaco aveva occupato, dietro la Bistriz, una posizione,
dalla qualc venne espulso dai Prussiani, dopo una battaglia, che duro
dalle sei del mattino a due ore di notte. L' ipseguimento si prolung6 tino

alia notte, ed il risultalo di quel giorno fu una plena vittoria, della quale
non si possono ancora conoscere compiutamenie i risultati. Pel momen-
lo i frutti di questa sanguinosa vittoria sono 120 cannoni, 18,090 prigio-
nieri non feriti e molti trofei.

1 bullettini austriaci, da noi riferiti a pag. 251-52, annunziavano una

splendida vittoria riportata sui Prussiani dell'esercito dell' Oder, coman-
dato dal Principe reale, il 2T Giugno, a Trantenau. Orveggasi quel che
ne fu scritto da Berlino : Ecco i fatti, sui quali sono fondati i bullettini

austriaci intorno alia loro vittoria del 27. In questo giorno il nostro 1.

corpo d' esercito, parteudo da Liebau, marcio su Trautenau, dove s
?

in-
contro col 10. corpo dell' esercito austriaco, comandato dal Gablentz..I
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nostri, non potendo prpcedere
oltre

( danque furono respinti, come^dice-

vano I bullettini austriaci !
)

si mantennero nelle occupate posture a le-

vante di Goldenelse, situato fra Trantenau e Liebau. II giorno seguen-
te, 28 Giugno, il corpo della Guardia, procedendo da Eibel verso ii sud-

est di Trantenau, assali il corpo del Gablenlz, lo fugo, e lo costrince alia

ritirata .

4. Tra i cpmhattimenti mentpvali dal Monitore prussiano come riusci-

ti a yantaggio delle truppe regie contro le impierali, furono sanguinosi
assai quelli di Nachod e di Gitschio.

Intorno al primo di Nachod, avvenuto alii 27, venue pubblicato, e puo
leggersi anche nel Debate del 4 Luglio ,

il rapporto steso dal Principe
reale di Prussia

;
e ne daremo qui un sunto fedele. Nel pomeriggio del

26 il generate Steinitietz avea spedita verso Naehod una forte avanguar-
dia, la quale, dopo breve combattimento ,

s' irapadroni d' una gola fra

burroni e monti, onde dovea passare 1'esercito, ritirandosi le poche trup-

pe austriache ivi lasciate a difesa, con la perdita di soli 18 uomini. L'a-

vanguardia prussiana allora si spinse fino a Skalitz.

La mattina del yegnente giorno 27 Giugno, quest' avanguardia fu ga-

gliardamente assalita da due brigate austriache del 6." corpo, sostenute

da una terza brigata di riserva e da numerose artiglierie. I Prussian! si

ripiegarono lentamente, sempre combattendo, e cosi diedero tempo al

grosso del corpo d' esercito di sboccare dalle gole aspre e strette in cui

era impegnato, e di occupare certe allure importanti.

Quando il Principe reale vide i suoi in forze superior! a quelle del

nemico ,
li spinse all'assalto delle posture occupate da cjuesto, e Ii fece

sostenere dal fuoco di 90 pezzi di artiglieria. Gli Austriaci dovettero in

prinaa fermarsi, poi tener testa ad impetuosecariche di corazzieri
; quin-

di decimati dal fuoco terribile ed incessante dei nunierosi baltaglipni

prussiani, che coi loro fucili ad ago atterravano in pochi minuti le inte-

re file, verso le tre ore pomeridiane furono astretti a cominciare una ri-

tirata in buon ordine, benche perdendo alcuni cannoni. Verso le ore set

la battaglia era finita. II fucile ad ago, scrivea il Principe , fece stragi

grandissime, e basto a ributtare tutti gli assalti del nemico, benche cpn-
dotti

cplla
massima bravura. . . . Dalla parte degli Austriaci furono im-

pegnati nel cpmbatlimento 28 battaglioni, e ciascuno di questi ci lascio

alquanti prigionieri. Il 5. corpo prussiano non potea opporre loro che 22

battaglioni. Ma poco prima avea detto che, sul finire della battaglia, era

accorsa in aiuto del 5. corpo anche una brigata del 6. corpo! Dunquc
furono ben piu di 22 battaglioni prussiani, contro i 28 austriaci.

Accennando poi alle perdite dalle due parti ,
il Principe reale dice :

Le nostre sono calcolate in 500 o 600 soldati ;
ma abbiamo a lamenta-

re la perdita di molti bravi ufficiali. Quelle del nemko sono enormi. Piu

di 2,000 prigionieri caddero in poter nostrp.
In certi luoghi i cadaveri

erano a mucchi
;
ho valutato a 4,000 uomini la somma delle perdite del

nemico. Oltre ai 5 cannoni mentovati sopra, abbiamo presa una ban-

diera e due stendardi .

Piu aspro e micidiale fu il combattimento a Gitschin, che fu a/ piu ri-

prese espugnato, e perduto, e ripigliato .dalle due parti, con assalli a

corpo a corpo, e quasi sottp
le vampe delle case intiammate dallo scop-

pio delle granate e degli obici. Alle 9 della sera gli Austnaci ne occupa-
vano ancora, ma ritirandosi lentamente, e tenendo sempre indietro il



381 CRONACA CONTEMPORANEA

nemico con le baionette in resla, le vie e le piazze della infelice borgata,

cbe fu sparsa di cadaveri ed inlrisa di sangue in modo orribile. La
per-

dita di Gitschin rendette impossible agli Austriaci 1' impedire 1'umone

del due eserciti prussiani ,
e necessaria la rilirata a Konigsgraiz.

5. La catastrofe decisiva avvenne pur quivi ,
e dai nome del villag-

gio di Sadowa, ov' era il centro dell' esercito prussiano ,
fu denominate

la bailaglia, in cui fu disfatto 1'esercito sellenlrionale auslriaco, comanda-

to dal Benedek. Ecco in qual modo ne diede conto il Monilore prussiano.
Secondo gli ordini, dati da Sua Maesla, il principe Federigo Carlo

lascio, nella nolle del 2 a! 3 Luglio, il suo quartier generaie e si avanzo

colla prima armata in linea retta sopra Konigsgraiz. La prima armata

formava il grosso del corpo d' atlacco, il generaie Herwaln doveva for-

mare 1'ala destra; la seconda armala solto il Principe reale 1'ala sinistra.

Delia prima armala la setlima divisione si avanzo per Czerkwilz e Sa-

dpwa per porsi in comunicazioni coll'esercito del Principe reale; 1'ottava

divisione (Horn), avanzandosi per Milowilz, era destinaia ad altaccar di-

reltamente il centrp
nemico

;
il secondo corpo d' armala si porlo verso

Dohabitz, al sad di Sadowa; il lerzo corpo rimase in riserva. II genera-
ie de Herwalh si diresse da Smidar yerso Rechamlz.

La divisione Horn incontro il nemico, alle selle del matlino, a Sa-

dowa; il nemico occupava cola una posizione foriissirna, accomodata in

forliticazione, munila di ridolli .e di opere da campagna. II combatlimen-
to fu so&lenulo cola, fioo alle 10 del maltino dalle division! Horn e Fran-

secky. Sua Maesia il re comparve, poco dopo le 8, sul campo di batlaglia,
ove lino allora il principe Federigo Carlo aveva dirello il comballimenlo.

Spa Maesia il re prese il comaodo generaie. La chiave della posizione
nemica era un bosco, poslo sulla fronle e coperto da un mucchio di alberi

che il cannone nemico balleva. Sugli alberi si erano falti dei segni che

permelievano all'aniglieria auslriaca di apprezzare esallamenle la dislan-

za. Nondimeno, il bosco fu preso con un ailacco eroico.

SuH'ala siuislra degliAuslriaci, i Sassoni pure combattevano Toltavo

corpo d'armala prussiana del generaie de Herwath; con un ailacco soste-

nulo, queslo corpo fece relrocedere il nemico. Alle Ire, il.fumo di polve-
re che s'innalzava sulV allura di Lippa, fece vedere che il Principe reale

giungeya col suo esercilo. Pioggie violenli avevano guaslalo lulle le

slrade in modo che i) cammino della seconda armata era slato difficilissi-

mo, Inoltre, aveva. dovuto passare a tra verso il corpo d' armala del le-

nente maresciallo Segeditch. La guardia sali allora con impeiuosila sulle

collme che occupava 1'ala destra auslriaca e caccio il nemico innanzi
a lei. In questo momento il bosco sopra menzionato era stato preso ed oc-

cupato dai Prussiani. II conle di Herwat prese il nemico nello slesso tempo
nel fianco sinislro. Gli Auslriaci fecero ancora un ailacco disperato, get-
tando tulle le loro forze sul centra, ove la divisione Manastein ehbe da
sostenere Purto e lo respinse con buon successq. La bailaglia era decisa,
il rumore del cannone cesso, ed il nemico comincio a batlere in ritirata.



LA GUERRA
COMBATTUTA ULTIMAMENTE IN ITALIA

I.

L' esercito e la flolta.

-

Per quanto la poesia abbia fiorito di anaabili colon la guerra, ben

e indubilabile esser questa uno de' piu spaventosi flagelli di Dio.

Ed in vero qual vanto di trionfl, quale alloro di gloria puo compen-
sare gli smisurati mali, a cui per essa soggiacciono i popoli? Le

innumerabili vite, che restano mielute sui campi di battaglia; i di-

spendii esorbitanti del tesoro pubblico; il rislagnamento del com-

mereio e dell' industria
;

i disertamenti delle campagne ;
i pericoli

delle invasion*
;

i lulti delle famiglie e 1'angoscia delle madri ; forma-

no lutto insieme un tal cumulo di sciagure, che 1' animo si conlurba

a solo figurarsele in idea. Onde e che la Chiesa nelle sue preghiere

solenni supplica Dio che
,
come dalla fame e dalla peste, cosi ne li-

beri dalla guerra : A peste , fame et bello libera nos, Domine; e il

reale Profeta sotto T ispirazione divina impreca sterminio a quelfe

nazioni, che mitrono in cuore desiderii di guerra: Dissipa gentes

quae bella volunt 1.

1 SalmoLXYIII.

Serie VI, vol. V/J, fasc. 394. 23 3 Agosto 1866.
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L' Italia si e di bel nuovo trovata sotto i colpi di si duro flagello ,

dai quali la veggiamo a stento soltralta per un armistizio a malin-

cuore acceltato l. Essa ha voluto la guerra; e la guerra non solo 1'ha

oppressa di tutto il suo peso, ma, che peggio e, ha proferito contro

di lei sentenze durissime ne'suoi ferali dibaUimenti. Per quanto i

giornali liberaleschi , nostrali e stranieri
,
abbian fatto di sforzi per

nascondere o perverlire gli avvenimenti; e indubilato che per terra

e per mare le armi italiane furono s\7entnrate.

Quanto all'esercilo, la ballaglia di Custoza parla da se. Lasciando

da banda gli arzigogoli e le ciance
,

di cui si e falto tanto sciupio,

sicche presso gli esteri i giornali italiani hanno aequistalo il tilolo di

fanfaroni
, ogni uomo assennato ragiona in questo modo : cerlo

che Vittorio Emmanuele enlro nel quadrilatero con dieci divisioni ?

distribuite in tre corpi d'armata, assommanti alia cifra di 123 mila

uomini. E cerlo altresi che la maggior parte delle forze austriache

erano in Germania per opporsi ai poderosi eserciti prussiani ,
e che

di quella qualsiasi parte, che ne scese in Italia, una porzione dovea

gtiardare Venezia contro la flotta del Persano, ed un' altra il Po

contro Vesercilo del Cialdini 2. E egualmente cerlo, che venutosi

a baltaglia ,
Y esercito del re Vittorio dovetle abbandonare tutti i

posti occupali;, ripassare la nolle slessa il Mincio
,
facendosi saltare

in aria dietro le spalle il pont& di Borghello ;
e da ultimo abbando-

nare lulla la linea del Mincio, rilirandosi nelle piazze forli di Cre-

mona e di Piacenza per rilemprarsi e riorganizzarsi. II Cialdini poi ?

dopo essersene laciuto per molti giorni , fmalmente si seppe che

avendo passato il Po
,
fu coslrelto a ripassarlo e tornarsi agli allog-

giamenti di Bologna. Questi son fatti, che non possono distrugger-

sl Si chiami poi quel caso disfatta, sconfiUa, rotta, balosta, rove-

1 Quando uscira questo artleolo, probabilmente sara gia stata conchiusa

la pace, di cui i preliminari diconsi gia sottoscritti dall'Austria e dalla Prus-

sia. L' Italia dovra aderirvi, voglia o noa voglia.

2 Leggiamo nell' Union del 1. Luglio. La proportion des forces autri-

chiennes aux forces italiennes engagees dans cette affaire (la battaglia cioe

di Gustoza) etait pour ttnfanterie comme 2 est a 3^ pour lacavalerie comme
1 est tt"2, pour I'artillerie comme 3 est a 4.
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scio, insuccesso
; il nome poco monta alia realila del disastro. Certo

nella bailaglia di Magenta , gli Auslriaci mantenuero quasi tutte le

loro posizioni ,
non perdellero cbe qualtro soli cannoni, non ebbero

Ira morti e ferili un numero d' uomini mollo superiore a quello del

nemico; enondimeno, poiche furono costrelli a cedere il puulo prin-

cipale, e il giorno appresso, invece di rimiovare la pugna come po-

tevano ,
si ritirarono

;
1' imperatore Napoleone } nel dispaccio che fe

scrivere a Parigi, annunzio il vantaggio riportato in questi termini:

Grande bailaglia e grande viltoria 1.

Per cio che spelta ai bullettini, mandali dal quartier generate dei-

1'esercilo italiano, certamente lo Stato maggiore cbe li spediva avea

conoscenza dei fatti, ed era naluralmenle inclinato a sminuire piut-

tosto i danni paliti, che ad esagerarli. Or questi, benche si tenessero

nel vago ;
nondimeno confessarono, che furono assaliti dagli Austriaci

Tala siuislra e il centro (dunque almeno due terzi .deH'esercito) ;

che il secondo e il lerzo corpo non i iuscirono a liberare il prinio av-

\iluppalo dal nemico (dunque tutti e Ire i corpi combalterono) ; che

le perdite sofferte furono gravi (la generalita del vocabolo lascia in-

tendere il reslo) ; che oltre un Generale morto, ne furono varii.al-

tri'feriti e Ira questi il secondogenito del Re (si e poi sapulo che

questi Generali feriti furono sette); che infine, ripassato illiume, si

1 II Moniteur de I'Armee di Parigi, il quale certamente non ha mteresse

per gli Austriaci piii che per gritaliani, nel suo numero del 30 Giugno, die-

de coritezza agli utliziali fraucesi della battaglia di Custoza in questi termi-

ni : Les I/aliens se sont bravemenl battus; le roi Victor Emmanuel a successive-

ment ramene ses troupes au feu; mate. a cinq heures, I'aile gauche des Italiens

pit rejetee du Monte- Vento , et peu de temps apres les Autrichiens reprirent

d'assaut les hauteurs de Custoza, qui formaient la cle de la position. A la

suite de cet echec Carmee italienne s'est mise en retraite etarepasse leMincio

dans la soiree.

Lo stesso Diritto, in un momento di sconforto, confessa la verita. Le se-

conde notizie venute dal campo non sono state di tale natura, da tranquil-

lare e confortare gli animi gia troppo agitati ed esacerbati dalle prime. ..La

certezza che ne emerge dell' infelice esito della nostra prima fazione contro

1'odioso nemico dell'unita e della indipendenza italiana e piii che soverchia.

11 Diritto,n. 174.
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apparecchiarono non piu all'offesa ma unicamente alia difesa, e die

la guerra s inlerrompeva , per ripigliarla poi sotto un nuovo indi-

rizzo. II linguaggio di quest! dispacci era si chiaro, che i giornali ri-

voluzionarii ne montarono in furia, incolpando lo Stato maggiore del-

1'esercito dinon saperli scrivere. E necessario, grido 1' Opinione ,

che a questa faccenda del bullettini si provvegga. Noi siamo ancora

in tempo, perciocche la guerra e appena sul principio 1. E ben

ridicola la pretensione di cotesti Signori ! Voler insegnare ai mililari

la maniera di scrivere i bulletlini della guerra ! Con do essi non ol-

tennero allro effetto ,
se non di meltere il pubblico in diffidenza dei

bullettini piu temperali, che da indi innanzi spedironsi.

Quanlo alia flotla, la sua superiorita sull' armata nemica erafuori

di controversia. Di sole navi corazzale si contavano diciassette, oltre

il terribile Affondatore ,
vera macchina infernale di guerra ;

lad-

dove gli Auslriaci non avevano che sole sette navi ferrate
,

le allre

erano di legno, e queste allresi in assai minor numero che le italia-

ne. La fiducia dunque sulla flotla era illimitata ; e i giornali si que-

relavano della sua inazione, gridando a gola che si venisse a gior-

nata. Eccoci alia baltaglia di Lissa
;

il cui esito \uol desumersi dai

due dispacci ufficiali, spediti da ambe le parti. II dispaccio italiano

diceva cosi: Non essendo comparsa la squadra austriaca, annun-

ziata la sera del 18
, alcune delle noslre navi corazzate forzarono

'

ieri il Porto San Giorgio. Quesla maltina gia si cominciava lo sbar-

co, quando le vedette segnalarono la squadra nemica. L' armata ita-

lianamosse ad incontrarla, ed ebbe luogo una baltaglia. L'ammi-

raglio Persano inalbero la sua bandiera suWAffondalore, e si gitto

conlro la squadra austriaca in mezzo a una tempesta di proiettili. La

nave ammiraglia del nemico ebbe la poppa demolita e 1'albero di

trinchetlo abballulo. II combaltimenlo fu accanilissimo. Noi abbia-

mo soflerto la perdita della corazzata Re d' Italia, dalla quale era

sceso T Ammiraglio. Quesla nave si sommerse, sostenendo 1'urto

del nemico al principio della ballaglia. La cannoniera corazzata la

Palestro prese fuoco
; equipaggio e comandante ricusarono discen-

1 L'Opinione di Firenze, n. 178.



COMBATTITA ILTIMAMENTE IN ITALIA 389

dere. II bastimento salto in aria alle grida di Viva il Re, Viva 1'Ila-

lia. Nessun allro bastimento fu perduto o cadde in mano del nemico.

L'Aramiraglio rinnovo 1'atlacco sulla squadra nemica die si riti-

rava sopra Lesina , ma che non aspetto i nostri continuando la sua

ritirala. La flotta rimase padrona delle acque del combattimento 1. I

danni del nemico furono gravi: si attendono maggiori particolari.

L' equipaggio del Re d Italia fu in molla parte raccollo dalla piro-

fregata Yittorio Emmanuele. II dispaccio austriaco diceva: leri

la flolta italiana forte di 23 bastimenti
,
fra cui 12 fregate corazzate

fa altaccata presso Lissa dalla squadra austriaca. Duranle il com-

batlimento una gran fregata corazzata italiana fu calata a fondo dalla

fregata corazzata Ferdinando Massimiliano
; un' altra fregata italia-

na e saltala in aria. Nessuno dei due equipaggi ha polulo essere

salvato. II vascello austriaco , 1'Imperatore (il Kaiser] circondato

da quattro fregate italiane corazzate
,
ne rovescio una e respinse le

allre tre, perdendo esso stesso 1'albero di mezzo ed il bompresso

ed avendo 22 morti e 83 ferili. La squadra austriaca e perfetla-

mente in islato di combattere, le sue avarie non sono che leggiere.

Dopo un combatlimento di piu ore la flotla ilaliana fu sconfilta ed

inseguita. Lissa e completamente liberata.

I Una relazione piii minuta, scritta da un uffiziale appartenente alia Divi-

sione, comandala dal contrammiraglio Vacca, narra cosi: v Noi avremmo

polulo ricominciare il combattimento; le nostre navi corazzate, quantunque

decimate, e la nostra squadra di otto belle fregate intatte, e con una forza

pronta di circa 400 cannoni di grosso calibro, erano bene al caso di offrire

nuova batlaglia all' inimico, e rammiraglio Vacca si formava in linea di fila

con tutte le corazzate disponibili, per poscia in linea di fronte andare ad in-

vestire la flotta austriaca. Ma rammiraglio in capo si ritiro con YA/fondatore

alia testa della formazione ordinando di seguire le sue manovre, e tirando

piccole bordate ci scostammo dalle navi nemiche
;

le quali rimaste sempre

in linea di fila attendevano il nuovo assalto. Quando fummo a una compe-

tente distanza, la squadra austriaca, porzione entrava nel porto di Lissa e

porzione si dileguava dietro 1' isola dalla parte di Scirocco, e noi prende-

vamo il largo, dirigendoci nella nolle verso il porlo di Ancona. Vedi La

Nazione, n. 204.

Secondo quesla relazione dunque primo a rilirarsi fu il naviglio ilaliauo,

e le acque di Lissa reslarono in polere degli Auslriaci.
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Quesli due dispacci poco o uulla discordano tra loro
; massima-

mente se si aggiunge do che non pole piu nascondersi, essersi cioe

11 Persano ,
con parle delta sua flotta

, riparalo in Ancona
,
ed altra

parte di essa in Manfredonia. Ora da siffatti dispacci manifeslamente

apparisce che questa fu una nuova rotta delle armi italiane ,'e una

Tipetizione per mare di cio che era accaduto in terra a Custoza 1.

Lasciamo anche qui le menzogne e le sofisme dei giornali e stiamo

ai'fatli. un fatto che il Persano era andato a Lissa colla sua flotta

per impadronirsi di quell' isola importantissima. E un fatto che, men-

ire stava gia per conseguire il suo scopo, giunse la flotla nemica,

oHa quate venne a battaglia. E un falto che nella battaglia perde"

clue navi corazzate, e dopo di essa fu costretlo a riparare in Ancona,

lasciando Lissa libera e in potere degli Austriaci. E un fatto che gti

Anconilani at vedere to stato in che tornava la flolla, concepirono tan-

to rammarico e tanto sdegno conlro il Persano, che si ammulinarono

gridaridogli: morle 2. Or tutto cio non significa una vera sconfitta?

Si vorra anche questo chiamare un insiiccessot Sia
;
ma che vale

sautare il nome, quando non puo cangiarsi la cosa? E qui non pos-

siamo fare a meno di notare il giusto giudizio di Dio ! 11 Persano

avea nel 60 bombardato Ancona
,

nella sacrilega guerra contro il

sommo Pontefice. Ed ecco che quinci a pochi anni, egli e costretto

a riparare in quel medesimo porto, dopo grave rolta, con navi scon-

quassate, ed allre perdute, sotto il flagello delle derisioni e degl' in-

sulli della rivoluzione
,

la cui causa avea si fedelmente servita 3|

Intelligite insipientes in populo, et slulti aliquando sapite!

1 Cosi appunto la definirono i giornali, francesi. II Constitulionnel dice :

Dopo due giorni dilotta, la squadra italiana si e ritirata nella direzione di

Aneona, inseguita dalla flotta austriaca sotto gli ordini deH'ammiraglio Te-

^ethoff. E il Temps: Disgraziatamente per gl' Italiani non solo essi non

riuscirono ad impadronirsi di Lissa, ma ancora non e dubbio che, stando al-

ia loro medesima versione, essi provarono un vero scacco, glorioso del re-

sto, e che puo paragonarsi a quello di Custoza.

*2 II Prefetto di Ancona fece sapere al Governo che non poteva guaren-
tire 1'ordine pubblico, rimanendovi Persano. La popolazione fece una dimo-

^trazione gridando : Morte a Persano. // nuovo Diritlo, n. 78.

3 II Popolo italiano di Geneva annunzia che il 24 corrente 1' associa-

sione di mutua beneficenza maritUma ligure, non che gran parte della rap-
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II.

Cagioni del doppio rovescio.

Ogni ammo bennato, qualunque siano le sue aspirazioni poliliche,

non puo non addolorarsi profondamente del mail di quesla duplica

disastrosa catastrofe. Quante famiglie sono Del piabto per la perdila

del loro cari, e quante altre in fiera angoscia per 1'incertezza in che

giacciono tuttavia sopra la vita del figliuolo o del padre ! II disdoro

poi che sempre, a ragione od a torto, suole accompagnare 1' infelice

esito delle armi, e anch'esso una ferita molto acerba per chi sente

in cuore carila di patria. E la prima volta che il nuovo Regno d'l-

talia fa da se; ed eccolo miseramenle battuto per terra e per mare!

Tanti apprestamenli di guerra, tanli sacrifizii d'uomini e di danaro,

tanto commovimenlo dell' intera nazione, dovevano aver per corona

Lissa e Custoza ! rivoluzionarii italiani, bravi solamenle contro gli

inermi ed i deboli ! Ma dato sfogo al sentimento di giusta pieta, buoB

e rivolgersi a considerar le cagioni che produssero, o almen predis-

posero tanto rovescio, per trarne
,
se fia possibile, utili ammaestra-

menti per 1'avvenire. La prima cagione, secondo che venne poscia

presentanza della marina italiana, radunata in generale assemblea, delibe-

rarono di protestare contro la condotta tenuta dall' ammiraglio Persano

nella giornata del 20 Luglio, e di chiedere la rimozione e la sottoposizione

dell' ammiraglio stesso a regolare processo. Circola pure per Geneva una

petizione al Presidente del Consiglio dei Ministri perche 1' ammiraglio Per-

sano sia tradotto dinanzi a un consiglio di guerra e giudicato. La Nazio-

ne, n. 208.

La Gazzetta ufficiale di Firenze per calmare 1' effervescenza popolarer

manifestatasi dopo i disastri di Lissa, ha dovuto annunziare che il Governo

sta ordinando urt'inchiesta per conoscere le cause che produssero i disastri

toccati, e che, dopo i rapporti dei comandanli rispettivi, il Governo dara

quegli energici provvedimenti chesaranno consigliati dalle circostanze. Da

quanto traluce dal linguaggio ufficiale, Persano sara tradotto davanti un

consiglio di guerra. Osservatore romano, n. 170. Ecco un'altra riputazion^

annichilata I
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riconosciuto dagli stessi liberali, sembra essere stata la troppa confi-

denza. Ricorderanno i lettori come al primo annunzio, falto al Senate,

che 1'esercito italiano avea passalo il Mincio, scoppiarono da lutte

parti applausi frenetic!
; quasiche 1'enlrare nel quadrilatero ed im-

possessarsi delle fortezze, che quasi lo cingono d'ogni parte, fosse

tutt'uno. A Milano poi appena si seppe 1' intimazione di guerra, fatta

dal re Yittorio Emmanuele
, gli uomini diedero in grida di giubilo y

sventolando in alto i moccichini
;
e le donne, uscite fuori di se per la

gioia, corsero ad abbracciare i loro mariti (dissero i giornali) e i loro

fralelli. Noi non sappiamo quanto cotesti abbracciari all' impazzata,

sebben di mariti e di fratelli, sieno lodevoli
;
ma checche ne sia, essi

al piu dovevano riserbarsi pel di del trionfo. Che diremo poi dei tri-

pudii delle piazze e delle fesle, onde si celebro la partenza delle

truppe o 1'arrivo dei volontarii ? Piu non si saria poluto fare, se

quello non fosse stalo un avviarsi al campo, bensi un ritornarne vit-

toriosi. Ma sopraltutto mossero a slomacole spavalderie dei giornali

patrioltici; i quali senza punto dubitare del felice esilo della cam-

pagna, gia cantavano 1' inno della vittoria. Solo quistionavano piace-

volmente tra loro se 1'esercito vincilore dovesse fermarsi ai confinl

d' Italia, ovvero procedere fino a Vienna per dettar legge al vinto

nella sua stessa Capitale ;
e se oltre il Veneto ed il Friuli ed il Tirolo,

dovesse aggiuugersi al regno italico anche 1' Islria e la Dalmazia.

Ne minore era la fiducia del Governo
;

il quale avea perflno desi-

gnato il preside delle nuove province, e solo ondeggiava nella scella

tra il Pepoli ed il Chiaves.

Ora non ci e cosa piu nociva della troppa confidenza in fatlo di

guerra. Essa ubbriaca il soldalo, e rende sprovveduti i duci. Ne
volete una prova pel caso noslro ? I giornali liberaleschi fecero sa-

pere, che il piano dell' abortita campagna era stato elaborate e me-
ditato per diciotto anni. Una meditazione si lunga dovea certamente

aver prodotto qualche cosa di singolare; eniuno dubita cheilpmna
di guerra, uscitone fuora, non fosse sotto ogni riguardo eccellenle.

La persona poi, destinata ad applicarlo come Capo di Stato Mag-
giore, era il generate La Marmora. Costui, benche non fosse ancora

illustre per grandi imprese militari
; tuttavia dalla pubblica opinio-
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ne godea voce di gran capitano. Qui dunque avevamo piano eccel-

lente e non meno eccellente condotliero. Come va dunque che nel

primo saggio fece un fiasco cosi solenne? Non puo darsene altra

spiegazione, se non la troppa confidenza. II La Marmora invece di

pensare alia prossima guerra, e studiarne meglio il famoso piano,

spendeva il suo tempo a disputare in Parlamento intorno ai Frali e

alle Monache, e a discutere le diverse proposle di soppressione dei

corpi morali ecclesiastic]. E cio fino al momento di partire pel cam-

po. Ouesto fu un perniciosissimo errore. L'uomo, come suol dirsi, e

animale di abitudine. Entrando nel quadrilatero con la testa cintadi

quelle idee monacili, niente di piu facile, che, vedendo Peschiera,

scambiarla con un chiostro di Monache
;
vedendo Mantova, scam-

biarla con un convento di Frati
;
e inloppando nelle schiere tedesche,

scambiarle con un capitolo di Canonici.

L'altra cagione, che apparecchio il disastro, sembra essere stata

la qualita dell'esercito. L'esercilo combatle valorosamente
;

di cio

fanno teslimonianza le stesse relazioni austriache. Nondimeno il nu-

mero ben alto di Uffiziali e di Generali morti o feriti ,
mostra che ci

fu bisoguo di molto sforzo nel conflitto , e che i Capi ebber mestieri

<T incorare e stimolare i soldati piu coll' esempio ,
che colla voce.

Anzi la quantita stessa dei fucili (si fanno ascendere a trenta mila)

lasciali dagF Italiani nel campo di battaglia ,
indica che fra loro si

manifesto quel principio di scoramento (demoralisation) ,
di cui fa

cenno 1'Arciduca Alberto nel suo rapporto. L' esercito dunque, ben-

-che intrepido e numeroso, non fu tultavia all'altezza della difficolta.

3N
T

e cio dee recar meraviglia. Imperocche T esercito italiano del 66

la cede per molti capi a quello del 59. Allora, oltre ai bellicosi Sa-

Toiardi, esso era formato quasi esclusivamente di Piemontesi, il cui

Talore militare godeva di fama tradizionale ,
non interrotta. Cio non

pertanto si confessa generalmenle che , senza i Francesi, esso non

avrebbe vinta la prova a fronte degli Austriaci. Che dovra dirsi ora

che i reggimenti sono composti d'elementi cosi disparati, subalpini,

lombardi
, toscani , napoletani , romagnoli , disusati da gran tempo

alia guerra , e discordi tra loro , come d'indole, cosi di simpatie?

Essi si fecero combatlere al grido di viva il Re. Ma a quel grido i
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loscani ricordavano il Gran Duca
, gli Stalisti il Papa , i Regnicoli

Francesco II. Grande entusiasmo per verila doveano essi senlire a

profondere la vita per propugnare la perduta autonomia del proprio

paese e 1' esautorizzazione del proprio Principe ! Non pare improba-

Mle che gli slessi Piemontesi non provassero piu 1' antico slancio a

pugnare per un ordine di cose
,
che ha scoronato Torino , e colla

cession di Savoia ha dato le chiavi d' Italia in mano degli stranieri.

E cio , per tacere degli altri inconvenient! in un esercito formato di

fresco, e de' cui capi la gloria principle e la famosa \ittoria di Ca-

stelfidardo.

La terza cagione e la qualita della causa : Frangit et attollit vires

in milite causa. Qual e la causa, che sospinse alia guerra? L' unila

statuale d' Italia. Or cotesta unit& non e idea nazionale
;
e idea set-

taria. Nelle selte fu concepila, e dalle setle efFettuata, mediante 1'oro

la frode; all' Italia e stata imposta colla violenza
,
e colla violenza

e mantenuta.

Nella Revue des deux mondes leggcmmo un curioso arlicolo di

certo sig. Mazade, nel quale si vuol provare che tra i tanti element]

di dissoluzione, che fan temere per 1'Italia, uno ve n'ha ferace di vita

di rigoglio, ed e 1'idea comune a tutti dell'unita nazionale. Per di-

mostrar poi come quest' idea e veramente comune a tutti, gli ricorda

i mezzi, onde il Governo e costretto a far grandi dispendii ed usare

ogni arte
, e ricorrere eziandio a spedienti severi , per inoculare e

diffondere quest'idea nei popoli della Penisola l. Se non si sapesse

noloriamente le ingenti somme che il Governo italiano profonde pres-

so molti giornali francesi per prezzolarne le indipendenti penne (di

<jotesti giornali altri son pagati a coltimo ed altri a soldo fermo) ;

non si potrebbe capire come una persona che sia dotata almeno di

senso comune, possa cadere in si manifesto contraddizioni. In Italia

tulli vogliono 1'unila nazionale
; e nondimeno il Governo ha bisogno

di manipolarne Y idea e farla enlrare nei popoli ,
sacrificando a un

lale scopo ogni allro interesse ! Ma senza cio, quanto 1'idea dell'unita

sia poco nazionale in Italia, ben lo ha dimostrato la feroce legge

1 Tome LXin, 15 Juiu 1866.
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Crispi e la sua piu feroce applicazione, in wlu della quale i Pro-

consoli della rivoluzione gittarono in carcere o fuor della patria i eit~

tadini a migliaia. Noi domaudiamo a ogni uomo d' intelletlo se i!

terrorismo, lolto a mezzo governativo, sia indizio di favor nazionale.

Cio che veramente e voluto dalla nazione
,
non ha bisogno d' esser

difeso con mezzi si atroci. Allora solamente si ricorre al terrore r

quando si traita di causa disperata, che abborrita dai molli, si vuoler

ad ogoi costo soslenere dai pochi, inleressati a conservarla. Aggiu-

gni il discapito che una lal causa ha falto dai 59 a questa parle y

dopo la triste esperienza avutane per quasi un setlennio. I popoli

italiani sono ormai ridolti a non poterne piu ,
ed anelano \ivamente

il ritorno al governo paterno dei legitlimi loro Principi. Testimonio,

se non fosse allro
,

cio che avvenne in Napoli in questi ultimi tem-

pi. La cosa e narrata dall' Union nei seguenti termini : La po-

polazione napoletana ha festeggialo -1' anniversario del ritorno del

Borboni il di 13 Giugno, malgrado i Piemontesi, il prefetto Gualte-

rio e gli avvertimenti che i giornali non han cessato di profondere ,,,

tre o quattro giorni irinanzi questa data
;

cio che prova di bel nuo-

vo che la stampa napoletana non rappi esenta in modo alcuno 1' opi-

nione del paese. I provvedimenti piu minuti erano stati presi dalle

autorita. 11 Minislro avea ordinato a tutti gli ufficii pubblici di ti-

manere aperti. Si diceva dappertutto che in queslo momenlo piu che

mai i Napolelani non do^evano obliare 1' origine di questa festa , e

che essi dovevano protestare contro una data che non ricordava

se non giorni dolorosi, di lutlo
,
di sangue , di desolazioue. FK

dunque con perfetta conosceoza di causa che la popolazione ha fe-

steggiato quella data ,
e i tribunal) non hanno potulo tenere udien-

za. Cosi il cattivo umore e grande nella Prefellura; ma nondime-

no e impossibile mettere agli arresti un' intera citta di seicentomila

abitanti 1.

Finalmente la quarla cagione, e la piu capitale, el'ira divina. La

sorte delle armi non lanto dipende dai consigli e dai valore degll

uomini, quanto dipende dai volere o dall' aiuto di Dio. Quindi tutti

1 L Union, n. 174.

;'""
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i gran Capitani ban sempre umilmenle imploralo T assistenza di-

\ina, e a Dio son ricorsi i popoli nell' avvicinarsi del cimenlo. Per

restringerci al solo caso presenle, 1' Imperatore d' Austria, nel suo

magnifico e nobilissimo bando di guerra, conchiuse cosi: La nostra

unione e la nostra forza non debbono tuttavia esser per noi i soli

motivi di confidenza e di speranza. La mia confidenza e la mia spe-

ranza sono fondate sopra qualche cosa di piu solido. lo ho fiducia

nella giuslizia deironnipotente Iddio, a cui la mia Casa fin dalla sua

fondazione ba sempre servito, e il quale non abbandona mai coloro

che con giustizia di causa si affidano in lui. Per questo appunto io

prego Dio di concedermi il suo aiuto e la vittoria, ed esorto i miei po-

poli ad unirsi meco e chiedere con me al cielo di benedire le nostre

armi. II Re di Prussia poi, benche protestante, non solo invoco

anch' egli Dio nel suo manifesto ed invito i suoi popoli a far lo stes-

so con lui, ma inollre prescrisse un giorno di digiuno e di pubblica

preghiera al Signore. Per contrario che si e falto in Italia? In nes-

suno dei proclami di guerra Iddio e puranche nominalo. S'invoca

la pubblica opinione, la nazionalit, la grandezza d' llalia, la forza

del cannone, il destino; ma di Dio ne verbum quidem. Sembra che

la coscienza facesse intendere assai chiaramenle a cotesti signori

che se potevano aspettarsi ogni favore dal diavolo
;
da Dio era un

chiederlo indarno. E a meritarsi di fatto 1'aiuto del diavolo essi vol-

sero ogni opera, colle beslemmie vomitale in Parlamento contro la

Chiesa o il Vicario di Cristo; col perseguitare ed affliggere la viven-

te immagine di Dio in tanti virtuosi e pii cittadini , che si amrnuc-

chiarono nelle carceri o si mandarono a doinicilio coatto, e final-

mente colla legge abolitrice di lutti gli Ordini religiosi, che il Se-

nato tumultuariamente sanciva la vigilia appunto della battaglia.

Con tali preparativi, come potea sperarsi felice esito della pugna?
Menlre si combatteva, salivano al cielo i gemiti degl' innocenti pri-

gioni e peroravano con sanguinosa eloquenza le lagrime di lante spo-
se desolate e di tanti figliuoli privi di pane, per 1'assenza del padre.
Inlret in conspeciu tuo, Domine, gemitus compeditorum; redde

nis nostrisseplupluminsinu eorum 1. E questa la tremendaimpi

1 Salmo LXXVIII.
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cazione, la quale sembra che uscisse da quei gemili e da quelle

lagrime.

Xon c' e che dire : il Governo italiano colla sua oppressione e

colle sue se^
7

izie, e piu colla sua empiela verso Dio e la Chiesa, non

solo si altiro sul capo V ira divina, ma fece si che Y esito stesso in-

felice delle sue armi dovesse considerarsi come un suo beneficio ;

giacche, per sentenza di S. Agoslino, e grande utilila eziandio del

vinto, il perdere colla sconfilta la licenza di misfare, nulla essendo

piu infelice dell' infelicila delpeccato: Cm licentia iniquitalis eri-

pitur, uliliter vincitur; quoniam nikil est infeticius infelicitate pec-

cantium 1.

Dira taluno: ma cio non ostanle, il Governo italiano a\7ra la Vene-

zia. Si certamente, purche il liberalismo colla sua intemperanza non

mandi a monte le traltalive. Ma cne volete inferire da cio? Conoscete

voi a fondo i giudizii di Dio ? Potete assicurarci che i peccati del

Veneli fossero minori di quelli degli allri popoli della Penisola?

Anch' essi dunque saran condannati a gustare le beatitudini della

rivoluzione. Vedranno anche essi duplicate le imposle , spogliato e

perseguitato il Clero, sbandili i Vescovi, riinmoraHta in trionfo,

data balia alia canaglia d' imperversare contro gli onesli cjttadini ,

o, all' uopo, qualche legge Crispi non manchera di far sentire ancor

cssa i suoi beneficii. Cosi Iddio castigando sanat
,

riserbando pift

acerbi castighi air empio ,
che per esercizio de* buoni fa prevalere

a tempo : Vae tibi, Assur, virga furoris mei!

III.

La terza armata.

Oltre air esercito e alia flotta, mililo per T Italia in questa guerra

una terza armata, quella cioe del Giornalisti rivoluzionarii, e di essa

eziandio e da dir qualche cosa. Quest' armata, confessiamo la ve-

rita, non solo ha mostralo un eroico coraggio, ma di piu ha ripa-

rato pienamente i disastri delle due prime. Essa soffio energica-

mente nella guerra con quanto avea di fiato ne' polmoni, e si studio

1 Bpist. 5. Ad Marcellinum.
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d'incorare in lutti, massimamente nella facile gioventu, spiriti guer-

reschi. Essa riprese 1' incapacila dei Ouartieri generali nello scri-

Tere bulleltini scoraggianti intorno alle seguite fazioni, e si assunse

il compito di emendarli ,
facendosi rimettere reiazioni piu vere da

teslimonii oculari, che avevano assistilo a ciascun conflilto, eel esa-

ininato passo passo lulte le fasi della pugna. Ma soprattutto mostro

incredibile valore nel convertire in favorevoli gli avversi casi. La

disfalta di Gustoza era una spina pungentissima sul cuore dei pa-

triolti. Ebbene la falange giornalislica ne risano la ferita. Essa di-

chiaro da prima chequel rovescio non era stalo poi cosl grave, come

da principle si apprese. Quindi lo defini non disfatta ma semplice

sconfitta 1. Procedendo oltre, lo ridusse a mero tentative fallito, ad

un insuccesso. Soggiunse poscia che se non potea chiamarsi vilto-

ria, neppure poteva dirsi perdita. Da ultimo lo trasmulo in viltoria

morale; e 1'avrebbe anche fatta di venire vitloria materiale, se Tan-

nunzio delta cessione della Venezia, fatla alia Francia, non le impe-

diva di proseguire in questa campagna, avendo clovuto prendere a

sostenere che 1' Italia non potea contentarsi dell' acquisto offertole,

senza prima rifarsi dello smacco di Custoza.

Ma quanto al fatlo di Lissa, non ando soggetta a simile impaccio.

Da prima ella disse, che qual che si fosse 1' esito della baltaglia, era

sempre un grande onore della flotta italiaria 1'aver ricevuto il batle-

simo del fuoco. Poscia avved^ndosi che i battesimi, amministrati in

questo modo, non sono molto desiderabili
;

si av valse d' una fandonia

messa fuori dal Minislero, cioe che ulteriori ragguagli portavano

che anche la flotta austriaca avesse perduli tre legni, e tra quesli

il vascello Kaiser, e raffermando la cosa sostenne che, fatti i calcoli,

le partite potevano dirsi hinc inde agguagliale. Vero e che a quella

notizia si opponeva Targomento negativo, ma assai calzanle, del si-

lenzio serbatone dal dispaccio della flotta italiana
; giacche sembrava

1 Per quanto abbiamo meditato, non ci e riuscito di comprendere che

cosa si volesse significare con simile disiinzione. Temendo della iiostra im-

perizia in fatto di lingua, abbiamo voluto consultare il vocabolario; e il vo-

cabolario definisce cosi: Disfatta: Rotta, nella quale un esercito ha per-
duto la maggior pane delle sue forze. Sconfit la: Tolale disfatta d'uii eserci-

to. Sconfuta dunque sarebbe peggiore che disfatta.
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slrano chequesta ignorasse le proprie gesie,oche sapendole le taces-

se. Di piu facevano anche ombra le formali smectite venutene da Vien-

na, soprattutto die un vascello non era un guscio ,
di cui si potesse

con facilita nascondere o fingere la perdita. Ma 1'armata giornalistica

Don si sbigottisce di si lievi difficolla. Essa dunque, senza scompor-

si
,
si volse a narrare minulamente come avvenne quel falto, i colpi

che furono scagliati, il momento in cui il vascello si affondo, la nave

che ebbe 1'onore di tanta impresa e cosi del resto. Inline non dubi-

to di converlire senza molte cerimonie la disfalta in viUoria. Un

gran fatlo per la giovine nostra marina si e compiuto nelle acque del-

la Dalmazia 1
. La gloria e sua, la vittoria rimane al suo valo-

re 2 . Se Tegethoff ci ha sorpresi, 1'onore della giornata e rima-

sto alle noslre armi 3.

Cio quanto a riparare i rovesci. Quanto poi ad ingrandire le fa-

zioni
,
non fu minore la valentia. L' armata giornalistica ci descrisse

la marcia trionfale del Cialdini
,
e la rapidita con cui il valoroso ca-

pitano s' insignori di quante cilia gli vennero abbandonate dagli Au-

striaci. Uno de' suoi subalterni, il generale Medici, procedendo ol-

tre colla sua divisione verso il Tirolo, s'imbalte in qualche compagnia

di tedeschi e con facilita la respinse. Tanlo baslo all' armata gior-

nalistica per inneggiare al trionfo : Fmalmente abUamo una splen-

dida vittoria. Non sappiamo peraltro perche non ci raccontasse ezian-

dio le bandiere strappale al nemico, i cannoni tolti ,
i prigionieri

falli. Ma e da dire qualche cosa del Garibaldi.

Costui, come si sa, avea ai suoi ordini 1' esercito de' voloutarii ,

quarantamila uomini in circa, La sua prima specie di battaglia fu

quella di Monte Suello. Ecco come ne descrisse 1'esito il dispaccio

del suo aiulanle generale Pelitli : leri il generale Garibaldi attacco

il nemico nelle posizioni di Montesuello presso Bagolino. Gli Austria-

ci, favoriti dal terreno, opposero una tenace resistenza. I volontarii

combatterono con grande valore, ma non riuscirono a superare le

formidabili posizioni del nemico. Una forte pioggia , sopravvenuta

durante il combattimento ha reso inservibili le munizioni e si dovette

1 L Opinione, n. 204.

2 Gazzetta di Firenze.

3 LaNazionen. 206.
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desislere dalla lotta. I volontarii ritornarono in buon ordine nelle

primitive posizioni. Le perdite sono sensibili, specialmente in uffi-

ziali. Garibaldi riporto una leggiera ferita alia coscia. Questo bul-

lettino e mollo simile a quello spedito dal La Marmora , dopo il ro-

yescio di Cusloza. Si vede che anche dal campo del Garibaldi non

si sapea scrivere i bullellini di guerra. Senonche venne tosto in

soccorso 1'armata dei giornalisli; ed ecco il Garibaldi (non piu, e

\ero, coi soli volontarii, ma rinforzato di artighieria e di varii batta-

glioni di milizia regolare) nelle poche leghe di terra percorse in un

mese, procedere di vittoria in vittoria, fino ad una cbe restera im-

mortale nei fasti di questa campagna. Ella e la espugnazione della ce-

lebre fortezza di Ampola. Per piu di quindici giorni le colonne di lut-

ti i giornali furono piene della narrazione di questa insigne impresa,

Esse ci descrissero 1'assedio regolare che se ne fece, la maeslria

iiel disporre le artigliede che la fulminarono
,

la giustezza de' tiri
,

10 slancio degli assalitori ,
e fmalmente come

,
cadula che ella fu

,

se ne mando la bandiera al Re per trofeo, e vi s' islallo un Gover-

natore militare, che ne comandasse la piazza. La curiosita ci spinse

a cercare sulle carle geografiche cotesta Ampola, di cui senliva-

mo parlare la prima volta; ma per quante ne consultassimo
,
non ci

fu dato di rinvenirla. Si seppe poi che essa era come una bicocca,

di poca importanza, difesa da una specie di caserma con due picco-

11 cannoni e soli quarantacinque soldati, sotto il comando di un sem-

plice tenente 1. Questa piccola milizia, dopo avere per piu giorni re-

sistito, finite che ebbe le munizioni da bocca e da fuoco, non poten-

do piu combattere e non potendo ritirarsi, perche circondata d' ogni

parle da numerose schiere, fu costretla ad arrendersi, avendo avuto

nei diversi scontri un morto e sei feriti. Dopo cio, non ci farebbe

meraviglia se il Garibaldi invece di chiamarsi, come finora, 1'eroe

di Marsala, si chiamasse d' oggi innanzi 1' eroe di Ampola 2.

1 Cos! le relazioni ufficiali di Vienna
, riportate dal Monde nei suo nu-

mero 204.

2 Peraltro il Garibaldi pago ben caro questo glorioso acquisto; giacchc

pochi giorni dopo le sue bande, in numero di dodicimila, venute alle mani

presso Pieve di Ledro con seimila Austriaci, furono compiutamente disfat-

te, lasciando prigionieri in mano al nemico 18 uffiziali e piu di 1100 soldati.
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Senonche a rompere il corso di queste vittorie^ venne intempe-

sliva la proposta d'armislizio. Qui e dove 1'intrepidezza dell'armata

giornalistica giunse al suo apogeo. Essa levo alto la voce a respin-

gere tosto 1' inonorata profferta ;
dichiaro che la guerra dovea pro-

seguirsi ad oltranza; che la Venezia non dovea conseguirsi altri-

menti, se non per conquista armala
;
che oltre il Veneto, dovea an-

nettersi all' Italia il Tirolo e 1' Istria
; giunse perfino a minacciare il

Governo che, dove cedesse ,
le forze della nazione si sarebbero ri-

volte contro di lui
;

e conchiuse nobilmenle: Un sol grido ha da

alzarsi in tutta Italia: Avanti 1. Vero e che cotesti valorosi non im-

pugnavano la spada ma la penna, e combatterono tra il fumo non del

cannone ma del sigaro. Ma cio che monta? La bravura e sempre la

slessa, e si cura poco di queste diversita accidentali.

In conclusione : delle tre armate, che han combattulo in questa

guerra d' Italia, le due prime, cioe 1'esercito e la flotta, si son com-

poiiate con eroismo
,
ma non sono state favorite dalla forluna. La

terza solamente
,
oltre alia lode di valore

,
ha colti altresi gli allori

del trionfo. Di che segue che il Governo dee tenerne gran conto , e

guiderdonarla eziandio un poco piu largamente. I Municipii decreta-

rono dei preinii per quei soldati, che o togliessero al nemico qualche

bandiera o fossero i primi a salire sui merli di qualche forlezza, e si

dimenticarono affatto dei giornalisti. Noi saremmo di opinione che si

dovesse rimediare a si indecorosa dimenticanza
;
e che tulti quelli

che restano tuttavia degli anzidetti premii ,
si conferiscano appunlo

a coloro che piu si segnalarono in questa terza armata, che potrem-

mo da oggi innanzi nomare : /'armata della lingua. S. Agostino rin-

faccia ai Giudei d'aver ucciso Cristo colla spada della lingua : El vos,

o ludaei, occidistis. Unde occidistis? Gladio linguae. Or se abbiamo

la spada della lingua, perche non anche 1'armata?

1 II Dirilto n.200.

Serie 77, vol. Y//, fasc. 394. 26 3 kgosto 1866.
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L'abolizione dell' Ordine del Templari ,
falta da Clemente V

nel 1312 , e uoo di quegli avvenimenti , intorno a cui la luce della

storia non sembra avere per anco dissipate tulle le tenebre del mi-

slero. Anche oggidi, dopo cinque secoli e mezzo, e dopo che tanto si

e studiato e scritlo sopra questo celebre soggetto , rimangono degli

enimmi da sciogliere ,
i quali forse non si scioglieranno mai

;
ed

intorno alia sostanza medesima del fatto e al giudizio da recarsi

sopra gli attori principali di quella gran tragedia, le opinioni degli

scrittori vanno tutlavia slranamente discordi. Benche i phi e i mi-

gliori non esitino punto ad approvare ,
come giusta e necessaria

,
la

gran sentenza che cancello dal mondo quella milizia , gia si gloriosa

e polente , dei Cavalieri del Tempio ; parecchi nondimeno slanno in

forse ; e non mancano ez-iandio difensori dichiarati e ardenti
,
che

celebrano come martiri i Templari ,
o li compiangono almeno come

vitlime di una grande iniquita ,
della quale fan pesare il tremendo

carico sopra il capo di Clemente V e di Filippo il Bello
, congiurali

con empio patio, ovvero cospiranli, 1'uno per debolezza, 1'altro per

prepotenza, alia medesima ingiuslizia. Di modo che il gran pro-

cesso, che tenne allora per ben cinque anni incerta ed ansiosa tutta

la crislianita, non sembra ultimalo nemmeno al presente ,
e le pas-

sioni d' allora sembrano avere tramandate fino a noi quasi un eco

delle loro commozioni.
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In tal condizione di cose
, ogni filo di luce che possa rischiara-

re la queslione , dileguare qualche dubbio
, confermare le vedla

gia note, dee raccogliersi con diligenza; e poicbe i docuraenti auten-

tici e contemporanei sono la base piii sicura della verita storica,

a,questi sopraltutto si dee volgere 1' attenzione studiosa del crili-

co. Ora, prindpalissinio tra quesli docuraenti e senza dubbio la

Bolla di abolizione con cui Clemente V , nel Concilio ecumenico di

Vienna, soppresse in perpetuo 1'Ordine dei Templari. Di essa par-

lano tutti gli storici e ne indicano in succinto la sostanza ; ma, cosa

strana! il testo -delta Bolla non si legge presso niuno di loro; e,

quel che e piu strano, esso si cerca indarno eziandio nelle grand!

Collezioni degli Annali ecclesiastici e degli Atti dei Concilii e dei

Pontefici. II Rainaldi ,
nella sua Conlinuazione del Baronio, reca

bensl vari Decreti pontificii, relaiivi alia causa dei Templari, ed

all' anno 1312 recita eziandio 1'esordio della Costituzione apostolica

Considerantes duditm, del 6 Maggio, nel quale il Papa brevemente

ricordando il contenuto della Bolla di abolizione
,
con cui , dic'egli,

praefatum quondam Templi ordinem ac eius statum, habitum atqite

nomen suslulimus, removimus et cassavimus
,
ac perpetuae prohibi-

tioni subiecimus
,
ne parla come di cosa gia fatta, e passa quindi a

decretare varie disposizioni intorno alle persone dei Templari : ma,

quanto al testo medesimo della Bolla di abolizione
,
ben si vede che

1'Annalista non 1' ebbe alia mano ;
altrimenti

, piutlosto che cilar-

ne la breve e indirelta menzione che se ne fa in una Costituzione po-

steriore, non avrebbe mancalo di allegare il tenore primitivo della

Bolla medesima, che in cosi grave materia era il documento capila-

le. La stessa lacuna incontrasi in tulti i Bollarii ;
la stessa nelle gran-

di Baccolte dei Concilii dell'Harduino
,
del Labbe, del Mansi, dove

si ha bensi la Bolla Ad providam del 2 Maggio ,
nella quale Cle-

mente V prescrive quel che sia da farsi dei beni dei Templari sop-

pressi ,
ma non si fa verbo della Bolla antecedente con cui furono

soppressi.

Laonde dovrebbe dirsi che questa Bolla o sia al tutto perduta o

sia rimasta sepolta in modo da sfuggire alle ricerche degli erudili

anco piu illuslri e diligenti. Quindi e che generalmente gli storici, e
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fra essi ,
ancor quelli di maggior merito

,
come il Becchelli conti-

nuatore dell'Orsi l, il Rohrbacher 2, il lager 3, il Chrislophe 4, il

Wilcke 5, sono facilrnenle caduti nell'inganno di credere clie la Bol-

la di abolizione altra non fosse che la Bolla Ad providam ,
oT altra

-Considerantes dudum
,
del 2 e del 6 Maggio : con tulto che in que-

ste due Costiluzioni apostoliche ,
le quali non hanno allro scopo che

di decretare disposizioni intorno ai beni e alle persone dei Templari

soppressi ,
la soppressione dell' Ordine si supponga come gia suc-

^edula e promulgata ,
e solo venga menzionata storicamente nell' e-

sordio delle medesime.

La notizia pertanto dell' essersi alfine rinvenula e richiamata alia

pubblica luce delle stampe la vera e primitiva Bolla di abolizione dei

Templari, deve giungere tanto piu gradita, quanto era meno aspettata

dairuniversale dei dotli. Nell' estate del 1865, 1'illustreBenedellino,

D. Pio Gams, viaggiando in cerca di erudite nolizie per la Spagna,

ebbe conlezza che il P. Caresman a\ea, gia in sul cadere del secolo

scorso, ritrovato nell' archivio di Ager, in Calalogna, il testo inlero

della Bolla predetta; cheessa cominciava colle parole: Vox inexcelso

audita est lamentationis ; che porlava la data degli A7 Kal. Aprilis

(22 Marzo) ;
e che insieme con essa aveasi pure intero il teslo del-

T altra Bolla, meno prolissa, del 6 Maggio, Considerantes dudum
,

<li cui il Rainaldi, negli Annali, avea pubblicato il solo esordio. Ri-

tornato poi di Spagna, il medesimo D. Gams ebbe la ventura di tro-

Tare queste due Bolle stampate per intero nella grand' opera di Gioac-

chino Lorenzo VILLANUEVA, intitolala: Viage lilerario a las iglesias

de Espana. Madrid, 1806; al Tomo V, nell' Apendice de Docu-

mentos, pag. 207-221 e 221-224. Siccome nondimeno quest' Ope-

1 Storia ecclcsiastica,L\\). LXXVII, . 46.

2 Storia universale della Chiesa, Lib. LXXVII.
3 Uistoire de I'Eglise catholique en France, Tome X

, pag. 458. Pa-

ris, 1865. Quest/Opera insigne e ancora in corso di pubblicazlone.
4 Histoire de la Papaute, pendant le XIV siecle, Tome 1, pag. 261 -

Paris, 1853.

SGeschichte des Ordens der Tempelherrn (Storia dell' Ordine dei Tem-

plari) 1860. Vol. II, p. 307 e 483.
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ra e rarissima
,
le due Bolle, die il Yillanueva probabilmenle copio

4all
f

archivio di Ager, seguitarono a rimanere ignole al mondo eru-

!ito, quasi al modo stesso che prhna ;
come apparisce dal DOD aver-

le adoperate ne accennate niuno dei molti Aulori che nel secolo cor-

reate scrissero iatorno ai Templari e alia loro soppressione. E stato

pertanto ottimo consiglio quello dell' illuslre Hefele, di dare nuova lu-

ce a queste Bolle, Iraendole dall'oscurita in cui fiuora giacquero se-

polte e dimentiche; e percio, appena egli ebbe dal suo dotto amico,

il Gams, parlecipazione delle notizie or ora riferite, si affretlo di ri-

stampare esattamente e inlegralmente 1'una e 1'allra Bolla nel Theo-

loglsche Quarlalschrift
1

,
dotto periodico di Tubinga ,

del quale e-

gH e, con altri Professori di teologia caltolica nell' Universita di Tu-

binga, scrittore principale.

Non e gia noslro intendimenlo di recitare qui intero il tenore del

prezioso documento, che abbiamo sott'occhio ;
ma sibbene speriamo

di far cosa grata ai noslri leltori col darne loro un esalto ragguaglio,

reeandone teslualmente i passi piu importanti, e fermandod poi a

Srarne alcune considerazioni
,

utili a meglio intendere e giudicare

quel grande awenimento, che fu la distruzione dei Templari. Pri-

ma pero, per maggiore chiarezza, giova richiamare brevemente alia

taemoria la serie degli atti principali che a colesto awenimento

appartengono.

Nel 1307, Filippo il Bello diede il primo e gran colpo all' Ordi-

ae dei Templari, coll' ordinare ed eseguir che fece in un medesimo

giorno (13 Ottobre), per lutto il reame di Francia, rimprigiona-

*nento dei Cavalieri
;

la reila dei quali era presso di lui cosa omai

andubitata. Quest'atto della polesla laicale contro un Ordirie religio-

so e sovrano che dipendeva unicamente dalla S. Sede, dispiacque

^ortemente al Papa Clemente V ;
e non solo ei ne mosse al Re gra-

^issime rimostranze
,
ma rivoc6 immantinente al proprio tribunals

la causa dei Templari, e costrinse il focoso e prepotente Filip-

1 Vedi il primo fascicolo trimestrale (Erstes Quartalheft) del corrente

anno 18fi6, pag. 56-8i. Le due Bolle sono precedute da brevi notizie ed os-

tservazioni dell' editore intorno alia loro storia e conlenenza.
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po ad aspettare dalla bocca della Ghiesa il solenne giudizio cbe ella

porterebbe sopra i medesimi. Clemenle V avea finora poco o nulla

credulo alle orribili accuse di cui venivano gravati quei Cavalieri,

ed erasi percio sempre mostrato reslio alle iterate istanze che con-

Iro di loro facevagli il Re, nel quale egli avea per alt.ro buona ra-

gione di sospetlare che lo zelo di religione e di giustizia servisse a

mantellare per avvenlura biechi intenti di axwizia o di despotistno.

Ma, tosto che ebbe cominciato a recarsi in mano la cognizione giuri-

dica della causa, furono si spaventose le rivelazioni che ottenne, e si

convincenti le prove degli abbomioevoli eceessi onde i Templari era-

no incolpati, ch'egli ne inorridi, e risolvelle di scoprire fino al fon-

do colesta orribile e gran piaga., per estirparla tosto fin dalle radici

e purgarne per sempre il seno della Chiesa. Pertanto non solo ordi-

no
,
che in Francia si ripigliassero dai Vescovi e dagli Inquisitor! i

processi gia cominciati conlro i Templari ,
ma con lettere e Bolle,

indirizzate ai Principi e ai Vescovi in Ingbilterra, in Italia, in Ger-

maoia
,
in Ispagna e in lutte le terre della Cristianita

,
dov' erano

Templari, inlimo, che aU'esempio della Francia, si arrestassero tutti

i membri dell' Ordine, si sotlomettessero a rigoroso esame, e gli atti

giuridici di colesti esanii s' inviassero alia S. Sede. Qualtr' anni in-

teri
, dal 1307 al 1311

, duro questo gran processo, per cui tutla

1' Eurx)pa parea divenuta un vaslo tribunale
;
ed esaurile final mente

le inquisizioni e le indagini della phi scrupolosa giustizia ,
il Ponle-

fice risolse.di venire all' ultimo atto della senlenza.

A tal fine egli avea gia fin dal 12 Agosto 1308 intimato colla Bol-

la
; Regnans in coelis Iriumphans Ecclesia

,
un Concilio generale. ,

da aprirsi in Vienna (nel Delfinalo) la festa degli Ognissanti del

1310, che poi prorogo al di 1 Ottobre dcH'anno seguenle. Radunato

adunque il Concilio, Clemente nella prima Sessione, tenutasi il

1C Ottobre 1311
, espose ai Padri gli oggetti proposti alle loro de-

liberazioni, fra i quali primo e principale era la causa dei Templari.

Indi, fatta eleggere dal Concilio una numerosa depulazione di Pre-

lali a trattare specialmente di tal negozio, comunico loro tutti gli

atti de' processi, che da ogni parte del mondo erangli slati trasmes-

si
; e yolle avere da ciasun di loro il suo parere. Infine, dopo lunghe
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conferenze e maturi esami, continual! per ben cinque mesi, Clemen-

te V promulgo la sentenza finale di abolizione, dapprima in un Con-

cistoro secreto di Cardinali e di molti Vescovi, tenuto il di 22 Mar-

zo 1312
, poi nella solenne adunanza di iulto il Coucilio

,
cioe nella

seconda Sessione ch' esso tenne il 3 Aprile ,
ed a cui intervenne ia

persona anche il Re di Francia, Filippo il Bello, coi Ire suoi figli e

col Conte di Valois suo fratello, e coi magnati della sua Corle. Questa

doppia promulgazione e atteslata dai biografi di Clemente V, presso

il Baluzio 1 e il Rainaldi 2
; ed e fuor di dubbio che la Bolla, la qua-

le allora ivi fu promulgata, e appunto la Bolla: Vox in excelso ,

che or ora esporremo. Abolito 1' Ordine del Tempio, restava a de-

terminare 1'uso da farsi dei beni immensi da lui posseduti ,
e a de-

cretare i provvedimenti da pigliarsi inlorno a'suoi merabri disciolti.

Quanlo ai beni
,

il Papa decrelo, colla Bolla: Ad providam ,
del 2

Maggio 1312, che essi venissero inleramente trasmessi, in servizio

di Terra santa, all' Ordine dei Gavalieri gerosolimilani ;
salvo che

nei regni di Castiglia, di Aragona, di Portogallo e delle isole Baleari,

dove li concedette poscia ai Sovrani di questi Slati per la guerra

contro i Mori. Quanlo alle persone deiTemplari, slabili i varii ordi-

namenli da tenersi, coll'altra Bolla: Consideranles dudum, data il 6

Maggio, nella terza ed ultima Sessione solenne del Concilio. Queste

due Bolle perlanto sono come il compimenlo della Bolla di abolizio-

ne, del 22 Marzo
;
ma non si debbono allrimenti con essa eonfon-

dere, come han falto finora generalmentegli slorici: e benche am-

bedue nel loro esordio ricordino la sentenza gia data dell' abolizione

medesima, quesla pero non forma gia il tema loro proprio, ma vien

solo storicamente allegata come fondamento necessario alle ordina-

zioni che in ciascuna si decretano.

Cio premesso, veniamo al teslo di questa Bolla fondamentale.

Ella comincia con un eloquenle esordio, in cui il Papa con profon-

di sensi di dolore, ed usando con appropriazione mirabile il sublime

linguaggio dei Profeti, deplora I'orrenda ed incredibile prevaricazio-

1 Vitae Paparum Auemonensium, T. I.

2 Annales Eccles., a. 1312.
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lie, in cui quell' Ordine gia si illustre del Tempio era caduto e per

cui rendeasi degno dell'estrerna maledizione. Esso e un si bel traHo

di eloquenza ecclesiastica, che non ci da 1'animo di frodarne pur d'on

lota il nostro letlore. Eccolo perlanto nella sua originale interezza;

Vox in excelso audita est lamentation-is, fletus et Indus, quiet ve-

nit tempus, tempus venit quo per prophetam conqueritur Domimts:

In furorem et indigoationem mihi facta est domus haec
;
auferelur

de conspectu ineo propter malitiam filiorum suorum, quia me ad

iracundiam provocabant, verlentes ad me terga et non fades, po-

nentes idola sua in domo, in qua invocalum est nomen meum, ut

polluerent ipsam. Aedificaverunt excelsa Baal, ut iaitiarent et coa~

secrarent filios suos idolis atque daemoniis (lerem. XXXII, 31-35);

profunde peccaverunt, sicut in diebus Gabaa (Osea, IX, 9). Ad tarn

horrendum auditum tantumque horrorem vulyatae infamiae (qm$

quis unquam audivit tale? quis vidit huic simile?) corrui cum audi-

rem, contristatus sum cum viderem, amaruit cor meum, tenefaac

exstupefecerunt me. Vox enim populi de civitate^ vox de tempi?
vox Domini reddentis retributionem inimicis siiis. Exclamare Pro^-

pheta compellitur: Da eis, Domine, da eis \ulvam sine liberis e5

ubera arenlia (Osea, IX, 14). Nequitiae eorum revelatae sunt pro-

pier maliliam ipsorum. De domo tua eiice illos. Et siccetur radix:

eorum, fruclum nequaquam faciant, non sit ultra domus haec offendi-

culum amariludinis, et spina dolorem inferens (Ezech. XXVIII, 24);

non enim parva est fornicatio eius immolantis filios suos, dantis illo&

et consecrantis daemoniis et non Deo, diis quos ignorabant ; propte-
rea in solitudinem et opprobrium , in malediclionem et in desertum

erit domus haec, confusa nimis et adaequala pulveri; novissime de-

serta et invia
, et arens ab ira Domini quern contempsit ;

non habl-

tetur, sed redigatur in solitudinem
, et omnes super earn slupeaMt ,

et sibilent super universis plagis eius (lerem. L, 12, 13). Non enim

propter locum gentem , sed propter gentem locum elegit Dominus;.

ideo et ipse locus templi parliceps factus est populi malorum, ips&

Domino ad Salomonem aedificantem sibi templum, qui impletus est

quasi flumine sapientia, apertissimepraedicanle: Si aversione aversi

fuerilis, filii vestri, non sequentes et colentes me, sed abeuntes et
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<x$enles Deos alienos et adoranles ipsos, proiiciam eos a facie mea,

ei expellam de terra quam dedi eis, el templum quod sanctificavi

ttomini meo, a facie mea proiiciam, et erit in proverbium et in fabu-

iam, et populis in exemplum. Omnes transeuntes videntes stupebunt

t sibilabunt, et dicent
; quare sic fecit Dominus templo et domui

feulc? Et respondebunt, quia recesserunt a Domino Deo suo, qui

emit et redemit eos, et seculi sunt Baal et Deos alienos, et adorave-

ruat eos et coluerunt; iccirco induxit Dominus super ipsos hoc ma-

Ikim grande (HI Reg. IX, 6-9).

Dopo questo esordio , il Papa entra nella esposizione storica del

fatto, ritessendo tutto Y ordine dei procedimenti da lui tenuti nella

causa dei Templari. Questa esposizione puo distinguersi in due

parti: Tuna comprende gli atli precedenti all'aperlura del Concilio,

f'altra le discussion! agitate dal Pontefice coi Padri del Concilio me-

'desimo. Quanto alia prima ,
siccome non e altro che la ripetizione

quasi letterale di quel che gia leggesi nella Bolla Regnans in coelis

sopra citata, non accade che noi ne rechiamo il testo, polendolo

-ognuno facilmente riscontrare in cotesta Bolla presso il Cherubini 1

4 il Mansi 2 o il Rainaldi 3. Bensi ne ricorderemo sommariamente

la sosfanza, affinche si abbia intera sotto gli oechi ia contenenza del

documenlo che qui descriviamo.

JNarra dunque il Papa, come fin dai principii del suo pontificalo c

prima eziandio di coronarsi in Lione, fossero a lui riferite gravissi-

me accuse contro il Gran Maestro, i Precetlori ed i Cavalieri del

Tempio, incolpali di apostasia, d' idolatria, di disonestcl nefande e

<3i varie eresie. Ma, perocche siifatli eccessi gli erano parsi cosa in-

^edibile in un Ordine religioso, consecrato specialmenle a militare

per Cristo, e a cui, oltre i meriti antichi, non mancavano tullavia

grandi apparenze di pieta e di virtu, percio non aver egli voluto da

pdncipio dare orecchio a tali delazioni. Ma poi, avendo Filippo, re

di Francia, non gia per gola dei beni dei Templari, ai quali anzi

1 Bullarium romanum, T. I, pag. 164, dal . 5: Dudum siquidem, sino al

Sue del . 11 (Edizione romana del 1638).

2 Collect. Condi. T. XXV.

3 Annales Eccles. a. 1308, n. 4-7.
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aveva interamenle rinunziato, ma si per zelo della fede, prese intor-

no a cio ed inviate alia S. Sede molte e gravi informazioni; e d'altra

parte crescendo ogni di piu per la divulgazione dei predetti eccessi

la pubblica infamia conlro 1'Ordine; ed avendo egli medesimo, il

Papa, da uno dei principali Cavalieri avulo confessione giurata de-

gli orrendiriti die praticavansi nel ricevere i nuovi membri dell'Or-

dine (cioe rinnegare Crislo, sputare sopra la Croce, con altri alii ille-

cili e sconci); essergli stalo impossibile il non porgere finalmenle

ascolto alle clamorose isianze che il Re, i Duchi, iConti e Baroni, e

il Clero e il popolo del regno di Francia da ogni parte alzavano con-

tro il Gran Maestro e i Cavalieri del Tempio, i quali d'altra parte

gi& erano rei confessi per le deposizioni che avean falle al tribunale

dell'Inquisitore e di molli Prelati. Percio aver egli determinate di

procedere con seria inquisizione all'esame degli apposti reati
;
e in

primo luogo, aver egli medesimo, coll' assistenza di piu Cardinali,

esaminaii ben seltantadue de' principali Cavalieri, i quali liberamen-

ie rinnovarono con giuramento le confession*!, gia fatle dinanzi ad

altri tribunali; indi, aver chiamato a se in Poitiers il Gran Maestro,

il Visitatore di Fraucia e i Precetlori maggiori di Normandia, di

Aquitania, del Poitou e della terra oltremare (sostenuti allora a Chi-

non), ma non potendo alcuni d'essi per inferniita imprendere il viag-

gio, aver egli mandato loro per esaminarli i tre Cardinal! Berenga-

rio, Steftino e Landolfo, ai quali gli accusati con giuramento confer-

marono la verita delle deposizioni che aveano gia fatte (in Parigi) ai

tribunale dell' Inquisitore di Francia, e specialmente confessarono

d'avere rinnegato Cristo e spulato sulla Croce, quando erano stati

ricevuti nell'Ordine, e d'avere poi essi con simile rilo ricevuli mol-

ti allri, e infine con umile pentimento chiesero 1' assoluzione dalle

censure, la quale fu loro dai Cardinali, secondo 1'espressa autorila

che ne aveano dal Papa, benignamente comparlita ; gli alii autentici

poi di queste loro confessioni essere stati dai tre Cardinali presentali

al Papa, ed essersi egli convinto quindi della reita del Gran Maestro,

del Visitatore e dei Preceltori predelti. Finalmente, aver egli, coi

consiglio del Collegio de' Cardinali, decretato che in ogni parle del

mondo dov'erano Templari, i Vescovi o allri Delegati ponlificii pro-
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cedessero a somiglianti esami contro i singoli membri dell'Ordine;

e gli alti di quest! process! essere gia pervenuti nelle sue man!, ed

essere stati da lui e dai Cardinal! e da allri savii e zelanli Prelati,

diligenlemente letti ed esaminali.

Fin qui la prima parte della esposizione slorica, quella doe che

narra gli atti precedent! all' aperlura del Concilio. La seconda, men

prolissa, abbraccia il tempo del Concilio rnedesimo, dalla sua prima

Sessione del 16 Ottobre 1311 fino al Marzo seguente; ed espone

come, atlesaTim possibillla diesaminare in piena adunanza la causa

dei Templar!, il Papa fece depulare a tal esameuna eletta di Padri,

coi quali, dopo che ebbero con lunga e diligenlissima opera studiati

i process!, egli delibero qual sentenza fosse da pronun/iare e in

qual modo
;
se cioe 1' Ordine intiero potesse condannarsi e abolirsi

come reo
,
ovvero

, senza formale condanna
,
dovesse soltanto sop-

primersi per via di provvedimento prudenziale ,
altesa Y indubitata

reita di tanti e priucipalissimi suoi membri
; ed enumera inline le

gravissime ragioni , per cui il Tapa si altenne all' ultimo parlito.

Ma, poiche questa seconda parte e la piu nuova, ed al tempo stes-

so la piu imporlante a conoscersi per ben intendere la questione

principale , non ci graveremo di recarne per intiero il teslo. Esso

dunque dice cosi :

Post quae dum venissemus Viennam
,

et essent iam quamplures

patriarchae, archiepiscopi , episcopi etecti
, abbates exempli et non

exempli, et alii ecclesiarum praelati ,
nee non et procuratores ab-

senlium praelalorum el capilulorum ibidem pro convocato a nobis

Concilio congregati , Nos post primam scssionem
, quam inibi cum

diclis Cardinalibus et cum praefatis praelalis et procuratoribus te-

nuimus, in qua causas convocations Concilii eisdem duximus expo-

nendas, quia erat difficile, immo fere impossible, praefalos Cardi-

nales et universos praelatos et procuratores in praesenti Concilio

congregates ad Iractandum de modo procedendi super et in facto

sen negotio fratrum Ordims praedictorum in nostra praesenlia

convenire, de mandato nostro ab universis praelatis et procuratori-

bus in hoc Concilio existenlibus certi palriarchae , archiepiscopi,

episcopi, abbates exempli el non exempli el alii ecclesiarum praelali
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et procuratores de imiversis christianitatis partibus quarumcumque

linguarmi ,
nationum et regionum , qui de peritioribus , discretiori^

bus et idoneioribus ad consulendum in tali et tanto negotio el a$

tractandum una Nobiscum et cum Cardinalibus anledictis tarn ?-

lemne factum sive negotium credebantur , electi concorditer et *-

siimpli fuerunt. Post quae praefatas attestationes super inquisitionem

Ordinis praelibati receptas co-row ipsis praelatis et procuratoribuz

per plures dies et quantum ipsi voluerunt audire, publice legi feci-

mus in loco ad tenendum Concilium deputato , videlicet in ecclesia

cathedrali, et subsequenter per mullos venerabiles fratres nostros
?

patriarcham Aquileiensem , arckiepiscopos et episcopos in praesenti

sacro Concilio existentes, electos et deputatos ad hoc, per electos &

toto Concilio, cum magna diligentia et sollicitudine, non perfuncto*-

rie, sed moratoria tractalione dictae atlestationes ac rubricae super

his factae, visae, perlectae et examinatae fuerunt. Praefatis itaqut

Cardinalibus , patriarchis , archiepiscopis et episcopis , abbalibus

exemptis et non exemptis ,
et aliis praelatis et procuratoribus , ab {

a His, ut praemiltitur , electis propter praemissum negotium ,
in m*

stra praesenlia constitutes , facia per Nos propositione et consulta-

tione secrela
, qualiter esset in eodem negotio procedendum , prae-

sertim cum quidam templarii ad defensionem eiusdem Ordinis se

offerrent, maiori parti Cardinalium et toll fere Concilio, illis vide-

licet
, qui a toto Concilio

,
ut praemittilur ,

sunt electi et quoad hoc-

vices totius Concilii repraesentant ,
vel parti multo maiori, quinimo

quatuor vel quinque partibus eorundem cuiuscumque nalionis iw

Concilio existentium indubilalum videbatur ,
et ita dicti praelali et

procuratores sua consilia dederunt, quod ipsi Ordini defensio daw

deberet, et quod ipse Ordo de haeresibus, de quibus inquisitum est

contra ipsum , per ea quae hactenus sunt probata , absque offensa

Dei et iuris iniuria condemnari nequeat; aliis quibusdam e contra

dicentibus
, dictos fratres non esse ( ad ) defensionem dicti Ordinis

admittendos, nee Nos dare debere defensionem eidem , si enim -

t ut

dicebant praemissi, eiusdem Ordinis defensio admittatur vel detur r

ex hoc ipsius negotii periculum, etnon modicum terrae sanctae sub-

sidii detrimenlum sequeretur, et altercatio et retardatio ac decisions
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ipsius negotii dilatio
;
ad haec multas rationes el varias allegantes.

Verum, licet ex processibus habilis contra Ordinem memoratitm

ipse lit haereticalis per definitivam sententiam canonice condemnari

non possit ; quia tamen idem Ordo de illis haeresibus , quae impo-
nunlur eidem, est plurimum diffamatus, et quia quasi infinitae per-

sonae illius Ordinis , inter quas sunt generate Magisler, Visitator

Franciae et maiores praeceplores ipsius , per eorum confessiones

spontaneas de praedictis haeresibus
, erroribus et sceleribus sunl

convictae
, quia etiam ipsae confessiones dictum Ordinem reddunt

valde suspectum, et quia infamia et suspicio praelibatae dictum Or-

dinem reddunt Ecclesiae sanctae Dei et praelatis eiusdem ac regi-

bus aliisque principibus et caeteris catholicis nimis abominabilem et

exosum
, quia etiam verisimile creditur, quod amodo bona non re-

periretur persona, quae dictum Ordinem vellet intrare, propter quae

ipse Ordo Ecclesiae Dei, ac prosecutioni negotii terrae sanctae, ad

cuius servitium foerant deputati, inutilis redderetur, quoniam insu-

per ex dilatione decisionis sen ordinationis dicti negolii ,
ad quam

faciendam vel sententiam promulgandam terminus peremptorius

fuerat in praesenti Concilio praefatis Ordini et fratribus assignatm

a Nobis, bonorum templi, quae dudum ad subsidium terrae sanctae

et impugnationem inimicorum fidei christianae a Christi fidelibus da-

ta, legata et concessa fuerunt , totalis amissio, destructio et dilapi-

dalio, ut probabiliter credilur, sequeretur; inter eos qui dicunt, ex

nunc contra dictum Ordinem pro dictis criminibus condemnations

sententiam promulgandam, et atios qui dicunt, ex processibus prae-

habitis contra dictum Ordinem condemnations sententiam hire ferri

non posse , longa et matura deliberation praehabita, -solum Deum

habentes prae oculis, et ad utititatem negotii terrae sanctae respe-

ctum habentes
,
non declinanles ad dextqram vel sinistram

,
viam

provisions et ordinationis duximits eligendam , per quam tollentur

scandala, vitabuntur pericula et bona conservabuntur subsidio ter-

rae sanctae.

Qui termina 1'esposizione storica dei procedimenti tenuli dal Pon-

tefice nella causa dei Templari. Dopo la quale yiene immantinente

la parte dispositiva della Bolla, cioe il decreto di abolizione ,
che e

del tenore seguente :
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Considerantes itaque infamiam, suspicionem, clamosam insmua-

tionem el alia supradicta, quae contra Ordinem faciunt supradictum,

necnon el occultam et clandestinam receplionem fratrum ipsius Or-

dinis, differentiamque multorum fratrum eiusdem a communi con-

versalione, vita et moribus aliorum Christi fidelium , in eo maxime

quod recipientes aliquos in fratres sui Ordinis, receptos in ipsa re-

ceptione professionem emiltere faciebant et iurare, modum receptio-

nis nemini revelare, nee religionem illam exire, ex quibus contra

eos praesumitur evidenter; attendentes insuper grave scandalum ex

praediclis contra Ordinem praelibatum subortum fuisse , quod non

videretur posse sedari eodem Ordine remanente , necnon el fidei et

animarum pericula, et quamplurimorum fratrum dicti Ordinis hor-

ribilia multa facia, el multas alias raliones iustas et causas
, quae

nostrum ad infra scripta movere animum rationabililer et debite

potuerunt ; quia et maiori parti diclorum Cardinalium et praediclo-

rum a tolo Concilio electorum, plus quam qualuorvel quinque par-

tibm eorumdem
,
visum est decentius et expedienlius et ulilius pro

Dei honore et pro conservaliane fidei chrislianae ac subsidio terrae

sanclae, muUisque aliis ralionibus validis, sequendam fore polius

viam ordinationis et provisionis Sedis Apostolicae, Ordinem saepe

fatum tollendo et bona ad usum, ad quern deputata fuerant , appli-

cando, de personis etiam ipsius Ordinis, quae vivunt, salubriter

providendo, quam defensionis iuris observaliones et negotii proro-

gationes ; animadvertentes quoque quod alias, etiam sine culpa fra-

trum, EcclesiaRomana fecit interdum alios Ordines solemnes ex

causis incomparabiliter minoribus, quam sint praemissae, cessare:

non sine cordis amariludine el dolore, NON PER MODUM DEFINITI-

VAE SENTENTIAE, SED PER MODUM PROVISIONIS SEU ORDINATIONIS

APOSTOLICAE PRAEFATUM TEMPLI ORDINEM ET EIUS STATUM, HA-

BITUM ATQUE NOMEN IRREFRAGABILI ET PERPETUO VALITURA TOL-

LIMUS SANCTIONS, AC PERPETVAE PROniBITIONI SUBHCIMUS, SACRO

CONCIUO APPROBANTE, DISTRICTIUS INHIBENTES, NE QUIS DICTUM
ORDINEM DE CAETERO INTRARE, VEL EIUS HABITUM SUSCIPERE VEL

PORTARE, AUT PRO TEMPLARIO GERERE SB PRAESUMAT. Quod si

quis contra fecerit, excommunicationis incurrat sentenliam ipso facto.
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Porro Nos personas et bona eadem Noslrae ac apostolicae Sedis

ordinationi et disposition*, quam, gratia divina favente, ad Dei ho-

norem et exallationem fidei christianae ac statum prosperum terrae

sanctae facere intendimus
, antequam praesens sacrum terminetur

Concilium, reservamus; inhibentes districtius, ne quis, cuiuscum-

que conditionis vel status existat , se de personis vel bonis huius-

modi aliqualenus intromittat, vel circa ea in ordinationis , sive dis-

posilionis nostrae per Nos, ut praemittitur, faciendae praeiudicium

aliquod facial, innovet vel attentet. Decernentes ex nunc irritum et

inane, si secus a quoquam scienter vel ignoranter contigent alien-

tari. Per hoc tamen processibus factis vel faciendis circa singulares

personas ipsorum templariorum per dioecesanos episcopos et pro-

vincialia concilia, prout per Nos alias exlitit ordinatum, nolumus

derogari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae

ordinationis, provisionis, constilutionis et inhibitionis infringere vel

ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesum-

pserit, indignationem omnipotentis Dei et bealorum Petri et Pauli

apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Viennae, XI

calendas Aprilis, pontificatus nostri anno septimo.

Tal e la sostanza e il tenore della Bolla ,
che eslinse in perpetuo

TOrdine gia si illustre del Cavalieri de) Tempio, dopo quasi due se-

coli di vita. Ella sparge non poca luce sopra quel grande avveni-

mento ,
e soprattutto serve mirabilmente a giustificare Clemente V

delle accuse onde molfi scriltori hanno aggravate , quanto al fatlo

dei Templari, la sua memoria. Ma di cio ci riserbiamo a discorrere

in un altro articolo.



TIGRANATE
RACCONTO STORICO DEL SECOLO IV.

LXII.

/ Ririchini e la Vendelta imperiale.

Volumen composuit invectivum (lulianus)

quod Antiochense vel Misopogonem

(odiatore della barba) appellavitt pro-
bra civilatis infensa mente dinumerans,

addensque veritati complurd: post quae

multa in se facete dicta comperiens,

coactus dissinmlare pro tempore, ira

sufflabalur interna. Ridebalur enim ut

cercops ,
homo brevis, humeros exten-

tans angustos, el barbam prae se fcrens

hircinam, grandiaque incedens, etc.

A>IM. MARC. XXII, 14.

Voi (Antiocheni) schernite insino gli Au-

gusti e i peli della barba loro, e le fi-

gure incise sulle monete. Viva i citta-

dini garbati ! bravo chi dice le ingiurie

e chi le ascolta e vi applaude! Lo so
,

che vi dileltate deiruno e dell'altro.

Mi rallegro con voi della vostra con-

cordia in questi fatti : siete una massa

tutta dello stesso taglio... lo (Giulia-

no) qui son diventato ridicolo a tutli

quanti, ecc. GIOL. APOST. cosi parla

di se nel Misopogon. (Op. ed. cit.

p. 360.)

Dal primo colloquio con Augusto dopo il suo ritorno da Alessan-

dria Tigranale si ritrasse coll' animo sconfitlo e immaginando male al

possibile. Oh perche non andai a scavalcare a casa mia, innanzi
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di abboccarmi con Giuliano ? avrei preso lingua delle novila
, sag-

giato il terreno
,
m' arebbero messo in avviso di destreggiare nelle

niie parole. Chi sa che diascolo ha scritto Ecdicio sul conlo rnio r

che avesse avuto vento delle mie praliche con Atanasio ? non puo

essere... Ah se non fosse per Tecla, a quest' ora darei volentieri un

calcio alia corte, al presidato e a tutto quanlo : che oggimai mi sem-

brate una cricca di banditi briachi... E se lui s'incorna di darmi il

cingolo militare?... In Persia? io? Tigranale? ahu !

Per buona ventura, appena messo piede in casa, gli venne incon-

Iro il caro Pisto, il quale usogli un monte di carezze
,
e non tardo a

sopraggiugnere il suo ospile Gioviano , sempre lieto e giocondo.

Questi 1' abbraccio strettamente
,

e vedutolo cosi tralunato in sein-

biante : Com' e ito il luo viaggio diplomatico ? gli disse.

,
Benone

,
a maraviglia ,

ma in cauda venenum. E qui rac-

eonto all' amico 1' avvenutogli leste a palazzo, e il sospelto cadulogli

non forse Augusio gli disdicesse il presidalo di Mesopotamia , pro-

prio in sul meglio , quando gia sel teneva in pugno. Alle quali buie

apprensioni facilmente diede bando Gioviano, accertandolo che tulto

all' opposto la riputazione di lui fioriva in corte di gran favore
, gia

essere sleso il diploma ,
se averlo veduto cogli occhi proprii ,

ne

mancarvi allro che la flrma augusta.

E che il buon tribuno dicesse la verita
,

si parve manifesto a Ti-

granate , il di seguente , quando ito alia reggia di gran mattino ,

all' ora de' sacrifizii
,
ebbe trovato Augusto piu che mai in tempera

di graziosita. Questi fu il primo a salutarlo : E bene
,

il nostro

Clarissimo (titolo proprio de' presidi) , se' tu riposato di cotesto viag-

giaccio arrovellato?

Tigranate s' inchino al bacio della porpora ,
e rispose : Augu-

sto, questa tua parola mi riposerebbe de' travagli d'Ercole, non

che d' una giterella ad Alessandria.

-
II tuo diploma e gia nel portafogli del primicero, ma non vo'

dalarlo altrove che a Carri. Tu sai il perche.
- E quando si parte?
- Presto

,
e con felici auspicii. Anche ieri Oribasio mi reco gli

ultimi avvisi della Dea di Pessinonte, che dicono egregiamenle.

Serie VI, vol. VJ/> fasc. 394. 27- 6 Agosto 1866.
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I libri sibillini di Roma mi risposero mirabilia ,
ho fatto consultare

tulti gli oracoli, non Ye n' e uno che ciurli nel manico : trionfi e trionfi

Immediati. Da gran pezza non si e fatta guerra di cosi indubitabile

successo.

Manca solo il response di Apolline dafniiico , sospiro un pon-

tefice che per caso giungeva allora.

Forche di Antiocheni ! son essi che m' han frodato questo pia-

cere. Beato te, Tigranate, che non hai veduto cogli occhi tuoi quegli

orrori ! me 1' han bruciato ,
il mio povero Apolline , proprio quando

era li li per rendere V oracolo, dopo che ci avevo messo spese e cure

infinite: ah cani di Galilei ! me la pagherele. Guata qua com'io li

Lo conciati. - E in cio dire cerco Ira le carte, e trasse fuori un vo-

lumetto, lo distese : e Tigranale vi lesse: L'Antiocheno ossia L' 0-

diabarbe.

E tuo cotesto? interrogo Tigranate.

Mio, arcimio. Un confetlino di veleno che YO' lasciar loro pri-

ma di parlire pel campo. Che arrabbino, razza di furfanti. Arebbero

preteso che io pei loro begli occhi mi radessi la barba, e lindo Undo

come essi
, gia son quasi tutti eunuchi

,
ne andassi al teatro e alia

Basilica Aurea, che loro fece quel moccicone di Costanzo. Oh ti so

dire che qui toccano datlero per fico, e quando comincera ad andare

attorno questa corbellalura degli illustri Antiocheni
,

e' saranno la

favola del mondo.

Tigranate rumava tra se e se. Bella pensata ,
un Cesarc veni-

re a tu per tu coi birbacciuoli del foro ! Ad ogni modo egli lessc

attentamente la satira scritta dalla mano augusta ,
che gli parve un

raffinamento di sciocchezza e di puerilila, e con esso uno sfoggiodi

idolatria che toccava il parossismo del delirio. Poi si raccolse alle

sue faccende coll'animo scarico di ogni affanno. II presidalo eragli

raffermato
, steso il decreto

, vicino I' intento. Parevagli ogni ora

mill'anni che si desse nelle trombe della marciata. Serissene anche

a Tecla per consolazione sua e di lei , promeltendole imminente la

sua venuta
,
non senza lasciarle intravvedere qualche lampo dell' il-

lustre fortuna che 1'accompagnerebbe. Inlanto che si desiato giorno

splendesse sull'orizzonte di Carri, egli in Anliochia divorava la gior-
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nala, or dando spaccio agli affari d' ufficio
, ora con lieti parlari con

Gioviano. Si recava altresi spesse volte alia casa della santa vedova

Antusa ,
alia cui nobilissima conversazione aggiungeva dolce attrat-

liva la compagnia del figliuolo di lei. Non gia che il fanciullo Gio-

vanni brillasse fin d'allora di quella smagliante eloquenza, che do-

veva uu giorno rintonare per tulta la Chiesa , porlando alto la fama

del Grisostomo : ma pur fin da quella tenera eta, di tante e si care

grazie si abbelliva , che Tigranate non sapea spiccarsene.

, Un giorno ch'egli aveva a desinare il principe Orniisda
,

teste

giunto in Anliochia per la guerra, nel distribuirsi a' commensali le

candide vesti da triclinio , ed ecco viene annunziato da' servi : II

figliuolo di Antusa.

Nanni, grido Tigranale , presto qua, a desinare con noi.

- Che? La mamma dice solo ch' io rimetta nelle mani tue que-

sto libro.

Non importa (e gli scolpi un gran bacio in fronte) : qua il li-

bro : colcati qui accanto a me. Servo, reca una sintesi piccina come

lui. E in cio dire 1'ebbe acconciato sul suo giaciglio ,
e faltogli

accostare un deschetto di agata tersissima. Poi
,
data una occhiala

al volume , guizzo fuori del triclinio e disse al pedagogo che aveva

cola condotto il fanciullo : J)i' alia tua padrona , che Tigranate le

rende grazie del regalo ,
e che per giunta le fura anche il latore ,

ma restituirallo prima di notte , accompagnandolo egli slesso nella

sua lettiga. Rientrato nel triclinio : Sta di buon animo , disse,

Nannuccio mio
,
la mamma e avvisata d'ogni cosa , ed io a lei ti ri-

condurro dopo desinare.

Giocondissima era la brigata , quanto il comportavano que' torbi-

di frangenti di guerra. Solo il principe Ormisda mostrava al viso ,

che alcuno scuro pensiero ne travagliava Io spirito. Ormisda fratel

maggiore del re di Persia Sapore ,
da lunghissimo tempo vissuto in

terra romana ,
dubitava troppo fortemente , che la impresa di Giu-

liano potesse approdare a nulla di buono. Come uomo antico di guer-

ra
, esperto degli uomini ,

teneva Giuliano per pessimo principe nel-

la reggia ,
e per inetlo generale sul campo , qualora si trattasse di

governare una guerra grossa. Costui, pensava esso, riuscirebbe
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valoroso tribuno a capo d'una legione, moverebbe con furia all'as-

salto d'una trincea, sosterrebbe gagliardo uno scontro; ma a guer-

reggiare la Persia ,
altra vaslita di disegni ci vorrebbe

, altre pre-

veggenze, altro senno. E d' uopo campeggiare un terreno nemico,

dove ogni sasso ti trema solto i piedi , paese immenso
,

solcato da

riviere di gran fiumana, munito da desert!
,
da foreste, da rocche

pressoche inespugnabili , guardato da eserciti agguerriti e condolli

dal maggior capitano dell'Asia
, qual e mio fratello. -- I quali pen-

samenli spesso rivolgendo egli nella mente tra per isgomenlo del-

1'arduita dell' impresa ,
e tra per la moderanza de' sensi crisliani ,

aveva deposto 1'animo di tentare mai piu la riscossa della corona

usurpatagli. Se non che Giuliano 1'aveva risolutamenle chiamato in

Antiochia, e intendeva tenerlosi a fianco per guida dell'andata e per

consigliere delle mosse. Forse Augusto non era alieno di rimetlere

ad Ormisda il reame di Persia, con piu brevi confini, se avesse po-

tuto conquistarlo : ma il principe persiano scorgeva chiaramente la

vanila del tentativo : perocche i grandi ,
i satrapi ,

i maghi aveangll

giurata nimista. irreconciliabile : essi e non Sapore erano stati i co-

spiralori a spogliarlo del regno , pero cessata la occupazione roma-

na non fallirebbero di dare all'armi e discacciarlo dal trono e dal

mondo. Ad ogoi modo la gratitudine verso i Cesari romani
,

i quali

per si lunghi anni avevangli concesso splendida ospitalila , lo con-

strinse di accomodarsi agli invili di Giuliano
,

e giovarlo de' suoi

consigli. Tigranale adunque vedutolo giugnere ad Antiochia, e ram-

mentando le cortesie da lui usategli a Milano 1
,

si il voile piu volte

presso di se nel suo palagio ,
in questi ultimi giorni prima della sor-

lita in campagna.

Ownisda era nuovo delle cose di Antiochia ,
e Gioviano

(
anch'es-

so gi& suo ospite a Milano) , sul levar delle ultime mense gli dice-

va : Egli e gran fallo
, principe ,

che lu non sii venuto qua al-

quanti mesi prima : avresti goduto le feste mirabilissime a cui ci

siamo trovati noi : che in quesla poca sosja tra la guerra civile e la

guerra eslerna ci siam dimorati in perpelua baldoria.

1 Di Ormisda parlammo al capo IV, nel fasc. 356. (Ser. VI, vol. I, pag. 194.)
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- E io le odio le baldorie
,

io
;
massime coteste di Antiochia .

ehe io ci veggo per tutto are, e statue
,
e suffumigi ,

e sagrifizii, e

pompe idolatre...

- E la buona gente che vi ghigna di grasse risate non la

vedi tu?

- Anche queslo, e me ne sa male: perche nessuno ci guadagna,

ne il principe ne il popolo.

A me invece ne sa bene e non male : qual asino da in parete

tal riceve. Che? quando lui va attorno per le piazze menando la sa-

rabanda colle cialtrone, e'saria forse da consigliare al popolo di gri-

dare: Prosit alia tua Maesta? Rispetti Iddio e la pubblica morale, e

il popolo rispettera lui.

Basta, basta, disse Ormisda : parliamo d'allro. Che c'e di ve-

ro de'fatti diDame?
- Tu gratti la pancia alia cicala, s' intramise Tigranale : non sai,

principe, che se il nostro tribuno entra in questi trenta soldi, non se

n' esce di questa sera?

- E io 1' ho caro, rispose il principe.

Gioviano intanto accennava al coppiere, che mescesse gagliardo :

Lasciatemi s*ciagualtare un TJOCO Io scilinguagnolo ,
e poi ci so-

no. E vuotata la ciotola, comincio: Per cose di storia con-

temporanea, e dopo pranzato a modo, io prendo solto gamba tre Tu-

cididi. Che vuo' tu sapere, principe? Lascia fare a me. A love prin-

cipium, le cuculiature auguste cominciano da Giove Casio.

Che Giove Casio parli tu?

Giove Casio e uno statuone tanto fatto, che alberga qui a pa-

recchi stadii dalla citla sopra un monle, detto Casio, e tiene in ma-

no una divotissima melagrana. Ad Augusto bruciava la terra sotto

i piedi finche non avesse renduto le sue divozioni a Giove e alia

melagrana, che anche questa e cosa divinissima, e rappresenta il

Sole. Ci si ando in pompa magna, e la si ebbe augurii dagli uccelli,

aruspicii dalla vitlime, responsi da' sacerdoti, breve degli oracoli ce

n' era la fiacca
,
e ci volavano addosso ,

come le mosche ai cavalli

magri. Augusto ci si patullava in quell' atmosfera sacrosanta, e pro-

fondeva incensi , viltime
, libagioni , offerte ai sacrificoli , tutto alia
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reale. E il buon Nume ne lo ripago innanzi sera : perche come noi

scendevamo dal Casio, ed ecco un corriere polveroso che veniva

battendo coi dispacci d' Egitto, e recava un Dio di piu, trovato giu

dila...

Come sarebbe a dire un Dio di piu?

Gia, un Api, un certo Dio bove che fa in Egitto a sua stagio-

ne, quando la pieta degli August! lo impetra dal cielo. E si ti dico

che il noslro Augusto ne merita cosi dieci come uno. Pensa
,

era-

vamo anche stracchi del pellegrinaggio di Giove , e gia ci toccava

di pellegrinare al suo figliuolo Apolline di Dafni. (Dafni, sai, e un

sobborgo, o piuttosto una cittaduccia di la dell'Oronte, ma attenente

ad Antiochia.
)
Non c' era remissione, correva la festa del luogo, e

bisognava dare il buon esempio. Se non che qui la fortuna ci fece

fico. Augusto, che e un calendario vivente, sapeva quelle ferie per lo

senno, desiderava di comparire la tra la folia de' divoti, improvviso

come un raggio di sole tra la pioggia. Ma il male era che in Antio-

diia se n' era smarrita ogni memoria...

Come? interruppe Tigranate, anco i sacerdoti insediati la da

Auguslo avevano smemorate le ferie maggiori del Nume loro ?

Gua' le aran sapute benissimp,
ma sapevano' altresi che Au-

gusto era ito al Casio, e quindi n'on si aspettavano la sua visita.

Fatto sta, che nella santuaria non v' era moccolo. lo e le mie guar-

die del corpo ci guatavamo altorno : Uhm, non c' e anima viva :

saran nel tempio : il pronao era deserto e senza ghirlande ,
il

tempio vuolo, vuotissimo, il Nume era la sul suo piedestallo, circon-

dato di un vuoto maravigiioso. II pio Auguslo a si inaspettato scan-

dalo si rodeva di santo zelo; infine mando pei sacerdoti. Che? non

si trovava ne can ne gatto. Pensa il tormento spirituale del fervente

Pontefice ! Infine fruga , vocia , grida , tempesta , si cavo dal buco

an sacrificolo gottoso, e fu chiamato al redde rationem. E bene,

amico , disse Giuliano celando la collera rovente che il divorava ,

oggi non-c' e festa qui?

Se tua Maesta lo gradisse, io ho qui un'oca nel cortile : si pud
^acrificare questa.
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Ah ci hai un'oca? be' sacrifickiamola. I mici preloriani se

la ridevano sotto i baffi: io che non volevo rinnovare le scene di Co-

stantinopoli ,
me ne stavo in contegno grave, solenne , rispettoso,

compunto , perpendicolare . . .

-
Chiassone, chiassone, grido Ormisda: Ma tulta questa sto~

ria, grid6 il fanciullo Giovanni, e nel libro che io ti diedi.

Ah la sai anche tu, monello? risposegli Tigranate. Ben, leggi

un poco il lamento che ne fece Augusto in Senato. Poi
, volgen-

dosi agli amici : Augusto fu si cortese dell'onor suo, che raccon-

lolla tutta nella sua salira V Odiabarbe, e crede con questo far ri-

dere la gente alle spalle degli Anliocheni. II vero si e che i cittadi-

ni se la pasteggiano a gala ,
i librai ne fan copie a cenlinaia e si

comprano a ruba. La buona Anlusa me ne mando tests un esempla-

re, temendo ch' io non ne avessi. Nanni, leggi qui, anzi un po' piii

su, che c' e delle cose ghiotte. II fanciullo prese a leggere, vispo

e baldo, Io scritto augusto:

Ho voluto cantare a mio diletto e per le muse : ma il carme mi

e riuscilo in prosa. Comincero dal mio volto. La Natura non 1' impa-

sto troppo aggra/iato ,
ed io per gaglioffaggine ci ho appiccicata la

barba. Ci sento i pidocchi ( Puh, puh ! fece Ormisda a queste

parole, e il fanciullo vie piii baldanzosetto rilesse), ci sento i pidocchi

irotlare per entro come fiere nel bosco : se bevo, i pizzi pescano nel

bicchiere, se magno, la barba mi scusa di companatico. Voi ci fate

su i vostri assegnamenli, e pretendete che se ne potrebbe tessere cor-

de. Fatelo alia buon' ora, ma gia vi avete certe manine si effemina-

te, che non sapreste spiccarne un pelo, e gridereste che la vi punge.

Credete voi
,

ch' io mi faccia in qua o in la di cotali lazzi? dicovi ,

che gli Antiocheni m' in tasca ,
e io porter6 sempre il mento irto

come un becco
,
sebbene potrei forbirlo come una melarosa. So

bene che a voi feminaccioli
, barbucini, spelacchiati anche in vec-

chiaia, cotesto non va a sangue: or bene sappiate pervostra conso-

lazione che io per giunta tengo scarruffato il capo, lunghe le ugne 5

le dita sucide d' inchiostro, il petto irsuto come il re della foresta,

Odio il teatro
, cfuanto i debitori odiano il foro , vivo a stecchetto ,

dacche sono imperatore ho vomitato una volta sola, e per caso ve' ?
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non mica per soverchio strippare. Mai fai, ripiglierete voi
, cotesto

potea passare laggiu in Gallia, ma in una citta come la noslra e un

fuorisquadro
: qui e il paese de' ballerini e de' flautisli , d' istrioni

poi ne ha piu cue di cittadini, e degl' imperatori c' importa un fico.

Anzi tanto ci noiano siffatti Augusti ,
cbe noi mandiamo le nostre

vecchie a' sepolcri de' morti , pregando d'essere liberati da questo

flagello, e di te diciamo corna...

In verita, disse Ormisda, quesla satira contro gli Antiocheni,

non deve loro dare gran pizzicore di piangere.

Se tu, mi dile voi altri, temi i noslri frizzi, come resisterai

alle frecce dei Persiani? lasciati dunque frecciar da noi un po'poco,

tanto da avvezzarti. Ci fai ridere quando sermoneggi al popolo con

prosopopea di Apolline Pizio ; ci fai ridere colle tue monete, doV e

il mondo capovollo; ci fai ridere quando ci riprendi perche non an-

diamo a' luoi templi, e perche quelli che ci vanno ci vanno per chias-

so. Vuoi un pareruccio? Vieni anche tu alle nostre chiese: finiscila

una volta co' templi tuoi: chi puo patire un Cesare che va al Casio,

di la corre a staffetta alia Fortuna
,
ad Apolline dafnilico un giorno

ci va e 1' altro ci ritorna? Ci hai seccati a morte, falla finita. E io

vi rispondo: che volete farci?... io sono un coso duro, un mazzamar-

rone capocchio e coruuto, fo quello che mi pare, e lascio a voi fare

altrettanto. Non vo' scemarvi la liberta, che veggo presso voi cosi

fiorente e rispetlata ,
che fin gli asini ed i cammelli sono lasciati

passeggiare sotto i portici come signorine...

Basta
,
basla

, grido novamente Ormisda ,
accennando colla

mano che n' era stucco.

Basta per verita, ripele Tigranate; che 1' e iulta una broda di

questo sapore : ad ogni poco ricasca nell' arlicolo della barba
,
e si

sbizzarrisce con zannate da trecca contro le donne cristiane
,

e qui
e la insapora V inlingolo con certi sali da postribolo ,

che e uno

schifo.

Ma che scopo infine si propone Cesare con questo libello?

E Gioviano : Lo dice egli in fine, dove assicura il popolaccio

ingrato, che lui Cesare s' impipa delle minchionelle che si cantano
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da'begli umori, e portera la sua pieta, e la sua modestia, e la sua

barba tanto lungi, che gli Anliocheni non la possano vedere mai piii.

- Cotesto potea farlo, senza dirlo.

Che lu sia benedetlo; ciascuno ha i suoi gusti. Lui ha creduto

di sfolgorare negli abissi in secula seculoro gli Antiocheni, che ave-

vano bisticciato sulla barba sua e sulle sue idolalrie, e nel lempo

Istesso lasciare un monumento di alticismo, da iucielarlo Ira Me-

nandro ed Aristofane. Che anche questo e un suo catarro, di appa-

rir letterato : e vedere come sfacchina a scrivere leltere, diatribe,

dissertazioni, recitazioni, dicerie, arringhe, tantaferale, ecome gon-

golacchia tutto, quando Libanio gli dice: Bravo Cesare! Ma volete

TO! un saggio di eloquenza prettainente aristofanica? Gli e qui, pro-

prio dove sale sulla bica, e vuol da marcio senno imitare il sommo

Giove scagliafolgori. Ve lo leggo io: Nanni da il libro a me. E

prese a declamare :

Alcuno de'voslri
(

e vuol dire i Galilei antiocheni ),
sia caso,

sia malizia, mise il fuoco al tempio di Dafni : speltacolo d'orrore ai

forestieri, ma pel popolo anliocheno, lieto e giocondo. II senato vo-

stro non si fece vivo, ne fin qui ha preso alcun provvedimento. Per

me son d'avviso, che il Nume gia avesse deserlo il lempio prima che

bruciasse : il simulacro me 1' aveva significato fin da) la prima volla

che io lo visitai. Lo sapevo: e ne chiamo in te"stimonio il gran Sole.

Ma ci ho un allro capo d'aecusa contro voi.
(

E qui viene il

sublime... del ridicolo.
)
Al decimo mese, secondo numerate voi,

cade la festa del Dio, festa lulla propria della cilia, fesla da recar-

visi con ogni devozione. Per parte mia ci volai, scendendo dal Giove

Casio. M' aspeltavo di trovare cola lo sfarzo della magnificenza an-

tiochena, gia sognavo ( Sogni d' infermo !
) sognavo viltime, li-

bamini, nubi d' incenso, danze accordate intorno al Nume, e giovi-

netti camilli spiranti piela, veslili di bianchi lini rifulgenli. 'M'af-

faccio al tempio. Oh Dei! non un grano d' incenso, non un cavriuolo;

una focaccia, che e una focaccia, non v'era. Vi confesso ch'io caddi

dalle nuvole.
(

E io che ero li, lo vidi sbuffare, arroventarsi, sca-

gliare occhiatacce di verro accanato.
)
Mi immaginai allora che

TOI Antiocheni foste di dietro al tempio, e aspettaste me, siccome
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Pontefice Massimo, per dar principio. Cerco del sacerdote
,
e costui

viene, e mi dice: lo pel Nume ho portato ima papera di casa mia:

dalla citta non ebbi alcun ordine.

Di' su, tu non isbottasti in una risata, disse Tigranate, a que-

sto sublime annunzio?

To no, rispose Gioviano : stavo come un coso falto e messo 11,

con un broncio di corno lungo un palmo. Ma piu lungo 1' aveva

1' Imperatore. Torno in citta grosso, gonfio, ingrognato come un in-

verno. Fa radunare il senato, si alza, impone silenzio, e tuona: II

fatto e grave, o Padri antiocheni...

Via, via, disse il principe Ormisda, le sono chiassate, tu leggi

ael tuo cervello poetico : Giuliano non disse cotali scempiaggini.

Le disse in Senato, com' e vero ch
1

io son qua, rispose Gioviano;

e poi la carta canta : e lui che riferisce la sua arringa, e la traman-

da ai posteri in questo libro. 11 fatto e grave, o Padri anliocheni.

Tali scandali che non si vedrebbero in una bicocca del Ponto, io deb-

bo vederli qui, in questa citta grande ed opulenta. II municipio pos-

siede fondi sterminati , e voi avreste dovuto recare al Nume almeno

un uccello per ciascuno, in segno di gratitudine agli Iddii, che il

cielo vostro dinebbiarono dall' ateismo
(

e quesli atei siam noi ,

dice il Sere ). Anzi ciascuna tribu era in obbligo di sacriflcare un

bove, o se non altro, a spese communi un bel toro al patrio Dio.

Ora egli accade appunto 1'opposto. Per gozzovigliare danari ne ave-

te da buttare, per offerire sacrifizio a salute vostra e della cilia, vi

manca il quattrino. II povero sacerdote che aveva diritto di guada-

gnare del vostro, dovette rimetlerci del suo. Capitela una volta, gli

Dei vogliono dai sacerdoti vita esemplare e servigio diligente, ma
le spese de' sacriflzii toccano a voi. Voi invece, credete che nol sap-

pia? voi badaloni lasciate che le vostre mogli se ne portino ogni

osa ai preti galilei, onde avviene con nostro scorno che la moltitu-

dine de' poveri, e ce n' e in buon dato, si veggono sostentati dagli

empii, e voi ci fate le spese.

Ma cotesto onora gli Antiocheni, e un panegirico coi fiocchi ,

disse con maraviglia il principe, che era ottimo cristiano : lo credo

anch'io che la satira augusta e copiata da cento mani.
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II culto de' Numi 1' avete in un calcelto
,
no ve ne date co-

scienza. Non provvedere alle cose sacre, come se foste pitocchi afla-

mati! vergogna! E pure pitocchi non siele: nel di vostro natalizio

imbandite agli amici mense ingordissime e banchettale da re. Solo

per le solenm'ta degli Iddii non siele capaci di portare un gocciolo

d'olio per la lampana del simulacro, ne una stilla di libamento, n&

un chicco d' incenso
,
ne altro nulla. Or di tali fatti che si pensino

gli uomini savii io non so, quello che bene posso assicurarvi si e r

che non e cotesto il modo^d' ingraziarsi ai santi Numi. Fin qui

1' oratore.

Oh che masticavano i Senatori?

Smarriti e vergognosi dell' augusto rimorchio bassavano il

viso
, riserbando le berte a miglior tempo : che non c' era mica da

levare la cresta. Augusto e di primo impeto, e il fattaccio di Arte-

mio duca d' Egitto, dato in man del boia li li in istanti coram popu-

lo
,
lo lenevano a mente. Ma tornati alle case ridissero il discorso

alle donne loro, e in breve ne fu piena la citta. I monelli.delle scuole

1' impararono a mente , e ne' ritrovi lo ripetevano con certe giunte-

relle di attucci bertucceschi
,
che era una bellezza a udirli. Lo sai

tu, bimbo? (volgendosi jtl piccolo Grisostomo) Thai imparato tutto?

La mamma non vuole ch' io lo dica.

Or via, diccene almeno il principio.

No, disse Tigranate : Antusa n' avrebbe dispiacere. E pol

nell'orecchio aGioviano: Ma tu parli troppo, alia presenza di

fanciulli.

- Che? tutti mi conoscono, Giuliano piu che ogni altro.

Tigranate prese per mano Giovanni e ricondusselo alia madre :

dalla quale tolse brevemente congedo, per la imminente partita alls

volta di Carri. Poi fece ritorno agli amici.

Nota. 11 Misopogon, ossia YOdiatore delta fear&a, e venuto insino a noi ?

intero, e veggalo chi vuole in GIIILIANO APOSTATA, Op. ed. cit. p. 337. Noi

vi abbiamo rastrellato per entro le cose sopra riferite, con fedelta : il discor-

so poi di Augusto sul fatlo della papera, e tradotlo pressoche letteralmente,



INDOLE

DELL'ANTROPOLOGIA CARTESIANA

IN OPPOSIZ10NE

DELL'ANTROPOLOGIA SCOLASTICA

Continuazione del . II l .

Se sia sperimentale I'Antropologia cartesiana.

Non tulti peraltro i seguaci di Cartesio furongli ugualmente fede-

li : conciosiacche avendo abbracciato il suo principio (quello e vero

di io veggo chiaro e distinto) con varie tesle
,

ciascuna di queste

pose poscia per fondamento quella qualunque idea , che giudico piu

chiara e distinla. E se generalmente parlando gli animi onesti, ab-

borrenti per natura dalla villa del senso
,
continuarono a riguardar

nell' uomo, secondo la definizione del Bonald, una intelligenza ser-

vita dagli organi, o, come altri direbbero col sentimento di Orige-

ne, un Angelo incatenato ad un corpo ; quegV intelletti che ,
o per

Indole o per professione ,
erano piu inchinevoli a considerare nel-

1' uomo la parte materiale, giudicarono piu chiara e dislinta 1' idea

che aveano del proprio corpo, eppero dissero se stessi una sostanza

corporea. Di cheliscusail loro patriarca medesimo, perche aven-

do, egli dice, in tante occasioni cosi giudicato. strano non deve pa-

rere se alcuni da questi falsi giudizii talmente restano persuasi ,
che

Vedi questo volume pag. 184 e segg.
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nemmeno si possano risolvere a dubilarne l. Ouesti in forza del

loro dogma cartesiano debbono prendere per principio 1'idea cbiara

e distinla del loro corpo, dicendo : lo penso : ma io sono un corpo :

dunque un corpo pensa.

Alia quale brutalila di materialismo li conforlava viepiu il Car-

lesio medesimo
,
avvertendoli

(
. IX

)
che per quelle parole pen-

sare
, egli intendea lulto quello che, noi consapevoli, si fa in noi...

PER LA QUAL COSA ANCHE IL SENTIRE E LO STESSO CHE IL PENSARE.

Udila una tale lezione, essi doveano ragionare alia cartesiana co-

si : Checche il mio patriarca ne dica
,
io sento chiaramente e di-

stintamente il dolore nel piede; or sentire il dolore e un pensare;

dunque io penso nel piede.
- Oibo ! 1'avrebbe rampognato cerlamente il suo maeslro, one-

stissimo come egli era
, all'udire tali spropositi da materialista : egli

e questo un corrompere quanta da me si e falto, e un negare alcune

verila melafisiche, sopra cuiiuUa la fisica si deve appoggiare 2. Ma

ognun vede la contraddizione di questa rampogna col principio fon-

dameutale ( devo dubilar quanta posso), e il diverbio che sarebbe

qui potuto nascere tra lo scolaro e il maestro.

Scot. E che mi parlate voi di corrompere cio che avele fallo ,

mentre anzi m'avete obbligato a dubitare quanto posso?

Carl . Si certo : ma non ti e possibile il dubitare che tu pensan-

do esisti.

coJ.*Sia pure: ma siccome io che esisto veggo chiaro e dislinto

di essere un corpo, e questo corpo sente nel piede e il senlire e pen-

sare; mi pare evidentissimo che io, e forse anche voi, pensiamo

co' piedi.

Cart. Falso
,

falsissimo. Io veggo chiaro e distinto che cio che

pensa in me non e corpo.

Scol. Ma non diceste voi ai vostri lellori , che niuna rostra opi-

nione per vera ricevano, se non la veggono chiarissimamente da

ueri principii dedotta?

1 CARTESIO L. cit. . 66.

2 CARTESIO Lett, al traduttor francese.
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Cart. Lo dissi e lo soslengo.

Scol. Or bene: io veggo taiilo chiaramenle le vostre dottrine es-

sere da falsi principii dedotte, quanlo chiaramente senlo nel piede

il dolore di quella spina che mi punge.

Cart. Mi avveggo che ancora non sei filosofo
, ne sai spogliarll

degli errori fanciulleschi. Se avessi compreso come 1'uomo altro non

e che il pensiero, non mi diresti cotesto sproposito : quella spina mi

punge. E pare a te che una spina possa pungere uno spirito o un

pensiero ?

Scol. Una phi bella dell'altra ! E come volete ch' io dica?

Cart. A parlare con rigore filosofico e mostrare il profitto che hal

tratto dai miei insegnamenti , dovresti dire io sento nel pensiero il

dolore di quella spina che punge il piede.

Scol. Se cosi procediamo, patriarca mio venerabilissimo
, si do-

vranno rifare tutli i vocabolarii e le grammatiche ; giacche ben ve-

dete non potersi piu dire da un filosofo : Io mangio ,
io bevo , io

mi vesto, io mi lavo
,
insomma tutti i Yerbi di azione corporea sa-

ranno ridoiti a terza persona, e dovrem dire : II mio corpo man-

gia, la lua bocca beve, i nostri corpi si vestono
,
e cosi dimano in

mano : che sara una novila da fare strabiliare non che le tesle vol-

gari, perfmo il Prisciano, il Donato, il Porretli, 1'Alvaro e quanti al-

tri hanno espresso col liuguaggio volgare il senso comurie.

Cart. E tu ti meravigli di questo ! e non tel dissi io da principio

che tutta la sapienza che aver si suole per le nozioni volgari, per la

sperienza dei sensi, per la lellura dei libri, deve conoscersi con quel

quinto grado di sapienza incomparabilmente piu al(o e sicuro, ch'io

tiadditai?

Cosi proseguiranno, come ognun vede, fermi nel loro principio e

il maestro e lo scolaro : e lasciamoli pure altercare a loro talenlo ,

che non avranno termine cosi tosto. Quando ciascuno dei due dispu-

tanti assume a principio inconcusso cio che vien negato dall' altro,

II concordare e impossibile. II Cartesio assume come inconcusso che

il senziente e semplice , lo scolaro che il dolore e nel piede. Mentre

dunque il primo dira: il pensiero e semplice, dunque tu non senti

nel piede ;
il secondo rispondera : io sento nel piede , dunque il

pensiero non e semplice.
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E questo vi puo spiegare la cagione , non solamente dell' elerno

dissidio che noi vediamo fra idealist! e materialist! , ma dell' indole

delle nazioni e della qualita di persone che all' una o all' altra setta

principalmen te si addicono
; essendo all' idealismo piu propense le

scuole germaniche per 1' indole meditaliva di loro nazione, e al ma-

terialismo le scuole di Francia per 1' indole pratica di questa. Cosi

parlando delle persone e delle professioni, osserverete inchinevoli al-

1' idealismo i metafisici e i moralisti , al materialismo i fisiologi e i

inedici , falte , s' intende, in ciascuna classe le debite eccezioni ono-

revoli. La cosa non poteva andare altrimenti , essendo stata indole

delle scienze metafisiche fra gli uomini onesti 1'accetlare dal Carte-

sio, come principio indimostrabile, la pura spiritualila dell'/o pen-

sante; laddove la scienza del corpo, avvezza all' empirismo dell'os-

servazione
,
molto piu propendeva ad accettare i dati della \italila

e sensazione corporea ,
come falti primi ed inconcussi. E siccome il

carattere proprio del principii e quell' influire che fanno in tutte le

deduzioni; cosi la filosolia dei metafisici, anche quando scendeva a

passeggiare a diporto pel mondo corporeo (del quale, a dir vero, la

psicologia non avea piu bisogno alcuno) ,
lutto improntava del sug-

gello di sua spiritualita: e per 1'opposto lutto veniva improntato di

materialismo dal fisiologo ,
allorche

,
fosse curiosila di scienza o

rimorso di coscienza o rimembranza di piela ,
si sforzava di rialza-

re 1' uomo alle regioni dello spirito. Domandate, per cagion d'esem-

pio, agl? spiritualisti ,
che cosa siano i corpi; e tal risposta ne avre-

te da farci credere il mondo gia poco meno che spiritualizzato. E se

non molti abbracceranno la matta dottrina di colui, onde parla 1'Ale-

lino, rinnovata a' tempi nostri da uri dabben francese 1, la quale in-

l Ces aslres eux meme n'etaient dans le principe que des esprits lumineux...

La pesanteur est une sorts de chute continue des etres qui sortis de la sphere

divine, tombent dans V attraction de la sphere satanique et tendent vers ce

centre, ou le principe de lamatiere materialise et relient tout ce qu'il attire.

GUIRAUD. V. Annales de philosophic chretienne Tom. XIX, nouvelle periode

pag. 137 e 155. Philosophic catholique de Vhistoire. UAuteur pretend que la

matiere actuelle est le corps de Satan... La mature est done un ange rebelle

incessement occupe a produire le mal. BUCIIEZ, Essai d'un traite complet de

philosophic. Tom. troisieme pag. 152. Paris, Janvier 1850.
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segnava essere la materia corporea un aggregato di tanli demoniet-

ii, privali dal Creatore della facolla di pensare, ID pena del loro fallo;

mollissimi pero ne troverele , pei quali la materia allro non e se non

un giuoco di forze attraenti insieme e repellenli ,
come 1' immagina-

va il BoscoAvich. E Dio voglia che piu d'uno, dopo essersi sforzatodi

confutare 1' idealismo ,
e sentendosi mancar le forze e conoscentlo la

debolezza di sua dimostrazione, non concluda col Pezzi 1 che poco

monla se esistono corpi o non esistono. Fate air opposlo che un

empirico voglia alzarsi alia considerazione dell'anima : egli sara ca-

pace di allribuire un' anima a tulle le sostanze
,
ove ravvisi una for-

za. Cosi il Cabanis a ciascuna molecola organica attribuisce, secon-

do il Berard, un lo a lei proprio, e compone cosi un grande anima-

le di mille animalelli distinti : Un animal se composerait done, outre

le grand animal, d'autant de petits animaux... Qui senliraient, agi-

raient chacun a leur maniere dans le grand animal, sans que celui-

ci sen doulat 2. E il ch. conle Della Motla, nell'egregio suo Saggio

intorno al socialismo, reca nell' Appendice un altro autore di gran

nome, il quale nella Psicologia (p. I, lib. IV) lutla la materia...

suppone animata
,
sicche gli animali vi paiono non piu dolati di una

anima sola, ma conslanli d' una sociela d'anime senza numero
,

e i

corpi una societa o aggregazione d' anime quanle sono le molecole

onde si compongono.

Ma non basta. Poiche questa preoccupazione suol essere in gran

parle effetto d' ionnaginazione vivace
,
e T immaginazione parte-

cipa forte della mobilita delle funzioni sensitive; pero in questo mc-

todo di filosofare
, mobilissime saranno le idee chiare e distinle , e

quella, che tale oggi ti sembra, domani apparira oscura e confusa :

donde poi un perpeluo allernare di principii e di teoriche, non pur tra

molti filosofanli
, ma anche in uno medesimo a tempi diversi. Onde

e frequentissimo 1'imbattersi in Autori che procedono di cangiamen-
to in cangiamenlo dall'uno all' altro eslremo, appena veggono bale-

Dare per le vie del mondo ideale un fuoco fatuo, a cui si lasciano

1 Filosof. della mente e del cuore pag. 202. Padova.
2 BERABD, Rapport etc. . LXI.
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strascinare, come il Turno dell' Epico latino dal fantasma di Enea

che lo braveggia e gli fugge,

Ecco la conseguenza del volere tullo meltere in dubbio fuori di

quella tale idea, che preoccupandovi momentaneamente, vi si fa

credere chiara e distinta. Si
,
dice 1'Abbate Lambruschini in una

sua scrittura DeUistruzione, in quel giorno in cui fu detto : io penso,

dunque sono, lo spirito umano rinunzio a meta dei tesori della sua in-

telligenza: fece di se un mistero inesplicabile a se medesimo; aguzzo

1'occhio dei seusi, echiuseo annuvolo 1'occhio della ragione : si rac-

colse in se, si separo dal genere umano e da Dio. Fece Dio se stes-

so e si adoro.... Fu gia provato da un grande filosofo italiano come

il Descartes, fondatore o , a meglio dire, restauralore in Europa di

questa filosofia psicologica, abbia destituito d' ogrii fondamento gli

ordini del sapere umano, dimostrando come il suo dubbio metodico

e il riporre ch' egli fa nel fatto del senso intimo la base di tulto lo

scibile, conducono necessariamente alia negazione d'ogni real la ma-

leriale e sensibile: poiche chi muove dal dubbio non pu6 riuscire

che al dubbio... Difatti come osserva pur egli 1' illustre Autore, la

formola del Descartes inchiude questo supposlo ,
che nel pensiero

dell'uomo risieda non soltanto la certezza subbiettiva, cioe 1'impres-

sione che fa in noi la verila chiaramente conosciuta ;
ma la cagione

stessa della verila : con che si viene tacitamente ad annullare in ua

Iralto le cognizioni intuilive, o la verila intrinseca delle cose o,

come le scuole dicono, la verita obbieltiva.

Se invece d'incominciare da queste astrazioni, colle quali un lea-

ro audace vola fino al sole per precipitar subito nell'abisso, il filo-

sofo prendesse come dati inconcussi le verita piu comuni e palpabili,

sarebbe forse maggiore il travaglio dell' inferirne le verita, attraver-

so a delicatissime analisi ed a complicalissimi raziocinii
;
ma egli

avrebbe almeno il conforto di non perder mai quelle basi, sulle quali

avrebbe fondalo la sua filosofia.

Anzi non solo non perderebbe le basi
,
ma ogni passo ch' egli fa-

cesse nelle sue deduzioni
, potrebbe metlerlo alia prova dell' esperi-

mento, e ridurre in tal guisa ad essereuna verita quel vanto bugiar-

do, checerti filosofi empirici si atlribuiscono per millanteria, arro-

Serie \I, wl VII, fasc. 394. 28 6 'Agosto 1866.
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gandosi cli aver ridotta la psicologia ad essere una scienza sperimen-

tale, neir alto appunto che, separando interamente 1' anima pensante

dal corpo, negavauo per questo stesso la vera natura umana e ren-

deano impossibile un vero sperimento. Mercecche 1' osservazione spe-

rimentale e tutt' altro
,
che il puro e materiale empirismo. Questo

accetla il fatto senza brigarsi delle cagioni
1

,
come le astraltezze

sistematiche foggiano cagioni per fabbricare e non per ispiegare i

falli 2. All' opposto il vero sistema sperimentale accetla il fatto di

nalura , quale egli si offre ad ogni uomo dotato d' intelligenza : ma

siccome il confronto di questo falto con altri connessi presenta dei

teoremi che sembrano contraddittorii
,

il filosofo istiluisce 1' analisi

dei fatti cozzanti ;
ed eliminandone a poco a poco le parti eteroge-

nee, e riducendoli al loro essere fondamentale, procura di dimostra-

re la veracita di natura nell' uno e nell'altro dei due sentimenti, come

fra poco spiegheremo.

Di che consegue quest' altro vantaggio, che essendo i sentimenti

naturali base del linguaggio volgare , la filosofla diviene quale il

Pallavicino la richiedea
,
un commento di questo linguaggio ;

e vi-

ceversa questo linguaggio una conferma sperimentale delta filosofia.

Ouesta proprieta della filosofia assennata, non potea naturalmente

ravvisarsi nella innovazione dei Cartesiani, ne questi 1'ebbero in cale:

essi anzi si diedero a declamare con quanto ne aveano in gola contro

il linguaggio del volgo, come declamarono contro gli errori nalurali

dei fanciulli e degli idioti. Di che s' incapricciarono di fabbricare

quella tal loro lingua filosofica ,
che sarebbe stata ,

a parer loro, un

capo d' opera ,
in quanto avrebbe totalmente separate il vocabolario

materiale dallo spirituale; ma appunto per questo sarebbe stata al

giudizio della natura un portento di errore e di assurdita, in quanto

1 Je signale les sciences medicates; onne veutplus admettre des forces, des

proprietes ; on proscrit toutes ces doctrines sous le nom d'oNTOWGiE ,
sans

a'apercevoir qu'on detruit par cela seul qu'on rend impossible toute dostrine

sdentifique. BERARD, Rapport etc. pag. 303.

2 Les metaphysiciens ont isole les abstractions, les notions des sensations

proprement dites, on mieux encore de nos perceptions externes el internes y
et

n'ont plus trouve le lien qui les unissait. Ib. pag. 304.
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decomponendo nell' uomo i due element!
, dalla cui imione egli ri-

sulta, lo avrebbe ridotto a non potere piii esprimere la propria na-

tura, ma solo i sistemi o idealist! o materialisti dei suoi pedanti.

Costoro, che tanto blaterarono contro gli errori di nalura e contro

il linguaggio degl' idioti , non compresero la gran differenza che

passa fra 1'esprimere una verila confusamente e 1'assentire positivar

mente ad una falsita. Ogni proposizione, promulgata semplicemente

e lealmente da un idiota intorno a dottrine proporzionate alia sua in-

telligenza, ha necessariamente un principio di vero nel giudizio ch'e-

gli si sforza di esprimere ;
e questo vero essendogli deltato non da

artificio sistematico , ma da inclinazione naturale
, trova un eco in

tutti gli spiriti, i quali tulti rispondono e vero. Ma questo vero

cui tutti consentono e mescolato di molti element!, che non sarebbero

consenliti ugualmente da lutti. Sprigionarlo da quesli involucri, sic-

che splenda di tutta la suaj-ealta, e ufficio del filosofo : il quale vien

rimeritalo di sua fatica per la saldezza che acquistano quelle verita ,

giunle allora a pienissima evidenza ; per cui divengono atte a fornire

principii innegabili alia filosofia
,

le cui conseguenze tornano a ras-

sodarsi sperimentalmente nel linguaggio e nei pensieri del volgo.

Dateci uno di questi filosofi assennati che, senza negare alia na-

tura i suoi sentimenti e al volgo il drilto di esprimerli com' egli

1! sente, voglia rendere ragione del fenomeno pocanzi considerate :

Io, dira, quell 'io che penso, sono pure quell' to che sento la spina

nel piede ;
ho io dunque due maniere di operare ,

cioe il pensiero

strettamenle preso e la sensazione corporea. Ora il pensiero convie-

ne ad un ente spirituale, la sensazione ad un vivente nel corpo : dun-

que in me il principio pensante e quel medesimo che avviva il cor-

po. Dunque non ripugna che un principio pensante avvivi un corpo

esteso.

In questo raziocinio ben vede il lettore, come I'ultima conclusione

e precisamente contraddittoria a quella che Tidealista assume come

primo principio : Ripugna che un'anima semplice avvivi un corpo

esteso . II che val quanto dire, che 1'idealista assume come princi-

pio chiaro e dislinto una proposizione inconciliabile col fatto di na-

tura : mentre per 1' opposto la sana filosofia assume per principio il

fatto di natura, inconciliabile col primo principio dell'idealista.
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Non e questo il luogo di dettare una compiuta teorica anlropo-

logica ,
che gia spiegammo altrove. Quello che intendiamo qui si

e di far ben comprendere 1' indole propria delle due filosofie, di

quella cioe che abbraccia il dettato di nalura, come principio incon-

usso, conformandoci le sue idee, e dell' altra cbe abbraccia, come

principio inconcusso, le proprie idee, quando le giudica chiare e di-

5tinte, e a seconda di queste accetta o rifmla il fatto di natura.

Col fin qui detto crediamo aver posto in chiaro tutt' altro che

sperimentale essere T indole dell' antropologia cartesiana : cotalche

se le scienze fisiche, ridotte a pura fantasticheria, immaginata a prio-

ri ,
non hanno alcun diritto di arrogarsi codesto dignitoso nome di

scienza ; ne anche polra meritare tal nome un' antropologia fon-

data sul falso principio : I/ uomo e un' anima, uno spirito, un

pensiero. Ma Dio volesse che tutto il dauno di tale innovazione

si rinchiudesse nelle teorie, e danneggiasse solo la dignita del filo-

sofo! II peggio e (e il savio lettore avra potuto comprenderlo) che

i' antropologia prepara necessariamente la morale, passando dalla

teoria alia pratica : e quali disposizioni dovranno ingenerarsi negli

animi da questa abituale resistenza alle naturali inclinazioni dell'm-

ielletto? Quella sottigliezza di indagini sofistiche, con cui da princi-

pio si procaccia il Jubbio, perfino intorno ai palpabili oggetti della

sensazione e alia evidenza delle verita matematiche, viene applicata

motto piu facilmenle a tutte le altre nozioni menp elementari ;
e il

resistere alia voce di nalura acquista ij pregio di fermezza d' animo

nel filosofare: e penetrando in tutti gli andirivieni della vita morale,

e sociale, e civile, e religiosa, diviene abiludine, snaturando in cer-

ta guisa il sentimento della prudenza e trasformando ogni savio in

sofista, ogni possibilita in probabilita. Non sarebbe possibile, che

i liquidi fossero composli di globetti? Che gli animali fossero auto-

mi? Che la societa nascesse da un patto? Che la religione fosse una

invenzione di politici? Che il Crislo fosse un milo, e i dodici Aposto-

li fossero i segni del zodiaco ? Che 1' uomo arrivasse un giorno a

cambiar le sue membra 1 e ad acquistare 1'immortalita 2? Finche

1 FOURIER, V. I'Umvers 18 Aprile 1853.

2 CONDORCET.
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voi non dimostrale che queste cose sono impossibili, le teste am-

niodernate non sapranno indursi ad accertare 1' opposto.

Quindi il buon senso viene lasciato in retaggio ai fanciulli e agl'i-

dioti ;
e nelle persone colte s' introduce quello spirito ipercritico ,

vera prolesla di un sofista cavilloso contro il buon senso e la pru-

denza nalurale : la qual cosa fu osservala fin da principle nella scuola

moderna ,
la quale ne trae vanto come di suo pregio caratterislico.

Di che abbiamo leslimonio coelaneo 1' illuslre Autore del Viaggio

pel mondo cartesiano, ii P. Daniel. Egli, in quel suo amenissimo

romanzelto filosofico, ove prese di mira principalmente le teorie fi-

siche del Cartesio, accenna a queslo naturale effelto della innova-

zione filosofica, fingendo quella sua polvere, o labacco che fosse, la

quale era necessaria per penetrare cola, ove prima d'ogni altro avea

impresso le sue orme il grande ingegno di Carlesio : il quale , a

chiunque lie annasasse una presa producea lo strano effello di fargli

iravolgere il cervello nel cranio per modo
,
che quindi innanzi ogni

cosa compariva a lui precisamenle al rovescio di quello, che ad ogni

altro comparisse. II quale effello viene indicate anche dal Novalore

medesimo nel passo gia citato ; ove, dopo aver imposlo ad ogni suo

seguace di abiurare quanlo egli conosce per via di senso comune ,

di organi eslerni, di aulorila vivente e di libri dei trapassati, taccia

di credulita da fanciulli 1' assentire che facciamo alle naturali per-

suasioni, senlenzia altamenle niuno degli anlichi savii aver cono-

sciuli i veri principii delle cose; ed atti ad apprendere la vera (sua)

filosofia essere quelli, che nulla appresero di do che finora filosofia

si e nominate 1.

Questo snaluramento dovea stendersi a tutli coloro, che libavano

appena i primi sorsi della filosofia cartesiana: la quale essendo, co-

me lo stesso suo autore osserva, facilissima a comprendersi 2, come

quella che era piuttoslo un esercizio d' immaginazione, anziche di

raziocinio profondo, dovette propagarsi in lutti i cervelli ancor piu

leggeri, e produrre quel brulichio di filosofanti, onde vennero am-

1 CAHTESIO Lett, al trad.

2 Ibid.
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morbate le generazioni seguenli ,
e specialmente 1' ultima parte del

secolo XVIII : saccentelli senza fondo, che ogni loro prima imma-

ginazione prendeano per un' idea chiara e distinta, recandone poi

per unica prova : Cela est evident : tout le monde wit etc., e sopra

vi fabbricavano quei matti loro sistemi, dei quali da un si bel sag-

gio nelle sue Lettere elviesi il celebre abate Barruel. Tal fu per lo

phi in quel secolo sventurato la sorte della filosofia, deplorata og-

gidi da molti uomini assennali, che incominciano, la Dio merce, ad

avvedersi, la vera filosofia non essere scherzo da fanciulli. Di che

possiamo ormai concepire speranza che sia per mettersi un termine

al malvezzo che corre di introdurre agli sludii filosofici ragazzi, per

non dir bamboli, spuntati appena i laltaiuoli.

Siccome poi le doltrine filosofiche sono strettamente connesse

colle religiose, uno essendone molte volte 1' obbietto, differenziato

solo nelle due scienze dal fine e dai principii a cui si conlempla ;
lo

spirito ipercritico, cosi universaleggiato da quella filosofia da bam-

boli, dovetle naluralmenle appiccarsi ai giudizii comuni anche in

materie religiose : e 1'antica semplicita del credere dovelte cedere il

luogo ad un perpetuo sofisticare, almeno in tutto quello che non fosse

evidentemente rivelato : il che non e chi non veda quanto riesca fu-

nesto alia pieta, quando si trasforma in abituale disposizione degli

animi.

La pieta, lo spirito di fede
,
forma e dee formare il principio ani-

matore di lutta la vita cattolica. Ogni giudizio, ogni volizione, ogni

occupazione del cristiano da quello spirito dovrebbe prender le mos-

se, lasciandogli piena balia di spargere la sua luce e di accendere

le sue fiamme. Ma posto una volta 1'animo del cristiano solto il pre-

dominio dello spirito critico, questo col suo arliglio gelato arrestera

ad ogni passo gli impulsi della pieta. Vorra ella animarsi con un

sentimento di devozione? Adagio, le gridera un qualche Lamindo

Pritanio
; prima di dare un passo , esaminiamo un poco se codesto

senlimento divoto e regolato dalla filosofia . Sanle pazzie ! scla-

mera un teologo profondo, all' udire gli sfoghi di un amor castissimo

verso Dio, se non si misura al compasso d'una idea chiara e distin-

ta. Udite voi dal pulpito un racconto edificante, tratto dalle opere
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di S. Atanasio, di S. Gregorio? Credulity di buoni vecchi sen-

tenziera un qualche dottore, se poco poco c' intravede del soprauna-

turale e portentoso. Peggio poi se si trattasse di meraviglie del se-

colo XIX : Pare a voi che in questi tempi s' abbiano a veder piii

miracoli? Tutto e superstizione o impostura dei preti.

Tale e lo spirito che regna nelle classi piu colte della societal

odierna. Mentre il popolo, specialraente nei paesi meno colti della

Spagna e dell' Italia meridionale , senle tuttavia vivacissima Tim-

pressione del sentimento di fede, e lo impronta sopra ogni muro con

qualche divota immagine, e parla a questa immagine come ad uomo

^7

ivo, e la bacia e la venera; i dotti, che ridono di tal semplicita, colla

loro divozione filosofica vanno scarnando e assotligliando e distillan-

do in quintessenza il sentimento pratico di religione : cotalche tutto

e ghiaccio in questa piela filosofica, perfino quel tantino di filanlro-

pia volleriana, 1' eresia della carila, come la chiamo V Univers l,

che ama gli uomini perche suoi simiK, non volendo amarli per amor

di Dio. Questo ghiado di morte si conobbe in ogni tempo fra i mali

cristiani
;
ma lo conoscevano e lo condanriavano que' medesimi che

ne erano impietriti: oggi non piu, menlre anzi la filosofia veglia alle

porte dell' inlelletto, purgando nella quarantena del dubbio e della

critica ogni vivacita d' immagine, ogni commozione di affetto, ogni

esteriorita di culto e di apparati che possa aggiugnere linte piu ani-

mate e colore piu attivo alia pieta dei caltolici.

II quale assottigliamenlo o aggiacciamento prodotto nel senti-

mento catlolico dallo spirito ipercritico , che si sforza di dubilare

cartesianamente di lutti i sentimenti naturali, non dobbiam credere

essere mancanza, ma piultoslo pcrfezione di logico raziocinio in

quella scuola: essendo richiesta gran forza di logica nell'errore, quan-

do questo giunge a soffocare tutti, perfino i piu naturali impulsi, per

adempiere quel primo precetto di rinnegare tutii gli antichi dettati.

Ma questo slravolgimento , quest' abiura della natura dee cre-

scere vieppiu dopo che la dottrina dell' io pensante ci ha trasfor-

mali o in puri spiriti o in corpi animaleschi. Ridotto T uomo a puro

1 Univers 18 Aprile 1853.
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spirito, ben vedete che piu non abbisogna di culto esteriore, perche
1

la pieta sensibile e indegna della pura spiritualita: all'opposlo tras-

formato in bruto animale, allro non \uole che pascoli pei sensi, o

ridenti divinita, come dicea Raynal, o al piu riduce la religione con

B. Constant a un affare di cuore Ira Y uomo e Dio, rifiutando il mi-

sticismo come balzano, e la morlificazione come snaturala. Nel che

il cartesianismo comparisce, come in altro proposilo 1' abbiamo no-

tato, un filosofare ad uso dei protestanli: ne deerecarsi meraviglia,

avendo egli, come osserva il P. Felix, introdolto fra i filosofi il prin-

cipio del protestantesimo l. Qual cosa piu coerente, che dedurre dal

principio medesimo in qualsivoglia scienza conseguenze analoghe?

Cio che i protestanti operano per impulso di sentimento, dalla teorica

cartesiana vien giuslificato col raziocinio. Lo spirito riformatore, pe-

netrato nel tempio protestanle, incomincio dal cancellarvi ogni im-

magine , spezzarvi ogni simulacro, estinguervi ogni cero, ammuto-

lirvi ogni armonia
, agghiacciarvi ogni eloquenza ,

riducendo la re-

ligione protestante a quel povero scheletro spolpato ed inerte, che

giunse a muovere a piela il fu evangelico Re di Prussia, e i Puseisti

ed allri Vescovi anglicani, i quali ristorarono a'di nostri i Crocefissi

e tornarono ad accendervi un qualche moccolo. Ma queslo era ef-

fetto del sentimento, e i Novatori aveano operato per istinlo senza

comprenderne la ragione. Yenne la doltrina cartesiana e confermo la

desolazione del sanluario. Vi lagnate di vederlo oscuro e nudo d'ogni

ornamento? Avete lorto, dice il sislema carlesiano: cosi fu, cosi do-

yea essere
; giacche le immagini e le commozioni sono proprie del-

1' uomo in quanto e corporeo ,
come il raziocinio impassibile ne e

dote in quanto e spirituale. Dunque , separati questi due element!

nell' uomo, era naturalissimo che si separassero anche nella sua re-

ligione; e che la divozione del puro spirito si agghiacciasse, salendo

in pallon volanle alle piu alte regioni dell' idea pura, mentre la divo-

zione del bruto uomo materiale cangiava il lempio e le solennita del

1 De mgrne que la thcologie aux prises avec le protestantisms doit se pren-

dre tout d'abord an libre examen de VEcriture, la philosophic aux prises avec

le rationalisme, doit sattaquer tout d'abord a la souverainete absolue de la

raison. FELIX, Trois articles etc. pag. 15.
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Dio vivenle nelle teatrali comparse e nelle orgie volultuose della dea

Ragione. E come la religione teorctica, cosi la morale. Volele una

morale ad uso del cartesiano sensista ? L' avrete da quegli Scozzesi

che hanno ridotto il priacipio morale ad una sensazione , ad una le-

nerezza affettuosa, ad un istinlo senza idea, del quale il Cabanis, il

Gall,lo Spurzehim anderanno frugando 1'organo nel cervello o nelle

ossa. Volele all'opposto la morale ad uso del cartesiano idealista?

Cercatela nei tedeschi Kant
, Zeller ecc.

,
dei quali sara principio

un imperativo calegorico , astratlo , incapace di penetrare nel mon-

do esterno 1.

La gelida divozione dell' uomo-spirito trovo i suoi teologi e di-

rettori spirituali nei carlesiani giansenisti
2

,
la cui farisaica seve-

rita, menlre fingeva trasformare 1' uomo in Angelo, non potendogli

nel fatto togliere di dosso la soma corporea ,
lo riduceva alia dispe-

razione di un demonio. La divozione dell' uomo-corpo ebbe a padri

spirituali i teofilantropi di Lareveillere-Lepaux ,
e i loro successor!

ecletlici, il cui teosofismo sdolcinato s' iogegno tratto tralto di scim-

miare colle sue parodie il linguaggio della divozione e della carita

cattolica. Cosi lo snaturamento cartesiano penetrava nell' uomo-reli-

yioso, foggiandovi una religione dell' uomo-spirito e una dell' uomo-

corpo col corredo necessario di tempio, di direttori di coscienza, di

ininistri del culto
,

tutli informal! del primo principio : lo credo

solo a me stesso, alia mia idea chiara e dislinla.

Passiamo dal tempio al liceo. Anche qui regno supremo arbitro

T 7o, colla sua idea indipendeule e sovrana; e pianlo per primo

principio pratico nella creazione delle Universita il loro laicalo, vale

a dire 1' indipendenza dalla Chiesa. Al che il buon Renato , cerla-

menle inconsapevole , preludea senza volerlo , allorche comandava

1 L'idea e il principio del diritto, secondo la scuola critica... non pud

applicarsi alia condizione reale, in cui 1'uomo necessariamente si trova ecc.

DE GIORGI, Saggio sui principii fondamentali del diritto filosofico ecc. Pa-

dova 1852, pag. 38.

2 Descartes penetra dans la celebre societe du Port Royal.

COUSIN, Cours de V histoire de la philophief torn. I, pag. 61. Ediz. Didier,

1841.
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di rigettare dalla filosofta la contemplazione dell' infinite e la ricer-

ca delle cause finali, perche non dobbiamo presumerci parlecipi dei

consigli di Dio.

Sbandilo in tal guisa dalla scienza 1'elemento soprannaturale, i'an-

tropologia prescntava alle sdenze per obbielto di loro invesligazioni

o un uomo-corpo, o un uomo-spirito. L' uomo-corpo, perdule le astra-

zioni , riliene la sola sensazione e il fatlo materiale. La sua scienza

dunque sar la fisica e 1'economia, sole ulili ad introdurre nel mondo

ogni artiflcio di nuove comodila e piaceri. Ma qual sara la scienza

dell' /o-pensiero? Oimo! questo povero lo e nobilissimo
> a dire ii

vero, auzi e la suprema nobilta deU'uomo : ma distaccalo dalla par-

le materiale e proprio come que' nobili, i quali, spogliali di tulle le

terre, sono ridolti ad un puro nome, anzi al Magni nominis umbra:

giacch6, se egli si da a frugare nel proprio scrigno, nulla piu trova

se non pensieri e pensieri ;
e glie lo ha detto il Carlesio : pensare c

tulto quello, che, noi consapevoli, si fa in noi. Pure se dall' lo sog-

geltivo e pensante, il filosofo si trasporta ( sempre col puro pensie-

ro
)

al di fuori, egli crede vedere, o piultoslo egli immagina lo spa-

zio, e in queslo spazio conduce delle linee, contempla delle superfi-

cic
,
vi aggiunge delle profondita tulle ideali , ma che fratlanlo gli

presentano quelle propriela astratte, che coslituiscono la scieoza del-

la quantita, ossia la scienza della materia. La quale scienza non es-

sendo allro che una cognizione ragionala di proporzioni ideali, giun-

ge al supremo grado della evidenza, essendo impossibile che il filo-

sofo vi trovi giammai alcun elemento cho no tradisca i calcoli. E

qual elemenlo polrebbe esservi nell' oggetlo del suo pensiero , fuor

di quelli che egli stesso vi pone pensando? Le scienze malemalichc

saranno dunque anch' esse scienze moderne per eccellenza : e come

la fisica e la scienza utile, cosi la malemalica sara la scienza evi-

dente, la scienza suprema. Anche qui voi trovale I'ullimo grado del

freddo nella scienza, come nel giansenismo rullimo grado del freddo

nella piela : ma quel freddo ripiglier^i ben presto una lemperalura

piu sopportabile scendendo nel mondo materiale; ove la matemalica,

posta al servizio degli agi e della volulla nelle scienze fisiche e nel-

le economiche, acquistera novamente nella societa in quanlo scien-



IN OPPOSIZIONE DELL ANTROPOLOGIA SCOLASTICA

za applicala que'seguaci, quclla simpalia c quclla slima, cho avrcbbo

perdulo rimancndosi nclle astraltezze, dondc non puo mai sccndcrc

1' idcologia.

Ecco dunquc in brcvc lc influenzo dcllo snaturamento carlesiano

sullo spirilo di una societa cattolica. Col suo dubbio spinto fin dove

puo giuugere, egli produrra quello tenden/c ipcrcriliche ,
chc nulla

vedono se non viene dimoslrato. E poich6 c contro la nalura umana

il vivere in societa pcrpeluamente col compasso alia mano e coll'afywt

cd ergo alia bocca; poiche mille verita sociali c religiose ragione-

volmcntc si senlono anche da coloro cho non le dimoslreranno mai

ragionalamcnlo ;
cosi lo spirilo ipercrilico ,

cbc nulla ammctte
,
sc

non dimoslralo, togliera ogni alimento alia pieta, restringendola nel

simbolo, ed ogni slancio alia gonerosita sociale, confinandola nel ri-

gore di strella giuslizia.

Svolgendosi poi il dubbio cartesiano per mezzo del suo principio :

lo penso : dunquo esisto ,
Irasformeii. 1'uomo o in un corpo o in

uno spirito : 1' uomo-corpo avra per piela e per cullo il paganesimo,

per scienza la fisica e 1'economia : 1' uomo spirito avra per culto il

proteslantesimo colla sua nudita , per piela il giansenismo col fred-

do suo rigorismo, per scienza la malematica.

Lungi da noi la mania die sembrano avero certuni di declamare

conlro la matematica
;
nella quale arm riconosciamo ben volonlieri

il primalo nella scienza della materia e nel rigore delle dimostrazio-

ni. Ma abbiam qui volulo nolare di passaggio jquella preferenza

esclusiva, con cui venne studiala e millantata dal secolo dell' incre-

dulita
,

in quanlo 6 un fenomeno degnissimo di osservazione ;
del

quale non sapremmo rendcrc allra ragione, che lo scadimento della

cerlezza cd evidenza melafisica, prodolto da quesla incomplefa teorica

carlcsiana, che Irasformando V uomo in un pensiero, lo rese inacces-

sibile alia osservazione e alia sperienza. Da quel punto Tirrequielo

bisogno che senle 1'anima di una scienza evidente, costrinsc gl'in-

gegni piii aculi a racchiudersi nell' ideale dellc matemaliche ;
dove

solo credeano possibile riposare pienamcnlo colla intuizione: e guai

sc ne uscivano in traccia di un vero puramente spiriluale nelle ope-

re di iilosofia razionale ,
cercandovi Dio e 1' immortalila ! Avvezzi
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per abiludine geometrica alle ragioni di spazio e di numero
, ore

principii e conseguenze appagano del pari e I'immaginazione e 1' in-

telletto, non possono uscirne senza trovarsi o nel vuoto del dubbio o

nelle tenebre della fede. Ed e questa la spiegazione data dal Cousin

dello scetticismo di Pascal : Du premier coup d'oeil que ce jeune

geometre, jusque la presgue etranger a la philosophic, jette sur les

outrages des philosophes ,
il n'y trouve pas un dogmatisme qui sa-

tisfasse a ses habitudes geometriques et au besoin qii il a de croire,

et il se jette enlre les bras de la fois 1.

Et de la foi la plus orthodoxe, continua qui il Cousin : ma noi

cancelleremo questa frase, non riconoscendo in lui un giudice com-

pelente di fede, e sapendo benissimo quale ortodossia abitasse in

Porto reale. Non crediamo peraltro erroneo il giudizio del professore

ecleltico, intorno alia disposizione introdotta negli animi dallo studio

esclusivo della geometria ;
il qual fenomeno si e potulo massima-

mente osservare in un tempo non molto rimoto dal nostro
, quando

agli Ambrogi, ai Girolami, agli Agostini, ai Crisostomi, erano sot-

tentrali dominatori del pensiero i Newton
, gli Euleri

,
i Laland

, i

Laplace , riveriti come oracoli da quella sapienza ,
che tutta concen-

travasi nella scuola polilecnica ,
ove credeasi annidare quanlo vi ha

di sublime nella scienza e di utiJe nelle applicazioni. Allora la ma-

tematica diviene la scienza suprema , quando 1' uomo ha perduto la

scienza dello spirito, e tutto si e concentralo o nella materia o nel

pensiero. S' egli e pura materia, egli ha nella malemalica una scien-

za per misurar se medesimo, e per maneggiar 1'universo, di cui si fa

contro. Se e puro spirito, la geometria gli fornisce un mondo ideale

ove tulto gli riesce evidente, fuorche la realta: Ce quon appelle

verites mathematiques ,
dice il Buffon ,

se reduit a des idees et ria

aucune realite. Questa scienza evidenle senza realta e propriissi-

ma, come vedete, dell' uomo-pensiero : le sue applicazioni poi non

potendo farsi
, se non nella maleria

,
la rendono la scienza suprema

deiruomo-materiale : doppia ragione per cui e idealistio materialist!

dovettero unirsi nella scuola cartesiana ad insediarla reina del sapere.

1 COUSIN, Hist, de la philosophic , torn. I, pag. 448.
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LXVI.

Del cullo del Demonio nel mondo.

II gran problema che ha sempre occupato 1' inlelletto degli uomi-

ni e la coesistenza del bene e del male nel mondo. Per conciliarla

col caraltere d' inflnita bonla, che la ragione attribuisce necessaria-

mente a Dio crealore, bisogna ammetlere molti fatti, parte del do-

minio della scienza umaua, e parte del dominio della rivelazione,

dimenlicati i quali o 1' idea del bene e del male, specialmente mo-

rale, si distrugge, o se ne scambia 1'origine. Finche nel mondo fu

viva la tradizione delle verila, rivelate prinaitivamenle da Dio al-

1'uorao
; e sinche il ragionamento umano intorno alia dipendenza

delle cause seconde dalla prima, per la fallibilila propria dell'uo-

mo, non s' imbaslardi; quella coesistenza non offriva neppuHa dif-

ficolt^i che la rendesse un problema. Obbliteratasi a poco a poco

quella tradizione, e guastatasi la scienza delle origini ;
la menle

umana si abbandono alia piu volgare di tutte le soluzioni, vale a

dire al dualismo dei principii, attribuendo tutlo ii bene ad una

causa buona, tutto il male ad una causa mala. A far germogliar

nella mente, e a radicarvela poscia profondamente, concorse quel

residuo confuso che dei fatti e delle rivelazioni primigenie rimase

1 Vedi il volume precedente, pag. 690 e segg.
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sempre nel genere umano. Credevasi ad un essere spirituale, o

maligno o decaduto, di gran potere e di grande operosila, cagione

all'uomo di tulle le sue sventure, e frammischialo conlinuamente in

tulle le vicende umane. Egli dunque dovea essere 1'originaria ca-

gione di tulto il male
; perche senza di lui la slirpe umana sarebbe

stala felice sulla terra. A Dio creatore lasciavasi Y efficienza del

bene : al Demonic nemico di Dio, 1'efficienza del male
;
e il conlra-

sto che vedevasi in terra tra 11 bene ed il male s'altribuiva al con-

traslo di quei due principii rivali, che conlendevansi il dominio del

mondo, senza potersi mai 1'un I'altro sopraffare. ,

Da questo, quanto falso altrellanlo reo concetto, s' ingenero al-

tresi nel mondo il culto del Demonio. 'Poiche quei popoli cosi la di-

scorrevano. Se dobbiamo a Dio onori e preghiere e sacriflzii per

averne il bene che egli solo puo darci, dobbiamo altresi al demonio

onori, sacrificii e preghiere per allontanare il male che da lui solo

dipende : a Dio venerazione perche ci giovi, al Demonio venerazio-

ne perche non ci noccia. Laonde fuori del culto israelitico, nel qua-

le si consent inlatta la verita della prima rivelazione coi conforti

di rivelazioni e di miracoli successivi
;
fuori del cullo cristiano, che

colla nuova rivelazione falla dal Verbo incarnato ristoro 1'antica, e

redense il mondo alia verita, non vi fu ne vi & culto che non offris-

se incensi al Demonio , non riconoscesse dei riti proprii per propi-

ziarsi il Demonio
,
non avesse sacerdoti che si dicessero in commu-

nicazione col Demonio, non rammentasse favori avuti dal Demonio.

Una tale aberrazione, frutto della natura noslra fallibile e corrot-

ta, fu dall'opera stessa del Demonio fecondata nel concepimento,

aiutata nel nascere, educata nel crescere, conforlata nel fiorire. II

procedimento logico deir intelletto umano decaduto ce lo addita la

ragione : la spinta del Demonio a quelle fatali conchiusioni ce la

svela la fede. Dalle sante scritture apprendiamo che gli angeli pre-

varicati, per 1'odio che nutrono contro il sommo Dio, loro giudice

severissimo, e contro gli uomini, destinati a succeder loro in cielo

nei seggi di gloria per essi perduti, non si stancan mai di muo-

ver guerra nel mondo, a Dio per istrappargli adoralori, all'uomo

per rapirgli 1'elerna felicita. Al qual doppio intento oltenere, il

mezzo piu acconcio all' orgoglio che li divora si e di farsi essi me-
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desimi adorare come Dii, e cosi nel tempo stesso far \ilipende-

re la Divina Maesta, e gittare nella perdizione il genere umano.

Quindi non v* e inganno , on v' e sofisma , non v' e illusione
, non

v' e frode ,
cui non abbiano avuto ricorso i Demonii per arrelicare

in coteste si inique maglie i miseri mortal! , cominciando dal ser-

penle di Eva, e terminando nelle tavole giranti di America. Le ri-

velazioni fatte da Dio contraffecero coi loro oracoli ;
i miracoli con-

traffecero coi loro prestigi; le apparizioni contraffecero colle loro

evocazioni, Scimmie di Dio
, come Ji chiama S. Agostino , nulla in-

Iralasciarono che valesse a dar lo scambio alle immaginazioni degli

uomini : e non potendo dar loro il bene vero offrirono il falso. La

morale di questo culto riducesi tutta e sempre in una parola : la sa-

tisfazione in terra di tutti i desiderii terrestri dell' uomo. Questa fa

la piu potente allettativa, che prendesse 1' uomo carnale
; perche esso

sperava cosi di conseguire la massima felicita , che sapesse imagi-

nare. Al bagliore offertoglisi di cosi desiderata fortuna ei si die per

vinto, e tutto trasferi al Demonio quanto rendeva a Dio in omaggio :

lempli, altari, sacrificii, sacerdoti, invocazioni, offerle.

Questa e 1'origine della magia in terra. Chi si frappone mezzano

tra 1' uomo e il deinonio , e con certi riti lo invoca e ne ottiene de-

lerminati effetti ,
chiamasi ed e mago, che val quanto dire sacerdo-

te del Demonio. La magia e dunque tanto antica nel mondo , e tan-

to diffusa, quanto il deviamento dell' uomo dal culto vero dovuto a

Dio. Essa trovasi in tutte le false religioni, e presso tutli i popoli

non cristiani. II cristianesimo la distrusse ovunque esso fu predicate.

Cio non tolse che anche nel suo seno queste pratiche supersliziosc

trovassero di tempo in tempo luogo fra i piu corrotli o i piu orgo-

gliosi. Quindi la guerra che mosse al Demonio 1' incarnazione del

Verbo si prosegue sempre nella Chiesa : essa combalte la magia co-

me culto , ovunque la incontra fuori del suo seno ;
la combatte co-

me pratica superstiziosa e condannevole fra i suoi membri.

Quello che il raziocinio, fondato sopra fatti rivelalici, ci svela, ce

lo mostra universalmente la storia. Essa ci offre tanta materia che a

volerla pur compendiare nei sommi capi, non sarebbe sufficiente un

Tolume. Sara per noi necessita adunque il toccare solamente alcuni

dei punti piu notevoli, per modo piuttosto d' indice che di epilogo.
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LXVII.

La magia presso gli antic hi popoli civili.

Per mettere un po' d'ordine nella rapidissima rassegna storica

die intraprendiamo ,
cominceremo dagli antichi popoli che ebbero

piu fiorente civilta. Quindi e necessila fermarci dapprima sulle rive

del Tigri, e dell'Eufrate, ove i due imperi di Ninive e di Babilonia

giunsero primi ad un si alto grado di potenza e di prosperita. Quivi

Boi riscontriamo diversi ordini di sacerdoti, o d'inlerpreti sacri: gli

Hakamim
,

i Khartumim , gli Asaphim ,
i Kasdim e i Gazzim. La-

sciando stare gli altri , egli e cerlo che i Khartumim erano veri ma-

ghi o incantatori 1
7 i quali per mezzo de' loro riti divinavano 1' avve-

nire ed operavano prestigi. Essi per mezzo dell' ispezione dei sacri-

ficii
,
dell' osservanza degli augurii ,

dell' inlerpretazione dei sogni ,

dell'evocazione dei morti, della spiegazione dei prodigi, della ma-

lia degl' incantesimi 2
, inlendevano a predire gli avvenimenti fu-

turi
,
a scoprire le cose occulte, a guarire le malaltie

,
a soccorrere

ogni sorta di bisogoi nei proprii amid ,
ed a cagionare ogrii guisa

di male ai proprii nemici. Erano veri maghi, facenti parte della ge-

rarchia sacerdotale dell' impero Babilonese.

Quanto alia teogonia degli antichi popoli medo-persiani, cosi ne

espone il concetto principale il piu diligente dei suoi illustrator! eu-

ropei, il sig. Auquetil Duperron : Tutte le parti dell' universe sono

soggetle all' azione dei genii creati da Ormuzd, i quali s' incontrano

essi slessi in questo principio di tutti i beni, formando una serie di

agenti, che risale sino al Irono dell' Eterno (Zervane-Akerene). A

questi genii puri oppongonsi le produzioni di Ahriman; genii cattivi,

un mondo catlivo, e corrolto com' esso, i Dews di mille specie, che

fanno guerra a Ormuzd, che sparsi da per tutto operano con violen-

za. Da essi derivano i Darudi, che assediano gli uomini, consigliano

T impurita, spingono alia rapina e alia distruzione, indeboliscono le

forze dell' uomo, lo acciecano, e lo assordano, e producono sopra la

t DAMEL. I, 20-11, 27-V, 11. ~ 2 DIOD. Sic. 11, 29.
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terra ogni sorta di mali dell' anima e del corpo
1

. Analoga a una

tal credenza e la gerarchia sacerdotale dei Persi, che ammetteva

ministero e gradi per placare i Darudi, o contraslarne la rea influen-

za. Tali sacerdoti erano veri maghi ,
e il loro ministero era vera

magia. Essi facean discendere il fuoco sulle vitlime destinale dei

loro sacrificii : essi furono i prirai a fare uso della bacchella divina-

toria e prestigiosa : essi avevano una serie di preghiere e di prati-

ehe, di riti e di cerimonie, per evocar net mondo cerli spiriti ed al-

ionlanarne cerli allri : essi divennero cosi famosi in quest' arle dia-

bolica, che dettero il loro nome (Mog, prele) a quanli ebbero poscia

seguaci ed imitatori: essi aveano un loro libro lilurgico nel quale si

davan precetti fissi per questa lor arle 2. Ouindi avvenne che i Medi

e i Persi furono neH'occidenle il tipo degl' incantatori
, degl'indovini

e dei negromanli, e tutte le cerimonie del loro culto, considerate come

la vera scienza dell'incanlesimo, passarono facilmenle nelle false li-

turgie occidental!.

La civilla egiziana non e meno vecchia della babilonese: e 1'os-

servanza del culto demoniaco non fu minore sulle rive del Nilo che

sulle rive del Tigri e dell' Eufrate. I Sacerdoli egiziani, ordinali in

una casta potente e rispettata , possedevano come i Caldei 1' arte dei

prestigi. La lolta che troviamo menzionala nell' Esodo 3 fra Mos6 e

gl' Indovini, che erano i maghi della corte di Faraone, ce ne da una

pruova manifesta. Questi magbi riuscirono ad imitare con veri pre-

sligi i miracoli operali per comandamenlo di Dio da Mose, senza pe-

ro polerli mai agguagliare, non che sorpassare. Diodoro Sicolo ci fa

sapere che i maghi egiziani predicevano gli anni di sterilita, le con-

tagioni, i lerremoli : essi per mezzo di evocazioni e coll'uso di certe

1 Precis raisonne du systeme theologique cerimomal et moral de Zoroaslre.

Chap. I, n. 3, 4
; nel secondo vol. del Zend-Avesta, pubblicato da DUPEURON.

2 Chiamavasi Ostane. Di un tal libro
,
e della magia insegnatavi ,

cosi

scrive Plinio : Utnarravit Oslhanes, species emsplnres sunt, namque et aqua,

et sphaeris, et aere, et stellis, et lucernis ac pelvibus, securibusque, et multis

aliis modis diuina promittit; praetera umbrarum inferorumque colloquia-

VLIN. Hist. nat. XXX, 5.

3 EXOD. VII, II.

Serie Y7, vol. VII, fasc. 394. 29 8 Agosto 1866.
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formole rituali costringevano i demonii a manifestarsi ai loro sguar-

di, e ad obbedire ai loro desiderii l.

La Religione fu sempre presso i Greci associata all'esercizio delle

pratiche supersliziose della magia ;
cosicche lutlo il loro culto pote-

vasene dire impregnato. La divinazione si esercitava
,

ovvero offi-

cialmenle in certi luoghi speciali ossiano santuarie fatidiche, ovvero

per mezzo d'indovini randagi, che girando di citla in citta professa-

yano di svelare 1'avvenire. II loro sacrificio era quasi sempre accom-

pagnato da veri incantesimi. La confidenza in certe formole magiche,

in certe malie, nella virtu di certi gesli era comune ed eccessiva
;

aveano filalterii ed amuleli contro il fascino
;
aveano canzoni magi-

che, e motli d'incantamento, e filtri, e strumenti per evocare gl' id-

dii, guarire dalle malaltie, cicatrizzare le piaghe, scongiurare i ven-

ti 7
in igidire i serpenti, distruggere i veleui. OHre i sacerdoti avea-

no Maliardee Goeti: le une e gli altri considerati come potentissi-

mi e veri taumahirghi ;
ed in cio solo differenti dai maghi ordinarii,

che questi esercitavano il loro minislero a fin di bene, essi a fin di

male. Famosissimo fu in Grecia il culto di Ecate, personificazione

della luua, e divinila protettrice dei piu scellerati incantesimi. Essa

avea anlri, riti, sacerdotesse, sacrifizii, e ogni sorta d' invocazione e

di oblazione. Non v'e prestigio che la storia della magia di tutt'i

tempi e di lutt' i popoli ci abbia fin qui offerto, che non si trovi pra-

licalo o veduto ugualmente presso dei greci.

Dalla Grecia passiamo a Roma, come vi passarono le superslizio-

ni magiche. Anche prima dell' origine di Roma quelle superstizioni

si erano sparse nell' Italia. Lo scongiuramento deiLemuri, ed il

culto degli iddii Mani erano accompagaali da veri incantesimi 2. La

Mana Geneta, cui sagrificavansi come ad Ecate i cani, avea un cul-

to misterioso come quello di Grecia 3. Per allontanare i genii mal-

vagi, le larve, i fantasmi, e gli spettri, faceasi ricorso a sacrificii

1 DIOD. Sic. I, 73, 81.

2 OVID., Fast., V. 451. sq. 483 sq. ; APUL. De Deo Socrat. 15. ;
Pus.

Hist . nat. XXXVI, 27, 70
; LUCRET. 1, 131 sq. ; S. AUGTJSTIN. De Civit. Dei IX,

ll;PiAUT. Mostelin, 268.

3 PLUTARCH. Quaest. Rom. -51, 52.
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espiatorii accompagnati da esorcismi 1. Tulte queste pratiche furono

trasportale a Roma, e divennero I'amore di questo popolo , somma-

mente docile ad ogni sorla di religiosa osservanza.

La disciplina etrusca, che insegnava 1' arle di sospendere o d' in-

vitare i fulmini, presentava tutt' i caratteri della magia ; e gli aruspi-

ci toscani erano faraosi operator! di prestigi , eccellenti indovini, e

maliardi di gran polere. Essi introdussero nella liturgia latina lutt'i

riti etruschi della magia. Parte integrante della religione dei Roma-

ni era la divinazione fatta dagli auguri, e sanzionata dalle istituzio-

ni civili. GF incantesimi acquistarono sempre piu ,
col procedere

del tempo, credito e vigore in Roma. Le malie contro il fascino era-

no da tutti praticate. I sortilegi per attirare sovra i campi la piog-

gia, la grandine ,
la tempesta ,

eran forte temuti non solo dal volgo

ma eziandio dai sapienli 2. L'alleltamento diquesti straordinarii fat-

ii sedusse i piu doviziosi cittadini di Roma, i quali non si contenta-

rono piu degl' indovini e degl' incantatori paesani, ma vollero aver-

ne, a soddisfazione della curiosita e passione propria, dei forestieri,

riputali piu valenti ,
e furono prediletti i Caldei 3. L' abuso pero

che e popolo e patrizii facevano di quest' arle
,
si sovente malefica,

chiamo contro i maghi assai spesso la severita delle leggi , sicche

fin dalle dodici tavole noi troviamo comminate pene contra i malefi-

cii; nei tempi di Augusto troviamo confiscati e bruciati ilibri fali-

dici si greci si latini
;
e sotto gl' Imperatori seguenti banditi in esilio

gl' incantatori ed i negromanti.

L'antichissima coltura civile dei Cinesi non e posta in dubbio da

veruno
;
e nessuno neppur dubita che la piu antica setta religiosa

che vi fion non sia stata quella di Lao-Kiun, vivulo un mezzo secolo

prima di Confucio. Or questa setla venera con riti diversi due sorti

di spiriti
: gli Scin o genii buoni, e i Kue-y o Genii malvagi. Que-

sti rei spiriti governano molle forze della natura, e chi non li vuole

nemici dee invocarli e placarli. A cio valgono i lor sacerdoti o ne-

gromanli, gran maestri del gittar 1' arle ,
del congiurare gli spiriti,

1 Dioms. HALIC, Ant. Rom. V, 52.

2 PLIN. Hist. nat. XXVIII, 4; SENEC. Qwest, natur. IV, 7
; SERV., ad Vir-

gil. Eclog. VIII, 99; APUL. Metamorph. I, 3
;
PALLAD. De He Rustic. \, 35.

3 Chaldeis sed maior erit fidutia. IUVEN. Sat.
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dell'operare orribili meraviglie. Han libri e discipline per appren-

dere come facciasi ad aver podesta sopra i demonii per iscacciarli,

sopra le malattie per guarirle, sopra le fortune del nuvoli e dei venli

per dissiparle, sopra tutle le disavventure per allontanarle prima che

avvengano. E degl' incantesimi non e men frequente la pratica che

comune 1' insegnamento. Se fabbricasi una nuova casa
,

il padrone

non v' enlra se prima non sia ciurmata da ogni diavoleria per opera

degli stregoni ,
che 1' empiono di mille orribili maledizioni ad ogni

uscio, ad ogni fenestra, ad ogni spiraglio che s'abbiano. Se i sereni

son troppo lunghi, ad invocar le piogge escono sull'arido campo quei

negromanli, e spruzzauo nell'aria le boccate d'acqua, pronunziano le

parole dell' arte
, e tra invocazioni e maledizioni scongiurano il de-

monic a versar la pioggia. Se per 1' opposlo le piogge sono troppo

distemperate, o i gruppi del vento troppo furiosi, essi escono a con-

trastarli con formole imprecatorie, con minaciosi urli , con pugni in

aria, e con calci al suolo. E frequente in Cina
,
non meno che ora

fra gli spirilisti ,
il sentirsi schiamazzi o sibili nelle abitazioni

,
e il

vedervisi ombre e spetlri vagolanti : di che non e a dire quanto quei

poveri Cinesi impauriscano. Laonde a liberarsene chiamansi incon-

tinente quei loro negromanti : i quali vi si preparano rafforzando con

lauto desinare la vigoria del corpo, affin di potere piu gagliardamen-

le armeggiare con quei maligni : e vannovi in abito
,
e imbrandi-

scono spada ,
e scorrazzan la casa

, ferendo colpi in aria all' impaz-

zata, e gittando urli, e recitando scongiuri, finche stanchi essi 1'ope-

ra e compiuta. Nelle malatlie piu gravi in luogo di medicine ado-

prano faltucchierie e incantesimi. Nelle iuimicizie piu mortali affi-

dano la vendetta ai maleflcii diabolici, piu che al loro braccio. Nelle

quistioni piu important*! rivolgonsi alia divinazione degli stregoni ,

piu che alle indagini giuridiche o scientifiche. Breve : i seguaci di

Lao, quasi contemporaneo di Confucio, han paura e venerazione a

un tempo dei demonii
,
e per mezzo di vera magia stringono seco

patti e commerci , e se ne valgono a lor servigio.

La legge di Mann, che e insieme coi Vedi il codice sacro dell' In-

dia, nell' esporre che fa la genesi prima degli esseri ,
dice che il

Sovrano Signore produsse una moltitudine di Dei puri (DevasJ es-

senzialmente attuosi, e una quantita di Genii (Sadhias) di grande
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perfezione . Prima del genere umano, degli animali, dei vcgclali

precedeltero nella creazione di Brahma i varii ordini di Devas, colle

numerose schiere di Pitri, di Gandarbi, di Asparase, di Suparni.
Di fronte a questi stanno avverse potesta di genii caltivi : lacsci o

guardiani dei tesori, Racsasi o giganti, Pisatsi o vampiri, Sarpi o

serpenti, Naghi o dragoni 1, e tutla una legione di esseri malefici,

cui bisogna o placare o allontanare con rili e ceremonie e incante-

simi peculiari.

Anche nei Veda si fa menzione assai frequenle* degli angeli e dei

demonii, e dei cosloro maleficii, e dei magistero lilurgico per libe-

rarsene 2. Nel Saman- Veda ponesi alia cima delle scienze umane la

cognizione dei presagi, 1'arte degl'incanlesimi, gli scongiuramenti

degli spirili, Y efficacia della parola per guarire dalle infermila e

superare i nemici 3. H nome di magia non \i e scritto: la cosa \i e

nella sua sostanza, al paro che negli allri culti religiosi.

LXVIII.

La Magia presso i popoli sekaggi.

Se i commerci dei popoli, la collura delle scienze, e lo studio del-

le arli non baslarono a purificare da queste pralicbe supersliziose i

popoli piu colti
; egli e facile 1' indovinare quanto esse sieno slate in

\igore presso le barbare e selvagge nazioni
,
ove la cornillela del-

le primitive tradizioni religiose giunse all'estremo confine che 1'erro-

re puo toccare. E la sioria appunto ci dice cbe presso queste la ma-

gia vigoreggia piu che altrove, ed e in uso universalissimo. Vedia-

molo dei popoli seltentrionali deU'Europa.

Nella Laponia gli slregoni erano ordinali in consorzio, venerato

presso il popolo, e sommamenle privilegiato. Essi facevano profes-

sione di divinar Tavvenire, di dissotterrare i tesori ascosi, di guarire

con incantesimi le malattie, di ciurmare gli animali, di dissolvere le

1 PAUTHIER, Legge di Manu. Lib. I, St. 22, 36, e 37.

2 EUGENIC BURNOUF, Journal asialique. Tom. IV.

3 COLEBROOKE, Notitia sui Vedi nelle Recherches asiatiques. Vol. VIII.
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lempeste ,
di evocare le ombre ,

di offendere o nelle persone o nei

i>eni gl' inimici. I mezzi che adopravano piu frequentemenle erano

gi' incantesimi per via di formole misleriose, certi canti alternali tra

11 negromante e gli assistenti, certi dardi magici scagliali o verso il

43ielo, o contro le tempeste, o nella direzione d'un campo ovvero d'una

persona, certi spiriti famigliari, chiamati Gan, inviati quai donzelli

a' lor servigi, e finalmente il famoso tamburo magico, che in qual-

<ehe piu remoto angolo della Laponia e tutlavia in uso. Esso forma-

'vasi d' un pezzo massiccio di pino, scavato nel mezzo
,
e coverlo di

mna pelle di foca, sopra cui sono disegnale in color rosso figure e

.gerogliflci, che nessuno piu intende, e che son sempre quei dessi in

tutti. II suo uso era per divinazioni : e si adoperava raccogliendovi

dentro nella parle cava molti anelli di metallo incatenati insieme, che

saltellavano ad ogni picchio che il negromante dava sulla pelle.

Una singolarita, degna di nota, che trovasi presso i Laponi set-

ienlrionali, ed e comune ai Norvegi, ed agli abitanti del golfo di

Botnia, si e il cordone magico che essi vendono ai marinai a prez-

20 fisso. Questo cordone ha tre nodi. Sciogliendosi il primo spira

favorevole il vento e spinge soavemente la nave : al secondo il vento

Ingagliardisce e soffia con impeto : ma al terzo scatenansi folale e

iempesle, e il navilio va senza rattento a perire fra gli scogli.

I Tonchinesi hanno lor fattucchieri e maghi, i quali s'attribuisco-

ao grande potere sopra la natura in queslo mondo e sopra le anime

dei trapassati. Adoperano anche essi il suono di un lor tamburo e

son questo suono evocano i defonli e gli spiriti, scalenano le tempe-

ste, guariscono le malattie, indovinano T avvenire, scuoprono i na-

scondigli, svelano i segreti. Una pralica speciale trovasi in costume

presso di loro. Essi pensano che ciascuna malattia ha per padre un

demonio parlicolare che solo la puo ingenerare, e solo puo guarir-

la se vi e costretto. Sogliono adunque in caso d'infermita ordinar

sacrificii, fare scongiuri,usare esorcismi. Se il malato non guarisce

con questi blandi mezzi di placare il reo spirilo, bisogna ricorrere

all' uso della forza. Gli amici del malalo con alia testa il mago, in-

westono tutti in arme la casa, \1brando col pi alia disperala, gittando

arli spaventosi, e recilando formole deprecalorie, fino a tanlo che il
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mago non crecle di aver afferrato il demonio per chiuderlo entro una

boltiglia che porta al fianco. Se il malato guarisce, il negromante
rende la liberla al demonio rompendo il vaso

;
se il malato muore T

ei lo vendica col tenerlovi sempre imprigionato.

I Negromanli della Virginia radevansi il capo fino alia cotenna e

non vi lasciavano che una cresta in sulla fronte. Pendeva loro dall'u-

na dell'orecchia la pelle piumata d'un ucello bruno, slropicciavansi

la persona di fuliggine e di pece, e coprivansi le coscie colla pelle

maculata di lontra. In questo si sozzo e schifoso apparato, accinge-

yansi a fare i loro scongiuri e le loro divinazioni. Se voleasi pioggia,

essi con gesticulazioni e formole vuote di senso la invocavano ; se

eran pregati di rilrovare le cose perdute, aveano i loro riti per isco-

prirle: per calmare le tempeste delle acque faceano con canli, con

grida, con bruciamenti di erbe e di ossa loro incantesimi. Faceano*

apparire spetlri ed ombre paurose ; guarivano con solo il canto di

una frase magica le malaltie
;
e per uccidere gli animali non valean-

si d'altra arma che d'invocazioni diaboliche e di maledizioni.

Non v' e popolo che piu adoperi e piu abbia fede nella magla

quanto i negri. Niuno tra loro si pone in viaggio seuza caricarsi di

amuleti e come essi li chiamano di grigri. Questi amuleti o talisma-

ni ban tutte le forme, cominciando dalla semplice conchiglia Irovata

sul lido del mare fino all'oggetto il piu finamente lavorato da mano

sapiente, dalla piu sucida pezzuola fino al piu morbido marrocchi-

no. Di distanza in distanza s' alzano nelle loro citta piccioli tempiet-

ti pieni d'ogni sorta talismani, per calmare gli spirili maligni. In

certe piu solenni occasion*!, come innanzi d'intraprendere una spedi-

zione pericolosa, o di cominciare un negozio di grande importanza, i

Bambaras adorano solto il nome di Canari un'enorme vaso di ter-

ra, riempiuto d
1

ogni sorta di cotesti amuleti, la cui efficacia contro il

demonio stimano aumenlarsi in ragione del numero. Tutto il loro

culto riducesi all' uso e alia venerazione degli amuleti ,
e alia scon-

giurazione dei demonii : i loro sacerdoti non sono che dei maghi , i

quali hanrio per ufficio di mettersi in rapporto cogli spirili tanto te-

muti : in altre parole tutto il loro culto si riduce alia magia.

Simile e ancora il caratlere del sacerdozio presso un gran nu-

mero di altre nazioni barbare. I negri della Senegambia hanno i lorn
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guieultabesi, i Gallas i loro kalisci, i Caraibi i loro mariri o piasci,

gl' Indiani della riviera delle Amazzoni i loro pagesi, quelli del Chili

i loro masci, i Malgasci i loro ombiasci, i Malesi i loro pojanghi,

gl' Isolani delle Marianne i loro Makahni, le tribii di razza altaica e

finnica i loro Sciamani, i Mongol! i loro Abyssi; in una parola il

nome varia, ma la cosa e la stessa in lutti i paesi, ove il felicisrao

fiori o e ancora in vita ;
vale a dire i sacerdoti di quei culti son

tutti negromanli/Essi professano di essere a un tempo slesso indo-

vini, profeli, esorcisti, laumalurghi, ispirati. Presso lulti trovansi

praliche analoghe. Nelle malallie invece di medicine adoperar incan-

tesimi di formole misteriose, di gesti incondili, di canti tradizionali :

comporre filtri che valgano ad eccitare o a sopire le passioni: predi-

re gli avvenimenti futuri , o rivelare gli ascosi : evocare i morli per

mezzo di riti notturni e di danze misteriose : rendersi invisibili e

trascorrere colla rapidila della folgore dislanze vastissime: queste e

molte altre simili operazioni trovansi presso lulti i popoli so'pramen-

tovali , con non altra differenza che quella della loro favella e dei

loro coslumi.

Ma saremmo infinili, se volessimo continuare questo novero: poi-

che nulla e cosi sloricamente certo quanto Tuso della magia pres-

so lulli i falsi culti e presso lulli i popoli. Non differenza di cielo,

non differenza di collura
,
non differenza di eta valsero a sterminar

dal mondo questa pesle delle anime. Se v* e nella storia del gene-

re umano un fatto che ne prova manifeslamente la decadenza
,
e

dimoslra quindi la necessita d'una redenzione divina, si e appunto

questo regno del Demonio che cosi universalmente vi si pole stabi-

lire, tuttoche si altamente ripugni al deltame ed all' interesse del-

r uomo ragionevole. Solo il divin Redentore colla sua rivelazione e

coll'efficacia della sua grazia pole conquiderlo ed esterminarlo. E se

presso i popoli piu colti del mondo moderno la magia e in derisione

ed in orrore, hanno mal garbo certi filosofi razionalisli a volerlo ar-

recare ai progress! di una scienza spregiudicata. La sola Croce pian-

tala dall'Uomo Dio sulla lerraha messi in fuga dal mondo cristiano

1 demonii
,
cui lulti assieme i sofismi di tutti i secoli non avrebbero

sapulo allontanare d' una spanna.
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LX1X.

I macjhi fra gl israeliti e i cristiani.

I soli depositarii della verila rivelata nell'anlico e nel nuovo Testa-

men to furono immuni, nei loro dorarai e nei loro riti, da questa de-

pravazione. Essi soli seppero conciliare 1'esistenza del male sulla

terra colla bonta infmita del Crealore
,
ed ebbero una idea chiara e

giusta della dhina Provvidenza. A loro fu nota 1' esistenza delle na-

ture spiritual!, la loro coudizione, la loro relazione col genere uaia-

no , la loro influenza sopra le singole parti della nalura. II mondo

angelico, indicato oscuramente in alcuni luogbi del Genesi ,
e chia-

ramente rivelato in lutti quegli altri, in cui si fa menzione dei divini

messaggi ad Abramo, ad Agar, a Giacobbe, a Mose, e a lanti altri

patriarchi dell' antico patio. II loro ministero di soccorrere gli uo-

mini e di difenderli contro il male, e indicato espressamente da Gia-

cobbe, Angelus qui emit me de cunctis mails (Gen. XL VIII, 16) ;

da Giuditta, custodmt me Angelus ems (lud. XIII, 20) : da Davide,

Angelis suis mandavit de te , ut custodiant te in omnibus viis tuis

(Psalm. XC.); da Tobia Angelus apprehendit Daemonium el relega-

vit illud in deserto (Tob. VIII, 3). Lo spirito poi del male, indicato

da Mose solto il simbolo del serpente , e apertamente dichiarato nel

doppio aspetto della sua azione morale e fisica in Giobbe , Tobia ,

Zaccaria e nei Re. L'uomo altresi puo mettersi in relazione diretta

col Demonio, e averne 1' opera a pro' dei suoi malvagi intendimenti.

Testimonio ne e Mose ove parla deiTeraphim di Labano (Gen. XXXI),

degl' incantesimi di Egilto (Ex. VII, 11) e sopratlutlo dell'analema

fulminato da Dio contro gli auguri, gl'indovini, gl' incantalori e i

negromanti ,
e coloro cbe li consultano : Non inveniatur in te qui

ariolos sciscitetur , et observet somnia, atque auguria; nee sit ma-

leficus , nee incantator , nee qui pythones consulat nee divinos, ant

quaerat a mortuis veritatem (Deut. XVIII, 10, 11). La stessa cosa e

chiaramente espressa presso Isaia (Is. VIII, 19), Geremia (ler. VII,

18) Ezecbiele (Ezech. XXI, 21) e nel libro della Sapienza (Sap.

XII, XIV). Quindi un polere reciproco del Demonio sopra 1'uomo, e
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dell' uomo sopra il Demonic, una relazione del mondo visibile coll' in-

wibile, un' azione dello spirito sopra la materia.

II Codice divino del Cristianesimo lungi daH'infirmare le tradizio-

ni antiche del genere umano rispetto al mondo degli spirili, le pose

anzi in piu splendida luce, e le affermo con piu diretti e manifest!

losegnamenii. Agli spiriti viene affidata la direzione dell'uomo, delle

<chiese, delle regioni (Apoc. I, II, III). Dai buoni angeli procedono le

Ispirazioni, i lumi, il conforto e 1' avvaloramenlo nei combatlimenti

della virlu, e quella forza divina che altrae i cuori e coll' efficacia

della grazia li avvince al beneealla santita: Nonne omnes sunt ad-

ministratorii spiritus in ministerium missi, propter eos qui haeredi-

iatem capient salutis? (Hebr. I, 14). I caltivi poi ne spingono al

male
,
e spesso corporalmente ne travagliano ,

sia merce del corpo-

rali agenti, sia merce la propria loro operazione 1. Che piu? Gesu

medesimo espressamente qualiflco il mal Demonio come Principe di

questo mondo; e sopra tal concetto Paolo lo chiamo Cosmocrate e

f*rincipe della potenza di quest'aria, e Giovanni il disse governatore

del mondo. Quindi ai rei spiriti \iene nell' Apocalissi altribuita ogni

cea influenza net male : quibus datum est nocere lerrae et rnari : No-

lite nocere terrae et mari, neque arboribus, quoad usque elc....

(Apoc. VII, 2, 3).

Ed appunto per liberare la terra di si maligna efficacia, il divin

Eedentore non solo comandava aiDemonii, cacciandoli dagli oppres-

^i: Et mirati sunt omnes inter se dicentes: Quidnarn est hoc? quia

mpotestate etiam daemoniis imperat et obediunt ei (Marc. I, 27);

>ia la stessa facolta comunico ai suoi discepoli : Convocatis au-

lem duodecim apostolis, dedit itlis virtutem etpolestatem super omnia

daemonia (Luc. IX, 1), e dette per segno della sua disciplina il po-

lere di scacciare i demonii : Signa autem eos qui crediderinl haec

sequentur: in nomine meo daemonia eiicient (Marc. XVI, 17).

Dai quali insegnamenti queslo deducesi : esser cioe grande il po-

4ere dei demonii sopra la terra e continuo il loro commercio coll'uo-

ano. Ma un tal potere e subordinate al volere di Dio, il quale dal-

1 MATTH. IV, 24; VIII, 16; XVII, 17. MARC. XVI, 9; XIX, 24. Luc. VIII,

2; IX, 43; XIII, 2. ACT. V, 16; XVI, 16; XIX, 12.



NEL HONDO MODERNO

1'azione del demonio trae gloria per se, incremento di meriti per
1'uomo. Questi non e lasciato solo ed inerme al poler deU'inferno:

se vuole puo schermirsi d'ogni assalto diabolico, o rivolgerlo a swo

maggior vanlaggio spirituale. Libero nell'uso delle sue facolla, e sol

yincolato dall' obbligo morale di non porsi in volontaria comuni-

cazione collo spirito del male. Se lo fa, suo danno : se non vuol far-

lo, ne ha il modo.

Or non ostante tin tal divieto, 1'uomo ossia sotto la legge antiea r

ossia sotlo la nuova, s'e lasciato assai spesso sedurre or dalla curio--

sita
,
or da allre piu ree passioni ,

si che non ha temuto di ricorrere

alia magia o di eserciiarla. Quindi a dispetlo della cosi formale prol-

bizione, fatta da Dio al popolo ebreo di immischiarsi per nulla in

pratiche supersliziose di magia, queste pur qualche volta vi sieserei-

tavano. Testimonio il falto di Saulle (1. Reg. XXVIII). Saulle nel~

1' atto che accignevasi a dar battaglia ai Filistei
, voglioso di cono-

scerne il successo
,
vassene in Endor da una incantatrice famosa, e

le fa gittar 1' arte sua
, perche possa parlare con Samuele ,

il quale

realmenle gli apparisce e gli svela la sua sconfitta e la sua rnorte.

Or se questo oso di fare un Saulle , che poco innanzi avea dal suo

regno bandito, solto pena della vita, i maghi e grincantatori; quaB-

li altri non devesi supporre che si rivolgessero a quelle ree super-

slizioni ? Noi troviamo di fatto che non era raro presso di loro il coa~

sultare le sorti, 1'adoperare la bacchetta divinatoria, il portare talis-

mani ed amuleti
;
e troviamo altresi che alcuni fra essi professava-

no svelatamente la magia 1.

II Crisiianesimo respingevala come empia e idolatrica in tutte le

forme, nelle quali essa si soleva esercilare dalle genti pagane. Ma pure

o fosse il contagio del malo esempio, o la spinta della curiosita, alcu-

ni fra i cristiani non temeltero di farvi ricorso. Ne abbiamo un argo-

mento ineluttabile nei lamenti che ne menano i Padri piu zelanll

della Chiesa, e nelle invettive onde fulminano colla loro santa elo-

quenza una si rea prevaricazione 2. Ma argomento ancor piu autore-

1 IOSEPH De bello iud. Ill, 8. . 3. Ant. iud. XVII, 12, . 3.

2 S. IAC. NISIB. Serm. 11, . 15. S. ATHAN. Syntagm. doctr. ad monach.

Oper. t. II, pag. 361. S. CIRILL. HIER. Catech. IV, 37. TERTULL. De
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vole ce I'offrono i divieli d'ogni magicasuperstizione,colla sanzione

delle piu gravi pene della Chiesa ,
falti e ripetuli soventi volte nei

secoli successivi dai Concilii or general! ,
or particolari ,

Ira i quali

bastera citare a modo di esempio quello di Laodicea (ann. 366), di

Aries (314), di Agda (505), di Orleans (511), d'Auxerre (370) e di

Narbona (589) . Ai canoni della Chiesa fecero eco le leggi imperial! :

e queste col rigore delle pene ancor capital!, miuacciate ai maliardi

ed agli indovini, mostrano come le sole pene ecclesiasliche non era-

no state sufficient! a sbandirli dal seno delle citta gia divenute cri-

sliane. Costantino e Costanzo ,
i due fratelli Valentiniano e Valente,

i due Teodosii pubblicarono edilti proibitivi contro gli auguri, i ma-

liardi, gli incantatori, e qual allro nome s' avessero coloro che ado-

perassero magicos apparatus, come Tun di loro si esprime.

Ma ne quei canoni
,
ne quelle pene bastarono : il reo commercio

col diavolo continue ad essere da alcuni usato, anzi col procedere

degli anni divenne men raro. E superfluo il parlare del medio evo:

tutti sanno con quanta severita le leggi criminali presso tulti i po-

poli punissero il delitlo della Magia ,
e con quant! sforzi la Chiesa

cercasse di allontanarne i fedeli. Fu detto da qualche bello umore ,

che quell! erano colpi dati aU'aria, o fulmini scagliati contro poveri

innocenli : 1' ignoranza del medio evo facea travetlere un mago in

ogni uomo o di merito straordinario, o di straordinaria selvatichez-

za. Tra questi ignoranti del medio evo debbonsi collocare un S. Ber-

nardo, un S. Tommaso, un Dante Alighieri, un Gersone, che tutti

credettero alia magia, non come vecchia ciarpa del paganesimo, ma
come una trisla piaga del loro tempo, e tulti s' affaticarono per gua-

rirne i loro contemporanei.

script, adv. haeret. c. 43. EUSEB. ALEX. Mai Spidleg. Rom. t. IX, p. 667.

S. BASIL. Bomil. V7, in Hexam. . 5 et passim. S. AUGUSTIN. De Genes ad

litter. 11, 16, . 35.
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I.

G. STUART MILL, Utilitarismo, prima versione italiana, fatta sulla se-

conda edizione dall'avv. EUGENIO DEBENEDETTI Torino 1866.

Chi mira la piega, che da qualche tempo va pigliando la societa,

non dee meravigliarsi deirapparizione di queslo libro, inteso a pro-

pugnare per la morale e pel diritto il sistema di Benlham. Molto me-

no dee meravigliarsi della traduzione fattane e della difesa toltane

da un avvocato ilaliano, posto mente al rovescio dei coslumi si pri-

vati come pubblici , cagionato presso noi dalla rivoluzione. E qual

morale puo a questa piacere ,
salvo quella del godimento e dell' in-

teresse? Ma lasciamo al lettore simili considerazioni ,
e veniamo

al libro.

11 sig. Sluart Mill si lagna da prima del goffo errore, incorso ge-

neralmente, di credere che coloro i quali propongono 1'ulilite per

prova del giusto e dell' ingiuslo, usino tal lermine in quersenso ri-

stretto e meramente famigliare, in cui 1'utilila si contrappone al pia-

cere 1. No
; egli dice, la faccenda non va cosi : Chi conosce qual-

che cosa in tal materia, sa che da Epicuro a Benlham ogni scrittore, il

quale abbia sostenuto la teoria dell'ulilita, intese con quesla, non gia

qualche cosa che si contraddistinguesse dal piacere ,
ma il piacere

1 Pag. 1.
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stesso.... La credenza, che per fondamento della morale accetta 1'uti-

le, o il princtyio della massima felicita, sostiene che le azioni sono

giuste in proporzione che esse tendono a promuovere la felicita, in-

giuste in quanto tendono a produrre il contrario di questa. Per feli-

cita s' intende il piacere e 1'assenza del dolore
; per infelicita il do-

lore e la privazione del piacere 1. Di piu 1'Autore si lagna di UQ

altro torto che si fa a cotesta dottrina, ed e il designarla come estre-

mamente abbietta e degna solo de maiali, a cui i seguaci di Epi~

euro vennero in sul bel principio con disprezzo assomigliati 2. An-

che questa, egli dice, e una prelta calunnia
;
e piuttoslo gli avversa-

rii abbassano 1'uomo a quella vile condizione
; giacche suppongono

che nell'uomo non siano altri piaceri, che i relalivi al senso. A que-

sti attacchi gli Epicurei risposero ognora che non essi ma i loro di-

spregiatori erano quelli che rappresentavano la natura umana solto

im aspetto si degradante; poiche 1'accusa stessa supponeva gli es-

seri umani incapaci di altri piaceri, tranne quelli di cui e capace

il maiale.... L' uomo ha facolta piu elevate che gli appeliti anima-

leschi, e quando ne e conscio nulla riguarda egli come felicila che

non ne includa la soddisfazione 3.

Prima di procedere oltre, vogliamo esaminare se queste lagnan-

ze sono giuste.

Quanto alia prima, ci sembra stranissimo che ci sieno potuti es-

sere scrittori gravi, i quali distinguessero il sistema utilitario da

quello del piacere, come sommo bene dell'uomo. L'utile, in quanto

tale non e che puro mezzo
,
e il sommo bene o la felicita non solo

e fine, ma inoltre e puro fine, perche e fine ultimo. Ora il confon-

dere il puro mezzo col puro fine, ci sembra un errore si grosso, che

non puo cadere, nonche in un filosofio, in nessun uomo dolalo di ra-

gione. E impossibile adunque che scrittori savii abbiano contraddi-

stinto il sislema utilitario da quello del piacere ;
ed avremmo deside-

rato che 1'Autore nominasse chi sia caduto in tanto abbaglio. Quanto

a noi la scarsa nostra erudizione non giunge a tanto. I filosofi da

noi lelti hanno sempre rappresentato il sistema deli'utilita in mo-

Tale, come una derivazione del sistema d'Epicuro, e una forma

1 Pag. 14 e 16. - 2 Pag. 17. - 3 Pag. 17 e 18.
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diversa di presenlare il piacere qual ultimo fine deH'uomo. Baslino

per tutti il Taparelli ed il Rosmini. II primo dopo aver esposlo il

sislema morale del Bentham, conchiude : Ecco in pocbi cenni la

dottrina dell'ttfi'/i'fa, espressa ,
se non con costanza, almeno senza

maschera e senza misled. La virtu consisle nel cercare il piacere,

la legge di natura e un sogno, il combaltere se stesso un delito 1.

II secondo dice : Venendo ad accennare qui le forme diverse che

prese il principio del piacere nei moderni tempi, alcuni filosofi phi

sinceri e piu conseguenti restrinsero ogni cosa nelle tenderize in-

dividuali. Altri alle tendenze individual! associarono la socialita

come fonte appunlo di piacere.... Di nuovo, quelli che fanno en-

trare qual elemento costitutivo dell'umana felicitSt le relazioni di

ciascun individuo cogli allri uomini, si dividono a spiegare il pro-

prio concetto. Conciossiache altri di essi deducono i piaceri che si

traggono dallasocieta degli altri uomini dall'islinto che trae ciascu-

no ad amare i suoi simili : e quesli fondano la felicitci e di conse-

guenza la morale in quelle che chiamano appunto tendenze benevole.

Altri poi fanno entrare la societa unicamente considerandola come

quella che e utile a ciascuno, per gli scambievoli vantaggi de' mem-

bri che la compongono ;
e questi sono propriamenle i cosi delli utili-

tarii.... II nome piu celebre fra gli scritlori che 1' hanno sviluppato

ne' moderni tempi e applicato alia giurisprudenza, ognuno sa che

e quello di Bentham 2. E qui distinto 1'utilitarismo dalla morale

del piacere ?

\ Saggio teoretico di.diritto nalurale. Vol. 1, NotaVI, Differenza tra To-

nes la e il piacere.

2 Opera di Filosofia morale dell'abate ANTONIO ROSMINI. Vol. 1, pag. 177.

Anche il sig. professore D. Giuseppe Frisco nella sua pregiatisslma ope-

ra: Metafisica della morale, lezione VIII, si esprime cosi: Perfezione e

compimento della morale del piacere e la morale deU'lnteresse ,
la quale

erge in supremo motivo delle determinazioni umane ed in supremo princi-

pio della bonta o rnalizia delle azioni, 1'utile.... Avrei potuto passarnii <li

esporre ed esaminare questa nuova forma della morale del piacere ;
ma il

nome di Bentham, la celebrita che questo pubblicista ebbe in vita e dopo

morte, 1' influenza pratica che i suoi scritti e le sue opinioni hanno eserci-

tato in tutte le nazioni di Europa, mi hanno vietato questa riserva.
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L'aver poi tutti i sani scrittori di morale rinfacciato all'epicureis-

mo, ossia al sistema del piacere, che esso abbassava 1'uomo alia

condizione del bruto ,
e cosa fatta a buon diritto , chi ben la consi-

dera. Imperocche il bruto, essendo privo d' intelletlo
,

e incapace

di conoscere 1'essenza delle cose e le relazioni che ne risultano. Esso

non percepisce che il solo fenomeno e 1' effetto
, che in lui proviene

dair azione delle cose. Quindi non puo essere mosso ad operare dal

merito intrinseco dell'obbietto e dalle ragioni deH'ordine, ma solo

dall' islintiva lendenza a provare in se 1'effelto gradevole che un da-

to obbietto puo in esso produrre, e dairavversione a provare in se

1'effelto contrario. In altri termini, non puo esser mosso ad operare,

se non dalla tendenza a cercare il piacere ed a fuggire il dolore. Se

dunque queslo stesso si assegna come supremo motore deirazione

umana; 1'uomo e ridotto alia condizione del bruto, in quanto al pra-

tico de' suoi costumi. Importa poco che oltre i piaceri del maiale si

riconoscano in lui piaceri di un ordine superiore : cio non immuta

la ragion formale dell'operante. La ragion formale resta la stessa : il

piacere, 1'effetto subbiettivo gradevole ; solo, oltre il senso organi-

co, gli si e attribuilo un allro senso, relativo ai piaceri piu elevatL

Ma quanto all'operar razionale, seguace d'una cognizione che pe-

Betri T essere delle cose, impenetrable al senso, e ne scopra la di-

gnita, il valore, 1'ordine in che esse sono di bonla obbiettiva
;
non

resta ombra nell'uomo in vigore del sistema del godimento. Giusta-

mente adunque si dice che per esso 1'uomo e trasformato in maiale.

Sara, se volete, un maiale piu nobile ; perche oltre i piaceri or-

ganici, ha piaceri anche inorganic! : ma non.operando, se non pel

piacere, conserva la maniera di operare propria del maiale, ossia

del bruto, di cui il maiale e la forma piu espressiva e come a dire

tipica. Senonche neppur quella superiorita di epiteto converra al-

Fuomo nel falto, quanlunque gli possa competere in idea. Imperoc-

che se la ragion motiva del nostro operare e il piacere, la ragion

determinante alia scelta, sar& la prevalenza di esso piacere. Pur-

che dunque 1'operanle possa dire che in lui prevalgono i diletti ani-

maleschi sopra gli spiritual!, la sua vita, per quanto sozza e cieca

ella sia, non sara biasimevole. Egli segue la regola, prefissa al suo

operare ,
e secondo essa delibera e si delermina. Niuno puo legilti-
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niamente biasimarlo. Or quanli nella presente corruzione della na-

lura sono inclinati a valersi d' una simile scusa? Anzi poiche la co-

gnizione umana, e quindi 1'appetizione che ne conseguita, comincia

da'sensi ;
ne viene che generalmenie parlando, il diletlo sensibile e

piu vivace e stimola il subbietto piu forlemente
,
che non i piaceri

soprassensibili. Che sara dunque della vita morale deiruomo, se il

piacere dee somministrare la norma suprema dell' operare ed il cri-

terio delle nostre elezioni?

E curioso 1'Autore, quando perevitare tal conseguenza, dice che

il criterio regolatore della scelta dev' essere il verdelto di quelli, che

harmo sperimentato 1'una e 1'altra specie di piaceri. Nella quistione

di sapere quale di due piaceri meriti piu d'essere desiderate, o qua-

le dei due modi di esistenza gratifichi meglio i senlimenti, astrazion

fatta dai suoi altributi morali e dalle sue conseguenze, il giudizio di

coloro, i quali si sa avere esperienza dell'uno e deiraltro, o se essi

non sono d' accordo, il giudizio della maggioranza di essi deve am-

metlersi come definitive 1 .

Si pena a credere che un uomo di senno, quale certamenle e il

sig. Stuart Mill, uno dei membri piu dotti del Parlamento inglese,

possa scrivere simiglianti sciocchezze. Dunque 1'autorila di qualcu-

no che sia corso per tutti i piaceri, e sia andato, come suol dirsi,

sfiorando ogni prato, deve somministrarci la regola della noslra con-

dotla morale? E poiche possiam sempre dubitare della rettitudine

de' giudizii individuali, dovremo interrogare la gran maggioranza

di siffatti uoraini sperimentati ! Che se ci salta il ghiribizzo di voler

anche noi far parte di questo giurl dell'ordine morale (e chi potreb-

be vietarcelo, essendo cosa per certo non riprovevole?) dovremmo

buon tratto della nostravita andare assaporando tutti i diletti, d'or-

dine diverso, per conoscere di propria scienza quali sieno da pre-

ferire ! L'esempio del Saint-Simon, ci porgerebbe ii modello 2.

1 Pag. 26.

2 Costui si propose di menare una vita sperimentale in ogni genere. Con

questa matta idea nel cervello si gitto in braccio ad ogni dissolutezza, e

dato fondo cosi al suo ricco patrimonio, tento infme di uccidersi. Anche il

piacere del suicidio e materia di sperimento.

Serie Y7, vol. W, fasc. 394. 30 8 Agosto 1866.
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Mache diverrebbe la virtu in questo epicureismo rinnovellato?

L'Autore si studia di mantenerla, trasformandola in mezzo di pia-

cere, se non proprio, almeno allrui. E generoso, egli dice, 1'esser

capace di rinunziare interamente alia propria parte di felicita ed

alia sua possibilita : ma in fine quest' abnegazione ha pur da avere

qualche scopo : essa non e scopo a se stessa, e se ci si dica esser

suo fine non la felicita ma la virtu, la quale debba preferirsi alia

felicita, io chiedo allora : si farebbe il sacrifizio, se 1'eroe o il mar-

tire non credessero con do di ottenere per gli altri 1' immunita da

simile sacrifizio 1 ? Si farebbe, se pensassero che la rinunzia alia

propria felicita non frutlasse ad alcuno dei loro simili, e non va-

riandone la condizione li lasciasse come essi nella condizione di chi

ha rinunziato alia propria felicita? Onore a quelli, i quali hanno il

coraggio di rinunziare ai godimenli individual!, quando colla loro

abnegazione contribuiscono degnamenle ad accrescere la somma

della felicita del mondo (ricordi il lettore che la felicita giusta 1'A.

consiste nel piacere) ;
ma chi rinunzia o professa di rinunziare per

qualsivoglia altro fine, non merita piu ammirazione dell'ascetico sa-

lito in cima alia colonna 2.

Si condoni ad un protestante, massimamente anglicano, 1'irridere

i Santi stiliti, di cui narra la sloria ecclesiastica. Certo il separarsi

dal mondo sopra una colonna, sottoponendosi ad ogni sorta di pri-

1 Quanto e bella questa dottrina 1 Applicata ai dommi della rellgione, ci

esenta da ogni obbligo di mortificazione ; anzi ci fa un dovere del suo con-

trario. Cristo soffrl per noi ogni maniera di patimenti. Questo suo sacrifizio

snrebbe stato privo di scopo, se non ci avesse ottenuto 1' immunita da simile

sacrifizio. Credendo dunque la passione di Cristo, noi siamo dispensati dal

far penitenza de' nostri peccati e dal patire comechessia. Anzi accettando

e molto piu procurando alcun patimento, noi faremmo ingiuria a Cristo ;

perche verremmo implicitamente a dire che il suo sacrifizio non fu baste-

vole. Si vede con cio che S. Paoto, non avendo studialo il sistema utilita-

rio, non avea capito il valore del sacrifizio di Cristo, quando diceva : Casti-

go corpus meum et in servitutem redigo ;
e molto meno lo aveano capito

quegli innumerabili anacoreti, resi celebri per astinenza e mortificazione.

Che se i martiri sostennero costanti la morte
,

cio non fu per testificare

col loro sangue la verita della religione, ma sibbene per ottenere che gli

altri cristiani fossero esenta ti dal martirio.

2 Pag. 38.
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vazioni, per attendere unicamente alia contemplazione di Dio c del-

le cose celesti, non ha molto del confortable nel senso inglese. Ma
lasciando star cio, chi non vede die il subordinare la virtu al ben

essere o al piacere, sia anche di tutlo il mondo, e un pervertirne e

disconoscerne la natura? La virtu non e tale, se non e voluta per

se medesima. Essa non puo riferirsi se non a Dio, fonte d'ogni lu-

ce, d'ogni bonia, d'ogni amore. Senza dubbio 1'operar virtuoso puo

aver per materia il bene altrui, e sempre, diretlamente o indiretta-

mente accresce la felicila eziandio temporale del genere umano. Ma

altro e" la maleria e 1'effetto, altro e la forma ed il fine dell'azione.

La forma dell'azion virtuosa e 1'ordine della ragione ;
il fine e Dio.

Chi abbandona 1' uno e 1' altro riguardo ,
ed ordina la virtu come

mezzo per conseguire uno scopo, diverso da lei e da Dio, ne distrug-

ge inleramente il concetto. Maciha di piu. Questa dotlrina del Mill

o conlraddice a se stessa, o per essere consenziente dee ridursi ad

un pretto egoismo. E nel vero, in vigore di che 1' umano individuo

s' induce a preferire il bene altrui al proprio ? L' Autore dice : Tra

la sua propria felicila e quella degli altri, Tutilitarismo richiede che

1'agente sia cosi stretlamente iniparziale, al pan di uno spettalore

disinteressalo e benevolo 1. Benissimo
;
ma quand' anche sotlo la

regola del solo piacere polesse verificarsi questo perfetlo equilibrio,

che cosa fara propendere la persona alia parte migliore ? L' essergli

ci6 piu piacevole, o un motivo piu alto? Se un motivo piu alto;

dunque al di sopra del piacere proprio o altrui, ci ha un' allra regola

per la condotta morale, alia qual regola il piacere stesso e soltoposto.

Se poi il molivo e 1' essergli piu piacevole il sacrifizio slesso della

propria felicita pel bene altrui, tullo si riduni in ultima analisi al

godimento individuate dell'operante; e la massima stabilita da Fichle

come fondamento dell'ordine sociale avrDt luogo : Ama te stesso so-

pra ogni cosa, e il tuo prossimo per amor di te stesso.

Senonche c' imbattemmo finalmente in un luogo ,
in cui sembra

che r Aulore voglia serbare intatte alle virtu le proprie ragioni.

Ecco le sue parole : La doltrina utilitaria nega essa che gli uo-

mini desiderino la virtu, o sostiene che la virtu non sia una cosa

1 Pag. 40.



468 RIVISTA

desiderabile ? Tullo all'opposto. Non solo assevera che la virtu e a

desiderarsi, raa di piu die essa e a desiderarsi disinteressatamente,

per se stessa l. Al leggere questo Iratto, ci si allargo alquaoto il

cuore. Sia lodato ii cielo , dicemmo , 1'Autore salva qui la virtu.

Per quanto egli il faccia a ritroso de' suoi principii, poco monta; piu

vale la virtu, che la logica. Ma la nostra illusione duro poco ;

perciocche 1'Autore spiegando poscia come la virtu, la quale, secon-

do lui, non e che mezzo per un altro fine da se diverso, possa non-

dimeno amarsi per se medesima
;

dice che cio avviene per essere

ella del genere di que' beni, i quali, luttoche da natura ordinali ad

altro scopo, pure per capriccio dell' individuo si amano per loro

stessi, come accade del danaro a rispello dell'avaro. Del reslo anche

in tal caso essa ha per iscopo il piacere. Chi desidera la virtu per

se medesima, o la desidera perche la consapevolezza di possederla

e di per se UQ piacere, o perche la consapevolezza di non averla e

una pena, o per amendue queste ragioni insieme 2. Poveri noi!

ecco tornato in campo il piacere come fine ultimo, e distrulto di bel

uuovo il concetto di virtu, che ha per obbietto 1'onesto, ossia cio che e

conforme alia ragione, sia che arrechi dilelto, sia che apporli dolore.

Son nobilissime in tal proposito le parole del Rosmini. E vero,

cosi egli, che il piacere, il quale per se e lutto individuale e sogget-

tivo, puo esser prodollo da delle cagioni che non sono soggettive e

individual!. Da questo nacque, che molti fra que' filosofi medesimi

che posero nel piacere il principle della morale, credeltero di poter

rimuover da se la taccia di egoisli, mostrando ch' essi facevano en-

trare nella loro filosofia morale anche le tendenze benevole verso gli

altri uomini, anche la stessa virtu disinteressata (cosi parlan costoro),

come fonte di squisili piaceri. Ma quanto non e vana questa loro

giuslificazione? Non aggrava essa piuttosto la loro colpa? Essi con-

fessano
,
che 1' unico fine e il piacere individuate e soggettivo : se

dunque introducono nella loro pretesa morale le tendenze benevole

e la virtu disinteressata, non introducono queste e quelle se non co-

me puri mezzi. E non e questo uno spogliare le virtu e le tendenze

benevole di ogni loro pregio assoluto? Non e questa un'offesa gra-

1 Pag. 86. 2 Pag. 9J.
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vissima eke essi fanno alia dignila di essa virtu, coll'abbassarla ad

una condizione cosi servile, col farla ministra del piacere soggetlivo

e individuate, che e quanlo dire di un prelto e patente egoismo?
IVon sarebbe infinitamenle minore la loro colpa, se non parlassero

punto ne di virtu ne di tendenze benevole, piutlosto che abusar di

esse si faltamenie, e violarne indegnamente il decoro? Sono elle og-

gimai piu benevole quelle tendenze che non hanno altro fine che il

piacer proprio, ed e ella piu disinteressala quella virtu che non mi-

ra che al proprio interesse? Che contraddizione non involge questo

loro parlare ! che specie di scherno non contiene contro a cio che

ML ha di piu augusto e di piu sanlo, la virtu, ed il disinteresse ! che

sacrilegio piu indegno del metier le maui su quesla regina, e non

solo slrapparle la corona di testa, ma condurla al trivio qual prosli-

luta! E.fia egli possibile, che le abbiette parole di cotesti vecchi so-

fisti, stillanti miele avvelenato di menzogna, possano sedurre il se-

col nostro, come hanno sedotlo il passato? o in cinquant'anni di stu-

dii e di prove sanguinolenti non avr& imparato il mondo a discerne-

re gli errori
;
e ne rimarr preso al laccio, come quand' essi erano

tulto nuovi? Siamo ancor de' fanciulli? a che vantar, se siam tali,

con una baldanza si spesso puerile, i progressi della civilla 1? *

Un allro vizio di questa leorica del piacere si e di logliere alia

morale ogni forza assoluta, lasciandole solo un' esistenza precaria e

una natura mutabile. L'Autore par che il conceda espressamenle.

L'umanita, egli dice, deve ormai essersi formate credenze posi-

tive intorno agli effetti di eerie azioni sopra la propria felicita, e le

persuasioni, per tal via originate, sono le regole della moralila per

la moltitudine, come pel filosofo, finche egli non abbia rinvenuto

di meglio 2. Che i filosofi potrebbero far queslo di leggieri, anche

1 Opere di Filosofia morale, vol. I, p. 176.

2 Non vediamo perche un tal compile si attribuisca al filosofo. Se si trat-

tasse di dedurre le regole della morale dalla natura e daH'ordine delle cose ;

pur pure. Ma, secondo 1'Autore, le regole della morale dipendono daU'espe-

rienza, che si ha, degli effetli che le diverse azioni producono in ordine

alia felicita, ossia al piacere. Ora all'acquisto di tale esperienza basta una

sete insaziabile di godimenti; la quale per fermo non e molto filosofica, e

si trova piu facilmente nei buon temponi che non in quelli ,
i quali si stil-
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oggidi sopra raolti argomenli, che il codice morale ricevuto noo

sia al tulto di diritto divino e che 1'umanita abbia ancor molto da

apprendere quanlo agli effetti delle azioni sulla felicita universa-

le, io lo ammello o piultosto lo assevero fermamenle. I corollarii

che dimanano dal principio dell'utile, simili ai precetti d'ogni arte

pratica, ammetlono un miglioramento indefmilo e nel progredire

dello spirito umano il loro pcrfezionarsi si avanza pure continua-

mente 1. Ma, quando anche 1'Autore lo avesse taciuto, la cosa

parlerebbe da se. Imperocche il piacere, vuoi nell'uomo indrviduo

Tuoi nella sociela, varia secondo le disposiziorri del soggetto, 11

luogo, i tempi, il grado di collura. Esso e sempre capace di ul-

teriore raffinamenlo, e puo benissimo cedere il luogo a un piacere

novello, che le mutate condizioni facciano prevalere. E questa in

sostanza e la ragione, per cui sentiamo oggigiorno parlare di diritto

nuovo e di principii nucw. Una tal novita e conformissima air indole

variabile della morale dell' inleresse, ossia del piacere, che reggc

i costumi della eta moderna. Procurare a se slesso ed alia umana

societa la piu gran copia possibile di godimenti ,
e per6 molti-

plicarne senza fiue i mezzi, che coslituiscono la ricchezza; ecco

F Etica del nostro mondo incivilito. La qual etica e appunto quella

che e stata condannata dal sommo Pontefice Pio IX, nella pro-

posizione LVIII del celebre Siltabo : Omnis morum disciplina ho-

neslasque collocari debet in cumulandis et augendis quovis modo

divitiis et in voluptatibus explendis. Ma dove andremo a parare se

quest'etica epicurea, non solo praticata dal cosi detto mondo
(
il che

e stato proprio di tutti i tempi), ma di piu propugnata come santa

e ragionevole (il che e proprio dell' eta noslra) prende vigore?

Andremo certamente a parare all' imbestiamenlo tolale della societa,

yerso il qual termine gia si corre a gran passi.

Conchiudiamo : queslo libro e tale che , se i bruti dovessero ap-

parar morale, polrebbero contentarsene. E pero si fa chiaro quan-

to abbia ben meritato dell' Italia rivoluzionaria il sig. Debenedetti ,

facendone a lei regalo colla sua traduzione.

lano il cervello colla filosofia. Ma forse anche in cio la filosofia avra fatto i

suoi progress!.

1 Pag. 57.
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II.

Prima Principia scientiarum
, sen

Philosophic*, catholica iuxta di-

vum Thomam eiusque interpretatores , respeclu habito ad ho-

diernam disciplinarian rationem, auctore MICHAELE ROSSET,

presbytero, philosophiae professore in maiori Seminario Cam-
beriensi Parisiis 1866, apud Ludovicum Vives , bibliopolam

editorem, via vulgo dicta Delambre, 9. Due volumi in 12.*

il primo di pagg. VIII, 594, il secondo di pagg. 542.

Eccoli, lettore cortese, un nuovo corso di filosofia. Non voler fare

11 niffolo, come alia vista di opera volgare. Esso noil e uno de mul-

tis, che compaiono e scompaiono , alia guisa delle falue fiammelle ,

col solo utile magrissimo di avere cresciulo il numero dei libri dali

alle stampe, portando nell'aria tristanzuola e tisicuzza, in che si rao-

strano, 1'impronla della meschinita del loro Aulore. No: il corso del

chiarissirno professore di Chambery ,
che li presentiamo ,

non con-

tiene una filosofia povera e nuda, come e quella dei testi comunali.

Piglia in prova quale dei due volumi li aggrada, percorri le materie

che ti vengono proposte dall' indice , e vedrai abbondanza filosofica

che ti si apre dinanzi. La quale non v' e mica esposta con vanteria

ciarlatanesca, come usano certi autori, ma con tulta verit&. Giaccho

quanto s'incontra nell' indice, tanto si legge chiaramente
,
ordinata-

mente e profondamenie discorso entro i due volumi, tutti sodezza, fior

di sostanza, nulla dl apparente. Secondo corso, e un lavoro compito.

Prendiamo a modo di esempio la Metafisica generale ,
od Onto-

loyia. Essa e divisa in tre parti : nella prima il ch. Aulore d& la

nozione e ragiona delle proprieta dell' en te; nella seconda tratta dei

principii, nella terza della divisione del medesimo. Quale e la buia

macchia pel ladro ,
tale e la ignoranza o la oscurit^i de' concetti del-

le cose per 1'errore : quivi egli si appialta, concepe e figlia i suoi mo-

stri. Chi non sa i guai portali nelle menli dal Iravollo concetto del-

1'ente? Per ovviare a lale sconcio ii ch. Autore e lutlo nell'esporre,

el chiarificare, nel lumeggiare per ogni via quanto spetta a lale con-

cetto, sicche esso briili intero, reciso dinanzi all'animo de' suoi sco-

lari. Colla nozione addita i principii piu universal! che ne sbocciano,
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dichiara come Tenle predicbisi di Dio e delle creature non univoce,

ma analogice, ed aggiusta una buona zaffata ai razionalisli aleman-

ni che lanto vi farneticarono altorno. Schierando le propriela trascen-

denlali dell' ente, parla distesamente della prima che e 1'unita. Undid

sono le proposizioni, partite in Ire paragrafi, sopra la verila che e la

seconda. Messa in chiaro la natura del bene, si volge a considerare il

suo avversario, il male. Ruinati i sistemi dei gnoslici e dei manichei,

snoda la quistione sopra 1'origine del medesimo, intorno a cui vana-

mente si lorcono gl* ingegni dei modern! non caltolici. La teorica so-

pra del bello, quarta propriela deli' ente, chiude con diletto del letto-

re la prima parte della ontologia. Eguale e lo studio che pone nella

seconda e terza. In quella si presentano in luogo acconcio e la espli-

cazione dei varii rapporti, in che sono gli archelipi eterni delle cose

colle creature
,
e la confutazione del Loke circa la cognizione delle

essenze, dell' Hume circa il principio di causalila, del Cartesio e Ba-

cone circa le cause finali, ed un accuralo esame dei triplice sistema

circa la composizione dei corpi colla preferenza data a quello degli

Scolaslici ;
in questa ritrovasi sottilmente disputalo quanlo si riferi-

sce alia soslanza ed all'accidente , colle loro spezie e scompartimen-

ti 1. Dall'abbondanza e dalla solidita, con che e trattata quesla parte,

trasandata per lo piu nei corsi ordinarii con assai grave discapito

degli scolari
,
si argomenti del come siano svolle le altre. Fatto sta

che noi, dopo di aver lelti i volumi dei ch. Autore abbiamo escla-

mato : sia lodalo Iddio
,
che nel Seminario di Chambery si porge

alle menti dei giovani un cibo sodo di dotlrina
, come accade in pa-

recchi altri Seminarii con un felice rilorno al maschio e diritto filo-

sofare degli antichi.

Ne il ch. Professore polea fallire di venir a piaggia si forlunata.

Giacche egli prese a maestro S. Tommaso ed a guide i suoi commen-

tatori piu fidi
,
e sopra ogni allro il Suarez, il quale ne' suoi dovi-

ziosissimi scritti genuinam D. Thomae doctrinam acute expendit %.

A questo fonte, egli scrive, donde spiccia a si larga vena la dottrina

piu sana, attinsi quel tanto, di che mi sono sludialo di arricchire le

mie istituzioni. E come un savio architetto costretlo a fabbricare

1 Vol. I, pag. 179 e segg.
42 Pag. VI.
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piccolo edifizio, traendo la maleria da splcnclidissimo Icmpio, sentesi

il cuore sopraramodo amareggialo nel troncarne e sparlirne le nobili

colonne ,
cosi accadde a me

, non potendo, slante la necessaria brc-

vila del corso, arrecare distesamente, ma a Iratti le tesi del S. Dot-

tore e fame assaporare lutta la sostanza contenutavi 1. II vero si e,

die il ch. Autore, ne sfiora gli argomenti in modo si acconcio, li pre-

senta in atto si limpido ,
H fa campeggiare sotto tale guardalura di

lume, che in quel poco che porla gustandosi il mollo ohe deve inlrala-

sciare, non solo le tronclie lesi non ne riportano alcun danno, ma piut-

tosto acquistano maggiore slima neir animo del lettore. Sicche 1' ac-

ceso desiderio da lui manifestato, che ognuno tragga alia ricca e pura

miniera di S. Tommaso, teniam per fermo, che debba tradursi in

alto presso quella scuola, in cui venisse proposto il suo corso.

Ghe se il ch. Professore prese a modello S. Tommaso quanto alia

sostanza, pensale se egli nol dovette pigliare eziandio quanto alia

forma estrinseca della esplicazione. Quindi nelle sue trattazioni non

li avvieni mai ne in ciance rettoriche
,
ne in vane declamazioni

,
ne

in disutili digression*! : tutto e nerbo di argomenti, diritto filo di lo-

gica e studio perpetuo di mettere in chiaro e provare 1'asserto, che

si propone nella tesi. A tale uopo non si diparti punto dalla rnaniera

in costume appresso gli scolastici, che e la sillogistica : maniera de-

testata in sommo grado dai riformatori del secolo XVI ed abborrita

sul loro esempio da quanti maestri dell' errore vennero appresso. Ed

a ragione. Imperocche se essa tiene dell' aridezza nello stile, se non

suona grata aU'orecchio con soavi periodi, se muove lenta ne' suoi

passi, ha per ricompensa 1' impareggiabile merito di porgere sotto

forma schietta la verila, di mettere a nudo 1' errore e di costumare

gl' ingegni ad una mirabile precisione nel ragionare. Onde 1' eviden-

za del fatto ebbe a trarre di bocca al Cousin, che non pecca punto

di lenerezza verso gli scolastici, la confessione seguente: L' arle

sillogislica e per lo meno un efficace esercizio, che abitua lo spirito

ad un argomentare preciso e robusto. Alia maschia vigoria di cote-

sta scuola si sonoformati i nostri padri. Dio volesse, che come fu

disavvedutamente abbandonata ,
cosi con somma saviezza vi si tor-

1 Pag. III.
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nasse da ogni professore ! Gl' ingegni de' giovani uscirebbero dalle

loro scuole ben altrimenti ritemprati.

Del fin qui delto chi non vede con quanto di ragione il ch. Autore

abbia posto in capo del suo corso il titolo : Philosophia catholica?

Egli trasse le sue dotlrine da quelle di S. Tommaso, ne segui le or-

me secondo i cenni dei piu fedeli interpreti, ed avendo il Baronio

con lulta verita lasciato scritlo, che vix quisquam enarrare posset

quot mr sanctissimus alque eruditissimus theologorum praeconiis

celebretur, quantumque illius illibatae doctrinae a sanclis Patribus

in sacrosanto oecumenico Concilia Tridentino considentibus fuerit

acclamatum, e quindi cbiarissimo aver lui adoperalo con ogni dirilto

il nobile titolo sopraindicato. Tanto piu, che per non porre il piede

mai in fallo non solo professa nella prefozione ,
ma eziandio osserva

ne'suoi due volumi la sicurissiraa norma, data dal Vicario di Gesu

Cristo per Ja scelta delle dollrine e delle opinioni, la quale e di torre

a stella reggitrice delle speculazioni la divina rivelazione, al cui lu-

me non camminando alcuni hanno dato in sentenze quali piu , quail

meno avverse alle verita disvelateci dal Signore. A cotesto pregio

della sana dottrina
,
che deve essere il capilale in un filosofo cat-

tolico, se ne aggiunge un allro ulilissimo. II ch. Autore ha confu-

tato, secondoche gli veniva in concio nella sua trattazione, gli error!

che, a guisa di pesliferi umori serpeggiando tra i filosofi moderni,

corrodono cancherosi la sostanza della fede catlolica.

Niuno ignora , quanto largamente si stenda a' nostri di il veleno

del panteismo , guastando o per lo meno tingendo della sua feccia

gli scritti di uomini onesti senza che e' se ne avveggano. La cosa e

giunta a tale
,
che al sommo Ponlefice e sembrato bene di condan-

narlo solennemente. II noslro Professore vi spende attorno un intero

capo , in cui presentando cotesto errore sotto le varie forme
,
in che

si e dato a vedere e presso gli anlichi filosofi e presso i moderni 9

e chiamando a dar conto della loro dollrina in modo particolare lo

Spinosa ,
il Fichte, lo Schelling ,

T Hegel ed i Sansimoniani
,
ne da

una succosa e robusta confutazione e fa toccare con mano le reissime

conseguenze, che derivano da questa peste agl'individui ed alia so-

ciela. Quanti sistemi non produsse lo studio sopra la origine delle

idee, e quanti error! ad un tempo? Or bene
, egli fa una compiuta
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rassegna del primi, ed appunla i second! . SicchS tu li trovi a faccia

a faccia coi precipui caporali delle diverse teoriche. Yengono nella

prima fila il Loke ,
il Condillac

,
il Lamoriguiere col loro sensismo ;

nella seconda Platone, il Cartesio, il Leibnitz, il Rosmini colle idee

innate; nella terza i propugnatori del razionalismo trascendentale,

il Kant co'suoi seguaci ed il Cousin, quindi gli Onlologi, Malebran-

che e Gioberti, da ultimo i sostenitori del Tradizionalismo. Ognuno
viene esaminalo e giudicato secondo 11 falto suo. Fra le pazzie del-

I' umano orgoglio vuolsi annoverare ancor quella della totale indi-

pendenza dell' umana liberla da ogni legge estrinseca. Essa e uno

dei maravigliosi trovati dei razionalisli, bandito a grandi voci in tut-

ti i paesi, e sventuratamente accolto da non pochi. II ch. Autore in

breve tralto dimostra questa sentenza per quello che e, cioe non solo

assurda, ma assurdissima , quali appunlo sogliono essere i pronun-

ciati di mente che farnetica.

V ebbero a' nostri tempi certi ordinatori degli studii, che asse-

gnarono ai giovani dei ginnasii una pvima e lievissima infarinatura

di filosofia, riputando inutile 1'occuparsene davvantaggio. Una misera

propedeutica, eccovi il tutto. Che cio avvenga dove signoreggia la

scuola razionalistica ,
e cosa da lodarsi. I principii, che in questo

oaso si spargerebbero nelle menti dei giovani ,
tornerebbero loro

dannosissimi ,
non che disutili. Ma non cosi ne' luoghi dove ancora

tieue il campo o almeno dee tenerlo la verace filosofia. In questi 1'in-

segnamento filosofico nella sua interezza e necessario. E necessario

per quei giovani, che dai ginnasii si mettono negli sludii teologici.

Ne sia prova la senlenza del Suarez, uomo spertissimo in questa ma-

teria, il quale non dubita asserire, che fieri nequil, ut quis theolo-

gus perfectus evadat, nisi firma prius melaphysicae iecerit funda-

menta. Stanteche occorrano si di frequente i dommi metafisici nelle

dispute teologiche, che senza la loro cognizione ed intelligenza rie-

sce impossibile trarne il pro conveniente. Del che era si persuaso

I'esimio Dottore, che cesso dallo scrivere sopra la teologia, per com-

porre a vantaggio de' suoi scolari la voluminosa sua Metafisica. Nel

qual lavoro egli tolse per se un savissimo consiglio e diello modesta-

mente nel proemio a quanti imprendono a scrivere sopra la filosofia.

Eccolo in termini precisi: Ita vero in hoc opere philosophice ago,
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ut semper prae oculis habeam nostram philosophiam debere chrislia-

nam esse ac divinae theologiae ministram. II professore di Ghambery

non venne meno a questo consiglio. Sia nella metafisica generate,

sia nella speciale, sia nell' elica non v' e capo in cui col sodo filosofo

non senti lo scritlore crisliano e non odori la ministra della leologia.

E necessario per i giovani ,
che deono passare agli sludii della

Universita, disponendovi acconciamenle gl' ingegni, sia col raffor-

zarne la potenza discorsiva ,
merce un continuato e savio esercizio,

sia col fornirli di que' principii che sono comuni a tutte le scienze.

Di qui il chiamare che fece S. Tommaso la melafisica, ordinativam

aliarum scientiarum ,
in quanto che tratta della ragione dell' ente

absolute 1 : di qui il conchiudersi dal Suarez esser la stessa non so-

lum propter se ipsam convenientem , sed eliam ad alias scientias

perfecte acquirendas esse valde utilem 2. Donde ricavasi quanto op-

portunamente il ch. Professore abbia intitolato : Prima Principia la

materia della sua trattazione in universo.

E necessario ne' tempi presenti ai giovani cattolici, perche da loro

contro gli assalli a danno della fede un' ampla conoscenza della ve-

rita e dell' errore
, perche addestrali nella lotta ,

che tra quesli due

avversarii ora fer\
7

e in modo particolare, ed armali di una logica,

che raaneggiata per la buona causa, e invincibile. Dateci in conchiu-

sione un giovane il quale abbia a professore un uomo di questa raa-

niera di filosofia, e voi lo vedrete assennalo ne'suoi consigli, arden-

te dei forti studii, lemperato. Dated un giovane, il quale per sua

buona ventura sia siato cibato di cotale filosofia , e voi lo mirerele

volare nel profilto di quelle scienze a cui applica 1' animo nella Uni-

versila. Dateci un giovane cattolico, allevato alia scuola della verace

filosofia, e state sicuro, che egli si manterra saldo contro 1'urto della

empieta, e piu agevolmente, che verun altro di scuola diversa, con-

tro T impeto delle irruenli passioni giovanili. La sperienza ci e irre-

pugnabile testimonio di cio che affermiamo. II corso del ch. Rosset

saviamenle esplicato e tale, da produrre ne' giovani di buona volonla

cotes ti effelti.

1 In 2. dist. 3, q. 2, a. 2, et dist. 24, q. 2, a. 2 ad 4.

2 Metaph. Disp. I, Sect. IV.
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SCAVI DI PORTO 1. Lo Xenodochio di Pammachio 2. II Cimitero di Gene-
rosa 3. II sepolcro e la basilica de' SS. martiri Eutropio, Zosima e
Bonosa.

1. II chiaro cavalier de Rossi, invitato ad esaminare gli scavi, fatti

eseguire da S.E. il principe Torlonia nell'aDtico Porto romano, annunzia
nel suo Bullettmo di Archeologia cristiana 1

,
come molto probabile la

scoperta del celebre Xenodocliio, edificato da Pammachio verso il 398
,

secondo che si raccoglie dalle lettere di S. Girolamo 2
. La evidenza che

egli da alia relazione ci consiglia di riportarla colle sue stesse parole.

Dentro le mura della citta (cosi egli) e presso il Porto Traiano e stato

scoperto un grande atrio con quadriportico, le cui basi in molta parte era-

no tuttora al posto, le colonne ed i capitelli giacevano tra le rovine. Le co-

lonne erano diverse e prese da monumenti piu antichi, come nel quarto e

nel quinto secolo usavano fare gli edificatori
;

le basi ed i capitelli erano

in grande numero di scultura del secolo quarto cadente. Percio vedute

molte di queste reliquie architettoniche, le stimai appartenere ad una ba-

silica cristiana. Ma il sig. arehitetto Carnevali mi affermo d' avere stu-

diato accuratamente la pianta del quadriportico, e d' avere riconosciuto,

che non metteva ad una basilica, ma a corridoi e celle, che non sono sta-

te esplorate. In fine sopra alcuni epistilii marmorei vidi grandi lettere

rozzamente imitanti le damasiane, massime negli apici ricurvi e ricciuti.

Cotesti epistilii non sono proporzionati alle colonne ed ai cornicioni del

quadriportico ;
e mi sembrarono destinati a colonnine poste ai quattro

lati d'un puteale di cisterna in mezzo all' atrio, come nei chiostri del

conventi fino al secolo XV ed anche piu tardi si continue a costruire.

Ed in fatti dopo riuniti i varii pezzi dell'epistilio, che sono stati tratti in

luce, li trovai formare un quadrilungo adatto a circondare un puteale; e

lessi nelle lettere d'un lato ATRIVM CVM QVADR1PORTICVM SED ;

in quelle d'un secondo lato: ET COLVMNAS CVM jnelterzo lato....

ISQ. SUIT YENIAT CVP1ENS AVRIRE FLVENTA; il quarto lato

manca. L'intera iscrizione doveva essere continuata cosi (fecit)

\ Anno IV, n. 5. Roma, raesi di Maggio e di Giugno 1866.

2 Epitt. LXVI,^; LXXVII, 40.
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atrium cum quadriporticum sed et columnas cum (cisternal) Quisque

sitit veniat cupiens (h)aurire fluenta. Questa e adunque veramente

1'iscrizione d'una cistema o d'una fonte, posta nel mezzo dell'atrio non

d' una basilica, ne d' un private palazzo, ma d'un edificio, che a tutti era

aperto con cristiana carita : quisque sitit veniat. I quali caratteri ottima-

mente convengono ad uno Xenodochio
;
e poiche le lettere e 1'architet-

tura sono del secolo in circa quinto, stimo che Y atrium cum quadripor-

ticum (sic) sed et columnas cum (cisternat) sieno grandiose aggiunte, fatte

allo Xenodochio di ammachio, o da lui medesimo, o da alcun suo erede

e successore. Sono dolente, che proprio il lato dell' epistilio, ove era il

Borne dell'autore di si nobile edificio, sia rimasto sotterra; ma confido

che si faranno diligenze per rinvenire una si pregevole istorica memoria.

L'esametro : quisque sitit veniat cupiens haurire fluenta, bene s'addi-

ce all'atrio della piacasa,aperta aH'ospitalita daH'amico intimo di S. Gi-

rolamo; casa, che da-quelDottore medesimo fu tanto celebrata.Imperocche
il recitato^verso e appunto di Girolamo, nel carme ad Damasum sul Sal-

terio di David, chetermina cosi: Quisque sitit veniat cupiens haurire flu-

enta, Inveniet latices servant qui dulcia mella 1
. Quel verso istesso fu inci-

so in labro marmoreo ante ecclesiam S. Bartholomaei in insula, chara-

ctere antiquo, ut Damasi tempore scriptus videatur 2
. Cotesto labro mar-

moreo senza dubbio e quello, le cui lettere logore furono edite dal Mu-

ratori,chenonleintese: QVISQVAI SITLIVENIAT CVPIINS AVRI-
RE IVI 3

. E chiaro che debbono essere restituite : QVISQYAE SITIT

YENIAT CVPIENS AVRIRE /LVEwta. Anche qui aurire e scritto sen-

za aspirazione, come nell' epistilio portuense ;
ne sembri strano il quis-

quae per quisque, errore comunissimo in ogiii genere di scritture del

secolo quarto....

In un corridore, che sboccava nell'atrio sopra descritto, sotto le volte

crollate sono stati rinvenuti utensili d'argento, cioe piatti e sottocoppe, e

coppe o bicchieri di elegante modello e di buona cesellatura 4
. Anche

queste ricchespoglie altestano la cristianiladeU'editicio: imperocche sotto

uno dei bicchieri e incisa la croce della forma, che diciamo latina; sotto

uno dei piatti il monogramma A ^ w colle lettere in giro CAMPA. Non so

se questo nome sia deirartetice: mi sembra genitivo del greco cognome
KajATra? contralto da Kaa-avo'? 3

, come il notissimo Aouxa? da Aou/tavo'c, ecc.

2. L'occasione di questi scavi, e dell' insigne monumento che vi e

stato scoperto, eccita naturalmente il desiderio di altre memorie non

meno importanti e certamente piu auguste, invoke fra quelle antiche ro-

vine. Percio il soprallodato cavaliere pubblica nel medesimo numero al-

\ DAMASI, Opp. ed. Merenda. p. 245.

2 Sono parole del Sarazani. DAMASI opusc. p. -174.

5 Thes. inscr. 489, 7.

4 V. LANCI nel Bull, dell' 1st. di Corrisp. arch. H863, p. 86.

5 V. Corp, inscr. graec. n. 5057, 6598
;

cf. 6634.
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cune sue dotte osservazioni intorno ai sepolcri ed alle basiliche de'Martiri

piu celebri di Porto, che in parte valgono a soddisfare quel desiderio, e
in parte possono essere guida e incitaraento a nuove scoperte.

II cimitero detto di Generosa, assai celebre ne' fasti sacri di Porto, si

trovava indicato al sesto miglio, miliario sexto, in alcuni antichi marti-

rologi. Ma quella lezione e falsa, come ha potato veriticare il De Rossi
col confronto di parecchi codici del martirologio geronimiano, sostituen-

do la vera, che e ad Sextum Philippi. Questo luogo, per quel che afferma

il cosmografo Etico, scrittore cristiano del secolo quinto incirca, fu an-

che detto praedium missale, ed era non al sesto miglio della via portuense,
ma al decimoquarto, la dove il Tevere si divide in due rami, per isboc-

care nel mare da doppia foce
,

1' ostiense e la portuense, formando cosi

un'isola, oggi appellata sacra. Quivi, secondo che attesta il citato autore,

era solito di convenire ogni anno il popolo romano col prefetto, Castorum

celebrandorum causa, solemnitate iucunda *. Di fatto, nel calendario di

Polemeo Silvio, che fu scritto nel 449, sono assegnati al 27 Gennaio i

ludi Castorum Ostiae 2; i quali, come altri simiglianti usati dai gentili,

furono conservati dagFImperatori cristiani
,
anche quand' era raancato

quasi totalmente il paganesimo, a semplice trattenimento del popolo e

proibiti i sacrifizii e )e altre superstizioni idolatriche.

In quest'isola dunque, ed anzi nella sua esterna superficie, e da cerca-

re il cimitero di Generosa; poiche le condizioni geologiche non poteva-

no consentire che si edificasse ne'sotterranei. DaH'altra parte la legali-

ta de'sepolcri cristiani e stata cosi apertamente dimostrata dal soprallodato

archeologo (e noi abbiam riportati i suoi principali argomenti nelle nostre

appendici archeologiclre), che a niuno pud fare meraviglia cotesta pub-
blicita dell' anzidetto cimitero. Ed appunto nel luogo , denominate da

Etico praedium missale e ad Sextum Philippi, che ora e detto Capo due

rami, fu ritrovato sin dal 1822 un sepolcreto, nel quale, come dice il

Nibby i corpi erano posti 1' uno sopra 1' altro, a molti strati, coperti di

tegole, in tante fosse diverse, capaci ciascuna d'un solo corpo
3

. Dalle

quali parole evidentemente si rileva, che il cimitero non era un sotter-

raneo, alia foggia delle romane catacombe, co' loculi intagliati nelle pa-

reti
;
ma si un'area aperta, nel cui seno s' interravano i cadaveri, soprap-

ponendogli gli uni agli altri uella maniera descrilta. Di fatto, non ha

molto, e in quel luogo medesimo 1' acqua del Tevere ha discoperto nella

ripa un' area chiusa da tegoloni orizzontali, dentro la quale si vede gia-

cere uno scheletro.

Or e da far voti, dice il benemerito Archeologo, che il sito venga dili-

gentemente ricercato, se per ventura si possa aver traccia de'sepolcri sto-

\ AETHICI Cosmogr. ed. Gronov. p. 716.

2 Corpus Inscription, latin, t. I, pajj.
353.

3 NIBBY, Analisi della carta de
3
dintorni di Roma; torn. II, pag. COT.
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rici de' Martiri piu celebri, che ebbero sepoltura e culto in quel cimitero.

Tra questi sono ricordati Siaiplicio e Faustina fratelli, e Beatrice. Sim-

plicio e Faustino patirono il martirio sotto Diocleziano, con esser gittati

in Roma nel Tevere ;
raccolti poi presso al Sextum Philippi e quivi se-

pelliti
dai preti Crispo e Giovanni e dalla loro sorella Beatrice. Questa

Beatrice, divenuta quindi a poco martire anch'essa, fu sepolta dalla ma-

trona Lucina (ultima di questo nome) accanto ai suoi fratelli Crispo e

Giovanni, i quali da Adone sono parimenti assegnati al Sextum Philippi
l
.

Le quali memorie, benche raccolte da monumenti non del tutto incorrotti,

sono pero confermate nella loro sostanza da altri certissimi monumenti,

come sono i libri liturgici della Chiesa romana anche de' tempi di Gela-

sio, cioe del secolo quinto, i quali prescrivono le preci della loro comme-

morazione; e 1'attestano altresi i calendarii romani appellati capitularia

evangeliorum, che ne registrano la festa via portuensi. II nome poi di Ge-

nerosa, del quale ando distinto cotesto cimitero, si ricava da un'antica

iscrizione, incisa sopra un'arca marmorea, che si conserva nel palazzo

canonicale di S. Maria Maggiore. La iscrizione e la seguente:

MARTYRES SIMPLICIVS ET FAYSTINVS

QUI PASSI SVNT IN FLYMEN TIBERE ET POSI

TI SYNT IN GIMITERIVM GENEROSES SYPER
FIL1PPI

Ma fu questo per ventura il titolo primitivo, posto al sepolcro de' Martiri?

Al De Rossi pare che no per lo tenore stesso dell' epigrafe, la quale dall'al-

tro canto non offre nessun indizio per doverle assegnare un' epoca certa.

Egli dubita che sia potuta essere incisa, dopo che quelle sacre reliquie

furono traslatate da Porto in Roma, acciocche rimanesse memoria del

luogo primitivo, nel quale ne' secoli andati erano state custodite. La tras-

lazione, come si raccoglie dal Libro Pontificate, fu fatta, verso il 682,

da Papa Leone II, il quale in ecclesia iuxta sanctam Bibianam corpora
sanctorum Simplicii, Faustini et Beatricis atque aliorum martyrum re-

condidit 2
. Di fatto da S. Bibiana fu la sopraddetta iscrizione trasportata

in S. Maria Maggiore.
3. Ma speranze ben piu fondate e maggiori ci si presentano per rispet-

to ai sepolcri ed alia basilica de' santi martiri Eutropio, Zosima e Bono-

sa. Solamente di quest' ultima erano pervenuti sino a noi alcuni atti
,
e

le reliquie di lei sono tuttavia venerate in una chiesetta in Trastevere ,

dedicata al suo nome. Quale che sia il valore di quegli Atti, essi ci fan

\ GEORGII Sfartyrol. Adonis pag. 415.

2 Lib. Pontif, in Leon. //, . V.



ARCHEOLOGIA 481

sapere, che Bonosa paii il martirio insieme con cinquanta soldati, e che
furono tutti sepolli stadio uno a Portu romano. Dall'altra parle il martiro-

logio geronimiano ricorda che il sepolcro de' martiri Eutropio, Zosima
e Bonosa era venerate in hiscla, ossia in insula. Ora i frammenti di una

magnifica lapida, discoperti in due lempi diversi, circa un miglio lun-

gi dalle mura di Porlo verso Roma, e presso il Capo due rami dove co-
inincia 1'isola, dimostrano che le sopraddette indicazioni sono tutte e
due veritiere e concordano fra loro. I primi frammenli furon Irovati nel

1837 in lettere accostantisi alquanto alia forma damasiana, e sono del se-

guenle tenore:

SANCTIS MARTY
EVTROPIO -BON
DONATVS EPISC . . .

SED ET BASIL1CAM C
A FVNDAMENTIS S . . .

Sei allri piu minuti frammenti
, che in quel luogo medesimo circa il

1858 si offersero alle indagini del ch. cavalier Guidi, furono dal De Ros-

si riconosciuti come parti della medesima iscrizione
,
che quindi ricom-

posta da lui e supplita ne'vuoti intervalli si legge cosi: SANCTIS MAR-
TYRIBVS ET BEATISStmu EVTROPIO. BONOSAE ET ZOSlMae
DONATVS EPiSC. TVMVLVM ADOrwaoi* SED ET BASILICAM.
CONltmCTAM tumulo A FVNDAMENTIS - SANCTAE plebi Dei con-

struxit.

Quello fu dunque il luogo del sepolcro de' tre santi Martiri ;
ed un

vescovo Donato , per crescerne il culto
,

lo adorno e gli aggiunse una

basilica. Che pero ,
se darassi opera a slerrare il sito

,
dovranno senza

meno venire alia luce rilevanli vestigi della detla basilica e di altri mo-

numenti che la decoravano. Di fatto il soprallodato cav. Guidi oltre ai

citati frammenti rinvenne ancora alcuni pezzi di colonne marmoree e

qualche sarcofago cristiano. Uno di questi e ora affisso a pie della scala

de' Castellani presso la piazza Poli; e baccellato
,
e nell'uno de' due lati

presenta I'immagine del buon pastore, appoggiato al bastone, e nell'altro

quella di una donna velata
,
che leva in alto la destra : nel mezzo due

agnelli sostengono un clipeo coll'iscrizione :

IANVA
'

RI IN PA
CE DOM

cioe lanuari (vivas) in pace Domini. Le lettere e la scultura sembrano

al De Rossi del secolo terzo.

Serie VI, vol. VII, fasc. 394. 31 Jl Agosto 1866.
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Piu iraportante ancora e uno storico carme, relativo ai medesimi santi

martiri, che fu raccolto in molti pezzi dal Guidi, ed e il seguente:

ACCIPE ME DIXIT DOM1N. . .

EXAVDITA CITO FRV1TV. . .

ZOSIME SANCTA SOROR M. . .

IAM VIDET ET SOCIOS SANG . . .

LAETATVRQVE V1DENS : M1RA . . .

MIRANTVRQVE PATRES TAN . . .

QVAM SVO DE NVMERO CVPIE . . .

CERTATIMQVE TENENT ATQV . . I

IAM VIDET ET SENT IT MAGNI . . .

ET BENE PRO MER1TIS GAVDET SIBI PRAEMIA REDDI
TECVM PAVLE TENENS CALCATA MORTE CORONAM
NAM FIDE SERVATA CVRSVM GYM PACE PEREGIT.

II De Rossi ha supplito nel seguente modo i luoghi yuoti, imitando lo

stile e continuando le monche sentenze dell'ignoto autore:

Accipe me dixit Domi(ne in tua limina Christe:)

Exaudita cito fruitufr modo lumine caeli)

Zosime sancta soror m(agno defuncta periclo.}

lam videt et socios sanc(ti certaminis omnes,)

Laetalurque videns mira(ntes sisters circum;)

Miranturque patres tan(ta virtute puellamJ
Quam suo de numero cupiefntes esse vicissim)

Certatimque tenent atq (ue amplectuntitr ovantes.)

lam videt et sentit magni (spectacvla regni,)

Et bene pro mentis gaudet sibi praemia reddi

Tecum Paule tenens calcata morte coronam.

Nam fide servata cursum cum pace peregit.

Somma e 1'importanza di questa iscrizione, la quale, a giudizio del dot-

tissimo illustratore, e probabilmente da riferire a! secolo terzo, avuto ri-

guardo tanto alia paleografia , quanto allo stile. Donde inferisce che po-
trebb'essere contemporanea alia passione di que'santi confessori,corona-

ti di martirio appunto nel secolo terzo, probabilmente sotto Aureliano.

Quella che vi e direttamente onorata e sanla Zosima, e quindi e da cre-

dere, che altre due lapidi dello stesso o di altro aulore'celebrassero le

lodi di Eutropio e Bonosa. Ma checche sia di queste congetture, certo e

che una gran luce ne viene sopra la storia,che era tanto dubbia, di que-

sti martiri , Tenendosi a sapere che Zosima era donna (giacche si dubi-

tava da alcuni se invece fosse uu Zosimo), che era sorella di Bonosa e di

Eutropio, e finalmente che ebbe altri compagni nel martirio
,
verosimil-

mente i cinquanta soldati, che ricordano gli Atti di Bonosa, messi i%
dubbio dai critici.
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Roma 11 Agosto 1866.

I.

COSE ITALIANS.

STATI POMTIFICII 1. Concistoro segreto 2. Inaugurazione del nuovo acque-
dotto a Sezze 3. Pubblicazione della tariffa , secondo il nuovo siste-
ma monetario, per varii rami di pubblica reudita 4. Dispula teolo-
gica al Collegio Urbarip

de Propaganda fide, e filosofira Del Seminario
Romano ed in S. Apollinare 5. Notificazione circa la professione dei
Cambiavalute.

1. La Santita di nostro Signore Papa Pio IX ha tenuto, la mattina del
6 Agosto, nel palazzo apostolico in Vaticano , il Concistoro segreto; nel

quale , premessa uoa Allocuzione intorno all' elezione fatta dai Yescovi
cattolici di rito siro, riuniti in Aleppo, ha proposto: La Chiesa patriar-
cale di Antiochia dei Siri, per Monsig. Giulio Filippo Harcus, che, tras-

lato dalla Sede di Diarbekir, del medesimo rito, ha assunto il nome di

Ignazip Filippo; e la Chiesa a" Ibarra , nelta Repubblica deW Equatore,
eretta ioCaUedraledaSua Santita, per Monsig. Giuseppe IgnazioCheca,
Ausiliare di Mpns. Antonio Remigio Esteves de Toral, Yescovo di Cuen-
ca nella medesima Repubblica ,

traslato dalla Chiesa Tescovile di Listri

nelle parti degl'infedeli.
In seguito Sua Santita ha manifestate le seguenti elezioni , fatte dopo

TuHimo Concistoro , per organo della S. Congregazione de Propaganda
Fide: Vicariato apostolico di Bosnia, nella Turchia europea, per Monsig.
Pasquale Vuicic, de' Minori Osservanti. Vicariato apostolico di Egitto

pei Latini, e Delegazione apostolica per gli orientali di Egitto e di Ara-

bia, per Monsig. Luigi Ciurcia, de' Minori Osservanti, proraosso dalla

Sede di Scutari in Albania alia Chiesa arcivescovile di Irenopoli nelle

parti degtinfedeli.
2. 1 lavori intrapresi ? per soyrana munificenza del Santo Padre, affine

di procurare alia citta di Sezze il benefizio d' una copiosa fontana d'ac-
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qua potabile, di che difeltava e soffriva assai, ebberp felicissimo risul-

tato. II giorno di venerdi 13 Luglio le aiUorita local!
, ecclesiastiche e

civiii, con pressoche tutta la popolazione della citta, si trovarono riuni-

te nella piazza posta nel sito piu eminente dell'abilato, ove 1'acqua dp-
vea sgorgare, e che, ad argomento di gratitudine per tanto benefizio

portera d'ora innanzi il nome di Piazza Pia. Verso le 6 pomeridiane 1'ac-

qua comincio a
scprrere limpidissima ,

fra le acclamazioui della moltitu-

dine, che la saluto con le grida di Viva il Santo Padre Pio IX. La <jra-

titudine di quel popolo manifestavasi pure con plausi al nome dell'Eiuo

Cardinale di Reisach il quale, dice il Girnale di Roma del 16 Luglio ,

come Prefetto della S. Congregazione degli Studii
,
avea contribuito al-

1'opera, impeirando da Sua Santita che
yi

si erogasse una parte dei pro-
Yeuti della eredita De-Magistris, amministrata dalla suddelta S. Congre-
gazione. Ne in tanta foga di giubilo popolare fu dimenticato il nome del-

1'ingegnere professore Tito Armellini, alia cui perizia fu confidata la dif-

ficile impresa, e che
, presente al buon riuscimento della medesima, era

penetrato in quell' istante da una sensazione profonda . Queste acque
hanno la loro sorgente nel territorio di Bassiano, il qual Comune tra

poco ne godra ancor esso
, per munih'cenza del Santo Padre. Le pol-

le sono sul monte Sant'Angelo; e, quantunque non abbondantissime ,

sonpsi tuttavia riconosciute sufticienti ai bisogni di quegli abitanti. Tul-

tavia questi si rammentanoche, alquanti lustriaddietro, le acque ne ram-

pollavano in copia molto maggiore; e la presente diminuzione si attri-

buisce al disboscamento avvenuto sulle giogaie di que' monti. Di che il

Governo ha fermato
prpvvedimenti energici, per conseguire qualche ri-

paro a tanto danno
;
ed e a sperare che, col rinselvamento di queMuoghi,

torni ancora 1'anlica abbondanza delle sorgenti . e co*i possa sentirsi piu

grande il vantaggio che gia fin d'ora ne hanno
p,uelle popolazioni.

3.
L'attuazipne del nuoyo sistema monetario in lire e centesimi esige-

ya, che le tariffe
p!ei

Dazii ed altri introiti deU'erano yenissero espresse

secpndo i principii del medesimo, e regolale in maniera da rendere quan-
to si potesse agevoli i relativi pagamenti in monete di nuovo conio. Coa

queslo intento npn si e trascurato anche quello d'
intrpdurre

nelle tarifle

alcune mpdificazioni, lequali, senza alterare sostanzialmente le norme

regolatrici delle tasse vigenti ed i
proyenti che ne ritrae 1'erario, riu-

scissero nel Joro complesso, per piu riguardi, di qualche vantaggio al

pubblico, e, per alcuno dei Dazii, di speciale benetizio alia classe dei

contribuerili che in gran parte e la piu bisognosa. Condotte a termine le

occorrenti operazioni per quei rami di pubblica rendita, pei quali si e

stimato chegli indicati provvedimenti richiedessero maggiore prontezza,
Ja Santita di nostro Signore ordino che si pubblicassero, come fu fat to

anche in un supplement al Giornale di Roma del 14 Luglio, le tariife

dei prezzi dei tahacchi e dei sali, per le corrispondenze postali interne

ed esterne, pel Dazio del macinato nelle province, e pel lotto.

4. L'alunno del pontificio Collegio Urbanp de Propaganda Fide, sa-

cerdote D. Giorgio Buckeridge, di Dublino, nelle ore pomeridiane
del 10 Luglio sostenne una pubblica disputa teolpgica.

Le tesi che, in

numero di centoventinove erano presentate alia disputa, versavano in-

tprno alia sacra Scrittura, alia Teplogia dpmmatica ed alia sagramenta-
ria. Una eletta di VCSCOYI e di altri Prelati facevano corona all'Eminen-
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tissimo Cardinale Cullen, Arcivescovo di Dublinp, che in trono assiste
all'esercizio scientific; e le dotte persone che vi convennero applaudi-
rono al Difendente, la cui perspicacia d'intelletto ed ii bel corredo di
soda e svariata dottrina riconobbero nel sostenere che fece le verita ri-

yelate, specialmente contro gli errori che ai nostri giorni sonostati mes-
si in voga dai Naturalist!, dai Panteisti e da altri nemici deila Chiesa
cattolica.

^

II chierico Luigi Caranzetti
, alunno del pontificio seminario Pio per

1'Abazia di Subiaco, nel giorno 18 di Luglio si espose a dare un atto

pubblico di filosofia, proponendo ad argomento di disputa, in centoses-
santasei tesi, quanto v'ha di piu diflicile nella materia

p'ella Metatisica,
dell' Etica, del Giure pubblico, dell' Apologia della religione cristiana,
della Fisica sperimentale e della Matematica si elementare che applicata.
La mattina ebbe luogo 1'espenmento nell'aula massima del pontificio Se-
minario romano, e valenti Professori ed altre dotte persone , fra scelto

uditorio, provarono con argomentazioni e quesiti il valore del giovane.
Maggiore fu la frequenza nelle ore pomeridiane in S. Apollinare, ove si

lenne 1'esercizio, che fu onorato dalla presenza di parecchi Emi Cardinal!

e di molti Vescovi, Prelati, Capi d'Ordmi religiosi ed illustn personaggi.
II giovane alunno assai valorosamente si diporto ,

soddisfacendo a chi

eraglisi levato contro quale avversarip; e dalla data prova, che lo mo-
stro di perspicace ingegno, e di ottimi studi nudrito

, colse lunghi elogi
ed applausi.

5. Nel Giornale di Roma del 21 Luglio yenne stampata la seguente
notificazione :

Volendosi disciplinare 1'ufficio dei Cambiayalute, ppnendolo in ac-

cordo coi bisogni del Commercio e della popolazipne, e piaciuto alia San-

tita di nostro Signore, udito il Consiglio de'Ministri, di ordinare quan-
to segue. 1. E autorizzata la professione di Cambiavalule, tantp

in Ro-
ma che nelle Province, con le prescrizioni seguenti: 2. L'autorizzazione

dovra risultare da una patente del Ministero del Commercio; il quale, tra

coloro che ne faranno richiesta, sciegliera quelli che offrono maggiori

requisiti di probiia e di solidita, udito anche il parere della Camera di

Commercio. 3. I prescelti non potranno conseguire la patente, seprima
non avranno depositato presso il Ministero del Commercio una cauzione

di lire quindicimila, o viucolando tante cartelle di rendita consolidata,

ovvero in contanle, nel qual caso riceveranno I'interesse del quatlro per
cento. 4. II numero dei Cambiavalule in Roma sara limitato a soli otto,

riservandosi il Governo di aumentarlo, qualora ne vegga il bisogno. Nel-

le Province sara determinate in seguito delle proposte dei rispeitivi Pre-

sidi, che dovranno fade al Ministro del Commercio, dopo sentito il pa-

rere delle loro congregazioni governatiye ,
che ne indicheranno il nume-

ro ed il limite delle cauzioni da prestarsi, non che 1'imporlare
delle mul-

te da pagarsi in caso di contravvenzione. 5. Sara ufficio dei Cambiava-

lute quello di cambiare le monete di pontificia coniazione con le estere,

come ancora i biglietti di banche in qualunque specie di moneta. 6. Yie-

ne inibito ai Cambiavalute ogni altro traftico sulle monete pontificie, su-

gli effetti negoziabili in borsa, ed ogni operazione appartenente di sua

naturaal negoziato bancario. 7. Sara pbbligo
dei Cambiavalute di te-

nere affissa costantemente al di fuori dei loro negozii una tabella, in cui
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per ciascuna specie di moneta o di biglietti di banche sia distintamente

Botato, tanto il prezzo a cui acquistano, quanto il prezzo a cui vendono.
II prezzo di vendita non potra essere maggiore al prezzo di acquisto del

mezzo per cento sulle somme inferior! a cinquecento lire, edell' uno per
-cento sulle somme superior!. 8. Ciascun Cambiavalute dovra tenere un

registro nelle forme prescritte dagli art. 10 e 79 del Codice di Cornmer-

cio, ove giorno per giorno saranno descritte le
rispettiye operazioni di-

stintamente espresse. 9. I Cambiavalute saranno posti solto la vigilanza
delle rispettive Camere di Commercio, e, in mancanza di esse, delle Con-

gregazioni governative; alle quali percio dovranno esibire i loro libri

ogni volta che ne siano richiesti. 10. Quei Cambiavalute che contray-
venissero a qualunque delle presenti disposizioni , ovvero operassero in

frode delle medesime, saranno soggetti, in Roma, la prima volta ad una

multa non minore di lire cinquecento, ne maggiore di lire due mila cin-

quecento; ed in caso di recidiva, oltre alia multa, saranno anche sogget-
ti alia chiusura del negozio. 11. Apparterra alia direzione generale di

Polizia ed ai presidi delle Province di pronunciare sulle contravvenzioni

-e di punirle a forma dei precedenti arlicoli. Dal Ministero del Commer-

cio, li 20 Luglio 1866. // Ministro P. D. COSTANTINI BALDIM.

Tosr.ANA E STATI ANNESSI 1. Prorogazlone del Parlamento 2. Regolamento
per attuare la legge contro gli Ordini religiosi e la confiscazione dei beni

ecclesiastici 3. Provvedimenti politici ed amministrativi, applicaii alle

province yenete 4. Ultimi fatti d'arme nel Tirolo 5. Sospeusione
delle osiilita 6. Ndtizie ufficiali sopra i fatti dell'armata navale presso
Lissa *-r 7. Decreto per un imprestito sfprzalo

cli 400 milioni 8. La car-

ta-uaonela imposta dairVm/ia aiVeueti 9. Disastro dell'armata nello

Adriatico; I'A/fundatore affondato.

1. Partito il Re pel campo, concedute al Ministero le facolta straordi-

narie eci amplissime che avea chieste per tutto il tempo che durasse la

guerra, sancita la legge di abolizione generale degli Ordini religiosi e di

conversione dell'asse ecclesiastico, le Camere non aveano piu che fare; e

si pigiiarono vacanza. Ma, appena la sconfitta di Custoza, e peggio, la

disfatta navale di Lissa, ebbero ingenerato qualche sospetto che il Go-
ve^no fosse per accettare la pace, senza aver redento anche il Tirolo e

senza aver compiuta I'annessione del Triestino e dell'Istria, i diarii dei

Mazziniani e de' Garibaldini cominciarono a strepitare: che il Governo
tradiva il voto nazionale, che si doveano riadunare le Camere, che que-
ste doveano sindacare il contegno del Gabinetto ed aiutarlo a respingere
le pretensioni de' mediatori stranieri

;
che si doveano fare inquisizioni

parlamentari sopra la condotta della guerra, che si dovea consultare la

nazione intorno ai suoi destini
;
e cosi via discorrendo. Ed in fatti, a vi-

gore di legge, avrebbero potuto i Presidenti della Camera elettiva e del

Senato mandare attorno un invito ai membri del Parlamento, e questi,
raccolti in numero sufficiente, recare qualcbe noia al Ministero.

Pertanto, a cessare ogni pericolo di tali seccature, la Gazzetta ufficia-
le del 22 Luglio pubblico un decreto de! Principe reggente, dato sotto

il giorno 7, in virtu del quale: La sessione legislativa, pel corrente

anno, del Senato del Regno e delta Camera dei Deputati, e prorogata.
Uo altro posteriore decreto stabilira il giorno della sua riconvocazione .
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2. II giorno seguente, 23 Luglio, fu promulgate nella Gazzetta uffi-
ciale, n.

u

202, il regolamento prescritto dalla legge del 7 Luglio, intorno
all'abolizione degli Ordini religiosi ed alia conversione dell'Asse eccle-
siastico. Quest' atto, distribuito in 6 capi e 67 articoli, determina in
tutti i particolari quanto risguarda 1'amministrazionedel Fondo pel culto;
il modo e le precauzioni per la presa dipossesso; la liquidazione ed il

pagamento delle pensioni e degli assegnamenti a' religiosi soppressi, o

posti a carico del fondo pel culto; gli ordinamenti da osservare pei fondi

e per gli ufficiali dell'abolita Cassa ecclesiastica
;

la quota di concorso,
ossia la taglia enorme e progressiva posta sulla rendita, che lo Stato dee

pagare ai Vescovi, seminarii ecc. di cui si approprio i beni
;

i procedi-
menti da seguire perche, nel trasferire al Demanio i beni de' Religiosi e
della Chiesa, nulla possa sfu^gire agli artigli fiscali.

Ora ferve 1' opera della spogliazione delle designate vittime, con tutto

il rigore di questo Regolamento.
3. Benche la famosa noterella del Moniteur pariginodel 5 Luglio fa-

cesse credere a quasi tutti, che I'imperatore Napoleone III avesse-accet-

tata la cessione del Veneto, si che quelle province si dovessero, almeno

temporaneamente, riguardare, se non come terra francese, certo come
11n deposito che la lealta imperiale custodirebbe da ogni invasione; pure
il Gabinetto di Firenze ne giudico in tutt'altra maniera; e fece di quel

supposto patronato della francia sul Veneto lo stesso caso, che gia avea
fatto della famosa nota, con cui si mandava intimarediplomaucamente al

Cialdini, che la Francia si opporrebbe airinvasione delle Marche e del-

I'Umbria. Ed infatti, sui baffi di tutti i diarii ufficiosi di Parigi che pro-
clamavano il Yeneto territorio francese, ilCialdini stesso ne

occupo tutte

le citta abbandonate dagli Austriaci, tenendosi pero a rispettosa distanza

dal tiro dei cannoni delle fortezze del Quadrilatero e di Venezia.

Naturalmente la |)rima cura si fu, essendo cessato di fatto il Governo

austriaco, di costituirvi un Governo italiano, che, insieme colla forza mi-

litare, avvalorasse la presa di possesso. Innanzi tutto si ricorse al solito

spediente de' Commissarii regii straordinarii, come si fece nel 1859 e

nel 1860, per allestire le annessioni degli Stati, tolti in Italia a' legitlimi

sovrani.

Laoude la Gazzetta ufficialeM 19 Luglio pubblico un decreto, fir-

raato in Ferrara da Vittorio Emmanuele e dal Ricasoli, che in 21 artico-

lo stabilisce le norme principal! del Governo e dell'amministrazione teni-

poranea delle province venete. Queste saranno governate da Commissa-

rii; sono abolite le Congregazioni provinciali, i cui ufficiali restano a di-

sposizione del Re; gli ufficii amministrativi dipendono da' Commissarii,

le cui attribuzioni, molto ampie, sono esposle negli articoli 4, 5, 6 e

7; aboliti gli esistenti uffizii di polizia; devonsi costiluire nuovi uffi-

ciali per la sicurezza pubblica ;
si provyedera per la giuslizia e per

Tamministrazione dei fondi demaniali; si pubblicheranno, ed entreran-

no subito in vigore, lo Statute, la legge per le intestazioni degli atti pub-

blioi, e quelle per la stampa e la guardia nazionale; i codici, le leggi cd

i regolamenti ora vigenti si osserveranno provvisoriamente ,
in quanto

non si oppongono a codeste leggi promulgate.
II giorno seguente, 20 Luglio, la stessa Gazzetta ufficiale promulgo le

mentovate leggi per 1'intestazione degli atti pubblici, e per I'ordmamen-
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to delle autorita giudiziarie ;
inoltre un decreto, pel quale tutti i funzio-

narii ed impiegati delle province venete, i quali avessero seguito 1'ar-

mata austriaca, o che in altro modo si fossero alloutanati dalla loro resi-

denza all'avvicinarsi dell' esercito nazionale, sono considerati come di-

missionarii . Tutti gli altri, salvo ai Commissarii il diritto di mandarli

a spassp se cosi loro talenta, conservano il loro uffizio coll'annesso

stipend io .

Quindi, alii 21
Luglip,

la stessa Gazzetta bandi i nomi degli eletti al-

ia carica di Commissarii nelle citta gia occupate dalle truppe del Cialdi-

ni, e furono: il marchese Gioacchino Pepoli, deputatp, per la provincia
di Padova; 1'onorevole Antonio Mordiui , per quella di Vicenza

;
1' ono-

revole cavaliere Antonio Allievi per quella di Rovigo. Questi signori en-

trarono subito in esercizio della loro carica, dando fiato alle trombe con
bandi pieni di lirisroo patriotico.

Alquanti giorni dopo ,
con decreto del 28 Luglio, S. A. R. il principe

Eugenic di Carignano luogotenente generale del Re, nomino altri due

Commissarii; cioe il marchese Rodolfo d' Afflitto, senatore, per la pro-
vincia di Trev'so; ed il commendatore Quintmo Sella, deputato e famoso
ex-ministro delle tinanze, per la provincia di Udme.
A Padova il Pepoli si affretto di dar prova del suo vigore, sospenden-

do dair ufficio di Professori in quella Universita non meno di 18 profes-
sori ed ufiQciali, che non erano in buon odore ft italianismo presso i ca-

porali della Massoneria; ed invece rimise in carica, o di balzo promosse
a cospicui uiBcii universitarii, un7 od 8 altri, che coi fatti e scritli loro

si erano moslrati degni di sedere al bauchetto della nazione.

II giorno 30 di Luglio (vedi operosita legislativa veramenteinfaticabi-
le !) iJ Governo pubblico nella sua Gazzetta ufficiale tre altri decreti sot-

to la data del 28. II primo di essi ordina la promulgazione dello Statuto

fondamentale del Marzo 1848 nelle province venete
; pel secondo: Arti-

colo 1. cessano di avere effetto nelle province italiane, liberate dalla

dominazione austriaca, le Patenti imperiali del 5 Novembre 1855 e del-

T 8 Ottobre 1856
,
relative al Concordato del 18 Agosto 1855, stipulati

dall' Impero d' Austria con la Santa Sede, ed alia
giurisdizipne

dei tri-

bunali ecclesiastici in materia matrimoniale. Art. 2.' Le leggi ed i rego-
lamenti

abrpgati nelle dette province, per effetto di quelle Patenti, sono

richiamati in vigore. Art. 3.' Tutle le cause in materia matrimoniale,
non definite con sentenza passata in giudicato aU'attuazione del presente
decreto, saranno rimesse ai tribunali competenti in quel grado di istanza-

in cui si troveranno .

II terzo dei decreti del 18 non e men rilevante; ppiche in virtu di esso:

E pubblicata ed avra forza di legge, nelle province italiane liberate

dalla dominazione austriaca, la legge "7 Luglio corrente, n.' 3036, sulla

soppressione delle Corporazioni religiose e sull' asse ecclesiastico : ed e

pure pubblicato il relative Regolamento, approvato col reale decreto 21

Luglio corrente, n.* 3070 .

Sono le primizie delle altre beatitudini
,
di cui godra tra poco anche il

Yeneto, compresa quella di una inondazione di carta-moneta, cola sco-

nosciuta fino a questi giorni, ed ora
introdptta

con corso obbligatorio.
4. Mentre cosi lavorava la macchina legislativa, le falangi garibaldi-

ne e le truppe regie andavano innanzi
; quelle nel Tirolo a passo lento



CONTEMPORANEA 489

ed incontrando fiero contrasto; queste verso 1'lsonzo, a marce forzate,

sperando sempre, ma indarno,di poter raggiungere un esercito nemico e
cosi pigliarsi una rivincita della giornata di Custoza. Ma tal onore tocco

solo (e lo pagarono a caro prezzo) ai Garibaldini nel Tirolo; non poten-
dosi riguardare come vere battaglie gli scontri sostenuti dalla Divisione
del Medici nel muovere verso Trento

per la Yalsugana, o la barufla av-
yenuta sul Torre tra un'avanguardia itabana ed una retroguardia au-
striaca.

Dopo la portentosa espugna^ione di
Ampola, per cui Ire q quattro Reg-

gimenti di Garibaldini, sostenuti da qualche batteria di artiglieria, vide-

ro alia pertine, dopo quattro giorni di indpmite fatiche, coronato il loro

yalore contro i 150 difensori; gli Austriaci ebbero, alii 21 Luglio, 1'auda-

cia di muovere da Lerdaro a Molina, per pigliare i vincitori dal fianco e

dalle spalle. Ed infatti riuscirono a farli correre di buon trotto. Ma inline

il Garibaldi infuse a' suoi un coraggio sovrumano, si che respinserq gli

assalitpri.
II Garibaldi telegrafo subito: Viitoria su tutta linea; gli Au-

striaci cacciati per tutto a punte di baionetta. Se fu yittoria, il che si

nega dagli Austriaci, che vantansi di aver ucciso qualche centinaio dei

yolontarii e fatti loro molti prigionieri, certo costo assai cara. Poiche

morirono nel combattimento, o rimaseroferiti o
prigionieri, parecchi de'piu

insigni tra i condottieri di
quelle

bande in camicia rossa.

Questo combattimento, cne dal nome della borgata oye fu piu aspra e

grossa la zufta, fu denominato di Bezzecca, ed in cui pugnarono, da una

parte, circa 6,000 Austriaci con alquanti pezzi di cannone, e daH'altra

parecchi reggiraenti di Garibaldini, fu molto sanguinoso, ed era diretto a

pigliare gl' Italiani tra due fuochi
;
ma pare che le colonne austriache non

arrivassero tutte al tempo designate, percio falli loro il colpo. Puo ye-

dersene una descrizione minuta nella Nazione del 28 Luglio, dove si con-

fessa che 24 ore dopo continuavano ancora a passare i cam, che traspor-

tavano i feriti,caduti sui monli e nei burrcni. Durante il cpmbaltimen-
to, afferma il

cprrispondente ,
ho yeduto cadere piu centinaia de'noslri.

Moltissimi ufficiali morli o feriti. Fra i primi si trova il Chiassi, depu-

tato, e tenente colonnello del 5.' Reggimento ,
del quale furono anche

feriti 2 maggiori e 7 capitani.
L'elenco dei Garibaldini morti e feriti o caduti prigionieri

durante

questa campagna, solo dal 25 Giugno al 10 Luglio, cio^ quando appena
erano avvenute piccole avvisaglie, stampato nella Nazione del 5 Agosto,

mostra che quelli furono assai malmenati dagli Austriaci; i quali afferma-

no d'ayer fatti prigionieri parecchi uffiziali di stato maggiore del Gari-

baldi, una quindicina di uffiziali di varii gradi, ed oltre a 2,000 soldati.

Sicche le poche leghe del valloncello che da Lodrone mette per Tiarno

yerso Riva, furono comprate a prezzo ben caro. Or che sarebbe se si do-

yesse a forza conquistare tutto il Tirolo?

Per aiutare i Garibaldini a quest' ardua impresa, intor.no alia quale
si

trayagliavano da un mese intero, con si poco profitto,
il Medici, come

accennammo nel precedente quaderno, fu spedito dal Cialdini per la Val

Sugana verso Trento. Riuscitogli di sloggiare gli Austriaci dalle posiziom

di Primolano, di Borgo e di Levico, egli da Pergine si mosse, in due co-

lonne, yerso Trento; ma la sua cobnna di sinistra, giunla a \igolo, yi

troyo tale resistenza degli Austriaci, che dovette piii che di frelta dar
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Yolta addietro e ritirarsi
;
e cosi anche la destra si ripiego su Pergine. Di

qui il Medici, alii 27 Luglio,mando avviso al generale Kuhn, cqmandan-
te le truppe imperial! del Tirolo, che una sospensione d'armi erasi fir-

mata tra i Governi d' Italia e d' Austria; e ciascuno da quel momento si

rimase nelle posture che pccupava, osservando Y uti possidetis militare.

5. Infatti, cedendp agli autorevoli consigii portati da Parigi al campo
italiano, ed inculcati dal principe Napoleone, si dovette conseotire ad
una sospensione di ostilita pel tempo di otto giorni, che cominciavano

alle ore 4 antimeridiane del 25 Luglio, e scadevano alia stessa ora del

2 Agosto. Siccome il
giornp 1.' d'Agosto non erasi ancora avuta da

Vienna veruna risposta decisiva e diplomatica, intorno all'accettazionedei

preliminari di pace, proposti dall'ltalia come condizioni per la stipulazio-
ne d'un armislizio, il generale La Marmora indirizzo al Comandante di

Legnago 1' avviso, che si potrebbero il di seguente ripigliare le ostilita;

ma aggiunse che, a scanso di danni inutili, si polrebbe prolungare la

sospensione d' ostilita per altri otto giorni. II Generale austriaco rispose

poco appresso : di aver per telegrafo chiesto gli ordini dal Comandante

supremo, ed averne facolta di accettare la indicata proroga della tregua.
E per tanto am be le parti continuarono ad aspettare, senz'altre offese,

che la diplomazia s'adoperasse a stringere qualche accordo intornq
ai

preliminari di pace; cne Aa\Y Italia si pretendono in questi termini:

1. Cessione diretta ed incondizionata del Veneto all'Italia. 2. Plebisci-

to di queste province per la
lorp

annessione. 3. Riserva di trattare per
una rettiticazione di frontiere, cioeper la cessione del Tirolo all' Italia.

Finora non ci consta in modo autentico se 1' Austria accetti o respmga
queste basi.

6. E tuttavia molto probabile, e dai giornali piu autorevoli si accerta,
che la mala riuscita deH'assalto dato al Porto san Giorgio, ed i disastri

sofferti dall'armata italiana nel suo combattimento contro 1'austriaca nelle

acque di Lissa, abbiano conlribuito assai a modificare le disposizioni,
non pure dell' Austria, ma eziandio della Prussia e della Francia, rispetto
al secondare le pretensioni del Gabinetto di Firenze nelle trattative

di pace.
Ed infatti,sele condizioni da esso poste sarebbero gia troppo gravi al-

1'Austria, nel caso che questa fosse stata vinla a Custoza ed a Lissa; puo
egli credersi che vpglia accettarle di buon grado, dopo essere stata in-

dubbiamente vittoriosa per terra e per mare? I pochi palmi di suolo oc-

cupati nel Tirolo dannp forse all'Italia il diritto di dettare la legge al-

1' Austria, come a nemico sopraffatto e vinto? come potrebbero equa-
mente la Prussia e la Francia sforzare TAustria, vittoriosa contro 1'Italia,

ad accettare condizioni, che appena sarebbero tollerabili quando quella
non avesse piu modp veruno di difendersi?

Che 1'esercito italiano sia stato battuto a Custoza
,
niuno pensa piu a

negarlo. Che a Lissa 1'armata navale abbia incontrato una rotta anche

piu disastrosa, apparisce manifesto dallo stesso Rapporto, che fu pubbli-
cato in un supplemento alia Gazzetta ufficiale del 3 Agosto.

La mancanza di spazio ci vieta assolutamente di ristampare per distesq

tuttq quel prolisso documento, che del resto ogauno puo aver veduto nei

diarii quotidiani. A noi bastera di riassumerne con fedelta i punti, da cui

ha lume tutta la storia del fatto.
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Alle 3 pomeridiane del 16 Luglio parti va da Ancona, coll'intento d' im-
possessarsi di Lissa, 1'armata navale, comandala dal Persano, e composta
di 11 bastimenli corazzati, 4 fregale ed una corvetta di legno ad elica,
2 corvette di legno a ruote, 4 piroscafi avviso, 4 cannoniere, un basli*
mento trasporto ad uso di spedale, ed un altro pei yiveri. Al momenta
di salpare fu mandate il Flavio Gioia a cercare 1'ariete nuovissimo, de-
nominate Affondatore, che da Brindisi dirigevasi ad Ancona, per con-
durlo invece a Lissa; ed al tempo stesso ilCapo di stato maggiore and6
a spiare le fortificazioni dell' isola stessa, per riconoscerne le balterie e
le difese.

L'armata si dirizzo a
Lpssino, per ingannare le vedette nemiche; poi,

durante la notte, scese giu verso Lissa, Al tramonto del 17 giunse al

designate luogo di riuniooe il Messaggiere. che avea portalo il Capo di
stato maggiore ad esplorare quell'

isoia. Allora Tarmata fu, a cosi dire,
divisa in quattro parti. La prima, sotto il contrammiraglio Yacca e com-

posta di tre navi corazzate ed una corvetta, dovea assalire le fortificazioni

di Porto Comisa, per occupare la guarnigione dell' Isola, e cercare un

punto di sbarco. La seconda, sotto 1'Albini con quattro fregale in legno
ed una corvetta, dovea cercare di mettere in terra un corpo da sbarco a
Porto Manego, che e alle spalle di Porto san Giorgio, a greco dell' isola;
e pero dovea in prima smantellare la batteria san Vito, che difendeva

quella postura. II grosso dell'armata, cioe otto corazzate, una corvetta ed
un avviso, sotto Kammiraglio Persano, dovea combattere le fortificazioni

end' e munito il Porto san Giorgio. Da ultimo le cannoniere furono spe-
dite nel canale di Lesina, per tagliare le comunicazioni telegrafiche col

continente; ed alcuni avvisi si mandarono a cercar novelle della squadra
austriaca.

La mattina del 18 1'armata fu rinforzata ancora dalla fregata Garibaldi;
e ad un tempo tutti si mpssero ai disegnati assalti. Ma il Vacca, veduto

che non riusciva coi suoi tiri se non a percuotere 1'aria, perche le batte-

rie nemiche erano troppo alte, onde stava esposto a sole offese senz' al-

cun pro, desistette dalla impresa commessagli contro P^rto Comisa, ne

mando avviso al Persano e si offeri ad aiutare T Albini nel tentative con-

tro Porto Manego; ma anche 1'Albini avea riconosciuto che era tempo

perso, e che sprecava indarno le sue cannonate. Percip quesle due squa-
dre furono richiamate a Porto san Giorgio, con ordine al Yacca di la-

sciare a Porto Comisa, per trattenervi i difensori, una fregata corazzata.

Per contro 1'assalto principale a Porto san Giorgio era riuscitp piutto-

sto felicemente. Gia ad un' ora e mezzo pomeridiana k) scoppio d' una

polveriera avea fatto andare in rovina una batteria nemica di sei cannoni

di grosso calibro, a sinistra della bocca dal pprto;poco appresso un'altra

esplosione a destra recava nuovi danni alle difese, e gli altri forti aveano

rallentato il loro fuoco; sicche il Persano accingeyasi
a far entrare nel

porto alcune navi corazzate per vincere 1'ultima resistenza,ed intanto far

scendere le truppe di sbarco in altro punto.
Ma ecco sopraggiungere 1'avviso, che la squadra nemica erasi mossa

da Pola, e potea tra non molto presentarsi a dar battaglia. Tra per que-

sto, e tra per la nolle, che gia calava, si sospese lo sbarco. II nemico

profitto delle tenebre per ristaurare alia meglio le danneggiate battene ,

e
rifprnirle

di grossi cannoni; si che la mattma del 19 bisogno al Persa-

no ricominciare da capo a bombardarle.
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Mentre attendeasi a questo affare, riunivansi all' armata, proyegnenti
da Ancona e da Brindisi, due pirofregate, una corvetta ed il desideratis-

simo Affondatore, con una giunta di truppe da sbarco che erano in tutto

2,200 uomini. Allora si venne alle strette. Una fregata corazzata
,

la

Formidabile, passandq a traverse le batterie nemiche, entro nel
portq;

ma vi incontro tale resistenza, ed in poco d'ora pati tali danni ,
che bi-

sogno mandarne altre tre
, egualmente corazzate

,
in suo aiuto. II porto

poco spazioso non lasciava libere le mosse a quelle quattro gran nioli,

che, senza essere riuscite a far tacere le batterie nemiche
,

dovettero ,

sull'imbrunire, uscire ad una ad una
, ponendo cosi terraine al combatti-

niento cominciato alle 3 pomeridiane. La Formidabile
,
che erasi spinta

sino a 100 metri da una robusta batteria in fondo al porto, dovette essere

1'ultima ad uscirne, carica di gloria, dice la Relazione, ma orrendamen-
te malconcia. Gio avea costato 16 morti e 96 feriti.

Anche questa seconda giornata era dunque finita con grandi spese e

poco profitto, quanto all' impadronirsi dell'isola, e senza aver potuto al-

meno efiettuare lo sbarco.

La vegnente mattina del 20 si ricominciavano le mosse per un nuovo

assalto, e si facevano i preparativi per lo sharco
, quando giunse 1' Es-

ploratore ad annunziare 1'avvicinarsi dell' armata nemica. Qui la Re-
lazione descrive per minuto la posizione che presero le navi corazzate

italiane, Tordine in cui accanto a queste si collocavano le navi di legno.
In tutto erano 32 navi, died delle quali corazzate, oltre a due altre pur
corazzate che

, per avarie sofferte nella macchina
,
non poterono entrar

subito in linea di battaglia, ma vi parteciparono poi piu tardi.

II nemico s' accostava in due gruppi serrati e con tutta velocita. II

Persano allora trasferi la sua bandiera sull' Affondatore ,
sul quale passo

egli col suo Capo di stato maggiore e due altri ufficiali
;
dandone questi

motivi: che cosi avrebbe potuto con maggior celerita accorrere dove

bisognasse, e per fare qualche gran cosa in un momento decisive. II

primo colpo fu tirato dalla corazzata italiana Principe di Carignano. II

Bemico rispose, e subito le due armate con le scariche dell' artiglieria
s' investirono furiosamente. Nel processo della mischia la Capitana ita-

liana Re d'ltalia, ond' era sceso il Persano, stretta ed urtata da tre co-

razzate nemiche, n'ebbe squarciata la prora ed i fianchi
,
ed ando a

picco in meno di due minuti.

Anche, dalla parte degli Auslriaci
,

il Kaiser, vascello in legno di 1.'

ordine, con 01 cannone, fu assalito da 4 corazzate italiane; ma col fuoco

delle sue artiglierie ne allontano tre, e spingendosi addosso alia quarta
le die tal cozzo, che ebbe libero il passo a mettersi in sicuro. Nei dia-

rii italiani, ingannati dal Ministero degli interni,che alia sua volta fu in-

gannato da altri, si pubblico che il Kaiser s' era affondato di
bottp,

con

perdita di quanti v'eran sqpra, in alto mare; poi si comincio a dire che

erasi affondato nel porto di Lissa; da ultimo si seppe che, col resto del-

F armata, stava ristorandosi a Pola. Niuna nave da guerra austriaca fu

affondata.

Una corazzata italiana, la Palestro, s'incendio per le granate scaglia-
tevi sopra dal nemico; ma, assistita da due altre navi, cercava di ripa-
rare in sicuro

dietrq
le file riordinatesi della squadra , quando sroppio

un deposito di munizioni, e tutta la nave con 1'equipaggio ando in aria.
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Non ci dimoreremo a recitare tutto Toperato dalle singole navi. La ca-
iastrofe del Re d'ltalia e della Palestro

, e lo scompiglio della baltaglia
ayeano scomppste

le ordinanze dell'armata italiana, mentre invece il ne-
raico si era gia ricomposto in guisa, da difendere con le corazzate le navi
in legno. Si spese qualche tempo in prendere nuova posizione; poi, ac-
costandosi la nolle, 1'armala ilaliana prese il largo, e 1'auslriaca entro in

porto a Lissa.

La perdita di due gran navi corazzate, che col loro armamento costa-
vano forse non meno di 15 o 16 milioni

;
un 2,000 uomini tra sommersi,

uccisi o feriti; la necessita di abbandonare 1'impresa di occupare Lissa,
riparandosi ad Ancona ; i danni enormi patiti da Ire o qualtro altre navi

corazzate; la sfiducia dei marinai e soldali verso 1' Ammiraglio : ecco i

risultati dei tre giorni di conabaltiraeuto, con cui 1' armala ilaliana fece

prova delle sue forze. L'esasperazione con cui tutti si scalenarono contro
il Persano; il processo contro lui avviato fin dal 28 Luglio; il riordina-

menlo dell'armata navale in due sole divisioni, solto il comando del con-

trammiragliq Vacca; le migliaia di operai che ora attendono a rislaurare

1 danni patiti dalle navi : tutto dimoslra che
quella

fu una vera sconlitta.

Quel che ne diremo, per puro amore di verita, tra le cose d'Austria, sui

dali ufficiali del Tegethoff, ne fara viemeglio spiccare I'iruportanza.
7. Per poter riparare a tal disastro

,
e continuare all'uopo la guerra,

il Goyeroo avea stretto bisogno di denaro. Rivolgersi at credilo dei

hanchieri stranieri, era un volersi far strozzare, nelle presenti congiun-

ture; se pur si fosse trovato chi volesse imprestare, anche con
j'usura

del

60 per cento. Implorare sussidii dalla carita palria dei cittadini, gia trop-

po stanchi di serapre pagare e pagare, e smunti in mille modi ,
era un

yoler fare un buco nell'acqua. Si dovette ricorrere allo spediente d'un

imprest! to sforzato.
tin decreto del Principe Reggente ,

sotto il 28 Luglio, pubblicato alii

2 Agosto, ordino che si facesse un impreslito nazionale di 350 milioni

effettivi, da sparlirsi fra le province, cosi che ai 350 milioni etl'ettivi da

far entrare nelle casse corrispondessero 400 milioni di titoli di credito,

con inleresse del 6 per 100 sul valore nominale. Non possiamo qui tra-

scrivere ne la relazione dello Scialoja, che dimostra la necessita e gli utili

di tal provvedimento ;
ne lo sterminato decreto, che ne determina le con-

dizioni, le basi, il modo di effettuazione. Ci basti il dire che Milano do-

vra percio pagare 27,668,023 lire;
-

Napoli , 29,230,160;
- Bolo-

gna, 10,335,986; -Genova, 15,648,284 ;-Modena, 5,265,472 ;- Par-

ma 4,483,688 ;

- Torino, sempre privilegiata quando si tratta di pagare,

piud'ogni altra provincia delRegno, cioe 30,^29,773 lire. Questo si

dovra dare allo Stato dalle province, le qnali poi ne spartiranno le quote

fra i contribuenli, compensandoli con carlelle di credito!

8. Molto probabilmenle tocchera anche alle province venete il concor-

rere, in altra forma, a rifornire le esauste casse del Regno d'ltalia: e

questo non sara il primo degli effelli benefici della loro redenztone dallo

straniero. Gia ne cominciano a gustare un frutto, assai acerbo, nella

carta-moneta ,
di cui furono regalate con un decreto del 1. di Agoslo ,

pubblicalo nella Gazzelta ufEciale del 2
;
in virlu del quale il corso obbli-

galorio dei biglietti della Banca nazionale nel Regno d'ltalia e esteso ai

territorii italiani liberali dalla occupazione slraniera, secondo le norme

e condizioni prefisse dal decreto del 1. Maggio 1866.
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Dicono che di cio siano assai scontenti i popoli liberati. Ma il Goyerno
non ci ha colpa. Dee pur pagare e mantenere cola i pubblici ufficiali e

1'esercito; non puo creare metalli da coniare in moneta; loro da pertanto

quello che ha, cioe carta
;

la quale non servirebbe nulla ai Magistral! ,

agli uffiziali ,
ai

spldati ,
se non avesse corso obbligatorio. Dunque si.

rassegnino i Veneti ad imparare, se nol sapessero, il yalore pratico del

motto di Cayour : la liberta costa carol

9. II peggio si e che
perfino gl' insensati elementi paiono congiurarsi

tempo della tregua per rimettersi in compiuto assetto di guerra, cjuan-
d' ecco scatenarsi un furioso maestrale, con tal burrasca, che 1'Adriatico

n' ando sossopra, e le navi italiane ne furono malconcie, ed alcune, di-

cesi ,
sdrucite come da una infelice battaglia. Ecco quanto sopra cio fu

pubblicato dalla Gazzetta ufficiale del 7 Agosto: leri un violento tem-

porale, nella direzione di tramontana-maestro, imperverso neH'Adriatico.

Alcuni legni della squadra soffersero danni
;
e 1' Affondatore, appena en-

trato nel porio, si sommerse presso il molo interno. Layora'si attivamente

per rimetterlo a galla. L'equipaggio e salvo. Fu immediatamente formata

una Commissione d'inchiesta, presieduta dal contrammiraglio Riboly .

La Nazione poi dell' 8 ebbe da Ancoua i seguenti particolari : leri (6)

da tutti i posti semaforici del nostro litorale adriatico veniva segnalato
un forte vento da borea, ed il mare assai agitato, susseguito da un impe-
tuoso temporale, che mise in grave pericolo varii bastimenti su quelle
coste. In tal frangente, alcuni bastimenti della squadra italiana, ancorata

nella rada di Ancona, presero il largo per isfuggire ai pericoli che la stes-

sa presentava; altri, in grazia della loro speciale posizione, ppterono
en-

trare in porto; ed altri intine, essendosi trovati nell'assoluta impossibili-

ta, attesa la loro situazione, di ottenere 1'uno o
1'altrp intento, furono

obbligati di lottare ancorati coll' infuriare del tempo, riportandone qual-
ehe avaria.

La nave ariete Affondatore, che, per la sua particolare struttura,

non avrebbe all' ancora potuto lungamente resistere all' imperversare
delle onde, e gia era seriamente minacciata di sommergersi , pote , cqa
abilissima ed ardita manovra del suo comandante Martini , entrare in

porto. Se non che, mentre cio avveniva, traballando il bastimento per
1'urto violento dei marosi, si sommerse nella bocca del porto stessp,
senza soffrire la benche menoma avaria e salvandosi lutto 1' equipaggio.
Havvi fondata speranza di sollevarlo a galla fra pochi giorni.

In verita, sptto auspicii cosi funesti
,
e dopo Lissa , non sappiamo con

quanto coraggio potrebbe ancora un Ammiraglio italiano avventurarsi
,

senza aiuto straniero, a tentare, con la forza dell'armata, 1'espugnazione
di Yenezia o di Pola !
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II.

COSE STRANIERE.
'

IUPERO D'AUSTRIA 1. Indirizzo del Munlcipio di Vienna all'Imperatore; rela-
zione delle udienze ayute dal Borgomastro 2. Stato delle province sog-
giogate dai Prussian! 3. Sospensione delle ostiiila 4. Armistizio
con la Prussia ; condizioni preliminari per un Trattato di pace 5. Stato

d'assedip nella bassa Austria 6. Notizie ufficiali circa il bombarda-
mento di Porto san Giorgio, e la battaglia navale di Lissa.

1. Avuta dall'Imperatore ,
come narrammo nel precedente quaderno

a pag. 370-71
, 1'assicurazione che Vienna non dovrebbe cprrere

i peri-
coli d'un assalto nemico e d'una difesa militare, ii Municipio credette di

dover procedere a nuovi atti politic! ;
di cui no! non sappiamo intendere

Fopportunita e la convenienza in congiunture si aspre e crudeli per 1'Im-

peratore, e che eertamente doveano tar sentire piu gray! al Sovrano i

rovesci patiti dal suo esercito settentrionale e le syenture delle province

soggiogate dai Prussian!. Imperocche parve che il Municipio afferrasse

1'occasione delle distrette, a cui era ridotto il Governo
, per fare a fidan-

za con 1' Iniperatore, e rivolgergli riraproveri amari, e pretendere can-

giamenti nella politica, rifqrme ammiuistrative, niutazioni di Ministri e

Consiglieri, nuove concession! e larghezze liberal!, quasi in pagamento
della lealta

,
fedelta e devozione, di cui gli si rinnovava la promessd e

1' impegno.
Infatti alii 17 di Luglio il Consiglio raunicipale di Vienna, avotouna-

nime, approve e decreto si presentasse dal Borgomastro all'Imperatore
un Indirizzo

,
di cui trascriviamo il testo dalla Gazzetta ufficiale di Vene-

zia, del 21 Luglio:
I. R. A. Maesta. Quando la M. V. annunzio ai suoi fedeli popoli il

principle della guerra per la potenza dell'Austria e per 1'indipendenza
della Germania

,
i rappresentanti della citta capitale e di residenza di

Vienna espressero i sens! di loro lealta e le loro speranze a! pied! del

trono. D'allora in poi, duri colpi di sorte toccarpno all'Austria, e la Mae-

sta Vostra parlo novamente ai suoi popoli fedeli. II Consiglio comunale

di Vienna ritiene, in questi gravi moment!, suo indeclinabile dovere di

presentarsi dinanzi alia M. V., onde esprimere lanto i sens! di fedele de-

Yozione alia persona di V. M., quanto le speranze e le aspettative della

popolazione.
Province floride dell'Impero sono occupate dal nemico, ed e minac-

ciato lo stesso paese, da cui ebbe origine la Monarchia; migliaia di no-

stri figli e fratelli versarono il loro sangue, senza successo, sui camp! di

battaglia. In questo momento di tanta angustia, la Rappresentanza di

Vienna non Vuole rilevare le cause che produssero la presente gravissi-

ma condizione dell'Impero; questo pero essa deve esprimere: che que-

sta condizione fu prodolta , meno dai recenti
infortunii

sul campo di bat-

taglia, che datr infelice politica, che i consiglieri della Corona seguiro-

no, in parte gid da lunga serie d'anni, tanto aU'interno, quanto al-

I'estefno. Ma ora si deve guardare innanzi
,
e serbarsi degni dell'augusta
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parola di Y. M. : che i popoli dell'Austria non si mostrano mai tanto gran-
di

, quanto nel momento del pericolo. Si ,
i rappresentanti della fedele

citta di Vienna sonq del fermo convincimento, che i popoli dell'Austria

si serberannp quegli stessi
,
che non si lasciarono perdere di coraggio ,

tante volte, in faccia a nemici numerosi e fortunati ; ma si schierarono

sempre intorno al loro Sovrano. Essi si tengono pero autorizzati alias-

pettativa , che il loro Imperatore , nello sviluppo di quei principii fon-

damentali, ch'egli pronunzio ripetutamente come i pensieri dirigenti del

suo Governo, colla cooperazione di consigiieri, che vedono nella Rap-
presentanza popolare it piu fermo sostegno del trono e delC Impero, chia-

merd in vita, in consonanza con questi, una politica energica e vera-

mente liberate.

V. M., nell'alta sua perspicacia, si trovo indotta ad affidare il co-

mando dell armata ad alire mani, e, com' e a sperarsi, piii felici. Che
la M. V. venga pure nella felice risoluzione di chiamare anche alia dire-

zione delle sorti dello Stato uomini, la cui atlivitd e le cui
opinioni po~

litiche sieno atte a dare ai popoli dell'Austria la guarentigia aim miglio-
re avvenire. Con cio yerra infiammata in noi tutti quella confidenza di

se e quella forza d'azione ,
ch' e all'altezza dei piu grandi pericoli , ed e

atta a sanare nel piii breve tempo le piu gravi ferite della sanguino-
sa guerra.

. Anche la citta
capitale

di Vienna si mostrera degna del suo passato.
Vienna non e una citta di ieri

; spesse volte si vide circpndata da schiere

nemiche; ma giammai la fedelta dei cittadini non vacillo in tali giorni.
Un glorioso passato, grandi memorie inalzano in tali tempi ogni petto;
e incrollabile nei piu gravi momenti, fiduciosa nella parola del Monar-
ca e nella finale vittoria del diritto, la popolazione di Vienna si fa incon-

tro coraggiosa all' avvenire. Dio benedica , Dio conservi
,
Dio protegga

Vostra Maesta 1

II giorno 24 questo Indirizzo fu presentato dal Borgpmastro, dottor Ze-

linka all' Imperatore; il quale rispose in questi termini : a Riconosco i

sentimenti di lealta espressi nell'/ndmzso; tuttavplta bisognerebbe, che
alle parole corrispondessero i fatti. Non voglio insistere, nella circostan-

za presente, per far rilevare che la presentazione di questo Indirizzo nou
entra nelle attribuzioni d'un Consiglio municipale; 10 non voglio consi-

derarlp
che come 1'espressione dei voti dei varii membri del Consiglio

municipale. Desidero ardentemente, che le istituzioni costituzionali rien-

trino in yigore il piu presto possibile ;
ma

, quanlo a cio, si devono pren-
dere anzi tutto in

considerazipne , non gia i desiderii della sola citta di

Vienna, ma bensi i
bispgni

di tulto 1'Irapero . Cio detto, I'lmperatorr

congedo lo Zelinka ed i due Consigiieri che 1'addestravano.

Alii 25 fu intimata una seduta pubblica del Consiglio municipale, eh
Zelinka riferi codesta risposta dell' Imperatore; poi si stese a narrare pe:

minuto quel che egli avea fatto , dopo essersi accertato che le parole del

Sovrano aveano messo in costernazione il popolo, parendo che 1' Impe-
ratore dubitasse della fedella e della devozione degli abitanti di Vienna.
Disse pertanto, d'aver chiesta ed ottenuta, appunto il ,25, una nuova udien-
za da S. M.;eche gli aveva espostp

i sensi di costernazione del popolo;
che gli avea ricordato i grandi sacrifizii fatti da questo e dal Municipio
in questi ultimi tempi ;

che gli avea fatto rilevare come un tiorino dato
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adesso, in congiunture si critiche, ha piu yalore che le centinaia di fio-
rini dati in altri tempi ;

che Vienna avea
datq yolontarii all'esercito

, cu-
re ai feriti

, albergo alle truppe; che il Municipio avea poste le sue cure
anche a cose che non erano di suo dovere, per aiutare il Governo

;
che

un Borgomastro non era un ufficiale dello Siato, ma un mediatore tra il

Governo ed il popolo, e
perciq dovea far sapere a S. M. i seusi del po-

polo, affiache non ne fossero disconosciuti i meriti ed i sacritizii; e che
se questi pareano a S. M. troppo scarsi, cio dovea recarsi alle condizio-
Di disastrose in cui stavano gli abitanti. Cosi in sentenza riferi la sua

parlata il sig. Borgomastro, come puo vedersi nell' Etendard
, nella

Nuova stampa libera di Vienna ,
ed anche nel Debats parigino del 20

Luglio.
Non ci prendererao punto la liberta di disaminare 1' urbanita , la con-

yenienza e la delicatezza di codesta parlata dello Zelinka; nededurremo
veruna conseguenza dal plauso , con che i piu ardenti democratic! del-

la Capitale austriaca credettero di dover coronare il suo coraggio civile.

Bensi ci sembra degna di gran lode la moderazione dell' Imperatore; il

quale, udita quell' apologia, in cui un altro Sovrano men benigno avreb-
be potuto scorgere a se direlta una serie di rampogne come d' ingrati-
tudine e sconoscenza verso si buon popolo, si contento di rispondere, a
delta dello stesso Zelinka, in questi termini: Non ho dubitato mai, an-
zi sono convinto della devozione edel patriotismo del popolo di Vienna,
massime nelle dolorose circostanze , ond' e si aggravata la nostra patria
ed anche questa citta. Quindi graziosamente accomiato gli oralori del

Municipio.
II Consiglio municipale, udita cotal relazione del suo Borgomastro, si

sciolse spontaneamente e con profondo silenzio
,
senza che fosse levata

in forma la seduta. Circa 70 membri si raccolsero poi in comitato segre-

to, e dibatterono questo partito : che il Consiglio municipale tutto in cor-

po smettesse la sua carica
;
ma questa proposta fu respiata, per non ag-

gravare cosi i guai presenti. Si conchiuse infine di nominare un Comi-
tato di sette membri, che dovesse poi disegnare e riferire al Consiglio
stesso quel che gli paresse da fare in seguito. I membri di tal Comitato

furono i signori Hoffer, Staudel, Berger, Kuranda, Hewald, Billing e

Klemm. Piu d' uno di questi signori si e segnalato nel Reichsrath, per
1'accanimento della sua opposizione contro il Governo.

2. L' Imperatore avea gia troppe altre cagioni da essere addoloratissi-

mo, senza che codesti Dottori si studiassero di creargli nuovi impacci
coi loro puntigli e con le loro pretensipni liberalesche, e con le insislen-

ze onde potersi disfogare in chiaccheriq parlamentare, mentre alle porte

di Vienna ingrossava un nemico fortissimo ed inorgoglito dalle ripqrtate

Tittorie. Sapea Fraocesco Giuseppe in quali orribili condizioni si tro-

Tassero i suoi sudditi delle province occupate dai Prussiani; e percio, an-

ziche a continuare la guerra, sentiasi sospinto a fare qualsiasi sacritizio

per cessare lanti mali, prima che ne diventassero irreparabili le conse-

guenze. Per avere qualche concetto di quel che sofferivasi in Boemia ed

in Moravia da quegli afflitti popoli ,
basta leggere quel che da Praga fu

scritto ad un diario di Nuremberg, in questi termini :

Praga ha fatto grandi e dolorosi sacritizii. 11 mantemmento delle trup-

pe di occupazione ,
le contribuzioni che furono imposte, tanto per questi

Serie VI,vol.VH,fasc.m. 32 11 Agosto 1866.
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soldati, quanto per quelli dei
circpstanti paesi, esigono una spesa quoti-

diana di 50,000 fiorini. Negli ultimi giorai la popolazione dovea rego-
larmente fornire 120,000 pani, considerevoli quantita di cavalli, d'avena,
di fieno, di vino, di sigari, di coperte, di tela, di camice, di uniformi ecc.,

senza contare gli oggetti portati via dal nemico dai magazzini im-

peria!i,e che veaivano riyenduti
a vile prezzo. Cost il 16 Luglio vi ave-

va come una fiera
,

in cui i soldati vendevano stivali
, calzoni, ecc. In

seguito a cio il Borgomastro ed il Cardinale principe Schwartzenberg di-

ressero una lettera all'Imperatore, per fargli conoscere la condizione del-

la citta, e 1' impossibilita in cui trovavasi la popolazione di poter piu a

lungo sopportare i pesi che le s' imponevano. Tal lettera fu scritta do-

po che il Borgornastro fu avvisato dal comandante in capo dei Prussiani,
in risposta dei fatti reclami contro queste contribuzioni: che, se insisteva,

si sarebbero prese deliberazioni ancor piu rigorose. A quanto dicouo te-

stimonii
pculari,

la condizione delle campagne e ancora piu deplorevole.
La Boemia settentrionale ed orientale e completamente saccheggiata ;

i

contadini non hanno piu ne pane, ne danaro, ne bestiami. II raccolto b

quasi intieramente distrutto, e un gran numero di villaggi sono in
royi-

na; e, cosa piu d'ogni altra dolorosa, veniamo ora a sapere da Gitschin,
che il cholera e il tifo scoppiarono ad un tempo in questo paese.

3. Pertanto e da credere, che non da fiacchezza d' animo o da stidu-

cia nel yalore dell
1

esercito, ma da ponderato calcolo di prudenza e da
carita di patria, dovesse procedere la risoluzione fatta dall' lmperatore ?

di acconciarsi alle pretensioni del Bismark
,
ed accettare le condizioni

proposte dalla Francia, [per impetrare un armistizio e venire a trattato

di pace. Durante i cinque giorni di sospensione delle ostilita, che gli uf-

ficii della mediazione francese ottennero dalla Prussia
,
ed a cui assenti-

va, il 21 Luglio, anche K Austria, furono disaminati a Vienna i preliminari
di pace, proposti dalla Prussia, rnodin'cali daNapoleone III, dalla cuiac-

cettazione o dal rifiuto dovea dipendereinprima Tarmistizio, poi la con-

chiusione della pace. L'Austria vi si rassegno; e le pratiche per I'armisti-

zio procedettero cosi spedite, che la speranza di prossimo accordo rese

accetto ad ambe le parti un prolungamento di sospensione delle ostilita

fino al 2 Agosto, nel qual giorno pure la tregua dovea aver termine fra

gli eserciti dell' Austria e dell' Italia, per ricominciare la guerra, se non
si riusciva stringere le pratiche di pace.

i. Col giorno 2 Agosto ebbe cominciamento la durata dell' armistizio

di quattro settimane, stipulate sotto le seguenti condizioni, indicate in

im bando del Comandante prussiano a Znaim. 1. Durante Tarmistizio le

truppe prussiane si terranno dietro una linea, che a ponente passa per
I^ger, Pisseu, Tabor, Zlabings e Znaim; a mezzodi il confine seguira la

Thaya fino alia sua foce nella Mark; ed a levante la Mark fino a Naga-
pedi, e quinci in linea retta fino ad Oderberg. Gli articoli 2, 3, 4 e 5*

riguardano le distanze neutralizzate nel raggio delle fortezze, le vie la-

sciate a disposizione de' Prussiani, i loro alloggiamenti e le mosse la-

sciate libere agli Imperiali. L'art. 6 riguarda le cure da usare ai Prus-
siani feriti od infermi, e la facolta pel loro libero trasporto; il 7 impone
ai paesi occupati dai Prussiani 1'obbligo di fornire le vettovaglie; 1' 8 gua-
rentisce che saranno

inyiolati
i beni del demanio imperiale, i magazzini

e le provvigioni militari, di cui non erasi preso possesso prima ;
da ulti-
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mo il 9 vuple che gli ufficiali civili e magistrati imperial! tornino il piu
presto possibile ad esercitare le funzioni loro assegnate.
Ma quali sono i preliminari di pace, di cui si voile 1'accettazione per

parte dell'Austria, come condizione assoluta dell'armistizio? Appena tir-

mala a Nikolsbourg, il 22 Luglio, la sospensione delle ostilita per 5 gior-

ni, prorogata poi fino al 2 Agosto, si
rrunirpno quivi i Plenipotenziarii

d' ambe le parti per discuiere si le condizioni dell'armistizio e si i preli-
minari di pace. Per la Prussia ebbe naturalrnente quest' incarico il

Bismark, e per 1'Austria il conte Karolyi, quel medesimo che, prima dellc

ostilita, era ambasciadore a Berlino, assistito dal harone Boenner.
II giorno 26 Luglio era gia conchiuso e

firmatp 1'accordo circa i pre-
liminari di pace, dei quali il Memorial diplomatique del 5 Agosto, ci re-

ca la seguente analisi, ch' egli si dice in grado di accertare come esatta.

i. L' integrila della Monarchia aostriaca, salvo la Venezia, sara

mantenuta. (Oh boccone amaro per I'Italia I)

2. II Be di Prussia ritirera le sue truppe dal territorio austriaco, su-

bito dopo che sara firmata la pace e guarentito il pagamento deH'mden-

nita di guerra.
3. L'Imperatore d' Austria riconosce la dissoluzione della Confede-

razione germanica , ed acconsente ad un nuovo ordinamento della Ger-

mania, al quale 1'Impero austriaco resta estraneo. L'Imperatore promet-
te di riconoscere i rapporti federal! piu stretti

(
die engern Bundesbande)

che il Re di Prussia stabilira nei paesi tedeschi, posti 'a settentrione della

linea del Meno. Sua Maesta imperiale dichiara inoltre che acconsente

che gli Stati meridional! formino una Confederazione particolare, e che

1' unione nazionale di questi coi settentrionali sia riservata ad ulterior!

accordi tra le due Confederazioni.

4. S. M. A. trasferisce al Re di Prussia tutti i diritti, cheessaavea

acqnistato, pel trattato di Vienna del 30 Ottobre, sui Ducati di Schleswig

ed Holstein
; sottp

la riserva pero che i popoli del nord dello Schleswig,

se ne esprimono liberamente la yolonta con loro suffragi ,
siano restiluiti

alia Danimarca.
5. L'indennita di guerra da pagarsi dall' Austria alia Prussia e ns-

sata a 40 milioni di tailed (fr. 150,000,000.) Da questa somma perp
si

detraggono 15 milioni (fr. 56,250,000) come equivalents a quanto Tim*

peratore d' Austria, in virtu del Trattato del 1864, avrebbe ancora a ri-

Yendicare dai Ducati dell' Elba; e si diffalcano altresi 5 altri milioni (fr.

18,780,000) come equivalenti alle spese di vettovaglie per le truppe

prussiane, che continueranno ad occupare province austriache sino alia

conclusione della pace. Resteranno pertanto a pagarsi 20 milioni di tal-

leri (fr. 70,000,000).
6. II Re di Prussia, a richiesta dell'Imperatore d Austria, consente

a lasciar sussistere il regno di Sassonia nei presenti suoi contini temto-

riali ma si riserva la facolta di assestare, per trattato particolare
da

conchiudersi col Re di Sassonia, la quistione delle mdenmta di guerra,

come le condizioni future della Sassonia nella Confederazione del nord.

7 L'Imperatore d' Austria riconoscera i nuovi ordinamenti term

riali (annessioni) operati dal Re di Prussia nei nord dell' Alemagna, co-

me le permutazioni di territorio che potra fare.

* 8/11 Re di Prussia si obbliga ad ottenere 1 adesione del suo alle

to dltalia ai preliminari di pace edall'armistizio, tosto che 1 Imperatore
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dei Frances! avra dichiarato,che il Regno di Yenezla sara a disposizione
del Red' Italia.

9. L'Imperatore d'Austria ed il Red! Prussia nomineranno, dopo lo

scambio delle ratiticazioni dei present! preliminary dei Plenipotenziarii ;

i quali si riuniranno in luogo da designarsi, per conchiudere la pace sul-

le basi della presente convenzione preliminare ,
e per negoziare sulle

quistioui de'particolari.

Qui si aggiungeva che si stipulerebbe un armistizip
militare tra i Prus-

siaui e gli Auslriaci e Sassoni
;
che 1'arniistizio comincerebbe il 2 Ago-

slo; e cue ivi stesso a Nikolsbourg si conchiuderebbe un armistizio con

la Raviera; ed il generale Manteufiel tratterebbe per istipulare armistizii,

da cominciare il 2 Agosto, sulla base dello statu quo militare, col Raden,
col Wurtemberg e coll'Assia-Darmstadt, posto che quesli Stati nefaces-

sero domanda.
II Ministro delle tinanze austriaco prepare gia, col concorso de'ban-

chieri di Vienna, i 20 milioni di taller! da pagare alia Prussia
;
e gli ar-

mistizii cogli altri Stati furono stipulati. Onde tutto fa credere, che la

guerra sia iinita in Alemagna.
5. Mentre a Nikplsbpurg si traltava dai Plenipotenziarii austriaci e

prussiani per 1'armistizio e sopra i preliminari di pace, a Vienna bruli-

cavano spie prussiane, anche sotto mentile divise militari austriache;
inoltre certi mestalori, che non mancano mai in circostanze simili, a\-

yalevansi del carp dei viveri
,
dei timori del nemico ^vicino, delle pre-

cauzioni stesse di difesa decretate dal Governo, per eccitare mali umo-
ri, e provocare la plebe a disordini. Per giunta i fervori liberaleschi del

dottor Zelinka e de' suoi consort!
, co' loro richiami all' Imperalpre e

con le loro declamazioni in seduta pubblica, accrescevano 1' agitazione.
II Governo taglio corto, e si per occorrere al pericolo di veder esposta
Vienna a qualche tumulto interno, e si per togliere alle spie prussiane
il solletico di esplorare il campo trincerato di Florisdorff e le forze del-

1'eserciio, bandi alii 26 Luglio lo stato d' assedio per la nassa Austria,

compresa Vienna
; facendo pero spiegare dalla Gazzetta ufficiale che que-

sto non indicava punto diffidenza della deyozione del popolp, maproyve-
dimento di cautela contro le macchinazioni esterne e gl' intrighi de'tristi.

6. Assicurata la pace con la Prussia, non e dubbio che dovra pure
cessar la guerra con 1' Italia

;
la quale andra debitrice alle vittorie prus-

siane, ed alia mediazione francese, di potersi appropriare il Veneto, ben-
che ladisfatta di Custoza ed i disastri sofferti dall'armata navale presso
Lissa debbano render piu pnerose le condizioni di tale acquisto.

Ora, quanto ai fatti di Lissa, narra la Triester Zeitung che nel bom-
hardamento del 18, che durp dalle 11 del mattino alle 8 della sera, fu

distrutta una batteria (Schmidt) per lo scoppio della polveriera ;
che un

altra batteria (Giorgio) dovette cessare il fuoco per le gravi perdite ca-

gionate dalle bombe italiane
;
che una batteria (Wellington) fu smantel-

lata dalle 4 navi corazzate che penetrarono nel porto; e che in altre fu-

rpnp smontati piu cannoni. Le perdite di persone consistettero in 2 uffi-

ziali d'artiglieria ed 83 soldati tra raorti e feriti.

Inoltre un rapporto sommario del Tegethoff, ristampato anche nella

Nazione del 6 Agosto , raentre conferma molti dei particolari della rela-

zione ufficiale, pubblicata dal Governo di Firenze
,
smentisce una gran
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quantita delle frottole sparse da quei cento racconti
, che della batlaglia

del 20 si leggevano nei diarii italiani. Noi
, senza ripetere il gia detto

altrove, rilevererao alcuni punti piu degni di nota.

II Tegethoff avea ricevuto subito notizia dell'arrivo dell'armata nava-
lo innanzi a Lissa

;
ma

, sospettando che questo fosse uno stratagemma
per trarlo lungi dalla sua base d'operazione, e procacciarsi cosi il modo
di fare liberamente qualche colpo ardito nel golfo settentrionale del-

1'Adriatico, si contento di far sapere al comandante di Lissa, che stesse

saldo, perche all'uopo sarebbe soccorso. Ma quando seppe che alii 19
continuava il bombardamento e si allestiva ogui cosa per lo sbarco, il

Tegethoff usci sul mezzogiorno dal canale di Fasana, pressoPola, e na-

vigo con la sua squadra verso Lissa; e sulle 10 antimeridiane del 20
si trovo a fronte deli'armata navale italiana, divisa in due gruppi , che
stavano per unirsi. L'armata austriaca, divisa pure in due gruppi,
preceduti araendue da navi corazzate, avendo nel centro le navi di le-

gno, e in terzo luogo le navi minor!
,
comincio alle 10 */ t

il combatti-

mento, e riusci a rompere 1'ordinanza del nemico, con quel successo

che narrammo altrove.

11 vascello Kaiser, che i bullettini del sig. Celestino Bianchi, e le cen-

to bocche dei giornali italiani, spacciavanp come mandate a picco da una
corazzata italiana, sta ora a Pola, quasi interamenle ristorato delle gra-
vi avarie ricevute nel modo seguente. Circondato a un tratto da quattro
corazzate nemiche, il Commodoro Petz, che comandava il Kaiser, fece

che il suo vascello desse di cozzo con tutta velocita in una di quelle, e la

sospinse lontano, mentre le fiancate dei suoi 91 cannoni ributtavano via

le altre tre. Ma intanto ebbe il Kaiser guaste alquanto la poppa e la

proda, e 1'albero di trinchetto, cadendo con tutto il sartiame sul cammi-
co della macchina, lo butto giu, con imminente rischio di grande incen-

dio, che comincio a svilupparsi. Pero il Kaiser, uscito cosi dalle strelte

delle corazzate nemiche
,

riusci presto a domare le fiamme
,
e riprese il

suo posto in linea di battaglia.

L'affondamento del Re d' Italia fu cagionato principalmente dall' urto

che ricevette dalla Capitana austriaca Arciduca Massimiliano,t\&, cir-

condata d'altre navi nemiche, non pote occuparsi che della sua salvezza,

ne ebbe modo di attendere allo scampo dei superstiti del Re ef Italia

galleggianti sulle onde, e dei quali si salvarono meno di 200.

La Palestro,, corazzata italiana, prese fuoco per le granate cadutele

sopra nell'ardore del primo conflitto; si ritiro fuori di linea, assistita da

due altre navi, per ispegnere I' incendio ; poi quando, verso le 2 pome-

ridiane, amendue le armate, a distanza di 3 o 4 miglia 1'una dall'altra,

si erano riordmate in nuova fila di battaglia, la Palestro dietro la italia-

pa adoperavasi ancora a spegnere il fuoco
;
ma verso le 2 V, ,

cessato gia

il combattimento, scoppio.
Le due armate, scambiati ancora pochi colpi, e state alcun tempo ad

osservarsi a vicenda, come per tacito accordo si
separaronp,

allontanan-

dosi 1' italiana in alto mare verso ponente, ed entrando 1' austriaca nel

Porto san Giorgio, si per non sprecare il carbone a volteggiar in mare,

e si per sbarcare i feriti, riparare alle piu urgenti delle avarie sofferte

dal Kaiser, e star pronta a ributtare il nemico, se tornasse all assalto.

L'armata italiana vedeasi ancora, la sera del 20, dall'alto del monte Hum;
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ma al mattino del 21 era gia sparita. Rirnase il Tegethpff a Lissa fino

a sera del 21
; quando, rimesso il Kaiser in istato di navigare, per le ri-

parazioni fatte al carnmino della sua macchina, con tutta la squadra se

ne torno a Fasana presso Pola, ove giunse il 23.

Ma nella nolle dal 20 al 21 due navi austriache furono destinate a vi-

sitare il sito del combattimento, onde raccogliere i naufraghi nemici,che

per av ventura fossero ancora a galla; una veniina dei quali a nuoto.si

salvarono sul lido di Lissa.

La vittoria era decisiva. Lissa liberata, e 1'armata italiana respinta
con gravi perdite; mentre 1' austriaca, non senza danni e vero, ma con
tutte le sue navi

, potea tornare alia stazione di Pola
, pronta a nuovo

combattimento.
L' Imperatore mando subito per telegrafo le sue congratulazioni ed i

suoi ringraziamenti all'armata vittoriosa, e la nomina di Viceammiraglio
al Tegetho(F. II Cominodoro Petz, comandante del Kaiser, fu promosso a

ontrammiraglio.

SPAGNA 1. Attenlato sulla ferrovia contro tutti i Miuistri 2. Congiura mi-
Jitare ; combattimento in Madrid; slato d'assedio nelle province

-

Gasligo de' ribelli i. Legge per la sospensione di franchigie costilu-

zipnali .; pieni poteri dati dalle Camere al Ministero 5.
Dimissipne

dei

Miuistri; nuovo Gabinelto formato e presieduto dal Narvaez 6. Noti-

zie d'un sollevamento a Cuba contro gli Spagnuoli.

1. L'assennato nostro corrispondente della Spagna, nell'ultima sua let-

tera (vol. prec. pag. 380-84) ci scrivea : che preparavansi gravi e pros-
simi ayvenimenti ;

che il partito dell' Unione liberate, come s'avviene
ai corpi corrotti, era in isfacelo; che i dissidenti imbaldanzivano e dis-

poneansi a nuove rivolture
;
che il Prim, benche lontano e proscritto,

accingevasi ad effettuare un suo disegno , gia preconizzato due anni ad-

dietro: e che 1'agitazione, gia fervida nei giornali, non tarderebbe guari
a prorompere in fatti sulle piazze e con la violenza. E bisogna confessare

ch'egli imbrocco di puntp in bianco.

I cospiratori progressisti , questavolta, per assicurarsi viemeglio di

riuscire allo scppo inteso, disegnarono di sbarazzarsi con un colpo solo

di tutti, o quasi tutti i Ministri
;

affine di potere, in quella momentanea
assenza d' ogni Governo legale , mandare sossopra ogni cosa ,

fare man
bassa sppra qualunque si attraversasse ai loro conati, e rendersi padroni
assoluti del paese.

In fatti
scrisserp

da Madrid all' Independance beige, sotto 1'8 di Giu-

gno, che i Ministri furono a un pelo di diyenire
vittime d' un orribile at-

tentato. Eransi condotti ad Aranjuez, tutti o quasi tutti, per tenervi un

Consiglio di Gabinetto sotto la presidenza della Regina. Nel ritorno ,
in

sulle ore 10 della sera, la Proyvidenza voile che lavigilanza d'una guar-
dia scoprisse i preparativi fatti sulla ferrovia per mandare in un precipi-
zio tutto il treno. Imperocche la, dove inunasvolta la ferrovia fiancheggia
da grande altezza il fiume Jarama, eransi fissati da mano scellerata certi

ordigni di ferro, disposti in guisa che inevitabilmonte il convoglio de'Mi-

nistri, al giugnervi con tutta la velocita d'una corsa speciale, sarebbe

uscito dalle guide e sprofondato nell' abisso. La guardia ebbe appena
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tempo da schiantare
, perche fermati con gross! chiodi

, quegli ordigni ;

ed ecco soprayvenire it treno de' Ministri. Un indugio della guardia per
pochi moment! sarehbe bastato a far che 1' orribile divisamento avesse il

suo effetto.

2. Fallito questo attentato, i congiurati non si
scoraggironp ; anzi, te-

mendo che le inquisizioni della Polizia dovessero poter riuscire alia sco-

perla degli autori di esso, e mettere in chiaro il rimanente delle trame
ordite, affrettarono 1'esecuzione del loro disegno , benche cosi dovessero
trovarsi senza il loro capo, designate oggimai da tutti i giornali, e dalla

yoce pubblica, nella persona del generate Prim. La mattina del 22 Giu-

gno tutta Madrid si scosse al rombo del cannone. I sergenti del 5.' e
d'una parte del 6. Reggiraento d' artiglieria ed alcuni squadron! che
aveano quartiere a San Gil , levatisi in arme, s' impadronirono de' loro

ufficiali, assassinarono il loro colonnello Puig ed il comandante Carabos,
trucidarono piu altri ufficiali che adoperayansi a contenerli

; e, fortifica-

tisi in prima bene nella loro caserma, spiccarono alcune loro squadre a
sostenere le bande di congiurati borghesi, che armati li aspettavano nei

punti piu important! della citta , dove presero subito a fare le barricate.

1 ribelli militari erano oltre a 1,200, comandati da soli sergenti ,
con 30

pezzi di caunone
; quattro dei quali appostarono sulle allure presso 1'an-

tica porta di Bilbao e sulla piazza d! san Domingo; e due altri pezzi con

100 artiglieri alia Puerta del Sol, affine d' impadronirsi del Ministero

dell'Interno.

Per
bupLia ventura alcuni degli ufficiali ,

che aveano potuto fuggire
da! quartieri di San Gil, erano accorsi ad avvisare in tempo il Ministro

degli affari interni
,
e potuto mettere sulle arm! in guardia un drappello

del Reggimento del Principe, che stelte fedele. Altri corsero ad avver-

tire il rnmistro 0' Donnell
, che, seguito da altri Generali e comandanti,

monto a cavallo, prese seco alcune truppe, e, senza tardare un momen-

to, carico furiosamente i ribelli alia Puerta del Sol, con tanto impeto,
che non lascio loro tempo da servirsi de' loro cannoni. Valendosi quindi
delle artiglierie a lui condotte dal generate Serrano, che le avea tratte

dal quartiere dal Retiro
,

0' Donnel fece subito assalire a cannonate la

caserma di San Gil, di cui furono cosi abbattute le porte. Quindi la fan-

teria del Reggimento del Principe visi precipitp
dentro a baionette spia-

nate, ed assali i ribelli, che accanitamente si
difeserp

di piano in piano;

finche, parte uccisi, parte disarmati, i rimanenti si dovettero dar pri-

gionieri.
Intanto altri corpi di truppe fedeli ,

comandati da! generali Serrano ,

del Duero, Pavia, Planas, Zornoza, della Torre, Quesada, combatteva-

no gagliardamente contro i ribelli non militari
,
che aveano gremita di

barricate tutta Madrid, e specialmente le vie di Toledo, Segovia ed Ato-

cha. Le cariche di cavalleria, la mitraglia e la baionetta a poco a poco

spazzarono le vie e le piazze; e verso sera la rivoluzione era vinta.

Si combatte pertanto quasi tutta la giornata , perche i sediziosi ,
dis-

persi in un luogo, si attestavano in un altro, e qualche barncata era di-

fesa da artiglierie. Parecchi Generali edufficiali
superior!

furono piu

meno gravemente feriti, e
jo

stesso 0' Donnell fa piu volte in sul punto

d'essere ucciso. Ma i ribelli scontarono caro il loro attentato. Piu 0:1 2

degli artiglieri furono morti nella sola caserma di San Gil, e 500 mcirca
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fatti prigionieri ;
ma non si poteronp catturare i loro capi che diconsi es-

sere stall il Pierrad, fuggito da Soria dov'era confinato, ed il Contreras.

L' Epoca credette ppter
aftermare che i morti e feriti in questa giornata

superarono d'assai il numero delle vittime, onde venne funestato Ma-
drid nelle rivplture

del 1848, del 1854 e del 1856.

La cospirazione steudeasi yastissima anche nelle province, ed in al-

cune di esse avea gia cominciato a dar in violenze. Ma i

Governatpri fu-

rono pronti a domarla, prpmulgandovi lo stato d'assedio. A Girona al-

cune compagnie del Reggimento di Bailen, sollevatesi come gli artiglie-

ri a Madrid, furono prontamente caricate alia baionetta dai caccialori

d' Alcantara, e messe in fuga e in rotta, si che per salvarsi ripararono
oltre i

cpnfini
in Francia. Erano circa 700 uomini condotti da una quin-

dicina di sergenti ,
senza alcun ufficiale. Un bando severo dei Capitani

Generali di Valladolid e di Barcellona mantenne tranquilla la Yecchia Ca-

stiglia e la Catalogna.
3. La repressione fu energica e pronta; e percio ancora il numero del-

le vittime fu assai minpre di quanto sarebbesi dovuto lamentare, se si

fosse lasciato ai ribelli il tempo di organizzare le loro forze. I capi appa-
renti dei militari sediziosi erano, questa yolta, soli Sergenti, senza alcun

uffiziale, e furono tutti sottoposti al giudizio d' una Corte marziale, che

giustamente si mostro severa. In verita, a prima giunta ,
non si capisce

perche la ribellione debba punirsi con piu rigore in un sergente che in

un Colonnello o Generale
; pare anzi che i sergenti dovessero trovare

qualche scusa nello scandalo, dato loro tante volte in pochi anni, da Co-
lonnelli e Generali che li traevano a far pronunciamenti ossia ribellioni

militari, e che se la passavano pulita, senza ombra di castigo, quando
non riusciva loro di trionfare e di salire alto assai. Ma, checche sia di

questi confronti, se i Generali e Colonnelli colsero onori, gradi e portafo-

gli, come frutti delle loro trame sediziose e dei loro pronunciamenti ar-

mati
,

i sergenti per contro ne furono castigati con la morte, ben merita-

ta del resto, per aver assassinato i loro uffiziali. Alii 25 Giugno ne furono

fucilati 21
; qualche giorno dopo altri 14; poi altri ancora, finche parye

che resempio potesse bastare a terrore dei colpevoli, ed i rimanenti, in

numero di 116, forse meno rei, ebberp commutata la pena, come i sem-

plici soldati, che si mandarpno a servire un 10 anni nelle
cplonie.

4. II castigare gli assassini ed i ribelli presi colle armi in pugno era

qualche cosa
; ma, se si voleva avere qualche guarentigia di non dover

entro due mesi
tprnar da capo e reprimere nuove sedizioni

, importava
scoprire gli autori della sommossa e gli architetti della congiura, che,
secondo il solito, mandano al macello la plebe settaria , mentre essi ap-

piattati in luogo sicuro aspettano di coglierne il frutto. Percio il Ministe-

ro
propose

alia Camera
p'ei Deputati un disegno di legge, per sospen-

dere alcune delle franchigie costituzionali
,
onde rendere piu efiicaci le

inquisizioni dei Magistrati e della Polizia, e troncare le fila dei maneggi
del partito rivoluzionario. La Camera dei Deputati I' approve facilmente.

Non cosi avvenne nel Sena to, dove gli oppositori fecerp pgni sforzo per-
che si rifiutassero al Governo i chiesti poteri , gia sanciti dal voto della

Camera. Ma questo tentativo ando fallito, e la proposta percio fatta dal

sig. Bravo Murillo
, benche sostenuta da varii senatori progressist*,

con
tutto il calore di chi difende una cosa propria, fu respinta da 112 voti

contro 94; onde il Gabinetto la yinse con una pluralita di 18 yoli.
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Alii 9 di Luglio pertantq fu pubblicata la legge seguente: Donna Isa-
bella II ecc., per la grazia di Dio e la Costituzione, regina della Spa-
gna ecc. Art. 1. Contbrme a quanto fu previsto nell'articolo 8.' della

Costituzione, il Governo di S. M. e autorizzato a dichiarare sospese in
tulta 1' estensione della raonarchia, o soltanto in qualche suo distretto ,

le guarentigie stabilite dall'articolo 7. della stessa Coslituzione. Art. 2.*

II Governo rendera conto alle Camere, nella prossima sessione delle Cor-

tes, dell'uso die ayra fatto della presente facplla.
Laonde comaadiamo a

tutti i Tribunali, giustizieri, capi, governatori ed alle altre autorita civi-

li, militari ed ecclesiastiche, di qualunque grado ed ordine, che debbano
osservare e far osservare, effettuare e compiere la presente legge in tut-

ta la sua estensione. Fatto a palazzo, oggi 8 Luglio 1866. lo LA REGINA.
// Presidenle del consiglio del Ministri, LEOPOLDO O'DONNELL .

5. II Gabinetto pareva cosi rassodato, ed invece era alia vigilia di

disfarsi. II come ed il perche venne scritto al Moniteur universel parigi-
no nei termini seguenti, con una lettera da Madrid sotto il 12 Luglio.

La Gazzetta ufficiale di ieri aveva pubblicato la legge votata dalle

Cortes e ratiticata dalla Regina, che autorizza il Governo a sospendere

per tutta la monarchia le franchigiedeH'articolo7.' della Costituzione, che
dice che nissuno spagnuolo puo essere arrestato e che fl domicilio non

puo essere violato se non ne'casi e nelle forme ordinate dalla legge. II

Gabinetto aveva ricevuto amplissimi poteri dalle Camere per reuderne

conto poi nella futura sessione; aveva prostrata una terribile rivolta;

prorogava le Camere; la famiglia reale andava ai bagni di mare nelle

Asturie: quand'ecco che si divulga la voce che il maresciallo O'Donnell

e i suoi
cplleghi

hanno dato la dimissione, che S. M. I'ha accettata, eche
il Duca di Valenza aveva.avuto il carico di formare il nuovo Ministero.

ler matiina il diario del Governo confermo le voci del di innanzi.

II maresciallo Duca di Valenza, presidente del Consiglio, assume il

Ministero della guerra; Arrazola quello di grazia e giustizia e 1' interim

degli affari esteri
;
Barzanallana accetta il Ministero delle finanze ; Gon-

zalez Bravo quello dell'interno; ministro della marina sara il luogotenen-
te generale Calonge; Orovio de' lavori pubblici ;

De Castro delle Colo-

nie. La notte, Narvaez, Arrazola
,
Bravo e Orovio avevano gia prestato

giuramenlp.
I Ministri presenti a Madrid hanno subito preso possesso dei loro

r r oo politi

Tetuan giudico cheU ritiuto fosse un segno di poca armonia tra S. M. e

il Gabinetto e dette la dimissione, e la dettero pure i grandi official* del-

la Corona, i sotto segretarii di Stato, gli Ambasciatori a Londra e a Pan-

gi ed altri molti. Quasi tutti i nuovi Ministri sono gia stati in tal carica.

I principii loro sono noti, sono tutti uomini insigni del partito
raoderato

e succedono ad un Gabinetio, il capo del quale ha molto giovalo all'ordi-

BC ed alia sociela. Attorno al nuovo Governo si riuniranno coloro che

amano la tranquillita della Spagna.
6. A questo Gabinetto non mancheranno le occasioni di dar saggio

della sua valentia. Inprima gli bisogna far uscire la Spagna onoratamen-

te dal pecoreccio dei conflitti accattati neir America meridionale con le
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republiche del Chili e del Peril, e per indiretto con varie Potenze euro-

pee e con gli Stall Uniti; di che abbiamo parlato altrove, e diremo il re-

sto in questo stesso quadernp, tra le cose d' America. Inoltre un nuovo

guaio e sopraggiunto, e gravissimo, se pur sono autentiche e vere le no-

yelle d'un sollevamentoa Cuba, recate da un telegramma dell'll Luglio
da New-York, in questi termini : Dall'Avana, 3 Luglio. I Creoli di Puer-

to-Principe si sono sollevati il 27 Giugno contro il Governo spagnuolo.
Un corpo di 7,000 uomini fu spedito 'contro di loro; ma fu batiutu e co-

stretto a ritirarsi nelle montagne. Non si conoscono ancpra i particolari
del fatto. Quattro navi armate, sotto la bandiera del Chili, si presenta-
rono sulle coste di Cuba, e sbarcarono 2,000 uomini per sostenere il sol-

levamento dei Creoli .

Ove queste notizie non siano pure favple
o presagi di qualche disegno

da effetiuarsi poi, come spesso accade di simili annunzii, ognuno vede
che ricomincerebbe per la Spagna una lotta grave, che potrebbe avere
1'esito di quella, si sfortunata, per cui riperdette il riacquistato dominio
di san Domingo.

AMERICA MEBIDIONALE (Repubbliche del Chili e del Pern] 1. Trattato d'alleim-

za offensive tf difensiva del Chili e del Peril contro la Spagna; dichiara-

zione di guerra del Peril 2. CombatUmento di due navi spagnuole con-
tro i'armata cbilo-peruviana 3. Nuove offerte di componimeuto, fatte

dairammiraglio spagnuolo Mendez Nufiez, succeduto al Pareja 4. L'wJ-

timatum spagnuolo e respinto;bombardamento di Valparaiso; effetti rui-

nosi pel commercio 5. Discorso del Bermudez de Castro per giuslili-
care quest' atto di guerra 6. L'armata spagnuola bombarda il porto di

Callao 7. Levata del blocco; I'armata spagnuola abbandona le
cpste

del Pacifico 8. Apertura del Congresso del Chili; decreto d'espulsione
degli Spagnuoli.

1. Gli uffizii diplomatic! della Francia e dell'Inghilterra, per compor-
re pacificamente il litigio tra la Spagna da una parte, e le repubbliche
del Peru e del Chili dall'altra, non ebberp pur troppo il bramato effetto.

Le cagioni, da noi accennate nel vol. V di questa Serie, a pag. 539-40,

produssero per contrario i risultati allora presenliti ed indicati : doe i

repubblicani crebbero in baldanza e pertinacia , e gli Spagnuoli furono

astretti dalla propria dignita a continuare nel malaugurato impegno in

cui geltavali, dapprima il pracedere altiero e minaccioso del sig. Salazar

y Mazarredo (come narrammo nel vol. Ill, a
pag.

119 28), poi la di-

chiarazione di guerra fatta dal Governo del Chili, e la sventura del Co-

mdonga, onde il Pareja fu sospinto al suicidio.

Inf'tttti I'armata spagnuola non era in forze bastevoli, ne per mantene-
re effettivamente il blocco denunziato per la costa del Chili, ne, prima
che giungesserp i rinforzi gia spediti di Spagna, peravventurarsi

a qual-
che fazione decisiva con assalti risoluti. Laonde, in queste incerlezze, i

suoi nemici ebbero tempo di porsi in pieno accordo; e sotto il giorno S

di Dicembre del passato anno 1865 venne firmato un trattato di alleanza

offensiva e difensiva tra le due repubbliche del Chili e del Peru. Questo
documento, trascritto per intiero nel Debats del 26 Febbraio 1866, con-

tiene sei articoli, due dei quali, cioe il I.
6

ed il 5., manilestano da quali

spiriti fossero mossi i contraenti, e quale scopo intendessero di ottenere
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con questa alleanza. Infatti il 1.' articolo e concepito in quest! termini:
Le repubbliche del Chili e del Peru stringono fra loro la

piii intima al-

leanza offensiva e difensiva, affine di respingere la presente aggressione
del Goveruo spagnuolo, ed opporsi a qualsiasi altro atto di queslo Go-

'

yerno,
il quale o sia inteso ad offendere I'indipendenza, la sovranita e le

Istituzioni democratize di queste due repubbliche, o di qualunque altra

repubblica dell'America meridionale, ovvero sia foodalo sopra ingiuste
rivendicazioni, qualificate come tali dalle due nazioni e ripugnanti ai det-
tati del dirilto internazionale .

Con cio il Chili ed il Peril, non pure si proponevano di sostenersi a
Ticenda contro la Spagna, ma si costituivano pure campioni d'ogni al-

tra repubblica dell' America meridionale, che credesseaver motivo di la-

gnarsi della Spagna, vuoi perche riputasse posta in pericolo e minaccia-
ta da questa la propria indipendenza, yuoi perche si stimasse gravata di

qualche rivendicazione spagnuola.
L' articolo 2. del Trattato stipulava 1'unione delle duearmate navali,

ad effetto di distruggere la squadra spagnuola, od opporsi almeno al bloc-

co ed a qualunque assalto di quella sulle
cpste

dei due Stati.

Gli articoli 3. e 4. prefiggevano, che il comando delle due armate
riunite spettasse all' ammiraglio de'due popoli, nelle cui acque si trovas-

sero le squadre; e determinavano le norme da seguire pel computo e pel

pagamento delle spese di guerra.
L'articolo 5. diceva cosi: Le due parti contraenti si obbligano re-

ciprocamente ad impegnare le altre nazioni americane a dare la loro

adesione al presente Trattato . Ed infatti tutte le antiche repubbliche

ispano-americane furono ardentissimamente sollecitate con ogni maniera

d' ufficii a stringere quest' alleanza; e se qualcuna si scus6 allegando mo-
tivi d' interesse, parecchie condiscesero con istipulazioni, come dicono,
eventuali e rimaste segrete.

II Trattato fu prontamente ratiScato, anche prima che scorressero i 40

giorni, di che erasi convenuto nell' articolo 6.
y e si venne ai fatti.

Imitando il contegno ardito del Governo chiliano e del suo presiden-
te Jose Joaquin Perez, il capo supremo provvisorio della repubblica del

Peril, Mariano Ignazio Prado, mando pubblicare un bando firmalo da tut-

t' i suoi Ministri, in cui si denunziava la guerra alia Spagna nei termini

seguenti
Considerando che (anche prescindendo dai motivi special! onde il

Peru e in diritto di chiedere al Governo spagnuolo satisfazione, per le

gravi offese perpetrate da esso contro la repubblica) e stretto dovere di

riguardare il contegno della Spagna contro il Chili come un atto ostile

contro lo stesso Peru; e che per conseguenza il Trattato di alleanza offen-

siva e difensiva tra le repubbliche del Peril e del Chili e stato firmato,

approvato e ratificato, con lo scopo di difendersi a yicenda e di protegge-

re I' America contro le ingiuste e violente aggressioni della Spagna, si

decreta: Art. 1. La repubblica e dichiarata in istato di guerra contro il

Governo della Spagna. Art. 2. II Ministro per gli affari esterni comuni-

chera qnesta dichiarazione alle nazioni amiche, accompagnandola con un

Memoriaie intorno alle cagioni che produssero questo stato di cose.

2. Quali fossero in numero e forza le navi dell' armata spagnuola, gia

riferimmo nel citato vol. VI a pag. 639. La squadra peruviana, subito
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dopo codesta dichiarazione di guerra ,
ando congiungersi con quella del

Chili. Componevasi la prima di due fregate ad elice 1' Apurimac e YAma-

zonas, e di due corvette, )'America e YUnion; armate le due prime di 40

cannoni; e le altre di 16. La squadra del Chili, assai piu debole, conta-

va solo la corvetta ad elice Esmeralda di 10 cannoni, la cannoniera Co-

vadonga presa agli Spagnuoli ed armata di 4 cannoni, e della cannonie-

re Maipu,d\ 2 soli cannoni. Le squadre ebbero ordine di procedere su-

bito alle ostilita, appena si fossero unite; e questo avvenne alii 7 di Feb-

braio, nel canale dell'isola di Abitao.

Di fatto in quel giorno ebbero a cimentarsi contro il nemico, che le as-

sali con le due fregate, Blanco, di 40 cannoni, Villa de Madrid di 90 can-

noni. II combaltimento duro due ore, senz' altro risultalo che di recare

fravi

danni a\YApurimac ed a\Y Union degli alleati, e qualcbe avaria alia

ilia de Madrid. Quindi gli Spaguuoli, non tornando d' alcun profitto il

cacciarsi entro la stretta di quel canale, se ne andarono, e gli alleati at-

tesero a riparare gli squarci patiti nei fianchi delle loro navi.

3. Prima che accadesse questo fatto d'armi, Tammiraglio spagnuolo
Mendez Nuiiez, succeduto al Pareja nel comando supremo dell'aimata,
erasi contentato di mantenere il blocco, in forma tanto mile, che n'ebbe

ampie lodi non solo da lutti i forestieri mercapti e dai capitani delle squa-
dre da guerra di Potenze amiche, ma eziandio da tutto il corpo consola-

re e diplomatico residente a Santiago. Cosi adoperava egli per seconda-

re gl'intendimenti pacifici del Gabipetto di Madrid, e non porre pstacolo
alle pratiche di componimento ed ai buoni ufficii, che intanto veniansi fa-

cendo da due Potenze europee.
Infatti alii 7 Dicembre 1865 il Plenipotenziario inglese e 1' Ambascia-

dore fraocese a Madrid aveano presentato al Gabinetto spagnuolo un

Memorandum, che conteneva le seguenti proposte per cessare ogni con-

flitto fra le parti belligeranti. 1. II Chili dovrebbe indirizzare al Plenipo-
tenziario spagnuolo una nota, in cui dichiarerebbe di non aver inteso di

fare ingiuria alia Spagna, e di bramare anzi di rannodare con essa buq-
ne ed amichevoli relazioni. 2. Dal canto suo la Spagna, fatta la stessa di-

ehiarazione, si prolesterebbe di non avere disegno alcuno di conquista o

di supremazia in codeste contrade d' America. 3. Finalmente si suggel-
lerebbe la riconciliazione con una salve di 21 colpo di cannone, che il

Chili farebbe tirare in ossequio alia bandiera spagnuola, e che dalla

squadra sarebbe subito ricambiata con altri 24 colpi.

Pprre termine a tanto dissidio, cagione di si gravi spese e gia sul pun-
to di far spargere molto sangue, con immense danno pel commercio, era

cosa lodevole
;
e percio il Gabinetto di Madrid condiscese subito alia pro-

Sosta.
Anzi, per agevolare al Chili I'accettazione, si offeri a modificare

3. punto in questa guisa: che invece di aspettare, che il cannone chi-

liano avesse tratti tutti i 21 colpo, subito dopo il primo cominciasse an-

che la squadra spagnuola a rispondere; si che il saluto fosse, non pure

reciproco, ma quasi contemporaneo. Ed in questo senso mandaronsi
istruzioni aH'armata del Pacifico.

Ma che? In questo frattempo avvenne la cattura del Covadonga ed il

suicidio del Pareja ;
il Chili mando comperare navi corazzate

, torpedini
ed altri formidabili arnesi di guerra agli Stati Uniti; sollecito tutte ie re-

pubbliche ispano-americane a collegarsi contro la Spagna; gli Spagnuoli
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residenti nel Chili furono repentinamente deportati , continati in Santia-

go, ed impediti perfino di disporre de'loro beni. All'anminzio di tali pro-
vocazioni, il Gabinetto di Madrid mando ordine al suo ammiraglio di

perseguitare le squadre navali del Peru e del Chili, prenderle od affon-

darle; e dove cio non si potesse, di bombardare i porti di quella repub-
hlica ,

se questa si rifiutasse alle chieste soddisfazioni.

Obbedi il Mendez Nunez, e di qui proyenne il combattimento di Abi-
tao , che non ebbe verun risultato

decisivp; e pero, standosi le piccole
navi del Peru e del Chili riparate e chiuse in certi stretti

,
dove non po-

teano avvenlurarsi le grandi fregate spagnuole , il Nunez raccolse la sua
armata e si condusse a Valparaiso, e mando al Governo della repubblica
una specie di ultimatum; in cui, oltre i tre punti recilati piu sopra e con-

certati a Madrid, ne aggiunse un quarto, cioe la restituzione del Cova-

donga in cambio di 12 o 14 navi di commercio catturate ai Chiliani, e

che sarebbero loro restituite. Anche questo tentative, le cui
cqndizioni

da niuno si potranno equamente giudicare esorbitanti, ando
fallitp.

4. II Governo di Santiago rispose: Innanzi tratto 1'ammiraglio spa-

gnuolo se ne vada via con tutte le sue navi
,
lasciandone una sola nella

rada di Valparaiso per ricevere la nostra risposta, si che questa non ap-

paia dettata da paura delle sue minacce di bombardamento; presenti po-
scia le sue credenziali in buona forma al Presidente della repubblica, ed

allora, ma solo allora si potranno avviare trattative di pace . Questo

equivaleva ad un rifiuto. Eppure il Mendez Nunez inclinava a conten-

tarsene, purche un Ministro del Governo di Santiago andasse sulla sua

nave ammiraglia a raffermare auella controproposta. Ed anche a questo

poco si rifiuto il Governo del Cnili.

V'ebbe anzi alcun che di peggio. II Gabinetto di Santiago pubblico un
cartello di stida airarmata spagnupla,

in tali termini
,
che il Commodoro

inglese penman non si perito di dichiarare che, se polea darsi un moti-

vo che giustificasse il bombardamento ,
tale era per certo codesto docu-

mento, indegno d'una nazione civile.

Venute le cose a tal punto; il Mendez Nunez credetle di non dover tar-

dare di piu ad eseguire gli ordini ricevuti. Pertanto, il 27 di Marzo 1866,
mando al corpo diplomatico un dispaccio che annunziava il bombarda-

mento di Valparaiso di li a quattro giorni, durante i quali ciascun potes-
se attendere a salvare le case e le persone. I rappresentanti d' Inghilter-

ra e di Francia si provarono a distorlo da tal propositp,
con dire che il

hombardamento farebbe piu danno ai neutri ed amici che a quelli del

Chili; ma egli replico: s'adoperassero dunque i neutri ed amici a fargli

dare le debite soddisfazioni, ese non vi riuscissero, avrebbero diritto a

rivendicare presso il Governo del Chili la restituzione ed il ristauro dei

danni. II rappresentante ed il Commodoro degli StatiUnili erano disposti

ad impedire, anche colla forza, il Mendez Nunez, dall'effettuare le sue mi-

nacce, a patto che anche le forze navali inglesi vi si opponessero; ma il

rappresentante e rammiraglio britannico non vollero avventurarsi a tan-

to, e ricusarono. Pertanto alii 31 Marzo le squadre delle Potenze neu-

trali uscirono dalla rada in alto mare, e la spagnuola comincio il bom-

hardamento.

Gli abitanti della citta n' erano usciti cjuasi tutti, mettendosi in salvo,

col meglio delle robe loro, sulle allure circostanti. II cannoneggiamento

duro circa tre ore, dalle 9 antimeridiane finoal mezzodi. Furono scaglia-
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te sulla citta piu di 3,000 tra bombe e granate incendiarie
, schivandq

pero di colpire gli spedali, indicati da bandiere bianche , e pigliando di

inira soltanto gli editizii pubblici, le Dogane, la Borsa, il Palazzo del Go-

yerno, la stazione della ferrovia ed uo ibrtino che non fu difeso. A mez-

zo giorno la bandiera ammiraglia spiegata in cima all'albero maestro della

Numancia signified, secondo 1'avviso dato prima, cheilbombardamento
era finite.

Gli abitanti rientrarono subito in folia, e presero a spegnere gV in-

cendii, onde divampavano molti edificii ;
nel che

furonp aiutati da 700

marinai, fatti sbarcare subito dal Commodore degli Stati Uniti. Anche il

Commodore inglese mando i suoi allo stesso intento; mala plebe, saputo
che pel diniego di lui d' atlraversarsi al Mendez Nunez ,

non aveano po-
tuto gli American! opporsi al bombardamento, proruppero in urli e fis-

chiate contro gl'Inglesi, che dovettero senza piu tornare alle loro navi.

I danni furono gravissimi. Un rapporto, faitp
il 1 di Aprile dall'Inten-

tendente di Valparaiso al Ministro degli affari interni, H accenno in que-
sti termini: Secondo le informazioni raccolte finora

,
il valore delle

mercanzie distrutte nel magazzino del porto ascende alia somma di

8,300,000 piastre (franchi 41,500,000!) La qual perdita va distribuita in

questo modo. Merci spettanli a'Francesi, piastre 3,500,000; ad Ale-

manni, piastre 2,500,000 ; a'Belgi, piastre 800, 000; ad Inglesi, 500,000;
ad American! del Nord, 500,000; a diversi, 300,000. Torna impossible
il valutare

,
anche solo approssimativamente i danni sofferti da'privati

cittadini nelle loro botteghe e case .

II vero si e che i danni de' ciitadini furono tenui, poche essendp state

le case incendiate o diroccate dalle bpmbe; che la pochezza relativa dei

danni temuti, e sofferti poi, da'sudditi inglesi, spiega il perchedel dinie-

go dato dal Commodoro britannico, di opporsi con la forza al bombarda-

mento; e che la massima parte delle perdite fu sofferta da'Francesi e da-

gli Alemanni, innocentissimi per certo dei torti del Gabinetto di Santiago.
5. Al giungerne le novelle in Europa, naturalmente fu un gridio uni-

versale de' giornalisti liberali contro I' operate dagli Spagnuoli ;
e gia si

preconizzava che la Francia, T Inghilterra e gli Stati Uniti denunziereb-

bero al Gabinetto di Madrid
,
che dovesse o pagare i danni patiti dai

mercanti di nazione neutrale, o disporsi a guerra. Anche in Ispagna non
manco chi biasimasse forte quel bombardamento. II signer Bermudez de

Castro, il 22 Maggio, recite un discorso alle Cortes per giustificarlo. Ed
oltre alia minuta sposizione dei fatti, e dei tentativi di conciliazione da
noi indicati piu sopra, e reietti dal Chili ,

si stese a dimpstrare
il punto

rigoroso del diritto, come riconosciuto anche dalla Francia edall' Inghil-
terra. E dichiaro che, prima di mandare aH'Ammiraglio gli ordini poscia
da lui eseguiti, erasi esplorato, con dispacci del 20 Dicembre, il senti-

mento della Francia e delllngbilterra ;
e che il Gabinetto di Parigi avea

risposto : essere la Spagna in diritto di ricorrere a qualunque alto di osti-

lita, riservandosi pero la Francia il diritto di giudicarne i modi; e che

quello di Londra avea pronunziato: non essere pur da discutere la qui-

stione, tornando impossible che il Chili si rifiutasse a proposte tanto

eque e facili
, quali erano le concertate nei tre punti recitati. Iiifaiti poi

Lord Clarendon dichiaro all'Ambasciadore spagnuolo, che tutta la rispon-
sabilita cadeva sul Chili, che pertinace erasi rifiutato ad ogni componi-
menlo.



CONTEMPORANEA 511

Laonde finora non furono paghi i voti dei neraici della Spagna , che si

ripromettevano di vederla spverchiata da tre grand! Potenze, per essersi

valuta d' un diritto da esse riconosciuto esplieitamenle, anzi da esse eser-

citato molte e molte volte, per motivi assai piu futili, se non anche iniqui.
Ed il Bermudez de Castro non tralascio, nel suo discorso, di ricordare

che nel 1844 1'lughilterra avea bombardato Arica, seconda cilia del Peru,

incapace di qualunque difesa ed inerrue, sotto
preteslp

d'una ingiuria
fatta al Console inglese; che, per essersi alcuni pirali cinesi impadroniti
d' uua barca non inglese, ma che avea spiegaia baudiera inglese, la squa-
dra britannica avea bombardato, nel 1856, la cilia di Canton, ineendin lone

tutto un quartiere ediroccato ed arso il palazzo del Vicere; che Djeddah
sul mar Rosso fu bombardata qualcheanno fa dagli Inglesi, perche il Go-
yernatore turco non avea voluto consegnar loro un cerio malandrino.

6. II bombardamento di Valparaiso non servi punlo ne a rendere piu
inchinato a concihazione il Governo del Chili, ne a far piegare, con la

paura di simile castigo, quello del Peru. L'ammiraglio Mendez Nunez,
raunate le sue navi, abbaodon6 le coste del Chili, e si diresse a seiien-

trione verso il Peru. II 27 di Aprile giunse nella rada di Callao, che serve

di porto a Lima, dislante solo di 1*2 chilometri. Callao non e, come Val-

paraiso, cilta solamente commerciale ed aperta; ma al conlrario e difesa

a mezzodi da due fortezze editicate dagli Spagnuoli quando n' erano si-

fnori,

e da una forrnidabile batteria armala con cannoni del Blakley da

00, con altri da 32, ed affiancala per giunta da una torre corazzata, mu-

nita di cannoni deH'Armslrong. A settentrione poi quattro batlerie
fprtis-

sime, tulle con enormi cannoni, ed un' altra torre corazzala, compivano
il sisiema di difesa stabile, a cui cresceano forza due navi corazzate, o

Monitors, e varie navi da guerra.

L'Ammiraglio spagnuolo, senza sgomentarsi per tali difese, mando m-

timare al Governo il bombardamento da effettuarsi di li a quattro giorni;

i quali furono usufruttuati dai Peruvian! a ringagliardire le loro munizio-

Di. Alii 2 Maggio la squadra spagnuola si muoveva per raellersi in ordine

di baliaglia, ed accostavasi pane ai forti meridionali, e parte ai selien-

trionali. A mezzodi la Numancia, nave capilana spagnuola, tirava il pri-

mo colpo, e la battaglia ingaggiavasi ferocemenle d' ambe le parti, e du-

rava fino alle quatiro ore e mezzo pomeridiane. Varie delle navi spa-

gnuole palirono gravi danni per le percossedei proielti enormi, scagliati

dalle ,batterie peruviane; ma alcune di queste furono smantellate, ed una

fu dislrutla per lo scoppio della polveriera, che rovescio lutli i cannoui e

seppelli sotto le sue rovine i difensori, tra i quali trovo la morte anche il

Galvez ministro della guerra e della marina del Peru. La citta non sof-

ferse che lenuissimi danni. Gli Spagnuoli celebrarono il vantaggio otte

nulo sulle ballerie peruviane, ed i Peruvian! si altnbuirono la viltom

pei danui assai gravi, recati alle navi spagnuole, che levarono le anc<

e se ne andarono via. . .

7. 11 Mendez Nunez, che in questo combattimento rimase fento con

allri suoi ufliciali, ed ebbe a lamenlare non poche perdue di morti e

riti, sped] poi all'Incaricato d'affari inglese, sig. Barton, a Lima

guente leltera: Dopo castigalo il Peru (per I'ingiusla P[;a
.

z 'on
^f

SUO Governo) col bombardamento di Callao, assalendone le fcrtilicazioni,

dalle quali tre soli cannoni rispondeano al fuoco della nostra squadra

quando questa levo le ancore: il sottoscritto ha 1' onore d annunziare al
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sig. John Barton, che da qnesto momento e levato il blocco di Callao, e

che la squadra spagnuola abbandona le acque del Peru. Al tempo stesso

lo assicura che, se il Governo del Peru molestasse o lasciasse molestare

ed insultare sudditi spagnuoli residenti al Peru, le forze navali di S. M.
Cattolica vi ritorneranno per trarne vendetta. Firmato Castro Mendez
Nunez .

L'armata spagnuola si divise quindi in due parti, 1'una dirizzo le pro-
de alle Filippine, 1'altra yiaggio verso Cuba. 11 Governo di Lima non si

commosse punto della minaccia d'un ritorno e d'una vendetta; anzi ne
trasse forte motivo a Here rappresaglie sopra gli Spagnuoli che risiedeva-

no nel Peru. Laonde pare che avrebbe forse fatto assai meglio il Nunez
a non avventare tali minacce, che traevano ia nuovo impegno 1'onore

della Spagna.
8. Infatti aprivasi, il 1.' di Giugnq, il Congresso del Chili; ed ii pre-

sidente Perez nel suo messaggio si dichiarava grato pei buoni ufficii del-

Tlnghilterra e della Francia, ma respingeva come insufficient a produrre

pace durevole le loro proppste, che percio erano state respinte; e si pro-
testava che la guerra continuerebbesi all'uopo con tutta 1 euergia, eda-
va conto dei preparativi percio fatti. Ed il Congresso applaudiva.

Si scrissero poi al Moniteur parigino da Panama, sotto il 15 Giugno,
le notizie seguenti :

II Peru ed il Chili hanno decretata la espulsione de'sudditi spagnuoli
e si teme che 1'Equatore e la Bolivia non facciano lo stesso. II battello in-

glese di Guayaquil ha gia condotto molti Spagnuoli, che si erano rifugiati

sul suo bordo. A. Callao la fregata imperiale, la Venus, ne aveva raccolti

parecchi e la societa francese di beneticenza di Lima ha sopperito alle spe-
se d'imbarco di 160 di que'disgraziati, giunti nel nostro porto.Or sono

alcuni giorni il naviglio Lota Maria, noleggiato dal capo della squadra

spagnuola, aveva portato qui 50 espulsi, e col postale del 15 se ne aspet-
tano altri 400. Per cura del console di Francia, che ha 1'incarico di tute-

]are i sudditi spagnuoli, gli espulsi, alcuni de'quali erano miserissimi,
hanno avuto del

yesliario, de'sussidii, e sono stati mandati al porto di

Colon colla ferrovia, quindi imbarcati per TAvana e Cuba. I malati, che
non potevano sostenere la traversata, sono stali messi all'ospedale per
cura del console.

Le minacce del Mendez Nunez furono dunque lasciate cadere in mare,
se non valsero piuttosto a rendere piii aspra la sorte dei suoi connaziona-

li, ch'egli voleva con esse proteggere. Infatti ecco il testo, pubblicato

daWEpoca di Madrid, del decreto.di espulsione, emanate dal Governo
dei Chili.

Art. l.'l sudditi spagnuoli residenti nel Chili deyono abbandonare il

territorio della repubblica nel termine di trenta giorni. Art. 2.' I sudditi

del nemico, che otterranno lettere di cittadinanza, conformemente alia

Costituzione dello Stato, nello stesso termine di trenta giorni, potranno
soli essere esenti dall'obbligo di partire. Art. 3.* L'ingresso nel territo-

rio della repubblica e irrevocabilmente
yietato

a tutti i sudditi spagnuoli,
e quelli che vi entrerauno saranno considerati come spie, e giudicati mi-

litarmente. Art. 4. Quelli che risiedono presentemente nel Chili, e che

infrangeranflo le disposizioni degli articoli 1 e 2, saranno tratlati allo stes-

so modo. >
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Se ritalia liberale, invece di aver vinta al lotto la Venezia, avesss

perduta in battaglia la Lombardia
,
non polrebbe essere di peggior

umore di quello in che si trova presentemenle, menlre scriviamo.

Non vi si parla che di disdetta amara
,
di fati avversi

,
di deslino

inesorabile, di slelle contrarie, come nelle ariette del Metastasio. I

Ministri si vogliono processare , i Generali fucilare, gli Ammiragli

annegare. Non si ode un Viva a nessuno, ma molte Morli a questo e

a quello. Altre volte si cantavano i Te Deum anche per le sconfitle.

Ora, in Italia, dopo avuta la Venezia, non si canta cbe il Dies irae.

A mala pena si risparmia il Garibaldi
; sopra il quale nondimeno \i

sarebbero molte cose a dire, non sapendosi ch'egli abbia conquista-

lo piu terra o piu acqua cbe il La Marmora o il Persano. Inlanlo,

per non islar col!e mani alia cintola, si segue a pagare allegramen-

te. E teste e sopraggiunta la benedizione del preslito nazionale.

Nessuno si e maraviglialo della cosa. Giacche chi si puo maravl-

gliare che 1' Italia sia forzata A pagar sempre o vincitrice o vintaJ

Se non che alcuni piu semplici ,
tra i quali la Gazzella del popola

di Torino , mentre dichiarano d' inlendere benissimo la ragioue del

sostantivo, professano insieme di non capire il perche dell' aggellivo

nazionale, gentilmente surrogate dallo Scialoja a quell'altro di for-

zato che sembrerebbe piu al caso. Ma cosloro non debbono avcre

considerate che, nello stile liberale, nazionale e forzalo sono sinoni-

Serie Y/5 vol. Mil, fasc. 395. 33 18 Lgoslo 1866.
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mi, non solo nell' affare del prestito, ma in molle altre cose, come per

esempio m\Y esercito, nella guardia, nella festa ,
nella volonta, nel-

Yunila e andate dicendo. Provalevi infalti a non raggiungere 1'eser-

cito nazionale se siete coscritto, o a non montare la guardia nazio-

nale se siete chiamato, o a non approvare 1' unita, la volonla, o la

festa nazionale in qualsivoglia caso
,

e vedrete che il meno che vi

capitera sara il domicilio coatto. Or siccome 1' esercito, la' guardia,

1' unita, la festa e la volonla sono tulle cose nazionali benche forzate,

non si vede perche anche il prestito forzato non si possa e non si deb-

ba, secondo la moda che ora corre, chiamar giustamente nazionale.

E cosi ora 1' Italia, con tutto 1'acquisto della Venezia, si trova col-

1'ira in cuore, le lacrime agli occhi e la mano alia borsa, ne piu ne

meno che se avesse perduta Napoli e Lombardia. I mazziniani fre-

mono
,

i moderali tremano. I generali sono avviliti
, gli ammiragli

processati. L' esercito e umilialo, la flotta e costernata, e per som-

ma disgrazia, i Garibaldini da leggendarii sona divenlati storici. II

Governo ha perduta la testa ed e sempre in viaggio tra Firenze e il

campo, senza che si sappia se vada a cercare o a portare lumi nelle

tenebre dove tulti camminano. I giornalisti, come tante seppie, intor-

bidano sempre peggio le cose a schizzi d'inchiostro. L'uno vuole

guerra ,
T altro pace ; questi 1' ha col Ministero passato , quegli col

presente , quell' allro con tutti quanli. Chi vuole inchiesta, chi vuol

giustizia sommaria. Ci e chi 1' ha colia Prussia, T alleata di ieri che

oggi ha abbandonata Y Italia; e ci e chi 1' ha colla Francia, F alleata

dell'aHro ieri che ora non la difende abbastanza. Molti 1' hanno con

ambedue e gridano che 1' Italia puo e dee fare da se senza tante al-

leanze. L' Italia (dice la Nazione dei 13 Agosto) e in una confu-

sione babeliea, a cui si puo applicare il motto : tot capita totpolen-

tiae (sic).

Tulto questo si spiega con un leslolino vecchio: Non est pax-

impiis , dicil Dominus. Empii non sono certamente tutli i liberali ,

tra cui moltissimi crediamo non essere altro die illusi e sedolli. Ma

quanto ai capi matricolali che propriamente si chiamano liberali

semplicemente e per se
,
niuno si turbera se noi applichiamo loro

quell' aggettivo. Essi si offenderebbero anzi se noi li chiamassimo
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pii o divoti. Ora si sa che per gli empii non v' e pace mai no alle-

grezza. vincano o perdano sono sempre di mal umore, sempre

malcontenti, sempre malinconici, sempre discord! Ira se, invidiosi

1' un dell' altro, disperati del presente, bramosi di meglio.

Se i liberali, per impossibile, fossero pii e divoti, ed avessero

percio un po' di buou giudizio, dovrebbero ringraziar Dio colla faccia

per terra di quanlo ha finora lollerato a loro vantaggio materiale,

il solo cui corrano dietro. Obbedivano, ed ora comandano. Erano in

carcere, ed ora sono carcerieri. Non avean nulla di proprio, ed ora

sono straricchi dell' altrui. Yollero il Piemorite
,
e si e Irovato chi,

magnanimamente, benche senza Iroppo volerlo, 1' ha loro dato nelle

maui a simmgere. Vollero la Lombardia, e si e trovato chi, generosa-

mente, benche col cambio di Nizza e Savoia, 1'ha per loro conquislata.

Vollero la Sicilia, e non si trovo niun Tegetoff che volesse impedire

al gran Persano di navigare furbescamente tra la fusta garibaldina

e la flotta napolelana. Vollero Napoli, e fu loro regalata. Vollero il

resto, e se lo presero. Vollero la Venezia, e 1'ebbero dalla Prussia.

Liberi ora a rubar il Clero e i Frali anche in quella bella parte

d' Italia, liberi a pigliarsi 1' oro che vi resta in cambio della carta

che vi portano, liberi ad installare da Prefelti e da Commissarii in

nuovi seggi i loro vecchi arnesi, passati di moda altrove e rimessi a

miovo per quei paesi dove sono finora poco conosciuti , invece di

ringraziar il cielo e far festa, eccoli tutli arruffati, rabbiosi, dispe-

rati, come se, invece della Venezia, avessero avuto uno schiaffo.

Questo fenomeno si verifica spesso nel mondo , anche nei priva-

ii. Ci sara un riccone sfondolato a cui non manca nulla
,

eccelluala

la grazia di Dio e il saluto di quel rivale o quella medagliuccia di

cui va in cerca. Cio basta a renderlo di mal umore. Egli e infelice

per cosi poco , come Amano che si fece impiccare per la rabbia di

Mardocheo. Mentre il suo guattero e allegro perche ha il pane assi-

curato, il padrone e infelice perche gli manca una bazzecola.

Cosi accade ora all' Italia liberale. Essa si compiace nella sua di-

sperazione. Trova che le mancano ancora molte cose. Non ha vinto

a Custoza : ha perduto a Lissa. Non le vogliono dare il Tirolo, il

Friuli ,
i' Istria

,
la Dalnmia. Poveretta ! Avea fatto tanto per me-
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ritarseli ! E non glie li Yogliono regalare! Si puo sopporlare tanta

sventura?

E non valgono consolazioni. Le quali del resto non mancherebbe-

ro. Giacche, se 1' Italia liberate non seppe conquisiare da se la Ye-

nezia ,
non fece in questo che seguire le sue tradizioni leggendarie ,

arraffandola felicemenle colla zarapa del gatto, come gia Lombardia,

Sicilia e Napoli. E quanto all'onore delle armi esso e salvo pienamen-

te o si parli della falsa Italia liberale, o della vera Italia popolare, cal-

tolica e conservatrice. Se si parla dell'onore dell' Italia liberale, si sa

che esso e tutto condensato nei suoi grandi capitani, ammiragli, ca-

pibande polilici e diplomatic! che ora la comandano e rappresenlano

dentro e fuori. Ora e noto che, se il gran Cialdini, per esempio, non

seppe ora vincere alia corsa gli Austriaci nel Venelo e non pole mo-

strare la sua bravura che col passar a guado molti fiumi senza ponti ;

seppe pero, in occasione piu gloriosa, arrivare il primo a Loreto, dove

con un forte esercito sconfisse a fatica poche compagnie di ponlifi-

cii.'E se il gran Persano non seppe ora che ricevere a Lissa di gran-

di palle nei fianchi delle sue navi , seppe pero altra volta
,
stando

fuori di tiro, bombardare valorosamenle Gaeta ed Ancona. E se il

gran Garibaldi non pole dalle sue scorrazzate sui monli tirolesi rica-

yar altro che una palla ledesca nella gamba lasciatagli sana dalle

palle italiane, la colpa non e dell'eroe sempre leggendario, ma di

chi non seppe fargli trovare in Tirolo, come gia in Sicilia, la leggen-

da bella e preparata. Del resto non manchera su quei monti una ca-

sipola, dove mostrare ai suoi divoti un letto e un qualche vasellame

che gli abbiano servito.

Ne meno salvo e 1'onore dei grandi uomini di Stato, che ora con-

ducono felicemente 1' Italia alia sua maturila. I quali se furono, di-

ciam cosi, graziosamente trascurati alquanto nelle praliche della pa-

ce
,

condolte senza loro saputa e quasi a loro dispelto; se alle loro

domande impetuose di tutto o niente, si rispose pacatamente come

don Ferrante rispondeva a donna Prassede La s' ingegni : faccia

da se, giacche la cosa le pare tanto chiara
;
se banno saputo ren-

dere se e 1' Italia oggetto di scherno e di ludibrio nel banchetto delle

nazioni, dove essi I' hanno presentata come la cicogna al banchetto
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della volpe ;
tulto questo non dee per nulla far loro perdere 1'alta

stima che essi hanno di se e dell'arle gia da loro dimostrata nell'a-

ver saputo imbrogliare i semplici, ingannare i leali, ed opprimere
i deboli, come allrove assai voile, cosi specialmente quaudo, con

ammirazione del mondo, enlrarono nello Stalo ponlificio Iraveslili da

Cavalied dell' Ordine morale.

Quanto alia vera Italia popolare , conservatrice e caltolica
, essa

non ha punto di che arrossire in confronto di veruna delle nazioni

moderne. Gl' Italiani seppero, come qualunque allro popolo, morire

in guerra e pagare in pace. Se furono coridolli al macello anziche

alia vittoria , se le loro lasche si vuotarono a pro delle consorterie

anzi che del lesoro, la colpa e del liberalismo che comanda, non del

buon popolo che obbedisce.

E sono costrelli a confessarlo gli stessi liberali piu malricolali.

Questo eil caraltere piu saliente della presenle guerra (dice \\Di-

ritto dei 12 Agosto) ; dall'una parle annegazione, virtu, onore ,

grandezza ;
e da quesla parle sta il paese (

doe la povera Italia cat-

tolica ed obbediente). Dall'allra parle confusione , inetlezza
, igno-

ranza
;
e li sla il Governo (doe i liberali che assassinano e tiranney-

giano la buona Italia).

E mirale la giuslizia di Dio come comincia a farsi largo. Niuno

se la piglia ne coi soldali ne coi marinai. Quesli sono anzi , e giu-

stamenle ,
levali a cielo per la loro bravura. Conlro di chi sono le

ire? Contro i ministri che imbrogliano, contro i diplomalici che si la-

sciano imbrogliare, conlro i Generali igooranli, contro gli Ammiragli

presunluosi, contro gli economist! ciarlalani, contro gli amministra-

tori infedeli , contro le consorterie che finora
,
dicono tulti i giorna-

lisli ilaliani
,
ruinarono 1' Ilalia.

Ma di grazia di chi sono composte quesle consorterie? Di codini

forse? Di uomioi forzati a domicilio coatlo? Di Vescovi cacciati? Di

frati soppressi? Di clero perseguitalo? No, esse sono composle e-

sclusivamente di liberali ;
di quei liberali che fecero 1' Italia presen-

te; di quei liberali che lulli accanili finora nel pigliarsela rabbiosa-

mente contro il cielo, ora cominciano ad accorgersi del fosso in cni

sono cascati slupidamente in terra.
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Si parla d' inchiesta. Fatela fare ai codini 1' inchiesta
, se volele

die riesca a qualche conclusione. Vedrete che bell' inchiesta uscira

fuori, se si raunera una buona commissione di vecchi codini, i quali

si applichino per un mese ad esaminare la coscienza e i conti dei li-

berali- Oh che scoperte si farebbero! Che maraviglie si vedrebberp!

Quante reslituzioni all' erario ! Quante condanne alia galera ! Ma si !

Andate ad aspettarvi un' inchiesta affidata ai codini ! I/ inchiesta se

la faranno tra loro
;
e lupo non mangia della carne del lupo.

Si mangiano pero ora fra se a chiacchiere i liberali colle maledizio-

ni, colle ingiurie, colle accuse e perfino, cosa che pare incredibile,

colle calunnie che si scagliano a vicenda. Tutli gl' idoli di ieri sono

rovesciali; tull'i grand' uomini sono diventali piccini; tutt' i reden-

tori sono dichiarali slupidi ,
imbecilli

, codardi, buoni a niente. Non

le diciamo noi quesle cose. Se le dicono fra se i liberali, con una elo-

quenza e schieltezza di cui non li credevamo capaci. Serva per esem-

pio la Cronaca grigia di Milano che scrive cosi : II Governo ci

permetla di dirgli freddamente, come chi pesa ogni sillaba, che esso

fu debole, ipocrita, vigliacco e crudele . Ed il Popolo italiano di-

ce : E vergogna, e somma vergogna ora essere ed essere chiamati

italiani . Anche questo si spiega con un lestolino vecchio : Vidi im-

pium superexaltatum : transim et ecce non erat. Due mesi fa 1' Italia

era sicura di se : ora diffida di tutto e di tutti. Credeva avere un eser-

cito invincibile ,
e lo vide sciollo al primo urto. Credeva avere una

llotta, e la vide annichilata al primo scontro. Credeva avere General!

ed Ammiragli, e li vide sconfitti nel primo combattimento. Credeva

avere diplomatic!, e li vide burlati al primo congresso. Credeva avere

alleanze, e si vede sola. Credeva essere grande ,
e si trova invece

grossa, come la rana di Esopo, e quasi crepala. Trema ora della pace

e della guerra : e non sa che debba desiderare. E come nave senza

nocchiero in gran tempesla. Ha un bel dire 1' Opinione dei 13 Ago-

sto: Qui sine peccatum est (sic: questo 13 Agosto fu un giorno fa-

tale pei giornalisti fiorentini che si arrischiarono a citare un testo

latino
) Qui sine peccatum est vestrum, primus in illam lapidam (sic)

mittat. Non vi e chi pensi ai peccati proprii ; ognuno pensa a quelli

del fratello; si che vi e ora in Italia una lapidazione reciproca ge-

nerale.
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Ma e salvo, per gran ventura, 1'esercito del democralici intatli cd

arrabbiati. Costoro incapaci di nulla di buono quando sono essi a co-

mandare
,
sono pero terribili nel disapprovare e distruggere quanto

fanno gli altri. II che ben si vede ora in Italia, dove essi non hanno

saputo finora far altro che ricevere sconfitte peggio che non i mode-

rali: ma parlano per cento, si che a loro quasi esclusivamente 6 do-

vuto lo sfacelo presente. Essi sono quelli che strillano piu alto contro

i Generali, gli Ammiragli, i diplomatic!, gli amministratori. Essi so-

no i demolitori piu esperli delle riputazioni, i critici piu fmi delle

determinazioni, gli oppositori piu costantidi ogni Governo: essi rap-

presentano il progresso moderno , nemico di lutto il presente e cor-

ridore pazzo verso un abisso qualunque siasi. Costoro hanno ora in

Italia il sopravvento. Del che e chiaro indizio il rispelto apparente

che si conserva al loro capitano Garibaldi, che se fosse stato invece

generale deiresercito regolare, sarebbe giustamente schernito e vi-

lipeso piu di ogn' altro. Ma mentre ogni altro e vilipeso e schernito,

solo il Garibaldi
, perche democralico

,
e rispettato come un eroe.

Costui ha la gloria di ritirare ora dai monti il suo esercito pressochd

intatto, per servifsene a miglior occasione.

Se questa miglior occasione si presenter^, si vedra. allora il valo-

re di Garibaldi e de' suoi pettirossi. Ma sembra che, disgraziatamen-

te , questa occasione sia stala alquanto ritardata dal mal successo

delle armi e della diplomazia italiana in quesla guerra. E giova udire

dal giornale ufficiale della democrazia italiana, il Diritto, quali era-

no i progetti e quali sono ora le lamentazioni dei democratici, colpa

il mal successo di Custoza e di Lissa. Poniamo un' ipotesi (
dice

51 Diritto dei 30 Luglio, il quale non sapeva allora che 1' ipolesi era

per verificarsi peggiore ancora ch'egli non si aspettava) poniamo

un' ipotesi che la pace sia per farsi ,
e che la diplomazia , negando

ed il Trentino e 1' Istria, imponga all' Italia di acceltare la Venezia,

e di acquietarsi in essa. L' Italia non solo vedrebbe incomplete il

programma nazionale , non solo si ritirerebbe dal campo coi segni

della sconfilta ,
non solo lascerebbe aperte le vie delle Alpi all' ini-

mico, ma rimarrebbe in tali condizioni interne da mettere in grave

pcnsiero ed i nostri uomini di Stato e quelli delle altre Potenze.
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Bifatti la guerra presente comprendeva in se un complesso di bi-

sogni di diverse genere ;
i quali tulli si erano accordali e fusi nel

massimo di loro, quello di liberare i Veneti e di completare 1' unila.

Pero dal momento che lal bisogno non sara soddisfalto, anco gli al-

Ifi si troveranno offesi
,

o graveranno col loro peso la situazione

dello Stato. L' Italia, portando i suoi confini alle Alpi ,
riunendosi

a tutti i suoi figli e liberandosi da ogni timore d' invasion! slranie-

re, volea con la presente guerra dar fine all'epoca propriamente

detta politica o di formazione, per ricominciare quella dello sviluppo

iflterno, del benessere, della riforma, delle Industrie, dei commerci.

Un nuovo ordine d'idee, fors'anco di uomini, era destinato a con-

durre i destini della patria. I colonnelli, i generali, i martin, le for-

tificazioni, le collette, i sagrificii pecuniari d' ogni genere, preziosi

ricordi della grande lolta nazionale, doveano convertirsi o dar luogo

ad un lavoro di diversa natura, il quale, cominciando dalle conqui-

sle sutfignoranza, e quindi cingendosi di scuole infinite, e venendo

al miglioramenlo amministralivo dovea animare di nuova vita gli spi-

liii, le terre, le macchine, 1'operosita dei cittadini. Queslo avvenire,

a cui 1' Italia anelava dopo la guerra nazionale, rimarrebbe tronco

quando i noslri confini non si fossero accordati.

Durera 1'epoca politica: il sogno d'Istria e Trento sara sostiluilo

a quello di Venezia
;
durera il bisogno di un forte esercilo : il senti-

mento della riscossa dominera le risoluzioni e del paese e del Go-

verno
;
e quelle slesse preoccupazioni , quelle stesse difficolta che

prinaa della presenle guerra inceppavano le riforme ed i risparmii,

conlinueranno in identiche proporzioni ad incepparli.

Anzi alle difficolta anteriori una se ne sara aggiunta, maggiore

di tutte : T orgoglio militare offeso. II bravo nostro esercilo, 1' Italia

intera ban dalo troppe prove di valore e di eroismo, perche possano

giacere impunemente e quieli sotto Y accusa di esser slali \
T

inli. Cer-

cheranno la rivincita, ed in tale loro desiderio saranno accompagnati

da tutto il popolo , capitanali da mille anlichi e nuovi duci. In una

parola, la pace sar2i vana.

<* E siccome gli elementi conservator! coll' ingrandirsi dello Stale

ayranno acquistato maggior polenza, mentre dall' altro lato il nu-
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raero dei malconlenli, dopo la pace si sara di mollo aumentato, cosi

1'urto dei partiti minaccera assumere forme piu vive ed irritant].

II Governo forse si trovera nel bivio, o di alzare, come il Piemonte

nel 49, la bandiera della riscossa, o di procedere nelle vie d' una

lenta reazione. Privi di autorila, poiche la pace ci avra colli solto la

convalescenza di Custoza e di Lissa
, soggelti piu del passato alle

pressioni estere
,
noi andiamo inconlro , se i confmi ci son negati ,

ad una delle piu dure epoche della nostra storia.

Come sdoglieremo la queslione romana ? con qual forza di re-

pulsione e di atlrazione spingeremo i Frances! ad abbandonare 1'eter-

na cilia e trarremo il papalo a fondersi seconoi? I trattati del Set-

tembre? Sia pure. Si ammetta che la Francia li serbi fedelmenle, e

che non elevi nuove difficolta
,
o non pretenda garanzie od oneri in-

sopportabili ;
ma e il Papa? Un' Italia, senza paura, fortificala dalla

signoria delle Alpi, dal fascino della vitloria, vantava tal potenza da

aver agio in sua casa di aggiuslare a modo suo i proprii interessi :

ma colle Alpi aperte ,
coll' intervenlo possibile , essa avra tal larlo

che le rodera ogni energia.

Trieste austriaca, Pola colle memorie di Tegeloff paralizzarono

il nostro avvenire mariltimo. II Tirolo da conquistare rendera neces-

sario e 1' esercito e lutta quella fila d' uoraini eccellenti che vivono

in una sola idea : la guerra. La tema dello straniero togliera al paese

il coraggio, la audacia delle riforme. Vivremo di nuovo aspeltando,

preparandoci. Ecco la pace, senza Trenlo e 1'Istria.

Abbiamo citato queslo lungo testo, perche ci pare che spieghi mol-

to bene quale era 1' avvenire vagheggiato dall' Italia liberale. Essa

Toleva sicurezza e pace per potersi dare tutta intera alle conquiste

sull' ignoranza e a scuole infinite. Chi conosce il gergo frammasso-

nico sa che conquista sull' ignoranza significa ruina della Chiesa

catlolica, e scuole w/?mte voglion dire istruzione anticrisliana obbli-

gatoria della gioventu. Questo e lo scopo unico cui tende la democra-

zia si in Italia e si allrove. La nazionalil5, 1' indipendenza, 1' unita ,

non sono che mezzi al fine. Mezzi che la democrazia sacrifichereb-

be volentieri in Italia, come li sta sacrificando altrove, a chiunque

le concedesse lo scopo. Per darsi tulta intera a questa nefanda
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opera di scrislianeggiare ed imbarbarire 1' Italia, i frammassoni

aveano bisogno di sbarazzarsi della monarchia , dei moderati e del-

FesercitOjin cui qualche lampo di buon senso e di onore sempre si

conserva. Pur troppo colla pace poco gloriosa e dimezzata che forse

sara data all' Italia
,

la monarchia
,

1' esercilo e i moderati saranno

ancora necessarii. Percio la democrazia e malinconica e disperata.

Essa vede che le e forza conservare ancora per un poco il velo tradi-

tore : essa inlende che e obbligata ancor per qualche tempo a parlare

di patria, di unita, di indipendenza ;
tutle cose di cui non le importa

niente. Essa capisce che le e forza aspettare ancor alquanto, prima

di poter mandar a spasso la monarchia e 1' esercito , necessarii alia

guerra futura, e che non e ancor giunto il tempo di dichiarare T Italia

jgnorante e mandarla alia scuola della ribalda sapienza garibaldina.

Donde si conchiude che i democratici sono ora falliti e castigati

nelle loro aspirazioni, come i moderati nella loro albagia, e come tut-

ta 1' Italia, se non allro, nella sua borsa, Yerificandosi sempre quel-

Taltro lestolino vecchio che dice: Mseros facit populos peccatum.
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Si parte per la vittoria.

Multorum curiosior luliamis novam con-

silii mam ingressus est, terns fatldicas

Castalii recludere cogitans fontis.,. ac

statim circumhumata corpora statuit

exinde transferri eo rilu, quo Athenien-

ses insulam purgaverunt Delon... Am-

plissimum Daphnaei ApolUnls fanum...

subita m flammarum exustum est. Quo

tarn atroci casu repente consumpto, ad,

Id usque Imperatorem ira provexit, ut

quaestiones agitari iuberetsolito acrio-

res , et maiorem ecclesiam Antiochiae

claudi.Am. MARC. XXII, 12, 13.

Uclito 1'oracolo d*ApoU*me 1'Ipocrita or-

din6 che la cassa (di S. Babila] fosse

quindi levata... Yeniva condotta per

tutta la strada, e UMartire rientrava

nella sua patria, come atleta di nuova

vittoria incoronato, ecc. ecc. S. Gio.

GRISOST., Oraz. S. Bab. n. 16 e seg.

(Op. ed. Migne, to. II, p. 557 e 558.)

La brigata contimio sino a nolle avanzata a discorrere i falti di

Giuliano, durante la suadimora in Anliochia. Infelice Augusto! len-

16 la riscossa del paganesimo sulle ruine della Chiesa, per6 gitta-

tosi in braccio alia setta neoplatonica, raffinatrice dell'idolatria, no

fu il capo e 1' anima e ii demone attizzalore : con do non valse a ri-

storare nulla, non fondo nulla, non lascio nulla ai mondo, fuorche
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un nome esecrato, che serve di merilata ingiuria ai liranni ipocrili.

Ancor lui vivo e veggente, scoppiava per ogni parte contr' esso il

popolare dispregio; e la plebe di Anliochiaappena si teneva dal di-

leggiarlo alia presenza. Ogni suo fatto diveniva segno di scherni,

contro i quali non v'era riparo, perche fondali nel vero e universal!.

Entrato appena in cilta, vi sopraggiunse la fame: Auguslo vanitoso

voile provvedervi con leggi da se pensate, e riusci a crescere il caro

dei viveri e 1'odio del legislatore. Spero accaltare favore alia selta

col lusso de' sacrifizii, con gli sfoggi delle pompe idolatre, colla co-

pia delle villime: e si videro alle cantonate polizze in verso, nelle

quali gli uccelli e i quadrupedi chiedevano merce della vita al reale

Beccaio. Cerco plauso di eloquente, arringando i popoli; e n'ando

In voce di cantambanco. Fe' battere monele , con entro un toro col-

cato sul dorso in atto di vitlima, per simbolo dell' inslaurala religio-

ne de' Nuroi
;
e i maligni scrivervi per esergo : Avendo rovesciato il

mondo. Ambiva il vanto di austerita militare, di parsimonia, di conle-

gno reale : e il popoletto riconoscerlo guitto, sciatlo, sgradilo, grot-

tesco, e sulla augusta barba filosofica piovere un nembo di frizzi

mordaci, paragonarlo ai satiri, agli orsi, alle scimmie, ai giganli da

scena. Augusto scese nell'arena a fame vendetta con una satira con-

tro il popolo ;
e niuna cosa parve maggiormente degna di riso

,
che

un Augusto filosofo atlitudinato a commediante, per difesa delle sue

basette. Insomnia in tulte sue imprese gli falli lo scopo. I tiranni,

per grazia di Dio, sono condannali alia sterilita.

Ma in nessun fatto riusci piu a ritroso de' suoi disegni ,
che nella

ristorazione dell'oracolo della fonle Caslalia a Dafni. Dafni era una

cittadella presso Antiochia, come un sobborgo della melropoli : luogo

delizioso di giardini, di selvette, di labirinti, di frescure; passeggio

e ritrovo di diporto, gratissimo ai cilladini. Ab antico quivi fioriva ii

culto di Apolline. Pero egli vi aveva tempio famoso, e nel tempio un

simulacro di si squisito lavoro, che dicevasi agguagliare il pregio del-

le meglio opere di Fidia 1 : 1' oro e le gemme v' eran profuse ne' pan-

1 LIBANIO Sofista, citato daS. Gio. Grisostomo nell'oraz. di S. Babila,

lo dice di marmo, e ne fa una descrizione maravigliosa. Gli atti di S. Arte-
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neggi, nella cetera, nella patera, nella corona, gli occhi sorridevano di

luce soav.e: erano infatti due vivi giacinti.pntorno al delubro un luco

di cipressi piramidali, e sotto le opache ombre una fontana copiosa di

acque, che vi serpeggiavano in bei meandri, e quindi correvano sino

alia citta. Su quei margini, al dire de' favolatori idolatri, era segui-

lo 1'incontro del Nume colla ninfa Dafne, e percio la memoria se ne

celebrava con tresche di scostume rispondenti al mistero. Dai quali

onori lusingalo il figlio di Latona, spargeva lo spirito falidico nel-

1'onda, e chi sapesse consultarla ne riportava indubitabili valicinii.

I pagani chiamavanla Fonte Castalia. Se non che gia da piu tempi

1'imperatore Adriano, ingelosito della loquacila polilica dell' oracolo,

un bel di raando murare 1' adito sacro
1

,
e seccare le parole in bocca

al Dio imprudente. Con rimedio Yie piu radicale Gallo Cesare, fra-

tel germano di Giuliano, vi aveva edificato uoa orrevole memoria ad

un famoso martire antiocheno, di nome Babila, sperando cbe le re-

liquie del santo campione di Gesu Cristo, dovessero purgar coi loro

raggi pudici qualsiasi conlaminazione di quel luogo infelto : e ben si

appose.

Giuliano, Aposlala di cuore, ardeva di ridare la parola all'oracolo,

per Yaghezza d' intenderne gli avvisi intorno alia guerra di Persia.

Vedevalo il popolo tuttodi strofinarsi nel lerapio, imprimere le labbra

ai pie del simulacro, stancarlo di suppliche, di ghirlande, d'incensi,

di offerle ;
e il Dio, sordo. Ricorse alle mili ninfe delle acque circo-

stanti : e queste, salde. Lavo a vivo sangue di tori il lempio : e pare-

va che i sacrifizii indurassero il cuore della offesa deita. Pure infme

un mezzo responso fu recalo air Imperatore : Si levasse di quinci at-

lorno un cadavere imporluno
1 . Auguslo da valenle pontefice intese

mio, pubblicati in greco dal card. Mai (Spicil. rom. to. IV, p. 380) ,
lo di-

eono invece di legno di vite, ma anch'essi ne parlano come di un capola-

voro. II Baronio (ann. 362, . 120) ne reca la figura da un nummo anlioche-

no, che certo lo presenta in attitudlne aggraziata.

1 Che le reliquie del Santo iucomodassero realmenle il demonio, ne

abbiamo la espressa confessione da Giuliano Apostata nel Misopogon, ed.

cit. p. 361; confessione ripctutada Libanio, paganissimo sofista anliocheno,

nel testo di lui riferito da S. Gio. Grisost. 1. c.
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per aria di che cadavere parlasse il demonio. II suo primo peusiero

fu di spedire cavatori che sterrassero la cassa del Santo e ne bru-

ciassero le ossa : ma gia i popoli fremevan cupo delle smaccate ido-

latrie onde vedevano insozzata la cilia
;

1'aria d'Anliochia s'agitava

pregna di tanlo zolfo, che un insulto al grande Palrono polea dive-

nire scintilla d
j

immense incendio. Onde che per lo migliore si con-

tento di chiamare il Vescovo (era tornato di recente S. Melezio), e

ordinogli levasse le ossa de' suoi morti di cola intorno. Melezio non

ebbe bisogno di commenli, per intendere dove battesse il comanda-

mento imperiale, e riconoscendo come grazia celeste, che non fosse

falto peggio governo delle preziose reliquie, senza piu promise che il

sepolcro formidalo dal Nume di Dafni sarebbe vuotato incontanente.

Corse la voce della Iraslazione come un lampo tra i ciltadini, si

propago nelle campagne e ne' villaggi circostanti. II fervore de' cn-

stiani, bramosi di solennizzarla ad onta del persecutore, non sentiva

ne misura ne freno. Dalle ville e dai borghi si traeva a Dafni in cal-

ca, Dafni e ii luco sacro ad Apolline bollivano di popolo cristiano.

Fu scavato il tesoro venerato, con solennita, e la cassa locata sopra

un carro di rispetto : a grande stento il clero pote ordinare ed avvia-

re la immensa processione sulla strada reale alia volta di Anliochia.

Tigranate dal suo balcone videla giugnere a capo il ponte che ca-

valcava 1' Oronte, e traversare il foro massimo. Gome se il tiranno

idolatra non fosse al mondo, veniano ripartili a cori, i vecchi, i gio-

vani, le donne, i fanciulli, tra i quali Tigranate riconobbe il piccolo

Giovan Grisostomo, e non sapeva che un di quel fanciullo, divenuto

storico eloquente, avrebbe raccontato il trionfo di san Babila sino

agli uUimi confmi del mondo e dei secoli. Tenevano in mano i dop-

pieri ardenti, spargevano incensi
;

1' aria echeggiava della salmodia

giuliva: e, quello che piu doveva avvelenare 1'anima a Giuliano, la

pompa trionfale passava solto le sue finestre. Sbalordito a si audace

fatto e inaspettato , pose orecchio ai canli , senza farsi scorgere di

fuori, e udi che s' inlonava a voce spiegata il versetto davidico :

Onta a coloro che adorano gi' idoli scolpiti, e si fanno gloria del

loro simulacri. Empii, blasfemi, scellerali! urlo TApostala.
-

E ascoltato un altro poco, .era un drappello di giovinetti, e un altro
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di vergini, e le candide voci salivano al cielo : Onla a coloro che

adorano gl' idoli scolpili ,
e si fanno gloria dc' loro simulacri. -

BrhTalde infami ! insullarmi nella mia reggia! Popolo ingralo c fel-

lone : io ti largbeggio liberta, ricchezza, io proteggo la religione di

Roma, e tu schernisci ci6 che io ho di piu caro... bisogna vendi-

care la maesta oltraggiala. Silenziario, a me il Prefetlo. E menlre

questi veniva cerco in gran diligenza, egli si avvolgeva per le sale

a gran passi concitati, e ruggiva come lione ferito. Razza superba

e oltracotata questi Antiocheni ! guai a loro dopo la guerra ! A.

momenli si affacciava alia finesira socchiusa, e sbattevala in richiu-

dendola : Pel Sole, ch' io vi far6 pentiti e Iristi, vi faro piangere

quanto avete cantato.

Intanto il prefetto Sallustio era giunto. Va, gli disse Giuliano,

slancia la coorte su cotesta birbaglia frenetica e petulante ,
afferrino

i piu che si puo, e si dia un esempio.

Salluslio era pagano, ma prudente. Vista la collera spumante di

Giuliano, rispose che sarebbe obbedito e subito : darebbe ordini ful-

minanti. Fraltanto guadagno tempo, lascio terminarq la pompa sa-

cra, sfollare la moltitudine, poi diede avviso ad alcuni coortali, che

con oculato discernimenlo, trovassero un certo numero di rei tra il

popoletto minuto; tanto da dare sfogo ai furore di Augusto. Tigranate

incontrollo a corte 1'altro di: Sento, Prefetto clarissimo, che siamo

a' ferri? c' e un monte di cristiani in gattabuia per aver cantato

li salmi.

Malanno a chi mette su quesle tresche ! non mi frastornare.

- Quanti sono i presi? dicono saranno un bel trecento...

Zitlo ! Tiio fatlo dir io, per dar terrore. Se io lasciavo fare ad

Augusto, si facevauna beccheria maledetta, e allora dove andavala

noslra famosa lolleranza? Sai, che proprio ne son fradicio?Bel tempo

di accaneggiare tutto un popolo, quando si e per meltersi in cam-

pagna.
-
Duaque tu non ti senti il fegato di regalarci dei martin per

ora
; ripiglio Tigranate, che conosceva la moderazione del Prefclto ,

e gia sapeva Tavvenuto al suo tribunale.

- A sentire i Galilei, siam tornati a'tempi diLicinio, diMassimia-

no, di Decio, di Nerone : ma io ti so dire, che anco i nostri comin-



528 TIGRANATE RACCONTO STOR1CO DEL SECOLO IV.

ciano a veder male che|s'incrudelisca a questo modo con gente pa-

cifica, che non da noia al Governo. lo ho annacquati i cornandi au-

gusll al possibile: ho fatla una relata di genterella di bassa mano, e

ancora li lascero spulezzare Tun dopo Valtro alia chetichella...

Ma pur ieri si tenne ragione solenne ,
ci fu lavoro di car-

nefici.

Pub, lulto si riduce a un birbacchiolo di piazza, un ragazzonc

Impiccatolo, che volevo fare un po' slrillare, tanto da dare ad Augu-

sto una soddisfazione come che sia: un insolente, sai, numero uno,

aveva cantato e vocialo a squarciagola e guatando in su alle finestre,

come se dicesse: togli, Augusto 1.

E bene, com'e ita? ha incensato Apolline?

Che Apolline gli dia lapesle! Crederesti? quel marmocchio

ribaldo si coccolava sul cavallelto, come sur un prato di fiori. Oh

che non ebbe stomaco di mettersi a cantare sotto i raffi de'manigol-

di? Sai, quella loro canzone... Onto, Onta...

Onta a coloro che adorano gl' idoli scolpiti, e si fanno gloria

de'loro simulacri.

Appunlo, appunto. Cantava al suon di frusta, cantava al suon

dei ferri, del meglio che n'avesse in canna, e con un'ariaccia di me

if imbuschero, da darmi la rabbia ai nervi. Avevo un bel gridare :

calcate la mano, cavalegli il ruzzo : gua', V era come unguentarlo

di manteca.

E tu, disse Tigranate, non ci scorgi nulla di divino, nulla di

miracoloso in cotesto ?

Che? ho altro che fare. lo credo che egli era una malia del

Cristo
; perche lui diceva di vedere presso se un certo suo angelo

che ciurmava i tormenti.

E gli spettatori che dicevano?

Trasalire di gioia , fargli animo con voci , con gesti e con

occhiate. Proprio bisogna dire che Augusto non ne capisce uno strac-

cio
,
e non si avvede che da la zappa sui piedi. Mo' ci vado, e gliela

canto chiara, che la faccia finita
,
se non vuole restarne col danno e

colle beffe.

1 Teodoro di nome, celebrato con somme lodi dai SS. Padri.
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II prefetlo Sallustio fu a Giuliano, e coll' autorita cli'egli godea di

pagano sincere e di grand' uomo di pace e di guerra ,
tanto scppc

giostrare, cbe Hmperatore alia perfme si arrese. Ma almeno, con-

chiuse egli , copriamo questa chiassata galilea con un trionfo splen-
dido degli Iddii, sicche se ne parli per un pezzo. Per Apolline ! ch'io

mi consumo di yergogna, se un Dio vivo nonlavince sopraun car-

came di galileo morto.

Oh quesio si
, rispose approvando calorosamente Sallustio ,

questo si : tua Maesla e di gia obbedita in parle. I sacerdoti ci si

sono messi sotto questa maltina all' alba
,
e s' e purgato il luogo se-

condo il riluale ateniese, seguendo fil filo la scoria di Tucidide
, che

non ne scatta un pelo. Per gli apparecchi ci ho spedito i macchinisti

del circo, e una squadra di coorlali ai servigi : 1'ordinanze a cavallo

per tutta la campagna, per rifornire il parco dei tori; dentro dimani

ce ne sara per 1' ecatombe da poter scegliere ; manipoli anzi vere

biche di fiori
,

barili e barili di vino e del meglio ,
incenso

,
farro ,

sale a profusione. Da secoli non si sara vista solennila come questa.
- Bravo il mio Prefelto! E i sacerdoti?

Pontefici, sacerdoli, vittimarii, cultrarii, raccolli da tulti i col-

legi. Giove Casio, Giove Filio, la Forluna, la Calliope mandano i

loro camilli quanti ne hanno. Per tirarci il senato in divisa ,
ci

penso io.

- Tu se' un uomo ! disse Giuliano
, maravigliato dello zelo del

suo Prefetto , per cousueto non troppo fervenle : e non s' avvedeva,

che quesli tali smamalure dimoslrava, pure per distrarlo dallo in-

crudelire contro i crisliani.

La notte innanzi la cerimonia, il buon Augusto non poteva appic-

car sonno : ad ogni poco sentiva piluccarsi lo spirilo inquielo da

qualche nuova pensata da crescere decoro alia funzione, poi rianda-

ya colla mente il rituale, poi appuntava un motto, una ffase, una ri-

flessione da ingemmarne Telogio del Nume, ch'egli voleva recitare al

popolo : gii sembrava che 1' alba tardasse
, gia si sollucherava degli

incensi, dei canti, della frequenza dei divoli. Che dir& Apolline Daf-

nitico? lion s'accordera egli co'libri sibillini? il suooracolo non puo

essere diverso da quel di Delfo, che pure dagli dagli, infine ha rotlo

Serie VI, wl. VUJasc. 393. 34 18 Agoslo 1866.
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il silenzio per anmmziarmi vitloria... Poi 1'ha promesso : il Figlio

di Latona I'ha detto : Togliete il cadavere imporluno , dunque vuol

parlare... forse domani...

la quella che Giuliano cosi Ira sogni ridenli affrettava 1'ora beata

d' inaugurare 1' oracolo
,
ed ecco trapeslio furioso nelle anticaraere,

iambusso e turaulto: Giuliano grida: Che e? - Un cubiculario

si affaccia tremanle al sacro gabinelto : Augusto, affari d'urgen-

za : e una staffetta scalmanata soggiunse : Augusto, il Dafniti-

co va a fuoco. Giuliano arrappa una vesle, precipila balzelloni le

scale, salta a cavallo, e si lancia a galoppo : la reggia va a romore,

silenziarii, domestici, protettori, pretoriani s intoppano a vicenda ,

discorrendo per le sale e per gli anditi : Che e stato? rivolta

de' soldali faoco al palazzo Dove? a Dafni al tem-

pio Lui dov' e? e corso sul luogo. I piu balzano in sella, e

alia rinfusa ,
dielro 1' Imperatore. A mezza via

,
un altro corrie-

re trafelando : Augusto , il tempio e bruciato. Giuliano die

un rugghio : Ah ribaldi ! e giunse sul luogo del disastro, che

piu non avea viso d'uomo, i capelli irii sul capo, gli occhi schizzanli

dalle orbite
, spuma alia bocca , e dentro al petto il martellp della

rabbia, dell' indegnazione , del furore. Sono i Galilei! freineva

egli a vista delle rovine fumanti
, sono i Galilei ! alia lortura

,
alia

lortura...

- Chi?

I primi che trovate, I piu dappresso al tempio,

Ma anche i sacerdoti d'Apolline dovevano aver gli occhi.

Torturate anche loro.

Gia albeggiava in cielo , e il sacro luco era pieno di tormentalori

e di tormentali
, la fonte Castalia e il rivo fatidico volgevan onde

turbate e sanguigne : Giuliano s' aggirava per mezzo, bevendo cogli

occhi il sangue delle piaghe, interrogava, fiscaleggiava, minacciava.

Onta e dispetlo crudele ! Ira gli spasimi de' supplizii, ne i Galilei, n&

i pagani seppero fornire il menomo indizio di maleficio volontario.

Per colmo d' ignominia , tornato in cilia ode la pubblica letizia dei

crisliani, che giubilano a Dio, e bandiscono alto, il fulmine del cielo

avere incenerilo il tempio deldemone di Dafni l. La setedi vendetta

1 E che cosi fosse, il dimostraS. Gio. GRISOSTOMO, 1. c."
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divorava Auguslo, ma sopra chi disfogarla? Per sua disgrazia avcva

di quei di alia corle un priocipe suo parente e suo omonimo, un se-

condo Giuliano di nome e di fatto : poiche il cosi detto conte Giulia-

no era stato cristiano anch' esso, ma al presenle non si sapeva quale

dei due Giuliani fosse 1' Apostata piu furibondo. Con costui si con-

sul to Giuliano imperadore.

Fu risoluto cue si formasse una giunta di persecutori: il prin-

cipe Giuliano ne fosse presidente , gli fu dato per assessore un

conte Felice, lancia spezzata dell' Imperadore ,
e allora in ulficio di

ministro dell'erario, e nelle sanguinarie esecuzioni non aveva il se-

condo : furono loro aggiunti parecchi allri de' cagnolti di corte , i

piu finissimi settarii che fiorissero solto la disciplina di Augusto :

mirassero dritto allo scopo ,
dessero in capo ai preti galilei, a furia

di bandi e di conlische : per primo andassero difilato sulla basilica

maggiore di Antiochia, la suppelleltile sacra fosse incamerata a pro-

fitto del tesoro privato di Cesare, e lasciassero le porte incbiodate e

suggellate col suggello imperiale. Tempio per tempio ,
diceva

Giuliano nipote. Tempio per tempio , rispondeva Giuliano zio :

cosi impareranno i Galilei a rispettare i templi nostri.

Come fu detto, fu fatto: ma con nuova e piu solenne infamia del-

I'lmperatore apostata. Perocehe i ribaldi commessarii, penetrali nel-

la Basilica (si chiamava la Aurea, doviziosissima e maravigliosa) e

con esso loro gli scherani da tale impresa, non si tennero paghi al-

ia rapina comandata, ma ^iolarono ogni cosa santa con sacrilegii

orrendi : il principe Giuliano mise mano alle patene, ai ciborii, ai

calici, a yista d'ogni uomo se ne servi ad uso schifo e vilipeso, gbi-

gnando d'un gbigno demoniaco: Peccato, che si be'vasi abbian

servito tanto tempo al Figliuolo di Maria, che gia non sa custodirli !

Compiuto il botlino si rivolse a rintracciare i sacerdoti, che si

erano sottratti alia imminente procella, ormarli, scovarli, punirli se

non rendessero a Cesare le facolla delle chiese. Ne tardo guari a ri-

sapere d'un cotale Teodoreto, prete venerando, che andava atlorno

secretamente per le case confortando i fedeli e celebrando oceulta-

mente i divini misteri.

II principe Giuliano mando trascinare al suo tribunale il sacerdo-

te, e agognando a riportare una yiltoria illustre da bel principio,
ii
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fece flagellare aspraniente, slirare sull'eculeo con barbaric disusata,

ardere ne' fianchi colle facelle. Al mutar de' lormenti il rampoguava

con villani scherni, e con diaboliche bestemmie 1'istigava a rinnega-

re Gesu Cristo.

Misero ! gli rispose il raartire, poc' anzi V adoravi
,
ed ora

vuoi travolgere anche gli altri nella tua apostasia? vergognali.

lo parlo a nome di Augusto. Sovvienli del delto nelle tue Scrit-

iure : // cuore del re e in mano di Dio ; dunque non senza impulse

delia divinita ei nego Cristo...

- Tu menli : il cuore del Tiranno e gia dato in mano al demonio.

A chi di' lu lirannol

- A chiunque sia colui clie t' impone di violentarmi a rinnegare.

Ingiurie e ciance ,
ch' io posso farli ringozzare con subita

morte...

Fallo, e spacciati : non chiedo grazia a prezzo di peccato.

Ah, tu vorresli finire i lormenti? non mi uscirai di mano si to-

slo ;
a stille a stille berai la morle.

Stoltissimo dei mortali, disse solenneraente il marlire, cui la

fronte raggiava della vicina corona, sloltissimo dei mortali ! tu par-

li della morte come ne fossi arbitro e dispensatore sovrano : e non

iscorgi che la morte vince le. Passeranno pochi di, e lu steso sopra

un letto di dolore morrai di morte acerbissima e ignominiosa. E il

iuo liranno non vincera i Persiani, come si lusinga, non cogliera

quel Irionfo che si ripromette, non lornera in terra romana, morra

per mano oscura...

Troncate, grido inorridito il conte Giuliano, troncate le bestem-

mie di questo furioso.

Teodoreto cadde trafitto dai carnefici, e spiro. Ma non mori con

lui 1' ultima sua parola, che lampeggio anzi come un sorriso di spe-

ranza neli' immenso uditorio cristiano. I pagani impaliidirono : piii

che ogni altro tremo sul suo seggio il giudice sciagurato ;
come co-

lui che ancora tra gli erramenti volontarii sentiasi, male suogrado,

sopraffare dal lume della verita crisliana altre volte professata, e sa-

peva troppo bene, che spesso i martiri di Gesu Cristo veggono per

divinila nell' avvenire. L'empio puo perfidiare contro Dio, puo le-

varsi in orgoglio contro lui, pu6 dispregiarlo, puo minacciarlo sul
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suo trono: ma la coscienza invincibile gli ripele: tu sei polvere, cgli

e luo giudice. Vaoamente Giuliano Augusto con cavilli dialeltici

tento svellere dal cuore del conte Giuliano lo slrale venenalo \ibra-

togli dal marlire Teodoreto, invano lo condusse seco ai templi dei

Numi, invano si affatico a rincorarlo : Giuliano conte in pochi di

giacque a letto, giusta la ferale profezia. Le membra profanatrici

de' sacri vasi e la bocca blasfema bollicarono di vcrmini faslidiosi c

voraci, gli fuggi 1' animo, e tra coslernato e disperanle, si sovvenne,

novello Anlioco, dei mali fatli alia Chiesa. La sua moglie, rimasa

fsdele a Dio, il provocava a ricorrere alia penitenza ;
ma non oso

sperare il perdono : pure slreito dal martoro intollerabile mando

supplicare ad Augusto ehe riaprisse le chiese dei crisliani. Fugli ne-

gato ricisamenle. Sdegnato allora rinfaccio al Tiranno, die per col-

pa di lui egli si moriva. No, lu muori perche adorasli i Numi so-

lo per ipocrisia. Tale fu la risposta di Giuliano Apostata all'apo-

stata moribondo. Gosi abborrilo dagli uomini e da Dio, dispregiato

dai buoni, reietto dai tristi, si mori rodendo le \1scere uscitegli dal

corpo.

Felice, suo complice, 1' aveva preceduto al sepolcro , affogato dal

sangue, scoppiatogli dal petto : altri apostati, oltraggialori delle cose

sacre perivano tuttod}, visibilmente percossi dalla vendetta celeste : la

corle settaria simulava stoicismo e ne trepidava in secreto
; gli empii

, volgari e i pagani non celavano il lutto e lo spavento : Antiochia cri-

stiana rinasceva alia speranza. Non v' era piu chi dubitasse dell' ul-

timo adempimento della tremenda profezia di Teodoreto, la quale

profezia volava di bocca in bocca ,
si sludiava ,

si commentava ,
si

scriveva agli amici, agli esuli, ai tribolali : e il popolo leggendo nei

pubblici document! i litoli consueti dell' Imperatore regnanle ,
Giu~

liano Felice Augusto, diceva con lieto presentimento: Giuliano e

morlo, Felice e morto, tocca ad Augusto.

Tali erano i voli della Chiesa oppressa ,
le cui lacrime gia risve-

gliavano i' aiuto dello Sposo celeste. Auguslo invece, rassicurato da-

gli oracoli che ciascun giorno gli giugnevano da ogni parte piu fa-

vorevoli, avendo avuto consiglio dai maghi e dagli indovini di cor-

te, consultale le viscere di molle umane vittime, cui sacrificava nel
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buio della nolle, risolvette di enlrar in campagna, e bandi parlamen-

to mililare. Disse in sentenza: L'ora lungamente da me e da voi

desiderata e giunta, e noi moviamo le insegne contro la Persia. Ar>

biamo dud eccellenli, munizioni copiose, viveri assicurali, e voi da

piu anni siele usati a vincere i nemici della repubblica ,
solto la

mia condolla: confidate. Dolce sara la marciata e in felice stagio-

ne: a Card troverele sosla e riposo: la intiinai si faccia massa

dagli alleati e dagli ausiliarii, generale rassegna, vettovaglia fre-

sca, fornimento da guerra studiosamente apprestalo. Le flotte ci

seconderanno sul Tigri o sull' Eufrate, secondo che fia piii opportu-

no : nulla che con umana diligenza prevedere si possa fii trascurato.

Con quesli presidii e piu col dirilto santo e col Nume divino var-

cheremo il confine nemico. Noi siam provocali dai nemici del nome

romano con guerra lunga, perfidiosa, atroce : il divo Costanlino e il

divo Costanzo con vittorie e con traltati a stento frenaronola ingor-

digia dei barbari. Tanla e la presunzione dei Persiani , tanto il dis-

pregio delle nostre armi, che vinti osarono ultimamente offrirci una

pace vergoghosa, richiedendo le nostre province di la dal Tigri : ma

io, memore della maesta dell' imperio, loro risposi che gli arlicoli

della pace andro io a discuterli a Ctesifonle, nella reggia di Sapore.

Cola voi dovete condurmi , il vostro valore me Io fa sperare certo ,

gli oracoli de' Numi me Io promettono. Voi vincerete.

Un grido di applauso si levo tra le legioni, e uno strepito di scu-

di percossi conlro il ginocchio. II di seguente Giuliano, avendo com-

piuto il sacrificio solenne a Marte, fece dare nelle trombe ,
e mosse

verso Litarbe alia volta di Persia.

Nota. Gli Atti di S. Teodoreto sono riferiti dal Ruinart; e rlspondono be-

nissimo al poco che ne accenna Io slorico pagano Ammiano Marcellino, e al

molto piii che ne raccontano gli scrittori ecclesiastic*!.
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LXX.

La magia negli ultimi ire secoli.

Dal medio evo ai noslri di , lasciato anche da banda Mesmer e i

cosi numerosi suoi seguaci , non sono slali meno frequent! i fatli di

magie e di ossessioni nale da maleficio. I casi individual!, anche piu

accertati per process! formatisi , non val la pena di pur mentovarli :

mollo piu Che c' imbarazzerebbe la scelta che dovremmo fame tra i

tanti che ci son noli. E bene pero ricordare alcuni avvenimenli di

infestazioni magiche di molte, anzi moltissime persone insieme, ay-

verate nella guisa piu giuridica che possa desiderarsi, intorno ai

quali il dubbio e del lutto impossibile : sia pel primo la possessione

delle religiose di Uvetet, avvenuta verso 1'anno 1550. Ecco come ne

parla il sig. Calmeil, scrittore incredulo al sommo, e pero piu degno

di fede in tal materia : Questa prelesa follia, ma ch' era delta vera

possessione , cagiono per lungo tempo gran maraviglia nel Bran-

debourg, nell'Olanda, nell' Italia, e principalmente nell'Alemagna.

Alcune volte le suore erano svegliate all' improvviso da strida acute

e lamentevoli.... Alcune altre erano strappate fuori dal lelto, gillate

sul pavimento, e strascinate per la camera, come se alcuno le lirasse

perle gambe.... Le braccia, gli arti inferiori veniano contorti in

1 Vedi questo volume, pag. 445 e segg.
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lutt'i versi.... V'erano voile che si senliano lanciare in aria da una

forza invisibile, per quindi piombare in terra con brutto colpo. Ncl

tempo che parea fossero lasciale in tranquillo , eccolele spinte stra-

mazzoni a terra senza sapersi da chi.... Nel piu bello della conver-

sazione alcune perdeano la favella e per piu giorni non potevano dir

motto. V era chi camminava celeramente in sui ginocchi... ;
chi si

arrampicava come scoialtolo su gli alberi, per discenderne tranquil-

lamente col capo in giu . Fin qui il Calmeil : e il grand Dictionnaire

des Sciences medicates v' aggiugne, che tulli i miracoli dei con-

vulsionarii e del magnetismo animale erano famigliari a quesle re-

ligiose, che lutti si accordavano a riguardare come possedute. Esse

predicevano 1' avvenire, veniano ballonzolate per 1' aria, s' arrampi-

cavano sulle muraglie piu lisce, parlavano lingue foresliere .

Non minor rumore meno 1' invasione di un allro convenlo, verso

il 1632 in Francia. Un pessimo prele, Urbano Grandier, sdegnato

perche le Orsoline di Loudun, per la piu parte apparlenenti alia piu

illustre nobilta di Francia, non aveano volulo riceverlo come lor di-

rellore , per via degl' incantesimi
,
dei quali era maestro , converle

il pio e fervoroso convenlo in un inferno. Tra gli undici molivi che

determinarono la sentenza di morle , pronunziala conlro il negro-

mante da dodici giudici ,
scelli fra i piu cospicui e intemerali per-

sonaggi che potessero trovarsi, dopo otto inleri mesi di esame giuri-

4ico, dopo udito il parere di teologi insigni, di medici rinomali e di

uomini di slato, consultati come perili; il primo, tradotto alia lellera,

e queslo: 1. Non v' e verun dubbio inlorno alia possessione delle

religiose. II Vescovo di Poitiers, e tulli gli esorcisli adoperali la rico-

noscono: i qualtro dollori della Sorbona di Parigi, consultali a tal

fine, rammeltono comeindubitala: lulti i medici, testimonii dei falli,

i medici cioe di Niort, di Fonlenay, di Loudun, di Thouars, di Chi-

non, di Mirebeau, di Fontevrault dichiarano che i fenomeni da loro

osservali hanno evidente il carattere di forze superiori alia nalura fi-

sica . Or tra i fenomeni, cui alludono cotesli medici, principalissimi

sono: il reslar sospese in aria
;

1' avvoltolarsi della persona congiu-

gnendo i piedi al capo e formando cosi di tulto il corpo un grandc

anello, che s'aggira con rapidita sopra se stesso; mille altri contor-

cimenli impossibili alle forze nalurali dei muscoli e alia commessura
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degli arli
;
ubbidienza ai precelli mental!

,
non espressi con scgni

sensibili di sorle veruna
; intendere e /avellare speditamentc lingue

ignote, ancorche difficilissime
;
esser allacciale da un sonno die pur

non lega loro i sensi, simile al sonnambulismo magnelico. II mezzo,

di cui il Grandier si valse per incantarle in queslo modo, fu il gittar

dentro il loro giardino un ramuscello di rose aflalturalo. La pena di

morte , colla quale lo scelleralo negromante scont6 il suo delitlo ,

fu decretata non pel solo reato di magia, ma per una serie altresi di

gravi delitli, dei quali fu dimostrato reo l.

Fenomeni piu slrani ancora presentarono i famosi Camisards o

Trembleurs delle Cevenne nel mezzodi della Francia , al principio

del secolo decimo ottavo. Un certo Da Serre, vecchio Calvinisla,

riusci, sulla fine del 1600, a raccorre nel Delfinato e nel Vivarese uno

siuolo di fanalici altorno a se, nei quali diceva d' infondere lo Spiri-

to Santo, soffiando loro in bocca. Questa setta crebbe rapidamente:

quei monti e quelle valli furono riempite di quesli nuovi spirilati.

Convulsion!, estasi
,-
contorcimenli

,
fanciulli che predicano, secret!

che si svelano, divinamenti dell'avvenire, insensibilita dei corpi alle

ferite e alle palle, lacrime di sangue, luci improvise, canli nell'aria,

guarigioni istantanee, erano gli effelli meravigliosi di questa ispira-

ztone. Ma altri effetti piu terribili essa produceva: i Camisardi bru-

ciavan chiese, scannavano preli, mettevano a sacco le villale, ribel-

lavano al sovrano. In un sol anno (1704) scannarono quallro mila

cattolici e ottanta preti ,
e devaslarono molli Comuni. Quindi giu-

dizii sever!, milizie con alia testa Generali di gran nome, e uomini

di Slato di molla mente occorsero a dislruggere queslo sluolo di pub-

blici malfallori. II giudizio della storia si e che essi erano invasali

dal demonio
,
e i loro profeti erano veri negromanli 2.

Chiudiamo queslo novero con un' altra invasione diabolica, non

meno vasta ne meno certa, quella conosciuta sotlo il nome di Con-

vulsion! di S. Medardo. Verso il 1733 il diacono Paris, giansenisla

zelante, mori impenilente, e fu sepolto nel cimilero di S. Medardo,

Alcuni de' suoi amici e discepoli si recarono al suo sepolcro
: e noa

.1 LERICHE, Traite special de la possession 'de Loudun. Paris, Plon 1851.

2 HITPOLITE BLANC, De Inspiration des Camisards. Paris^ Henri Plon

1859.
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prima ebbero toccata la pietra che il copriva, die furono invasi da

convulsioni violente. Da quA dl il cimitero di S. Medardo divenne

il teatro delle scene piu meravigliose e piu nuove che possano im-

maginarsi. Al contatto di quel sepolcro s'eccitavano nei visitanti con-

vulsioni stravaganti. Altri, come il sig. Fontaine, secretario di Lui-

gi XV, s' aggirava si rapidamente sopra se stesso, che potea fare ses-

santa giri in un sol minuto, durando in cosi \iolento torneare per lo

spazio di piu d'un' ofa, intraltenendosi frattanto a leggere tranquilla-

mente e a voce alta un libro non mai piu vislo. Allri, come la vedova

Thevenet , spicca salti si spropositantemente elevati e si frcquenli ,

che tutti ne sbigotliscono ad ogni discesa in terra, temendo non debba

rimanerne fracassata e infranta. Y'ha chi si fa dare di gran col pi di

martello senza sentirne dolore; chi si fa immergere nel seno lame ta-

glienti di coltello senza che ne spied sangue o ne rimangano cicatrici;

chi si fa schiacdare da una grossa tavola sopraccaricata del peso di

piu di seimila delle noslre libbre, senza averne o disagio o ammac-

cature; chi si pone a giacer sopra una gralicola arroventata da brace

accese senza scottarsi non che abbrusliarsi. Uno parla favelle ignote,

un altro profetizza T avvenire, un altro manifesta gli occulti pensieri

degli astanti. E tai prestigi sono si conlinui, si palesi, si numerosi,

che la Francia tutta ne e commossa. Molte di cotai meraviglie, dice

DavideHume, 1' incredulity personificata, vennero provate immedia-

tamente sopra il luogo slesso , innanzi a giudid di somma inlegrila,

attestati da teslimonii autorevoli, per nascita, per grado, per iscien-

za, in un secolo spregiudicato, e sul teatro piu splendido che siavi

presentemenle nell' universe, com' e Parigi.... Dair altro lato ove

trovare una si prodigiosa quantila di circostanze, per concorrere in-

sieme alia pruova di un falto, e qual cosa opporre a questa folia di

testimonianze irrefragabili ;
se non si ammetle la nalura miracolosa

degli avvenimenti che esse altestano?

Da tutto cio che abbiamo discorso fmora deducesi che tutti i falti

dello Spiritismo non sono cosa nuova nel mondo : essi si avverarono

sempre e si avverano tuttavia in tutti i culti non cristiani, nei quali

formano pa*te integrante della lilurgia, e nelle societa cristiane non

mancarono mai di presentarvisi, tanto piunotati e tanto piu detesta-

ti, quanto piu contrarii ai principii ed alle leggi del cristianesimo.
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LXXI.

Ragguaylio tra i fatti antichi e modern* della magia.

Ne si puo dire che corra gran divario tra le apparenze esterne

della magia inoderna dairantica: poiche nello Spiritismo non solo

la sostanza e la medesima , ma fin anco le manifestazioni son quelie

desse che in altri tempi offriva la negromanzia. Questo e 1' ultimo

falto che qui vogliamo accertare, affin d' ingerire una convinzione

piu piena e piu certa della noslra tesi. Egli e verissimo, che se

questa identita di fenomeni fosse venuta a mancarci, non per questo

avrebbe potuto scapitarne la dimoslrazione fin qui condotla. Poiche

non trattasi d'un agente materiale, che debba operare sempre a un

modo, per la necessita della sua natura : ma tratlasi d' un agente

spirituale che e dotato di potere e di liberta. Pel polere esso ha fa-

colla sopra tutte le forze fisiche
; per la libertSt puo scegliere gli ef-

felil che vuole. Nessun' altra necessita lo lega se non solo la dipen-

denza da Dio : e pero puo nelle sue operazioni variare senza fine i

falti, quasi come chi, assumendo sempre nuove maschere, cerca di

nascoudersi. Ma la divina Provvidenza non ha permesso che cio in-

tervenisse, affinche 1'uomo potesse piu agevolmente riconoscere Tin-

ganno e guardarsene. Laonde neppur quel vanlo di novila, di cui

lo Spiritismo moderno ha menato tanto sealpore per le genii, \olen-

dosi far credere per frutto novellino dell'albero della scienza, pian-

tato nei mondo dalla civilta moderna, neppur questo vanto gli si puo

passar per legittimo. No: BOH v' e fenomeno che lo Spirilismo si ar-

reca, come propria produzione, che non sia veccbio nel mondo. Ve-

diamolo, discorrendo per alcuni dei principal!, secondo il nostro stile.

La storia dello Spiritismo moderno comincia dal sonno arlificiale,

indotto coi suoi magisteri da Mesmer. In questo sonno il magnetiz-

zalo scopre mille cose non mai piu sapule ;
e risponde a quistioni an-

cor difficili. Cessato il sonno, il sonnambulo per ordinario nulla piu

non ricorda di cio che vide, o disse, o fece. Or ecco alcuni fatti an-

tichi, da porvi a riscontro.

II semplice sonno, adoperato come mezzo di Divinazione, e cosa

anlichissima. Ecco come ne parla il Delrio nel suo libro delle Inda-



LO SPIRITISMO

gini magiche
1

: I paganisi valeano di tal mezzo nel tempio di Sera-

pide o Plutone, per sapere come dovessero liberarsi dalle malattie;

o per ottenere la risoluzione di qualche dubbio, come fece Edesio,

ed il re Latino presso Yirgilio, ed Apollonio nel tempio di Esculapio,

e i magistral! di Sparta nel tempio di Pasifae. II iempio di Anfiarao

e di Callia presso il monte Gargano era adoperato a questo fine, ed

avea, come gli altri, il nome di Psicomantico. Anzi 1'aposlala Giuliano

calunnio le veglie dei cristiani ai sepolcri dei Martiri, quasi fossero

assonnamenti divinatorii; ma ne fu validamente confutato dal beato

Cirillo. Che i giudei cadessero in tale superstizione, ce lo aliesta il

profeta Isaia (LXV, 4) dicendo: Populus qui ad iracundiam provo-

cat me...: qui immolant in hortis et sacriftcant super lateres : qui

habitant in sepulchris, et IN DELUBRIS IDOLORUM DORMIUNT 2.

II sonno semplice si differenzia dal sopore arUficiale
;

e questo

pure fu nell'uso della magia antica. Rechiamone un sol documento.

Parlando della magia presso i Lapponi mentovammo il tamburo ma-

gico, che essi adopravano nei loro incantesimi e nelle loro divina-

zioni. Or ecco un modo particolare com' essi se ne servivano, per

iscoprire cio che accadeva nei paesi lonlani. L' indovino, il quale fa

professione di queste scoperte, ponsi in mezzo alia corona dei suoi

clienli, e con un marlello picchia sul tamburo a cadenza, accompa-

gnando con quella misura il ritrao d' una canzone che esso improv-

yisa : la dicevano joncke. Dopo lui Ciascuno degli assistenti intuona

il suo canto chiamato duvra, misurato anch'esso dai colpi di quel

tamburo. Mentre queste cantilene si succedono, giugne il momenlo fa-

tale : e il negromanle che se ne risente, s'affretta a collocarsi il tambu-

ro sul capo. In quella egli slramazza rovescione sul suolo, e \i resta

immobile, e come assiderato : i polsi non baltono, il respiro e sospe-

so, i sentimenti non rispondono: non da segno di vila. In tale stato

dimora un tempo piu o meno lungo: e mal pel negromanle se il

canto cessasse inlorno a lui, perche dicono che ne morrebbe a di-

1 DELRIO, Disquisilionum magicarum, Lib. IV, cap. I, quaest. II, sect. II.

2 S. Girolamo commentando questo luogo, cosi dice: In delubris idolo-

rum dormiunt, ubi straits pellibus hostiarum incubare soliti erant, lit somniis

futura cognoscerent. Quod in fano Aesculapn usque hodie error celebrat

ethnicorum, mullorumque aHomm.
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riltura. Ouand' egli riviene di quel sopimento ,
c si riscuotc per

levarsi in sui pie, il canto cessa, e la corona da grandi segni di giu-

bilo, e quindi ponsi ad ascoltare do che egli ha udilo in quel son-

no. II negromanle comincia il racconto: ed entra nei particolari di

quanto ha osservato, come farebbe un \iaggiatore rilornalo da lun-

ga peregrinazione. Quant' ei narra, batte a capello colla verita, se-

condo che molle volte hanno accerlato si le teslimonianze di coloro

ch' erano stati nei luoghi descritti dall'indoviuo, e si le notizie per-

venute piu tardi dei fatti descritli.

Questo assonnamento e di mollo minor durala quando, invece di

scoprire fatti di regioni lontane, trattasi di svelare le cause e i rime-

dii per malattie present! . Lo stesso rito si adopera : se non che ri-

desto il negromante discorre delle cagioni e della natura della malal-

tia, suggerisce i rimedii, i quali se qualche volta sono nuovi incante-

simi da farsi, il piu spesso sono vere medicine di succhi o di sostanze

naturali, e finalmente prognostica il giorno della guarigione l.

Noi ci andiamo sempre piu accostando al falto del sonnambulismo

magnelico: per averne la perfetta somiglianza non ci mancano che

due circostanze soltanto: parlare cioe nei tempo del sonno come non

si potrebbe nei tempo della veglia, e dimenticare svegliati cio che si

disse dormendo. Queste due circostanze si riscontrano assai frequen-

temente tra i Casimardi. Togliamo tra molli 1'uno o 1'allro fatto, ri-

ferendolo colle parole dei testimom'i, che ne furono speltatori. Ga-

briele Aslier era mollo nolo nei Yivarese, e specialmente nella pic-

cola borgata di Bresac, dove egli si stanzio nella qualila di profeta...

Egli comincio col radunare delle assemblee notturne . . . Quando

1'udienza fu raccolta, Astier si levo per parlare, ma cadde immanti-

iiente come basito. Gli assistenti il presero con rispetto e 1'adagia-

rono sopra un letto, ove di tempo in tempo ei si agitava come chi e

preso da dolori e da convulsion*!. Quindi a poco ogni agitazione ces-

sava, ed egli cominciava a parlare e a svelare i segreli. Tulta 1'as-

semblea gittavasi ginocchioni a riverire la sua persona, e a racco-

gliere avidamente i suoi oracoli... Qualche volta gridava: Guardatevi

di andare alia Messa, perche essa e abominabiie dinanzi a Dio 2 .

1 Diction, des Relig.ndteEncyc.Eccl. del Migne.Alla parolaMACiciEN?.

2 Nelle Lettres Choisies de FLECHIER, torn. I, pag. 354.
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Isabella Charras depone di una fanciullina che deslo grande me-

raviglia presso i suoi dell'udirla parlare in sormo. II suo discorsofi-

lava a plena regola di logica, e volgevasi quasi sempre intorno a

riformare la vita. Essa continuava a dormire dopo di aver parlalo

e quando si svegliava, non rkordava sillaba di quanto avea detto

m era capace d' intenderlo l
. La deposizione di Giovanni Gabanei

suona in questi termini: lo ho udito dire da coloro che avean par-

lato neir estasi, che essi non potevano ripelere una sola parola di

quanto avean delto allora 2
. Ma piuancora s'accosta a cio che av-

viene nello Spiritismo il fatto, altestato con giuramento da madami-

gelia M... P... Una povera giovinetta di quatlordici o quindici anni,

presa dal sonno estatico, assisle alia batlaglia che danno i Camisardi

alle truppe regie a gran distanza, e vede la sconfitla che queste ne

ricevono. Quando la fanciulla rivenne, aggiugne la deponente, io

le diinandai conlo di cio che avea veduto ed avea detto: jna essa non

Be sapea nulla 3.

Un altro fenomerio, proprio dello Spiritismo, sono i varii picchia-

menli, i suoni, i canti che odonsi
,
senza che ne apparisca cagione

alcuna che li produca. Or cotali suoni furon sempre tenuti per cosi

proprii della magia ,
che sino ab antico

,
e fino dai pagani, si arre-

cavano come segni indubilati della presenza del t)emonio. Plinio li

riferisce del monte Atlante, e li arreca agli Dei inferni che vi avea-

no eletto dimora 4 : Solino ne parla come di falto nolo a lulli 5 : e

Saxo il Grammatico pone Ira gl' indizii proprii a distinguere la pre-

senza del Demonio quesli suoni nell'aria 6. E inutile il riferire I'o-

pinion di coloro che trattano esprofesso di Magia : perche tutti sono

concordi intorno a queslo fallo 7. Rammentiamo piuttosto nei suoi

1 The&tre sacre des Cevennes, p. 49.

2 Ibid. p. 20 e a pag. 26, la stessa testimonianza fa Giacomo Mazel, a

pag. 137, un signer M..., ed altri a pag. 80, 86.

3 Ibid. p. 126.

4 PLINII, Natur. Hist. lib. V, cap. 1.

5 SOLINI, Polyhist. c. 37.

6 SAXO GRAMMAT. Dan. Histor. lib. I.

7 TRITTEM. Quaest. ad MascimU. Caes. Quaest. V; DELRIO , Disquis. mag.

lib. II, Quaest. XXVII.
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particolari qualche caso die piu somiglia a quelli che si meltono in-

nanzi nello Spiritismo. Riferiscono i Missionarii
,

i quali o furono

o sono ora nella Cina
,
che quivi e assai frcquente 1' infeslazione

diabolica delle case. Un d' essi narra di se medesimo
,

clie accolto

ad ospizio presso una famiglia di cristiani in Hiang-Po, seppe che

non lontano di cola possedeva essa in deliziosa posilura una villelta:

ma non piu abitabile da raolti anni per 1* ostinala ossessione dei rei

spiriti, che non permeltevano a persona viva di dimorarvi. Voile il

missionario recarvisi, e fattosi apprestare il necessario per passar-

vi la nolle
, spese il rimanente di quel di a lulta visilarla a parle a

parle, per accertarsi che non vi fosse ingegno o frode di qualche

maligno. Nulla vide, nulla udi : di che rinfrancato ancor piu nell'a-

nimo, che avea gi& coslante, venula la nolle si pose tranquillamen-

te a riposare. Nel piu fitto della nolle e riscosso da im forte rumo-

re, come di irave che scrocchi e si spezzi improvvisa solto un gran

peso. Balza egli in piede, e preso il lume cerca con diligenza per tut-

to donde quello strepito provenga: ma trova ogni cosa tranquilla ai

suo poslo. Ponsi allora a recitare 1'ufficio : ma pochi minuti appres-

so ode picchiare ripelutamente alia
parete,

che ha rimpello ,
e cor-

rispondere piu spiccati i picchi della parele di fianco : e per quanlo

facesse si egli, si un domeslico che, piu animoso degli altri, era ri-

maso a fargli compagnia, non fu polula scoprire veruna cagione visi-

bile di quei picchi, che pur conlinuavano a cerli inlervalli di tempo

a farsi distinlamente udire. Pongonsi allora i due rinchiusi a recilar

devotamenle le litanie della Vergine, e ad aspergere d' acqua bene-

nedetta quelle mura infeste, le quali come piacque al Signore si tac-

quero. Se non che il silenzio dur6 poco. Cominciossi ad udire nelle

stanze sottane slrepito d'armi, come di chi inciocchi spada in ispa-

da, e con tanto impeto, che mano d'.uomo non avrebbe poluto du-

rarla in cosi furioso tempestar di colpi piu che qualche istante. Ouel-

la collision d' armi , dopo lungo dimenamento , svani solvendosi in

mesti raramarichii come di feriti: eppure essi che erano calati sopra

il luogo e che udivano accanlo a loro si grande strepito ,
nulla vc-

devano, anzi, a dir meglio, vedevano ogni cosa tranquilla e al suo

sito. Cosi passarono la nolle, la quale sembro loro
lunghissima,^

e

piu che sufficiente per accertare ii Missionario della verila della in-
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feslazione diabolica : laonde tolta la facolta dal suo superiore eccle-

siastico, vi adopero intorno gli esorcismi della Cbiesa, soUoaH'im-

pero dei quali la casa fu prosciolta dal reo spirilo 1.

Dalla Cina passiamo in Francia, ove presso i Camisardi Iroviamo

alld fatti , precursor! di quelli che ai noslri di sono accaduti. Isa-

bella Charras, chiamata in giudizio per deporre quello cbe essa ha

veduto ed udito, atlesta la realta dei canli aerei colle parole seguen-

li, cbe qui traduciamo fedelmente : Benche molte persone si sie-

no fatta beffa dei canli di salmi cbe sono slati ascoltati in tanli siti,

come procedenli dall'allo dell'aria
; io non lascero di assicurar qui

lor signori che molte volte gli bo ascoltali io slessa colle mie pro-

prie orecchie. Io ho ascoltato piu di venti volte questa divina me-

lt)dia in pieno giorno e in compagnia di diverse persone , in luo-

gbi lontani dalle case
,

e dove non erano ne alberi
,
ne vani di

rocce
,
e dove, in una parola, era assolulamenle impossible che si

nascondesse qualcuno. Si era ben posta atlenzione ad ogni cosa
; e

daH'allro canlo queste voci celesti erano cosi belle , cbe le voci dei

noslri conladini non erano certamenle capaci di formare un simile

concerto Vi era poi una circostanza cbe indica necessariamente

it prodigio. Questa era cbe tulti quelli cbe accorrevano per ascolla-

re
,
non ascollavano mica tulti del paro. Almenp vi eran molti che si

protestavano di non udir nulla
,
menlre che gli altri rimanevano in-

cantali al suono di quesla angelica melodia. Io mi ricordo in ispecie

d'avere udite le parole dei comandamenli e del salmo novanlesimo :

Qui habitat in adiutorio Altissim, etc. 2 .

Dai rumori prodotti nell'aria passiamo alle luci
,
le quali formauo

tanta parle del moderno corredo spiritislico. Omettiamo quelle non

rare menzioni cbe Iroviamo presso gli anticbi
, perche presso i mo-

derni vi son fatti, molto piu appropriati al nostro argomento. Essi ce

li fornisce la sloria dei Camisardi
,
dalla quale tanli altri ne abbia-

mo lolti finora. Durando Page attesta colle seguenli parole : Mar-

gherila Bolle cadde in estasi sulla via pubblica durante la nolle. Noi

eravamo in gran pena per esserci smarriti nella via
,

e non saper

quindi come giugnere al luogo dell'assemblea. Lo spirito le disse :

1 Lettcre edificanti. Vol. X.

2 Theatre sacri des Cevennes, p. 102.
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io t'annunzio, fiyliuola mia, che una luce v' indichera il luogo che

cercate. Essa aggiunse che noi potevamo caraminar senza limore.

Ecco allora comparire una luce discesa dal cielo , e posarsi sovra

un sito alia dislanza d'un quarto di lega. Era quello il luogo ove

trovammo riunita 1'assemblea 1. Ouesta stessa luce cbe servia di

scoria ai varii gruppi, che di nolle doveansi recare ai luoghi romili,

ove teneansi le adunanze dei Camisardi, viene altestala come un

falto ordinario da Claudio Arnassan 2 e da Guglielmo Bruguier 3.

Alcune volte pero quesle luci straordinarie faceano un servigio piu

segnalato ai Camisardi , perche apparivano alia testa delle loro co-

lonne nell' azzuffarsi colle truppe regie ,
ed erano cosi accese che

gli occhi de' soldali restavano offesi dal funeslo bagliore. Un colal

fatto e attestato dai Camisardi e dalle milizie del Re , come avveuu-

to piu volte alia vista di tutli 4.

V'e nello Spirilismo moderno una pratica lanto speciale , che ha

potuto attrarre a se sola lulta 1'allenzione del mondo , e farsi consi-

derare come il punto culminante di lutli quesli nuovi fenomeni : va-

le a dire le tavole giranti, o moventisi da se per dare i responsi de-

siderati. E almen questo un falto nuovo , una nuova invenzione del

demonio? No certamenle. Quesla non e che la lavola trapezomanfica

degli antichi pagani, cui Terlulliano riiifaccia, fra lanli allri incanle-

simi, ai genlili
5

: non e che il tripode dei pagani oracoli, dal quale

davano il loro response le Pilie, come Virgilio altesla in quei versi :

Troiugena interpres Divum, qui numina Phoebi

Qui tripodas, Clarii lauros, qui sidera sends 6
.

Giovera qui riferire un po' piu distesamente un falto speciale , il

quale ci moslra 1' uso di quesle tavole , per molli capi conforme a

1 TheAtre sacre des Cevennes, p. 107.

2 Id. pag. 28.

3 Id. pag. 38.

4 Id. pag. 34.

5 Vedi LE NOURRY in Terlull. Apolog. Dissert, cap. X, art. 5.

6 Aeneid. lib. Ill, v. 358, ove Servio annota: Tripodes mcnsac fuewnt

qulbus superpositae Plwebades vaticinabantur.

Serie 71, vol. VII, fasc. 395. 35 21 Agosto 1866.



M6 LO SPIRITISMO

quello che ora si suole nello Spiritismo. II caso avvenne sotto 1'ira-

peratore Valentiniano, e ci e minutamente narralo da Ammiano Mar-

cellino 1. Ficlustio, Ireneo e Pergamio furono accusati aH'impera-

tore di avere con magiche arli indagato il nome di chi dovesse sue-

cedergli neir impero. Nel proeesso, die di tal reato si fece, Fidustio

svelo in giudizio che gli opera tori deH'mcanlesimo erano stati i due

valentissimi negromanti Ilario e Patrizio. Chiamato Ilario, ecco per

qual raodo parlo ai giudici : a Noi fabbricammo
, giudici magnifici ,

solto crudi auspicii, alia sembianza del tripode Delfico colic vergbetle

d' alloro questa infausta tavoletla, cbe voi qui vedete: c con imprc-

cazioni di secreti carmi, e con molte e prolungate ceremonie rilual-

mente la consecrammo ,
e finalmente la ponemmo in movimento : e

la forma del muoverla, tulte le volte cbe desideravamo responsi so-

pra cose arcane, era questa. Noi la collocavamo nel mezzo dclla'ca-

sa, tutta intorno spurgata con suffumigi arabici : e ci mettevan sopra

un forbitissimo piattino rotondo, composlo di diversi metalli. Nell'orlo

della sua rotondit^, erano ad intervalli simraetrici incise le venti-

quatlro leltere dell' alfabelo con diligente perizia. Un uomo, veslito la

persona, calzato i pie, e fascialo il capo tutto di panno lino, e portan-

do in mano le verbene dell' arbore forlunalo
, dopo di aver invocato

coi misteriosi carmi il Nume, cbe le predizioni dispensa , stette in

pie d' accosto a questa tavola, secondo la scienza ceremoniale. Quin-

di pose in bilico 1'anello, ch'era sospeso ai veli sacri per mezzo d'un

filo tenuissimo di lino carpatico, ed era consecrate con mistico rito :

il quale anello, procedendo per salti in mezzo agrinlervalli che sepa-

rano le singole lettere, forma secondo
il^

successive arrestarsi sopra

questa o quella, versi eroici a piena regola di metrica misura, e con-

formi alle interrogazioni che si fanno : appunto come sono i versi

Pitici, o gli oracoli dei Branchidi. Allora noi interrogammo chi do-

vesse succedere nel presente Impero, dicendosi da tulti che dovesse

essere personaggio per ogni lato coltissimo: ed ecco 1'anello salfel-

lare, e compon e coi suoi arresti due sillabe 0EO
,

e seguitare ag-

giugnendovi la seguente lettera A. In quella uno degli aslanli sclamo

che Teodoro veniva dalla volonta del fato preconizzato : ne si and6

1 AMMIAKI MABCELL. Rerum Ge-stmm lib. XXIX, cap. I.
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piu ollre neH'indagine: essendo per noi abbastanza accerlato, coslui

dover essere il cercato Imperatore. II responso era vero, ma male

interpretalo : poiche il Tcodoro
, che allora reggeva 1'Asia in luogo

del prefetto, ed era 1'uomo che molti congiurati volcano nell'Impero,

pago il lio del suo reato o di ambizione o di credulila, e ii successore

di Valentiniano fu Teodosio, il cui nome comincia colle stesse lettere.

Se questo incantesimo fosse stato descritto da uno spirilisla moder-

no, non avrebbe dovuto farvi altro, che cangiarvi uno o due vocaboli :

I due negromanti Ilario e Palrizio li avrebbe appellati medium : inve-

ce deir anello avrebbe parlato di un Mice per indicar le lettere ; e

tutto il resto sarebbe Ho. a capello, inclusi i profumi e le verbene l.

A questo si antico documento vogliamo aggiugnerne uno recen-

tissimo, e tollo dagl' incantesimi usati ai nostri di nelle Indie orien-

tali dai Buddisli : presso i quali non puo sospettarsi che sieno per-

veniite le relazioni degli Spirilisli d'America o di Europa. II fatto e

narrato dal sig. Ischerepanoff, dolto orientalista russo , e teslimo-

nio di veduta. II togliamo dal francese giornale la Patrie, che cosi

3o racconta nel N. del 3 Giugno 1853 : Bisogna considerare che

I Lami ,
o sacerdoli del culto di Budda , non rivelano al pubblico

I misteri della natura che essi scoprono. Essi se ne servono per

dar pascolo alle opinioni superstiziose della moltiludine. II Lama,

per esempio, sa trovare gli oggetli rubali dai ladri, seguendo il

cammino che fo una tavola, la quale se ne va tutta sola dinanzi a

lui per cercarli. Per far questo egli si siede a terra innanzi ad una

piccola tavola quadrata, e vi pon su le mani innanzi ad un libro ti-

betano. Passata una mezz' oretla, egli si solleva togliendo la mano

di su la tavoletta, ma facendole conservare scrupolosamenle la stes-

sa posizione che avea prima. La tavola si solleva tutto da se im-

manlinente dal suolo, seguendo la direzione della mano, come se

fosse da questa attratta. II Lama e finalmente ritto in pie : innalza

la mano al di sopra del suo capo ,
e la tavola s' innalza anch' essa

1 Des mages de parfum se repandirent dans fair etparmi nous, par I'in-

termediaire des mains de M. Home... Un pied de verveine, dans un pot, Matt

pres de la chdsse... Une main loucha M. Borne, et la plante brisee a sa ratine

avec ses supports de bois, futjeteepar les esprils sur la table. HOME, Reve-

lations etc. ch. XI, pag. 282 et 287.



IMS LO SPIRITISMO NEL MONDO MODERNO

al livello degli occhi. Allora il Lama comincia a camminare, e la

tavola camurina avanli a lui per aria, con un si rapido aumento di

celerita, che il Lama slenta assai forte a seguitarla. Finalmente la

iavola cangia direzione qua e cola, e termina col cadere in terra.

La direzione principale che ha tenuto nel suo muoversi la tavola,

indica il luogo ove bisogna cercare 1'oggetto perduto. Dicono che

d'ordinario la tavola va a cadere proprio sopra il luogo ove questo

e nascoslo. Nel caso, nel quale io fui testimonio oculare, non av-

venne cosi : la tavola casco in terra a un trenta metri dal luogo ove

era il furto ;
e questo stesso non fu ritrovalo li per 11. Poiche nella

direzione scelta dalla tavola eravi la capanna d'un contadino, il

quale avea vedulo quel fatto
;
or egli quindi a poco si suicido : e il

suicidio desto il sospetto che quivi dovessero trovarsi gli oggetli

derubati, come in effetto vi si trovarono . Ora non abbiamo qui

noi, in questo popolo si eminentemente tradizionale e si restio ad

accettar da gli altri popoli nessun cangiamenlo ai suoi costumi, non

che ai suoi riti, le stessissime pratiche superstiziose, che presso gli

Spirilisli? II sig. Ischerepanoff mostra di credere che tutto sia un

effetlo della scienza intorno ai secreli della nalura, posseduta da

quei Lami : serbi egli per se questa ingenua spiegazione, a noi ba-

sta la sua autorita per ammeltere il fatto come certo.

Molti altri ragguagli potremmo fare agevolmente sopra gli altri

fenomeni dello Spiritismo moderno colla magia : poiche e assoluta-

mente vero non esservi un solo dei fatli nuovi, arrecati dai moder-

Di, che non abbiamo trovato mentovato presso gli antichi. Ma sa-

remmo infiniti, se volessimo arrecarli in mezzo. Bastera averne

dato questo piccolo saggio : poiche esso e piu che sufficiente a di-

mostrare che nulla di nuovo hanno scoperlo i negromanti del se-

colo XIX,f e tutlo il loro merito consiste nell'aver dalo nomi diversi

alle vecchie supers tizioni. Vile, ma pur meritalo gastigo e codesto,

che la Provvidenza ha inflitto all'orgoglio della nostra eta ! Non ban

fatlo altro certi barbassori della scienza moderna, che ridersi e bur-

larsi della credulila degli anlichi ad ammellere i diavoli, le fattuc-

chierie, gli esorcismi : e inlanto son costrelli a vedere risuscitali in-

torno a se tulli i fatti piu stravaganti deU'antica magia, sforzandosi

essi indarno o a negarli o a spiegarli per via di cagioni natural! .



LA RIVOLUZIONE
E

L ABOLIZIONE BELLA TRATTA E BELLA SCHIAVlTl

La senlenza, che la Chiesa caltolica sia madre di ogni bell'opera

di beneficenza, suona asprissima all'orecchio di quelli, cbe si vanta-

no figli della Rivoluzione. Quindi lo sludio che pongono nel cerca-

re in che appuntare, mordere e scredilare gli scrittori che la sosterc-

gono,come bugiardi millantatori. L'abolizione della tralla dei negri

e della schiavitu fu da essi portata ,
non ha molto

, qual argomento

definitive. Dovendosi quesl' opera sommamente benefica e giusla,

lutta quant' e, alia Rivoluzione ed a'suoi principii, qual merilo puo

contarvi la Chiesa? Uno solo : di essersi ignominiosamente inginoc-

chiata dinanzi alia filosofia pel decreto di condanna, pronunzialo da

Papa Gregorio XVI contro la tralla 1. Esaminiamo colesli \anli

spavaldi e veggiamone il vero.

I.

// Filosofismo della Rivolusione e I'aMizione della tratta

e della schiavitu.

Nel falio dell'abolizione della tratta e della schiavilu, i padri della

rivoluzione sono altamente magnificali. Sono essi degni di questa

1 Opinion nationale, 18 Juillct 1865, Independance beige, n. 291, an. 1865.
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lode? Gonsideriamo cio che hanno fatto o detto alcuni fra i primi.

II Voltaire invest! la grossa partita di cinque mila lire sopra un le-

gno neyriero, e riuscilo a bene il mercato
,
scrisse all'armatore Mi-

chaud : Mi congratulo con voi della buona ventura
, toccata alia

nave il Congo, giunta cosi a proposito alia costa dell'Africa, per tor-

re alia morte tanti negri infelici. So che i negri imbarcati su i voslri

bastimenli sono trattati con doicezza e umanita, e in tal caso godo,

di aver fatto un baon affare ed una buona azione ad un tempo 1.

Magiiifico esempio ,
in cui fatto e ragione vanno del pari. Tulto il

snio sangue va in bollimento all' orrenda immagine della schiavitu.

lo odio, io fuggo I'umana specie composta di vittime e di carnefici,

e se ella non deve migliorare, si annienti. Chi dello si accese pa-

role in pro de' negri fu quel Raynal, che poco prima avea dato del

savii ammonimenti per trarre il maggior vantaggio dalla tratta, e

questo, s'inteude, per carita inverso dei compri negri ; fu quel Ray-

nal che, trafficando sul capo di questi infelici, avea falti i grossi gua-

dagni che formavano la miglior parte deila sua ricchezza 2. L'Hol-

bac nel suo Sislema della Natura, dopo di aver fatto dell' uomo un

composto animale senza spirito e senza liberta, il dice relto dal piu

crudo fatalismo in ogni sua opera e fatalmente inflsso nella condi-

zione, in cui si trova, o signorile o soggetta : teorica orribiie per i

negri venduti al mercato 3. II Montesquieu ,
messa bugiardamente

a carico della devozione la origine della tratta , piacevoleggia sopra

di essa e del diritfco, che ne vantavano gli Europei, non altramente,

che se parlasse di cosa da giuoco ,
ed affermando essere tanto pro-

pria la schiavitu sotto un cielo ardente
, quanto e inutile presso di

noi, ne insinua sotlilmente la licitezza 4. II Mably va piu oltre, e

senza tante cerimonie condanna di negligenza i suoi conlemporanei,

perche non traevano tutlo il vantaggio dalla vendita dei negri, e con-

siglia i principi di dare a loro soggetli ampla facolta d'inceltar negri

1 CANTU, Sloria Univ. Epoc. XIV.

2 Histoire philos. etpolit. des Etabllssements et du Commerce etc. Lib. XI,

c. 23-31.

3 Vol. I, c. 11.

4 L Esprit des his. Lib. XV, c. 4-8.
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in -Africa e, condoltili in Europa, di valersene nella collura dclle

lerre c nelle fabbriclie di ogni maniera l. E quali sensi di pieta.vo-

lete che si allettassero in una scuola, dove faceasi professione del

materialismo piii grossolano, dove uno de' suoi piu cospicui econo-

misli, il Say, defmiva Y uomo : Un capital accumule qui ri a de va-

leur, que selon la masse de ce capital dans I' interet de la pro-
duction

1

? Queste doltrine non iscampano i negri dalla Iralta, ma ve

li condannano a perpeluita.

Sorse in Parigi la Societa degli amid dei negri, ed annoverd tra

i suoi membri il Gregoire ,
il Brissot, il Mirabeau, il Condorcet, il

Lafayette , il Volney ed altri fra i piu nominali di quei tempi. Ma
si nobile idea non germoglio spontanea dal filosofismo francese, per-

ehe nacque in Inghilterra. Trapiantata a Parigi ,
ne port6 guasta la

natura, traendo la doppia qualita della rivoluzione: 1'empieta e la vio-

lenza. Essa divenne per alcuni un ridotto sicuro, donde scagliare a

man salva fierissimi colpi a danno del principato e della Chiesa, mo-

da usitatissima di quel tempo. Insediatasi la rivoluzione in Francia,

la Societa si fe centro delle pratiche non meno legali, che delle piu

violente per la liberta dei negri. Empi di scritti rivollosi lecolonie,

affisse stampe agitatrici degli animi in Parigi. Ebbe mano nelle ri-

volte dei mulatri e dei negri, tenne continue pratiche coi loro capi ,

ne rianimo il coraggio nelle sconfitte
,
ne aliment6 le audaci speran-

ze al costo di guerre civili, d' infinite stragi e d' incalcolabili deso-

lazioni. Gravissime sono le accuse, che furono poste a suo carico nel-

1'Assemblea costituente e legislativa 2. Suppostele anche esagerate,

le rimarra sempre la taccia di aver adoperalo consigli e maneggi

improvvidi ,
violent! ,

ruinosi. Eccovi le operc del filosofismo.

1 Le drolt public de I' Europe. Paris 1790, Tom. II, p. 394.

2 Moniteur universel, Assemblea costituente 12 Oltobre 1790, 4, 5 Marzo,

7-15 Maggio, 23 Settembre 1791, legislativa 21
- 2i Marzo 1792.
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II.

L'abolizione della tratta e delta schiavitu dinanzi

all'Assembled coslituente.

La causa del negri fu giudicata dall'Assemblea nazionale. Segui-

tandola a passo a passo ne'suoi atti, mettiamo in chiaro la bonta del

&uo giudizio. Nell'adunanza del ventisetle Giugno 1789, s'incontrano

le prime parole sopra dei negri. Ne die occasione il deputalo Prieur,

id quale riferendo sopra gl' inviati di S. Domingo, propose la qui-

stione, se fossero da ammettersi nell' Assemblea ed in qual nume-

ro. Nella sua discussione il deputato Bouche accenna doversi tralta-

re dei negri schiavi
,
ma non determina il quando , per ora si con-

tenta di proporre, che i Franco-americani forniscano memorie sopra

la liberta dei negri e sopra i mezzi di migliorarne la condizione. II

Lanjuinais vuole , che si attenda la senlenza della umanila e della

polilica. De la Rochefaucauld, Clermonl-Tonnerre
, Target , Biauzat

chieggono che 1'Assemblea prima di sciogliersi si occupi della sorte

dei negri e nulla piu. In soinma i settecencinquantasei Deputati furo-

no tutti d'accordo nella deliberazione col relatore, che i 500,000 ne-

gri di S. Domingo per allora devaient etre comptes pour rien. Solto

il titolo diquesti negri celavasi un'aperta ingiustizia. Fra essi anno-

veravasi un grosso numero di uomini di colore liberi : perche giitarli

in un fascio cogli schiavi ? perche privarli del diritlo dei cittadini ?

Noto T iniquo fatto il Mirabeau nell'adunanza del tre Luglio, ma non

perche fosse riparata ,
sibbene quale argomento giovevole alia sua

tesi. Eccovi il primo atto dell'Assemblea : poche ciance di alcuni so-

pa i negri schiavi ed una violazione del dirilto dei liberi l.

Intanto una deputazione degli uomini di colore di S. Domingo com-

farve addi ventidue Oltobre, querelandosi di essere stati iniquamen-

te esclusi dalle assemblee popolari dell'isola, per la clezione dei De-

putali. Noi, diceano, siamo uomini, liberi, cittadini, francesi, e

i Moniteur universel, an. 1789, pag. 52, 53, 59, 60, 62.
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al paro dei bianchi siamo collivatori
, paghiamo le imposle. Ci sia-

mo richiamati della ingiuslizia presso dei bianchi: essi ci hanno ri-

geltati e disprezzati. In forza della dichiarazione dei Diritti deiruo-

mo dimandiamo di eleggere i nostri rappresentanti. Non equestoui
favore

,
ma un atto di giuslizia. Ad argomenlo cosi stringente cbi

presiedea rispose breve: Niuna parte della nazione portare indarnfr

le sue querele dinanzi 1'Assemblea nazionale : lasdassero i documen-

ti ed il richiamo, 1'Assemblea vi farebbe sopra considerazione .

Mun altro fialo. Due nuove depulazioni si presentarono il venlicin-

que Febbraio dell' anno appresso. L'una, composta degli uomini

piu cospicui della nmilizia patriota di Bordeaux, veniva a nome dei

suoi conciltadini; 1'altra erainviata dalle citta di traffico e di mani-

faitorie della Francia. Tulte e due con motivi tratti dall'utile do-

mandavano, che 1'Assemblea sancisse con decreto solenne la tratla

dei negri e la schiavitu nelle colonie : quella tenere in moto du-

gento vascelli con sessanta milioni di provento all' anno, e quesla

formare la proprieta fondamentale dei coloni: la soppressione getla-

re in sul lastrico centinaia di migliaia di cittadini, torre alia Fran-

cia dugenquaranta milioni in derrate che vi si traggono, annien-

tare il traffico, ruinar la marineria e perdere in perpetuo le colo-

nie ; doversi tenere in conto di nemici della patria quanti consiglias-

sero il contrario. Onde quei di Bordeaux conchiudevano: Daignez ras-

surerpar un decret solemnel les colons sur leurs proprietes; le nego-

tiant sur ses operations; le proprietaire sur ses creances; le cultiva-

teur sur ses travaux; le manufacturer sur son Industrie: equei del-

1'altra deputazione inferivano: Les deputes exlraordinaires vous sup-

plient de decreter que I' assemblee nationale ,
considerant que les

colonies ne peuvent etre cultivees que par les noirs, la traite conli-

nuera d' en etre faite par les armateurs francais. Tre giorni ap-

presso eccoti dispacci da S. Domingo , in cui si dinunziavano falll

gravissimi accaduti in quell' isola. Vi si erano formate a dispetto

dell' autorita tre assemblee provincial* : al Capo, a Portoprincipe, al

Caves ;
e messasi una grave discordia fra i rappresentanti dei colo-

ni ed il Peynier governatore, si minacciava una rivolta generale.

I decreti dell' Assemblea nazionale aveano gittalo' il primo seme

della rottura
,
in quanto che dicendosi ,

che portavano seco 1' aboli-
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zione della Iraita e della schiavitu e 1'eguaglianza del diritti politici

nei bianchi e nella gente di colore
, aveano cagionato nei colon! un

ansia crudele, per la loro condizione fulura e lerrore al pensiero di

una sollevazione dei negri. Di qui grand! rigori. Fu incarcerate un

certo Dubois, per aver dello che la schiavitu e contraria al diritto

naturale ,
e se ne domando la condanna. Fu fatto appiccare il mu-

latro Lacombe
, per aver chiesto che fosse eseguita in pro degli uo-

mini di colore la dichiarazione dei diriili dell' uomo. Fu naozzo il

capo al vecchio Ferrando di Beaudiere, per avere steso una memo-

ria sopra il medesimo argomento. II Peynier ed i tribunal! gridava-

no conlro cotesli atli iniqui, ma indarno. Bacon de la Chevalerie,

presidente dell'assemblea del Capo, scrisse al governatore, che i colo-

ni non si acconcerebbero' mai a decreli, i quali meltessero a rischio

la sicurezza della loro vita
;
che una grande sociela abbandonata,

oppressa e tradita avea tutto il diritto di provvedere al proprio scam-

po, facendo leggi , pronunziando sentenze ed assicurandosi di chi

predicava un vangelo contrario alia proprieta l. La gravita di cotesli

fatti, la solennita delle riferite depulazioni volcano pronta ed effica-

ce deliberazione. Diritto ed utile trovansi impegnali in tanto affare,

Funo contro 1'altro. II diritto dei negri e Futile dei colon! e dei traf-

ficanti. Quale dei due vinse il partiio nell'Assemblea?

I Deputati della giunta sopra ie colonie, discusse le petizioni ed

esaminati i dispacci, convennero doversi assicurare la inlegrita del

commercio alia Francia e la proprieta ai coloni, che fu quanto dire,

doversi mantenere la tratta e la schiavitu. Questa fu la sentenza che

il Barnave espose nelFAsseinblea a nome della giunta, e che raffermo

colla proposta di una legge in sei articoli. Premesso, che erano ne-

mici della cosa pubblica coloro, i quali davano ai decreli promulgati

la mala voce di aver messo a grave rischio le sostanze e le vite dei

coloni, giacche 1'Assemblea non avea mai pensato di obbligare

allo Statuto le colonie e d' impor loro delle leggi, ehe potevano es-

sere incompatibili colle convenienze loeali e particolari ;
col primo

arlicolo sono autorizzate le singole colonie di riferire circa lo Statulo,

la legislazione ed il governo proprio, quello che si convenisse al loro

I Ivi an. 1789, pag. 312, an. 1790; pag. 243, 251. ffistoire des Antilles,

par M. ELIAS REGNAULT, II partie, chap. 1.
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bene ed alia felicita degli abitanti, salvi i legami di corrispondenza

colla metropoli: col quinto e data facolla di eseguire fra i decreli del-

1'Assemblea, spettantiairordinamentodeimunicipii e delle adunanze

ammim'strative ^quella parte sola che rispondesse alle convenienze

del luogo: nel sesto 1'Assemblea nazionale dichiara, che essa non ha

mai inteso d'innovare checchessia, tanto direltamente, quanto indi-

retiamente, in alcun ramo del commercio delta Francia colle colonie:

pone i colon! e le loro proprieta sotto la salvaguardia piu specials

della nazione: si bandisce reo del crimine di lesa nazione qualunque

si adoperasse nel suscitare sollevazioni contro di essi . Questi articoli

furono approvati con grandi applausi. A due fra'Deputati, che aveano

di che ridire, fu negata la facolta di parlare; e di nuovo si applaudi

alia proposta avec transport 1.

Nella legge riferita dicesi aperlo ,
che non s

1

era fatta alcuna no-

vita nel commercio tra le colonie e la Francia : dunque la tralla dei

negri, ramo di commercio assai grosso, rimanea legalmente in piedi

a pro degli armatori francesi. Vi si afferma, che ne lo Staluto ne le

leggi toccavano le colonie: dunque veniva tolta ogni ansa di trarne

alcun partito in vantaggio dei negri. Si pone la propriela delle co-

lonie sotto la speciale custodia della nazione : dunque anche la schia-

Titu dei negri, i quali rappresentavano la migliore proprieta. Si di-

chiara nemico della nazione ,
chi tentasse di eccitar tumulti contro

i coloni, e tali da questi erano stimati quanti scrivessero o parlasse-

ro in pro dei diritti dei negri e contro la schiaYitu : dunque il Du-

bois doveasi rigidamenle giudicare, il mulatro Lacombe ed il bian-

co di Beaudiere erano slati a buon diritlo condannali, il primo al

laccio, ed il secondo al taglio della spada. Adunque le demands

delle cilia di commercio e di manifatture venivano con questa legge

pienamente soddisfatte, rassicurati i negozianti, quietali i coloni;

giacche la tratta e la schiavitu ne uscivano confermate da solenne

I Moniteur universe!, 1190, Adunanza del 2 Marzo pag. 256, e dell' 8 pag.

279. Au surplus, rAssembles nationale declare qu' elle n' a entendu rien in-

nover dans aucune des branches de commerce, soit direct, soit indirect, de la

France avec ses colonies: met les colons et leurs propriete's sous la sauvegarde

speciale de la nation; declare criminel envers la nation quiconque travailleraU

a exciter des soulevements contre eux.
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(kcrelo e sentenziati nemici delta patria quelli che, a rischio dei co-

Soni, avessero sparse la sentenza contraria.

II quarto articolo della legge riferita portava, che il re inviassc

aJle singole colonie un'istruzione dell' Assemblea nazionale, sopra la

rnaniera di formare le assemblee colonial!, dove non esistessero, e

le basi general! su le quali dovea ciascuna fondare il proprio slaluto.

Questa fu presentata in diciotlo articoli all' Assemblea nazionale, il

ventotto dello slesso mese di Marzo. Ponendosi nel terzo le due condi-

zioni necessarie per la eligibilita a Deputato, vale a dire, venticinque

anni di eta, possessione di beni stabili o, in mancanza di quesli, do-

micilio da due anni nella parrocchia delle elezioni; eccot! affacciarsi

ildubbio, se la gente di colore e i negri liberi, verificando in se

tali condizioni, fossero o no eligibili. L' abbate Gregoire lo nota al-

rAssemblea : ma rinunzio, soggiunge, a favellare pel si, a palto che

i colon! rinunzino air aristocrazia dei colon
,
come mi han dato pa-

rola. De Cocherel per conto di S. Domingo gli da una recisa smenti-

ta. Quesli inizii di una lotta vivissima sono preslamente arrestati

dall'Assemblea che decide, non doversi mettere a partito la queslio-

HC proposta dal Gregoire. In conchiusione eccovi il secondo atto del-

F Assemblea coslituenle: conferma solenne della tratta e della schia-

vitu dei negri, e non curanza dei dirilti politici della gente di co-

lore e dei negri liberi, sommettendo ignominiosamente il diritto al-

l' interesse 1.

II dubbio non voluto disciorre mise in lite a S. Domingo i bianchi

ed i mulatri. Ne fu richiamo al governatore, il quale sentenzio a fa-

Tore dei primi. Un Vincenzo Oge mulatro, venendo d' Inghilterra,

sbarca il ventotto di Otlobre a S. Domingo ,
deliberate di chiedere

eoH'arme alia mano i dirilti politici per la sua gente, negali dal go-

vernatore. A tale uopo si acconla con suo fratello Giacomo e con un

e^rto Chavannes, e messosi con questi alia testa di dugenlo del suo

colore
,
domanda fieramente all' assemblea provinciate del nord la

esecuzione del quarto articolo riferilo, falsamente interpretato. A tal

novella i bianchi danno allearmi, disperdono quella grossa banda, e

dei presi tredici condannano alia galera in perpetuo ,
venlidue ne

1 Moniteur, 1790, pag. 361, 365.
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impcndouo, ed i tre capi fanno squarlar \ivi, assislendo al barbaro

supplicio T assembled hi corpo. Prima di quesla si era consummata

un' altra rivolta assai piu funesla. L' assemblea generale, aspirando

all'mdipendenza della colooia, si era arrogalo pertinaceraenle il po-

tere sovrano. Disciolta per questo dal governalore, oppose la forza.

Yinta, il di otto di Agoslo prese il disperalo consiglio di navigarc in

Francia, per chieder ragione all'Assemblea nazionale, lasciando alle

prese quelli di sua parte , detli pompons rouges o patriot! , con quei

del Governo, chiamati pompons blancs o -aristocratic!. Lettcre par-

ticolari e relazioni ufficiali sopra cotesli falli piovvero a Parigi da

ogni parte della colonia. Date ad esaminare alia giunta sopra le co-

lonie, il Barnave ne riferi il giudizio all' Assemblea nazionale. Con

somma avvedutezza mise in rilevanza, cbe il piu dei coloni era di

cuore e di animo congiunlissimo alia metropoli; morse, senza nomi-

narla, la Societa degli amici doi negri, la quale facendosi appcna

senlire in Parigi, empiea di scritti rivollosi le colonie ;
disse illegal!

lull! gli atli deli'assemblea generale disciolta, e percio doversi annul-

lare
; ma nel medesimo tempo conchiuse, che se non voleasi mel-

tere a risctiio le colonie , conveniva rassicurare gli animi dei coloni,

nel preambolo del decreto di condanna contro gli alii sopraddetli.

Come dare cotal sicurezza? Eccovelo. L'Assemblea nazionale 1 . rin-

novi la promessa data, di far leggi adattatissime a sicurare le prc-

prieta dei coloni ;
2/ dinunzii loro la ferma volonta di non sancire,

come articolo fondamentale
,
niuna legge per le colonie sopra lo

stato delle persone ,
la quale non sia formalmenle e precisamente

domandata dalle assemblee coloniali. Difatto somigliante proposta

leggesi nel secondo dei considerandi, premessi al decreto suggerilo,

il quale fu approvato a une tres-grande majorile
1 . Delirarono con

cieche discordie i bianchi e ne pagarono lo scollo i negri, slante la

solenne promessa dell' Assemblea, in forza della quale doveasi con

legge fondamentale ribadire le catene agli schia\i negri , compri e

da comprarsi qual derrata ,
e mettere i dirilli politic!

della gente

di colore in balia dei bianchi, tanlo avversi a concederli , quanlo

persuasi esser degni di morte i mulatri, in qualunque modo li do:

1 REGNAULT, loc. cit. Moniteur ,
adunanza del 12 Ottobre, 1790,pagine

1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188.
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mandassero. Che volete? Se cio non si fosse falto, il possesso delle

colonie co' suoi vantaggi correa pericolo.

Fu mantenuta la data promessa? Posta in deliberazione il Maggio
del 1791

,
ne usci 1'arlicolo di legge seguente : I/Assemblea na-

zionale decreta, che il Corpo legislative non deliberer^ mai intorno

lo slato politico degli uomini di colore, i quali non sono nati di pa-

dre e madre liberi, senza il voto antecedente, portato liberamenle

e spontaneamente dalle colonie; che le asserablee coloniali pre-

senti sussisteranno, ma che gli uomini di colore, nati di padre e di

madre liberi, saranno ammessi in tutle le assemblee parrocchiali e

coloniali future, se hanno le condizioni richieste. Ouindi 1'Assem-

bles, come ognun vede, abbandonata la condizione degli schiavi negri

all' arbilrio del padrone, alia manieradi proprieta privata,non tiene

la parola circa quella della gente di colore libera. Conlro il conside-

rando allegato, ne proclama i diritli polilici, la vuole parlecipe del-

T amministrazione della cosa pubblica. Vero e che cio accadde con-

tro il parere dei quattro Comitati sopra gli affari polilici, sopra la co-

stituzione, sopra il commercio e le colonie, che volcano tradotta in

legge la duplice promessa; dopo una lotta tempestosissima di sei adu-

nanze
,

e con si debile maggioranza di voti
,
che al primo scrutinio

comparve dubbiosa: ad ogni modo si otlenne giuslizia. Si : ma qua-

le ne fu la cagione? Indagatela nei lunghi dibattimenti. Yoi tro-

verete che fu 1' interesse privalo e la passione.

In Parigi si erano forma ti due Comilati coloniali
;
T uno di bian-

chi, 1'altro degli uomini di colore; ciascuno in pro della parte

che rappresentava. -La
Spcieta degli amici dei negri aiutava ga-

gliardamente il secondo, fuori e dentro TAssemblea, in cui contava

parecchi socii. Di qui grande nimicizia ,
acerbi sfoghi di mal ta-

lento e gravi accuse, sparse dal primo conlro il secondo, e la sua

tutrice. I/ inasprimento giunse al colmo, per la querela porta alia

Assemblea dalla Societa contro il deputato Dillon, il cinque Marzo,

e dalle fiere parole di ques to in una suarisposta esplicativa. Con tali

disposizioni degli animi si a perse nel Maggio la discussiune sopra

l'.articolo riferito, e in essa un largo campo agli sdegni, ed agli odii

concepiti. La relazione di nuove ribellioni e nuove stragi, accadute in

S. Domingo, diedero buona presa al partito favorevoleai negri. Tutti
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gli artifizii parlamenlari furono messi in giuoco : viceudevoli rim-

proveri di torbidi cagionati nelle colonic
, taccc di menzogne , alle-

razioni di delti e di fatti, venute di mulatri in atteggiamenlo di vil-

time sul punto di dare il suffragio, gli applausi delle tribune, le urla

dell' estrema sinislra, grinterrompimenti, le furiose agitazioni pro-

lungate. V'ebbe, chi avverli non potersi in tanta perturbazione avere

un giudizio retto in tanlo affare. Ma fa indarno. II torrente precipi-

tava per la sua china. II Gregoire, il Sieyes, il Maury ed alcuni al-

iri parlarono con posatezza, fecero campeggiare i principii, i rima-

nenti 1'utile. Robespierre grido: E supremo interesse della nazio-

ne e delle colonie che voi vi manteniate liberi , che voi non rove-

sciale colle voslre mani le basi della liberla. Periscano le colonie, se

debbono costarvi la felicita, la gloria, la liber ta. Slancio ridicolo

di magnanimita ; giacche nello stesso tempo, operando egli vilmen-

te contro il suo principio, approvava nella prima parte deli' arlicolo

la tratta e la schiavitu 1.

Bramale vedere, se 1'approvazione deR'articolo in favore della gente

di colore fosse opera del private interesse e della passione? Leggete

la relazioiie della seduta del 23 e del 21 Setlembre di questo mede-

simo anno 1791, in cui avea dato giu il bollore degli animi. II Bar-

nave, nel dar conto delle colonie a nome dei quattro Comitati so-

pra indicati, Yolete, egli concMude, salvare le colonie ? Voi dovete

disdire il decreto del quindici Maggio. INon lo nego, il reggimento

delle colonie e assurdo ;
ma esso vi e slabilito , non si puo toccarlo

senza trarci addosso i piu gravi infortunii : il reggimenlo delle colo-

nie e oppressive* ;
ma esso da 1' alimento a piu milioni d' uomini in

Francia : il reggimento deile colonie e barbaro, ma commctlerebbesi

un atto di piu grande barbarie, portandovi le mani senza il conosci-

menlo necessario. Eccovi quindi la legge che dovete sancire : Le

leggi concementi lo stato delle persone non libere e lo stato politico

degli uomini di colore e dei negri liberi ,
come anche le norme, ri-

ferentisi ali'esecuzione diqueste medesime leggi, saranno fatlc dalle

assemblee colonial! che ora esistono, e saranno presentate dirclta-

mente alia sanzione assoluta del Re
,
senza che alcun decreio ante-

I Moniteur universel, adunanze del 7, 11, 12, 13, 14, 15 Maggio 1791 ,

pagg. 528-560.
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riore possa mettere ostacolo al pieno esercizio del diritto, che si con-

ferisce dal presente articolo alle assemblee colonial!. Chi lo

crederebbe? Ouesto arlicolo, che riforma la prima parte di quello

del Maggio ,
che toglie agli uomini di colore i dirilti poliiici , che

quello avea dato, che spoglia per giunla le future Assemblee legislati-

ve di ogni ingerenza sopra la causa dei negri, che proclama il reggi-

mento delle colonie da confermare assurdo, oppressive e barbaro, fu

in meno di due sedule approvato. La focosa fierezza del Robespierre

non ebbe che ossequiose parole verso il relatore Barnave
;
e qualche

breve e placida osservazione l. Eccovi il terzo atto dell' Assemblea

cosliluente : disse, disdisse , torno a disdire il disdelto colla varia-

bilila del principio preso a norma
;
Y utilitarismo. II trenta Seltem-

bre ella si disciolse
,
lasciando nello Statute della nazione francese

rigenerata la Irista memoria di aver mantenulo la tralta, sancila la

schiavitu , dali e tolti ai liberi ciltadini di colore i diritti politic! , e

tutto questo non sappiamo con quale onore di quei diritti dell' uomo,

dalla medesima con tanto strepito promulgati !

III.

V abolizione della Iratla e della schiavilit dinanzi all' Assemblea

legislativa, alia Convenzione ed al Tribunato.

II primo di Oltobre del 1791 ebbero incominciamenlo le adunan-

ze della prima Assemblea legislativa. Gravissimi dibattimenti s' in-

gaggiarono sopra le colonie, il ventun Marzo del seguente anno, e si

continuarono fino a tutto il ventiquattro. II risultato sapete qual fu?

L'annullamenlo della seconda parte deir articolo, speltante ai dirilti

politic! degli uomini di colore, approvato il venliquattro Settembre

dalla defonta Costiluente e che abbiamo di sopra riferito. Nell'ullimo

dei setle Considerando, premessi al decreto, e riconosciulo solenne-

mente il diritto di eguaglianza ,
e nel secondo degli undici articoli

della legge e detto che le persone di colore ,
mulatri e negri li-

beri, del pari che i coloni bianchi
,
saranno ammessi a dare il suf-

fragio in lulte le assemblee primarie ed elettorali, e saranno eligi-

1 Moniteur, 1791, pag. 1114-1122.
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bili a tulti i posti , purche si verifichino in essi le condizioni pre-
scritle. Quale e stata la cagione di tanla mulazione? Quella che

mosse e giro 1'Assemblea costituente : la ulilita. Fu in quesla oc-

casione che il Brissot clisse allo, che la base fondamenlale dell'uo-

mo di Slalo e 1'ulile, e che allo sguardo dello slesso, giuslo ed ulile

e tutt'uno. I mulatri di S. Domingo ,
non avendo potulo oltenere la

eguaglianza nei diritli politic!, si levarono in arme conlro dei bian-

chi: capitanati dai loro capi Beauvais, Rigaud e Potion, li ruppero in

piu fatli d'arme e li ridussero allo stremo. Una letlera venula di co-

la in data del venticinque Gennaio di quest'anno, e letla nell'Assem-

blea legislativa ,
diceva che a mala pena teneano <lesla le due citta

del Capo e di Portoprincipe. Un' altra del ventolto, inviala dall'as-

semblea coloniale, riferiva che le due terze parti degli abitanti del

Sud erano perite, saccheggiate ed arse le campagne, le officine dei

negri schiavi in rivolta. Un indirizzo degli uomini di colore all' As-

semblea legislativa , pieno di amare doglianze contro dei bianchi ,

terminava dicendo, che negandosi loro i diritti politici, la perdila

delle colonie ne sarebbe la conseguenza funesta ed inevitabile . II

deputato Gaudet con quesli documenti alia mano strinse 1' adunanza

cosi : per salvare le colonie, 1'Assemblea costituente ha riformalo

nel Seltembre Tarticolo del Maggio antecedente: ora corre la slessa

ragione conlro la riforma del Setlembre; dunque si dee fare altret-

tanto con essa. L'Assemblea non seppe che rispondere a questo ar-

gomento : la nuova riforma proposta fu accolta con applauso 1.

I moti dei negri schiavi non erano tali da metier paura di se: ol-

tre di che bianchi e mulatri, essendo fieramente avversi alia loro li-

berta, guai se si fosse trattato di farli liberi. Secondo il principio del-

rutilitarismo doveano quindi rimanere nei ceppi. Cosi fu. Tre com-

messarii, ili colla legge sopra indicata nelle colonie a nome dell'As-

semblea, pubblicarono il bando dell'eguaglianza di dirilti per i pri-

mi, della schiavitu per i secondi. Troviamo di ollre dugenlo negri

schiavi, che moslratisi piu feroci degli altri nel combaltere a fianco

dei mulatri, furono imbarcati nella nave, comandala dal capitano Col-

1 Moniteur, 1791, pag. 337-354.

Serb 77, vol. V/7, fasc. 395. 36 21 Agosto 1866.
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min, coll'ordine di giitarli sopra un' isola diserla con iscarsi viveri,

e con alcuni arnesi da pescare e quivi abbandonarli. Eccovi le cor-

tesie della rivoluzione verso i negri deboli, mentre commendava le

ferocie delle fazioni potenti in Francia ! La tratta intanto conlinuava

colla schiavitu. Nella Balance du commerce di quesli anni s'incontra-

no le partite dei negri, segnate a guisa di qualunque altra derrata. It

ininistro Roland si scusa presso i rappresenlanli della nazione nel

Settembre del presente anno di non poter fare loro conoscere il nu-

mero dei collivatori africani, portati nelle isole dell'America 1
. Era

entrato in quegli spiriti umanissimi lo scrupolo dei vocaboli sull' e-

sempio del Robespierre, eke non voile si usasse la voce esclavage.

L'Assemblea legislativa fini col venti di Settembre. Yeniamo alia

Convenzione nazionale, insediata il ventuno di quest' anno 1792. II

Minislro sopra gli affari interni della repubblica propose, il ventiset-

te Luglio del seguente anno, la usata distribuzione dei premii d'inco-

raggiamento a' fabbricanti, e la soppressione di que' destinati ai le-

gni negrieri. II Gregoire colse il buon punto per ottenere ad un tem-

po anche quella della tratta, dimostrando 1'indegno traffico, contra-

rio ai diritli dell' uomo ed all' onore della Convenzione. Ma iuvano.

Egli non ebbe il coraggio di formarne una proposta di legge : la

Convenzione aderi alia domanda del Minislro; non fe' motto ne della

Iratta
,
ne degli schiavi delle colonie. I quali il nove di Novembre

di quest' anno (19 brumaire an. II) venivano condannati ad un perpe-

tuo imbestiamento dal capitan generale della Martinica. Porliamo in

prova la chiusa di una sua lettera, indirizzata al commissario presso

ii tribunale di appello , sedente a Forte di Francia : Ho giudicato

necessario e vi ordino espressamenle, citladino commissario, di far

chiudere tutte le scuole pubbliche, dove sono ammessi i negri e la

genie di colore . La ragione, che apportava di queslo decreto si e,

che a i sislemi filosofici intorno la necessita di steridere ed univer-

saleggiare la istruzione sono incompatibili colla sussistenza delle co-

lonie, le quali si fondano sopra la schiavitu e la distinzione dei co-

lori 2. Tali erano gli ordini che si davano in pro' dei negri schiavi

dai capitani della liberalissima repubblica I

1 Moniteur, 1792, Adunanza del 25 Aprile, 17 Settembre.

2 COCHIN, Uabolition de resclavage, Tom. I, pag. 12.
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Ma fmalmente venne il giorno, in cui la rivoluzione dovca acqui-
starsi Tonore immortale d'abolire la schiavilu. Questo fu il quatlro di

febbraio del 1794. lo dimando, grido il deputato Levasseur, che la

Convenzione . . . fedele ai principii eterni della giustizia e dell'egua-

glianza, che ella ha consacrato, fedele alia dichiarazione dei dirilli

dell'uomo, decreti in queslo momento, che la schiavilu e abolita so-

pra tulto il lerritorio della republica. La Croix con accese parole

Infiammati gli animi, esclamo, che il discutere tale proposta sarebbe

un disonore per la Convenzione. Messa senza piu ai voli, tutla 1'As-

semblea si leva in piedi e 1'approva per acclamazione. Alia parola :

Abolizione della schiamtu, pronunziatasi dal presidenle, scoppiano

le grida di Evviva la Repubblica ! Evviva la Convenzione I Evviva

la Montagna ! Si domanda che sia losto inviala la lieta novella alle

colonie. Questo e il fatto che i moderni figli della rivoluzione non

rifiniscono di van tare e di giltarlo in viso alia Chiesa. Ma nel rae-

desimo tempo si guardano bene dal farci sapere le cagioni, onde fu-

rono indotti ad un tale atto di umanila quei feroci, che aveano in-

sozzato con un diluvio di sangue fraterno il suolo della Francia, e

gavazzato a guisa di belve in quello della famiglia reale.

Le indicheremo noi. La prima si e
,
che gli schiavi negri in

S. Domingo si erano acquistala la liberta colla forza delle armi.

Dopo di aver pugnato per la eguaglianza dei mulatri , pugnarono

per la propria. Nel medesimo tempo essendo la colonia invasa da-

gl'Inglesi, combattuta dagli Spagnuoli e dilacerata per giunta d

interne discordie, il commessario della repubblica Sonthonax non

vide altro scampo, che riamicarsi i negri in ogni parte armati, pro-

clamando la loro liberta, da essi domandata. II Levasseur fece la

sua proposta, dopola relazionedi quesli avvenimenti a S. Domingo,

data da un Depulato venuto di cola, in cui diceasi : Gli schiavi

erano in piena rivolia da due anni : accorlisi dalle fiamme e dal

romoreggiare del cannone che la citt^. del Capo veniva assaltata, si

presentarono in arme ai vostri delegali, dicendo : Noi siamo negri

francesi, noi veniamo a combaltere per Francia : ma in ricompensa

dimandiamo la liberla ;
e aggiunsero ancora : i Diritti dell'uomo ...

Noi eravamo nella confusione : i negri conoscevano le loro forze :

essi avrebbero potuto volgerle contro di noi : non v' era da tergi-
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versare sul parti to da prendere nella condizione in cui trovavansi i

vostri delegali : essi dichiararono che si concedeva la liberta. Po-

tea la Convenzione negare do che aveano consenlito i suoi commes-

sarii? Non sarebbe andata in fiamme la colonia? non sarebbe stata

perduta? Fe' quindi della necessila virtu, come i suoi commessarii.

Sanziono una liberta, che non pole rivocare, e si consolo colla spe-

ranza della vittoria sopra i suoi nemici per tale atto. Ecco le parole

con che il La Croix scuotea i Deputati : Date queslo grande esem-

pio al mondo: questo principle (della liberta) consecrato solenne-

menle, risuoni nel cuore degli africani incalenati sollo la domina-

zione inglese e spagnuola : che essi sentano tulta la dignita del loro

essere : che si armino, e vengano ad accrescere il numero dei nostri

fratelli e dei seguaci della liberta universale ! Ecco le parole con

che Danton ebbe vivi applausi dalla Convenzione; Noi lavoriamo

per le generazioni future, lanciamo la liberta nelle colonie. Oggi

F Inglese e spento. Pitt e le sue arti sono ridolte a nulla. II com-

mercio inglese e annientato : la Francia agli occhi dell' Europa ripi-

glia il posto che devono assicurarle i suoi principii ,
la sua ener-

gia, ii suolo, la popolazione 1. II bisogno quindi nelle colonie,

la necessita, la brama della viltoria nella Convenzione furono le ca-

gioni che guadagnarono la causa della liberta dei negri. Si magni-

ficarono, e vero, i principii della rivoluzione, si mostro impegnalo

Fonore della Convenzione che professavali, si parlo [di giuslizia e

di pieta. Ma non avea detlo lutlo questo il Gregoire nel Luglio an-

tecedente per la soppressione della tratta? non avea invocati gli

stessi diritti, lo stesso onore? Perche alle sue ragioni niun animo si

eommosse? perche niunDeputato fe caso delle sue parole? La rispo-

sta e pronta. Sollo I'influsso di diverse circoslanze, seulimenti e de-

liberazioni diverse. Nori istringendo allora niuna necessita, niuno

euro la reitsfdella schiavitu, niuno senti piela dello schiavo.

Porliamoci al Tribunalo, dove torna in campo la stessa causa, e

saremo chiariti davvantaggio. I consiglteri di Stato Dupuy, Bruix e

Dessoles si presentano all'Asseniblea tribunizia ; il primo, perorando

a nome del Governo, si querela che le illusioni della liberla e della

1 Moniteur 16 pluviose (4 Febbr. 1794), pagg. 554-55o. ^7
. Placide Justin

e Malenfant.



E L'ABOLIZIONE DELLA TRATTA E DELLA SCHIAVITU ,'j(;:>

eguaglianza si siano propagate nelle coutrade lonlane, dove la dilVe-

renza del clima, dei colori, delle abitudini e specialmenle la sicu-

rezza delle famiglie esigevano ad ogni pallo grandi differcnze nello

stato civile e politico delle persone : afferraa che le parole di una fi-

lantropia, falsamente appljcata, aveano prodotto nelle colonie I'effeUo

del canto delle sirene, quinci svenlure di ogni maniera, disperazio-
ne e morte. A riparo di lanti guai offrivasi alia sanzione del Tribu-

nalo la legge seguenle: Art. I. Nelle colonie, restiluile allaFran-

cia pel tratlalo di Amiens, sara mantenuta la schiavilu, conforme alle

leggi ed ai regolamenti anterior* al 1789. Art. III. Latralladei ne-

gri e la loro inlroduzione nelle delte colonie si faranno conforme alle

leggi ed ai regolamenli esislenli prima del 1789. II relalore Adet,

spargendo ipocrili lamenli sopra la cruda sorte dei negri, parla in

pro della legge presentata: persuade la maggior parte dei tribuni,

ed ha 1' approvazione di 54 voci contro 27. Nel Corpo legislative si

favella per la tratta e per la schiavilu, senza rigid di parole, e la leg-

ge viene accettata con 211 suffragi contro 63. Le circostanze erano

diverse, ed eccovi diverse linguaggio, diverso affetlo, diversa deli-

berazione. S. Domingo non era invaso ne dagl' Inglesi, ne dagli Spa-

gnuoli: i negri erano affievolili: si poteano reprimere i loro moli

con buon nerbo di truppe. Tornava ulile ridurli allo stato di schiavi,

dunque si riducano. Le ragioni del diritlo acquistato non valgono,

il senlimento di compassione verso la loro sorte e cosa degna di di-

sprezzo da parte dell'uomo savio l. Tanlo dissero gli oratori; tanto

approvarono i deputati della rivoluzione.

Conchiudiamo. L' opera benefica della rivoluzione ci e ormai pa-

lese. Essa, fmche pole, manlenne la tralla e la schiavilu: 1'aboli,

quando vi fu coslretta: la rimise in pie, quando n'ebbe il destro:

misconobbe, diede, ritolse ai liberi cittadini di colore i diritli poli-

tic!, secondoche vincevano 1' ulile e la passione per Tuna parte o per

1'allra.

1 Monileur, 28, 30 floreal, 1 prairial an X, pagg. 970, 988, 989 e segg.



LA COSCIENZA DE' LIBERI PENSATORl

E LA MORALE COMUNE

Vedemrao a che si riduce, nel sistema de' Liberi Pensatori di

Milano, la morale che essi si protestano di accetlare dal consenso

universale di tutt' i popoli della terra, e percio addimandano Morale

comune l. Perocche in primo luogo ne sottraggono il culto religiose,

che pure tutt' i popoli della terra, benche difformi quanto al modo di

determinarlo praticamente, hannopero, quanto al fondamento gene-

rale, concordemente e in ogni tempo riconosciuto come parte prin-

cipalissima della Morale. Secondariamente, a quella porzione che ne

rimane vengono a togliere 11 principio, da cui, per consenso parimente

di tutt' i popoli, scaturisce la ragione formale della moralita. Queslo

principio, come dimostrammo 2, e 1'intima ed essenziale connessione

della morale colla religione almeno naturale ;
essendo essenziale al

concetto della morale il concetto dell' obbligazione, e quindi della

legge; ne polendosi concepire un' obbligazione, antecedente ad ogni

legge posiliva, senza un supremo legislatore che la imponga. Final-

mente questo rudere, diciam cosi
v

di morale, divello dal suo gran

corpo, informe e senza spirilo, vedemmo 3 che neppure potria esser

salvato nella pratica, raccomandato, come resterebfre, alia sola co-

scienza di chi avesse rinnegato ogni principio di religione e di di-

pendenza dal Creatore.

1 Vedi il presente volume a pag. 318 e segg.

2 Ivi, pag. 320.

3 Ivi, pag. 321 e segg
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La qual conseguenza suppone cbe il Libero Pensaiore, in teorica

almeno, riconoscerebbe quell'avanzo di morale; e perooperando con-

tro essa dovrebbe confessare a se medesimo di far male, e con umile

rincrescimento della propria infermita ripetere quel del Pocla : Video

meliora, proboque; deteriora sequor. Poco bene; ma pure sarebbe

un bene, almeno perche rimarrebbeun qualcbe criterio di \irtu e di

vizio, rispetto adalcuni dettami piu comuni della natura ragionevole;

ultima tavola di naufragio nello sbaraglio di quell' altro, tanto piu

poderoso che Yiene dalla religione. Ma neppur queslo avanzo , av-

vegnache cosi scarso e lanto incapace di salvar la morale della uma-

na societa, puo col sistema de'Liberi Pensalori essere tutelato, n6

anco nella sola ragione speculativa : per contrario il loro sislema e

principio da cui rampolla e con cui si coordina
, non solo in pralica

ma anche in teorica, la distruzione di ogni morale
, sia comune sia

particolare, sia privata sia pubblica, sia religiosa sia separata dalla

religione. Vediamolo alie pruove.

I Liberi Pensatori di Milano
,

ridolla la morale a quel misera-

bile scheletro, che abbiam veduto, dal Sinai del Libero Pensiero,

quasi nuovi Moise, la promulgano a tutto il mondo, non piu da parte

di Dio, per/autorita del quale parlava il legislatore degli Ebrei, ma
in nome della libera ragione ;

la quale, come non riconosce altro Dio

avanli di se
, cosi non riconosce altra legge, che quella che essa

stessa si dia, colla pura e semplice sanzione della coscienza. / Li-

beri Pensatori (ecco qui il bando di promulgazione 1) non ammet-

tono altri Veri, che quelli dimostrati dalla ragione; altra legge mo-

rale che quella sancita dalla coscienza. Credono verite e giustizia,

cosi manifestate, sole norme di vita, impulse alia virtu, principio di

ci villa, afiermazione della dignita umana, e guida all'uomo nell'adem-

pimento della sua missione progressiva. Considerano le religion!

dogmatiche, dette rivelate, negazione della coscienza e ragione

umana.

Vogliam supporre che i p<^oli accetlino la missione di questi loro

liberalori, con docilita rnaggiore di quella onde gli Ebrei accettaro-

1 Lib. Pens. n. 4, pag. 56.
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no la missione di Moise
; giudicando assai phi obbrobrioso e intolle-

rando il giogo della religione, che non era il giogo di Faraone
,
e

ci6 che piu imporla, la Morale della Coscienza una vera delizia in

paragone della tanto incomoda del Decalogo. Via, dunque , Liberi

Pensatori di Milano, capitanate col codice della coscienza questa in-

numerable moltitudine di uomini di ogni contrada, di ogni lingua,

di ogni condizione , conquistata da voi al Libero Pensiero : su , da

bravi, datele quell' impulse alia virtu, che le religioni non seppero

darle, guidatela nell' adempimento della sua missione progressiva:

a fine di non fare inulili giri (come pur troppo fecero gli Ebrei

nel deserto) ,
badale a cio che dice la Vostra Gabrina 1, che la via

del progresso non YUO! essere mai a ruota, ma si rettilinea, o

tulto al piu a spirale: la rostra dunque sia sempre rettilinea, per

riuscire
,

il piu presto che sia possibile , nella terra promessa della

umana felicita.

Ma qui (chi il crederebbe?) proprio al primo passo del progresso

rettilineo sorge una difficolla, che al noslro debole giudizio sembra

del tutto ineslricabile. Perocche la moltitudine che ha inleso, che la

morale , la quale accompagnata colla verita e impulso alia virtu,

principio di civilla
, affermazione della umana dignita , guida nel-

r adempimento della sua missione progressiva, e la morale che e

sancila dalla propria coscienza; si stimera del tulto licenziata a fare

d' ogni erba fascio
,
e per giunta credera di operare con ci6 virtuo-

samenle, di operare civilmente, ed anzi di progredire tanto piu vigo-

rosamente nella strada rettilinea del progresso, con quanto maggior

coraggio la dia a traverso di ogni sorta di eccessi.

Cotesta prelensione della sopraindicata moltitudine si fonderebbe

in un argomenlo ,
il quale fila immediatamente dal primo principio

di questa nuova emancipazione. Che hanno inteso di fatlo cotesti

singolari benefaltori del genere umano
,

se non di far libera la ra-

gione di ogni uomo individuo, costituendo lei sola estimatrice del

vero, e libera ugualmente la coscien^l, dichiarandola unica norma

ed unica guida della propria morale? Ora, non c' illudiamo; quello

1 Lib. Pens. n. 12, pag. 179.
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cbe veramenle fa riuscire increscioso all' umana nalura il giogo del-

la religione, non e lanlo il doversi inchlnare ad alcune verita specu-

lative, spesso anche conoscibili per discorso nalurale, quanto il do-

versi assoggettare ad osservanze di precetti, i quali benche si appa-
lesino giustissimi in se, si fanno pero sentire asprissimi al senso.

Questo incarico solo e quello che fa tanto gridare gli uomioi sensua-

li coatro la religione, meltendola in voce di spielata, di violenta, di

tiranna degli uomini, i quali se al suo imperio si commellono, do-

vranno sottostare a una schiavilu delle piu inlollerabili. I LiberiPen-

satori hanno dichiarata la ragione unica giudice de'suoi veri, la co-

scienza unica regola de' suoi atti : qual cosa dunque piu nalurale ,

che quesla ragione, cosi emancipata da ogni autorila, scarti via dal

suo corredo tulte le verita che la possono incomodare ,
e che que-

sta coscienza, cosi sottratta ad ogni legge superiore, non riconosca

piu nessuno di que' doveri che senta malagevoli a pralicare? Per

conlrario, dira la gente emancipata: se usare un tal dirilto della ra-

gione e della coscienza, e impulso a virtu, principio di civilta, af-

fermazione della dignila umana, e norma all'uomo nell' adempimento

della sua missione progressiva ; quanli piu veri disguslevoli alia

natura e quanti piu doveri incresciosi alia sensuality ripudieremo ,

tanto sara piu veloce la camera che noi faremo per la strada della

virtu
, piu squisita la civilta che ne vorra risullare

, piu grave 1' af-

fermazione della dignita umana
,

e piu affrettala la nostra missione

progressiva.

Maino, mille volte no, grida qui Luigi Stefanoni,

E 1'altra onesta compagnia e bella :

colesle son conseguenze sperticate della rabbia codinesca, esagera-

zioni della Civilta Catlolica, cavilli gesuitici. E non basla a confonde-

re cosi calunniose imputazioni il sublime eflato, che dall'allo del nostro

Sinai (se cosi vi piace di appellare il Libero Pensatore) fu bandito

a tulto il mondo La Moraine nostra ? E nostra, intendele? e

vogliam dire cbe e immedesimala col noslro sistema, sicche basti

tenere i nostri principii di morale e professarli, per divenlare ipso

facto buono, onesto, galantuomo. Questi principii poi ( quante volto
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hassi a dire?) sono que' medesimi che sono stall in vigore presso

tutti i popoli, in qualurique tempo e sotto qualunque cielo
, uniformi

sempre in mezzo alle infinite differenze religiose. Si sceveri dunque

la Morale de' popoli dalle superfetazioni religiose, e quella e la Mo-

rale nostra, la Morale che dev' essere osservata da chi vuole rac-

cogliersi sotto lo slendardo del Libero Pensiero.

Ma qui proprio e il nodo della difficolta, sopra il quale voi vorre-

ste leggermente sdrucciolare. E in nome di chi voi imponete coles to

giogo della morale de'popoli ad uomini, che voi dichiarate liberi da

ogni giogo? Perocche bisogna pur convenire che e un giogo, facile

per avvenlura a voi, dolce, soave, atteso le felici disposizioni alia vir-

tu che avete sortite dalla natura, ma durissimo ad inmimerabili altri,

che per contrario si sentono fremere in petto passioni violenlissime.

Voi direte senza diibbio che, facile o malagevole che riesca, 1'adem-

pimento della legge morale e un dovere che emerge dal fondo delia

slessa ragione umana, e si manifesta col senlimento e colla pratica

costante di tult'i popoli. Voi dunque fate all'uomo una necessita della

legge morale in nome della propria ragione, confermata dal giudizio

di tutto il genere umano. Ma qui sono due concetti, che bisogna as-

soliitamente distinguere ed esaminare separatamente ;
cioe la ragio-

ne individuale, ed il giudizio de'popoli. Dite su
? sig. Stefanoni, qual

e il principio adequate di quella specie d'obbligazione morale che

voi riconoscete nell' uomo; la immediata convinzione che esso ne ab-

bia dalia sua ragione individuale, ovvero il giudizio che gli slriflet-

ta dal senlimento della ragione universale ?

Per essere consentaneo al vostro sistema voi dovete rispondere,

che il principio proprio e adequato della obbligazione morale e la

ragione individuale senz' altro, in quanto essa e convinta che il tale

atlo e da praticare, perche giuslo, perche doveroso, perche onesto;

e il tale altro da fuggire, perche iniquo, scellerato, obbrobrioso. Se

diceste altrimenti, in primo luogo vi mettereste in contraddizione

co' vostri principii. Poiche allora, dofb avere sciollo il voslro neo-

fito dalla suggezione a qualsivoglia autorila religiosa, qualunque di-

ritto potesse questa vanlare sopra il suo inlellelto e la sua volonta,

e cio per cagione della necessaria e inalienabile indipendenza della
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sua ragione individuale; voi verreste ad imporgli iin'aulorita im-

mensamente piu grave, perche dovrebbe assoggettare questa slessa

ragione, gia dichiarata indipendenle, ai giudizii ed ai voleri di quan-
te sono e sono state generazioni di uomini. Ma in secondo luogo voi

contraddireste alia nalura stessa delle cose. Perocchc non si tralta

qui di leggi positive, le quali possano esser sancite dalle moltitudi-

ni : si tratta di leggi naturali, che bisogna necessariamente suppor-

re antecedent! alle moltitudini, perche la natura e prima e per se

negl' individui
,
da' quali non puo sussistere separata; edipoi, n&

altrimenti che per una moltiplicazione accidentale, nelle multiludini.

E cosi la legge morale avra luogo nelle moltitudini, per la ragione

che esisfce negl' individui ;
e non viceversa risultera negl' individui

,

perch& sancita dalle moltitudini.

Poste le quali cose, non puo un libero pensatore fare a meno di

affermare, che la vera e propria radice deir obbligazione morale e

1' intimo convincimento che abbia 1' individuo della ragionevolezza

di essa, e deldovere che gliene deriva. Quello che tutto al piu si

puo far lecito attribuire alia ragione universale, e I'efficacia che que-

sta possa esercitare sopra la ragione individuale, quanto a generar-

le quel convincimento, in forza del quale debba credersi obbligata.

E voi, signor Stefanoni e compagni, voi credete in buona fede di

galantuomini, che cotesto picciol riflesso di luce morale, che invo-

cate su' vostri poveri adepti , lasciati da voi nel buio dell' assoluta

negazione e fra gl'istinti delle piu gagliarde passioni, possa esso

solo valere, non diciamo a far praticare quella parte, benche si scar-

sa, di legge morale, che avete loro assegnata, ma unicamente a man-

tenere nelle lor menti inviolati i concetti piu elementari e comuni

della onesta naturale? Se il pensate, voi fate pruova di una sempli-

cita peggio che bambinesca ,
e affatlo indegna di quella sapienza

che v' arrogate.

Eccoli di falto, che si rappresentano a voi per ricevere dalla vostra

bocca la legge della perfetta liberty ;
e voi inlanto li didriarate sciolti

da ogni soggezione a Dio, giudici essi soli di cio che debbono tener

come vero o scartar come falso ,
e norma a s& stessi di quello che

avranno a seguire come lecito e giusto, ovver da schivare come tur-
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pe ed iniquo. Se non clie
,
voi dite

, questo inlimo sentimento e da

ragguagliare col sentimento degli allrl uomini che furono e che so-

no, per averne una specie di confermazione, di ripruova, di piu lu-

cida evidenza. Supponiamo che acceltino di buona voglia il peso del

confronto de' loro giudizii parlicolari co' giudizii di lull' i popoli del-

la terra : supposizione ,
com'e chiaro, ragionevolissima ; non polen-

do presumersi che coscienze cosi dilicate si vogliano esporre al pe-

ricolo di errore in cosa di tanto loro inleresse
,
com' e la illibalezza

della morale. Ma credete che ella sia piccola impresa e da riuscir-

ne agevolmente a capo? Padri spirituali del Libero Pensiero di Mi-

lano
,
voi ci cacciale quelle animucce innocenti de' voslri novizii in

un ginepraio di scrupoli , in un labirinto di dubbii
,
in una foga di

quislioni ,
che beali essi se il cervello non dara loro la volta. Peroc-

che quanto 5 yero che il giudizio de' popoli e uniforme in cerli det-

tami generalissimi ,
altretlanto e indubitalo

,
che quesli dettami pa-

tirono mille e mille eccezioni, per le molteplici circostanze, con cui si

trovarono combinati. Tutti per esempio convenivano essere illecito

1'omicidio
,
e nondimeno anche i piii culti e civili non islimavano

opera iniqua far morire gli schiavi, eziandio per semplice diverti-

mento. Orribil delillo era da tulli giudicato il parricidio: ma cio non

tolse che gli Spartani non riputassero di far atto non solo lecito, ma

obbligatorio , ponendo a morte la prole o storpia o mal sana, che si

prevedesse non poter riuscire in servigio della patria. Infamia ne-

fanda fu pure riputato presso tutte le nazioni 1* adulterio : cio non

ostante gli Ateniesi, per oracolo del clivino Platone, arbitrarono es-

sere cosa onesta in certe circostanze la comunione delle raogli , e

lecita qualche altra galanteria, che il pudore ci viela di nominare. E

se in queste cosi elementari nozioni di morale , popoli cosi illustri

come furono gli Ateniesi , gli Spartani ,
i Romani ,

e colla guida del

loro sapienti e legislator!, caddero in errori cotanto grossolani; che

e da dire di altri popoli tanto piii inculti, e sopra materie di morale

o meno evidenti delle cilale, o con circostanze meno ripugnanti alia

natura ragionevole?

Sicche vedete facil negozio che voi dareste ai vostri novizii col

prelodato confronto, che loro vorreste imporre. Dovrebbero prima di
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tutto formarsi una idea, piu che fosse possibile esaUa e precisa, della

morale di ciascun popolo; e dopo questo paragonare insicme le del-

te moral! , per vedere in quali cose e con quali circostanze si con-

cordassero veramente i giudizii e le decisioni di tutli i popoli della

terra. Ne vale il dire che uno pertulti, pognamo il De Boni,o Mau-
ro Macchi

, o altro libero pensatore di qualila, potrebbe fare lo stii-

dio e il confronto da ricavarne un corpo di doltrine col tilolo La
Morale de' Popoli . Cio, diciamo, non varrebbe. Perocchfc il libero

pensatore rinunzierebbe ipso facto alia propria professione nello stes-

so momenta
,
che si risolvesse di pensare col pensiero degli allri.

Egli ha da vedere da se le ragioni delle cose: e se fra le ragioni

delle cose dev' entrare il giudizio uniforme de' popoli in opera di

morale, cotesla uniformila 1'ha da ravvisare co' proprii occhi,e

non raccorla dalFaltrui autorita. E appunto per queslo crediamo nol,

che gl' illustri collaboratori del Libero Pensiero , quanto son larghi

di parole generali nel predicar la Morale
,

altrettanto si guardano

dal delerminarne le nozioni anche piu universali
,
o annunziarne i

precetti anche piu elemenlari.

E dunque indispensabile un tanlo lavoro a un libero pensatore,

se egli vuol essere veramente fedele alia sua vocazione, e se vuole

come dall'una parte usare la liberta, dove la Morale comune non ob-

bliga, cosi dall'altra rimanere quielo dagli scrupoli nelle cose a che

obbliga. E si diano alia buon' ora a questo studio, il quale soslen-

tato dalla speranza di riuscire in fine a purificar la Morale, offrireb-

be un buon compenso agt' infiniti fastidii delle ricerche. Ma aime!

che appunlo allora che fosse condotta a termine cosi lunga fatica,

incomincerebbe il rovello degli scrupoli, che metierebbe alle duris-

sirne strette quelle animucce verginali. E che gioverebbe alia pra-

tica direzione del nostro novizio la Medulla della Morale de' popoli,

che si fosse con tanto slento compilata? Basla consultare i mo-

ralisli cattolici, i quali benche non facciano quasi allro che illustra-

re i dieci comandamenti della Legge di Dio e pochi precetti della

Chiesa
, possono nondimeno riempire molte biblioteche di semplici

casi di coscienza. Quante variela di soluzioni! E nondimeno si pog-

giano tutti su gli stessi principii:
ma trovandoci quesli intrecciati con
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allri principii nel complesso delle circostanzede'faltiparticolari, di-

variano per infmiti modi le conseguenze. E i Liberi Pensatori di Mi-

lano si ineltono le mani ne' capelli a considerare la Casuislica dei

Cattolici, parendo loro una cosa sconcia, sozza, irumorale, non sola-

mente per alcune malerie, che non vorrebber trattate in ossequio del

pudore, ma anehe per le risoluzioni che lacciano di lasse e di scan-

dalose, non escluse neppure quelle di S. Alfonso de' Liguori l. Don-

de si scorge che esigono una morale integerrima, irreprensibile, inap-

punlabile, quanto non e quella de' piu dichiarati rigoristi delle scuo-

le cattoliche. Pero s'immagini tormento che vorrebb'essere quello di

un povero novizio del Libero Pensiero, dover sentenziare col sem-

plice codice della Morale comune e lutto da se, sopra gl' innuinera-

bilicasi, che gli possano quolldianamente incontrare, col pericolo a

dir poco di dare in quegli slessi scappucci de'rnoralisli catlolici, e di

raccattarne percio una solenne penitenza, o alineno una risciacquala

dal P. Direltore del Libero Pensiero, non punto piu mite di quella

toccata a S. Alfonso. L' una delle due adunque pel povero novizio,

che supponiamo irremovibile nel proposito di osservare a dovere la

Morale comune: o egli perdera la testa per gli scrupoli, o diserlera

la sua vocazione, ritornando all' Egitto della Chiesa cattolica.

1 In questo santissimo orrore del solo nome del vizio turpe si distingue

sopra ogni altro la signora Gabrina. finta^o vera donna che sia
,

si fa ve-

nire gli stomachini a pensare le brutte cose, che sono scritte-ne'libri dei

moralisti. Dunque gli halelti! e gli ha letti per ozio! laddove quegl'in-

temerati sacercloti hanno scritlo per onestissime ragioni, e con riguardi

mille volte maggiori che non sogliono usarsi in cerli Irattati di anatomia,

de' quali la delta signora e certamente istrutta, ma non si mostra punto scan-

dalezzala. Ma i Moralisti si possono contentare: perche.se la vereconda

Gabrina si scandalizza de' loro scritti, si scandalizza anche piii della divina

Scrittura; e chi il crederebbe? sino del Credo e dell'Afle Maria. Sciagura-

tissima creatura I e non vi accorgete che voi con cid^diraostrate una fan-

tasia cosi ingombra di brutture, che ve le pluge in ogni cosa anche piu san-

ta e innocente ? Del resto certe vostre carezze a passioni pericolosissirae,

certi simpatici compatimenti ,
certe amorevoli moine alia donna caduta,

fanno vedere che 1'odio vostro non e contro quel vizio^ il quale se non altro

vorreste piu compatito e meno infamatorio nella donna (n.27, pag. 417-421);

ma e contro quella religione, che sebbene misericordiosa alle persone, con-

danna pero mesorabilmente il delitto.
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Se non die il supposlo evidcntemenie e falso, e noi vi abbiam gio-
cato sopra un buon pezzo, per for vedere, come messe tulte le buone
intenzioni possibili e impossibili ,

un libero pensatore non puo colia

pretesa Morale comune procacciarsi un crilerio pralico di morale.

Ma uscendo dalle ipofesi, e ritornaudo alia realla, il fatto c che il

vostro convertito non voni riconoscere neppure ne' principii gcue-
ralissimi cotesta Morale, e non vi e barba-di Direttore, che, in virtu

del sislema del Libero Pensiero , possa fargliene un obbligo. Non
clovcte dimenlicarvi quello che vi facemmo osservare in uno degli

arlicoli precedent! sopra la Morale predicata da voi : esser cioe co-

stante sperienza ,
cbe non si abbandona giammai la religione callo-

lica, se non siasi prima rallenlato il freno piu o menodissolutamenle

alle passioni, aggravando la coscienza di mille e mille alii peccami-

nosi. Or che dev'essere di chi si conduce a quell' ultimo eccesso di

rinnegare ogni sorta di religione e sino la stessa esistenza di Dio?

Ond'e.che se potele sperare proseliti al vostro sistema, costoro con-

viene che abbiano fatto prima un lungo tirocinio in tutt' i vizii, e

siensi resi superiori ai rimorsi piu pungent! della coscienza , ed ai

piu forti richiami della religione. E dunque possibile che costoro,

pervenuti finalmente a quell'estremo, giusto allora vogliano inter-

rogare il senso comune de' popoli, per veder di osservare quella mo-

rale, che sino a un tal punto e stata serapre la loro nemica?

Dall'altra parte voi medesimi date loro col vostro esempio il con-

forto, a non curare il senso comune anche di tutlo il genere umano,

quando questo lion e trovato aggradevole al senso private. E non

siete voi che predicate il diritto deiruomo di non riconoscere nes-

suna religione ne Katurale ne soprannaturale ,
ed aim sopra un lal

domma fondale appunto il vostro sistema? Ora se vi ha dovere mo-

rale, sopra il quale si concordano e si sono sempre concordat! tult'i

popoli della terra, e, come piu volte ci e stato necessario di ripelcr-

vi, quello di un culto da prestare alia suprema Divinila. Se dunque

voi, 'in un punto cosi capitale, vi fate lecito di diparlirvi dal senso

comune degli altri uomini, e questo vostro dissenso costituite prin-

cipio fondamentale del novello sistema ;
non sara lecilo agli altri di

dipartirsene in cose piu secondarie e dopo stabilito il principle? Che
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se voi dite che queslo voi fate per ragioni gravissime , e per con-

trario che non vedete altro che un effetlo dell'ignoranza, del fanatis-

rao, della superstizione in quell' usanza si universale del genere

umano di venerare un essere che dite ignoio; non diranno ancor essi

di avere le lor brave ragioni coloro, ai quali non va a versi la morale

comune? Parimente se a vostro giudizio quell' intima persuasione di

tutli gli uomiui della esistenza di un principio increalo, che e causa

prima di tulle le cose e sostanzialmenle separalo da esse
,

il quale

fea drilto essenziale di essere adorato e glorificato dalle sue creature;

se, diciarao, una si generate persuasione che non puo provenire che

da argomenti convincentissimi
,

e per voi effetto della comune allu-

einazione
;

nou vediamo perche quegli allri non possano dire del

pan, che i dettami della rostra morale comune non sono che ceppi

alia liberta, una volta ingiuslamente posli dagl' interessi di pochi o

di molti, e che poi si acceltarono di generazione in generazione come

ima esigenza della natura.

Contra alia quale conseguenza non vale argomento che possiate

opporre. Conciossiache , qualunque cosa arrechiate in conlrario,

vi sara sempre risposlo, che non e capace di generare ne' lor animi

1'evidenza. E non e appunto questo il principio , pel quale vi fale

lecito di scacciare Dio dal cielo e dalla terra ? L' origine voi dite,

dell'universo e dell'uomo, ossia la causa prima delle leggi che li go-

vernano
,
sono ancora incognile inaccessibili all' umano ingegno ,

e

rendono quindi assurda ogni ricerca dell' Assoluto 1
. Il che si

traduce in quest'altra sentenza : Qualunque argomento siasi addotto

o possa addursi dai filosofi, in comprovazione della esistenza di Dio,

de' suoi attribuli
,

e delle relazioni che abbiano gli uomini con lui,

II noslro intellelto non ne rimane convinlo . E vuol dire che voi

non ammeltete altro convincimento, se non quello che poggia imme-

diatamente sopra la evidenza materiale de' sensi ,
rifiutando ogni

allro che possa venire da' piu necessarii argomenti metafisici e mo-

rali. Lasciam decidere ai letlori ,
se questa sia otlusita o prestanza

di inente : quello che e certo e,' che lo stessissimo raziocinio si puo

1 Lib. Pens. n. 28, pag. 440.
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fare a rispello della morale : II concetto vero, dira il convcrlilo al

Libero Pensiero, il concetto vero di quelli che diconsi doveri morali

e m incognita ancora inaccessibile airumano ingegno, e rende quin-

di assurda ogni esigenza di quella che dicesi legge morale .

Nondimeno quest' argomento non e che negative e indireilo, es-

sendo una retorsione del primo principio de'Liberi Pensalori; prin-

eipio che consiste nella negazione ,
si fonda sopra una crassa e vo-

Jontaria ignoranza, ed c la sintesi della famosa scienza, con cui si

danno briga d' illuminare il cieco mondo. Ma altre pruove ben piii

dirette e concludenli risultano dallo slesso sistema, una volta che s'e

ammesso. Perciocche qual idea di morale puo piii sussistere, se si

nega all' uomo un' anima spirituale/e gli si altrlbuisce lo stesso iui-

zio e la medesima destinazione che ai bruli ? Avra un cranio piu

perfetto ,
un organismo piu sviluppato ,

una sensibilila piu squisila :

ma come coteste sono lutte qualita, che non travalicano il genere di

quell e relazioni che hanno luogo ne'bruti, ma solo le perfezionano ;

cosi non potrebbero ingenerare negli uomini relazioni di allro genere

e di un ordine del tutlo diverso. Inoltre il sistema del Libero Pensiero

fa 1' uomo fine e Dio a se stesso, elevando in principio il piu assoluto

e sconfinato egoismo. Allra dunque non puo essere la legge morale

di quest' essere, che la propria soddisfazione ,
da cercare con lutti

que' mezzi, che egli possa giudicare opportuni a procacciarla. E que-

sto che e, se non la negazione per sistema dello stesso concetto della

legge morale, com' e intesa dal senso comune di tutli gli uomini?

E che queste ed altre simili argomentazioni ,
che noi omelliamo

per amore di brevila, non rimangano neghiltose ne' nascondigli del-

la logica ,
ma si sicno fatto largo da un bel pezzo, bastera rimirare

ne'sistemi cosi rovinosi de' socialisti e comunisti. I socialisli e co-

munisti non sono in sostanza che liberi pensatori; altri piu azzirnali,

altri piu ruvidi, altri piu grossolani, altri meno, allri piu speculativi

che pratici, altri piu pratici che speculativi : ma abbiano gradazio-

fii, abbiano differenze fra loro quante vi piace; lutli pero convengo-

no nel medcsimo domma dell' autonomia della ragione, della libcrll

del pensiero, della indipendenza della coscienza. Ed ora niuuo iguora

quai portenli di morale e con quanto vigore di logica essi facciano

Serie V7, vol. VII, fasc. 395. 37 23 Agoslo 18CG.
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scalurire da cosi fatti antecedent!. Ricordiamo solo 1' ultimo termine

delle loro deduzioni, che e quella besliale dottrina dell' abbrulimento

dell'uomo, siccome meta suprema del progresso, e fine della plena

e assolula felicita del genere umano. Ecco la formola di Guglielmo

Marr, per avventura piu sincero degli altri, ma non forse piu tristo:

L'uomo, egli diceva, dee divenire selvaggio in compagnia del Ico-

ne del deserto ,
aceioch' ei riesca qualche cosa di grande . E i Li-

beri Pensatori di Milano ,' dopo avere stabilito lo stesso principio , e

giltato lo stesso fondamento de' socialist! e comunisti, sprigionano il

famoso grido La Morale e nostra
, e vogliono darci ad intendere

che la morale, che osserveranno gli emancipaii da loro, e quella che

si trova affermata dal consenso de' popoli? Ma se voi per que' vestigl

che la fede
,
anche a vostro dispetto ha lascialo ne' vostri cuori

,
se

in virtu di quella educazione che avrete sortita onesta e civile, se

finalmente per lo stesso pudore che v'ispira il consorzio degli uomi-

ni coi quali conversate
, polete arrestarvi nel bel mezzo del precipi-

zio, per lo quale la logica v' incalza; con quali ingegni vi argomen-

terete di ritenere quegli altri, ai quali date la spinta, e che sono piu

ossequiosi della logica che della morale?

E qui ci permetterete di toccare un altro punto, il quale, per mo-

strare anche noi la nostra osservanza alia logica ,
non possiamo a

nessun patto trasandare, debba pure sapervi un po' oslico. Poiche,

che volete? sara per debolezza d' ingegno, per iscarsezza di aniino,

per sofisticheria di mente; sara per quel che volete : ma noi non ab-

biam potuto intender sinora che sia questa benedetta morale comune,

di cui vi fate si generosi campioni, e che dichiarate vostra eredita.

6 vero che voi ci dite
,
che e la morale dei popoli : donde pare che

dobbiate condannare 1'omicidio (pognamo) il furto, la incontinenza,

e ogni altro vizio condannato comunemente dalle genti. Ma neppure

il socialista vuole la taccia di ladro; ed e' dice chetogliendo al ricco,

rivendica il fatto suo : neppure il comunista ama il gentile epitelo

di assassino
;

e pero afferma che
, uccidendo e sterminando quanti

sono o crede avversi alle sue mire umanitarie
,
non fa che dislrug-

gere, in giusla guerra, nemici del genere umano. Similmente 1'ii

pudico dira ch' ei seconda i moti spontanei, 1' esigenze della natui
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no di queslo si chiama in colpa, poiche il fa entro ccrti limili c con

certi riguardi: e similmenle altri arrecheranno allri aggiunli,

pe' quali diranno di non aver che piatire colla legge morale. Non

diciamo che tale sia la voslra morale comune : diciamo solo che 6"

un dubbio per noi. Ball' altra parte se voi vi fate lecito di negare

Dio, perche dile di non averne 1' evidenza
; crediamo di polere anclie

noi dubitare della vostra morale
,
almeno nelle ragioni teoreliche ,

mentre non solo non ne abbiamo 1' evidenza; ma (dobbiamo dirlo?)

voi ci somministrate piultoslo un' evidenza in conlrario.

E in primo luogo voi supponete perpeluamenle, ma in special

modo quando parlale contro il domma del peccato originale, che ogni

cosa neU'uomo e ordinala: pero dovete anche supporre che gl'istinli

del suo animo, provenendo da diritta natura, non possono esser che

relti. Dond'e necessario inferire, che dunque non ammellete quella

conlrarieta, che anche i genlili riconoscevano fra il senso e la ra-

gione , sospingendo 1' uno ad obbietti non approval! dall' altra. Ora

il conlrasto della ragione deriva appunto dal contrapporre che essa

fa ai movimenti del senso i precetli della legge morale, che il suo

Creatore le ha impressi : voi dunque non ammetlele questa legge ;

e quindi la vostra morale e qualche cosa diversa dalla morale della

ragione.

II che si conferma con un' altra vostra dottrina affatto siugolare;

che doe 1' osservanza della morale e facile negozio e di niuna o po-

chissima falica *
. Nondimeno voistesso avevate delto, checerli mo-

ti , che noi caltolici appelliamo tentazioni di came, sono forze irre-

sislibili della natura 2
: che e quanto dire, che chi voglia infrenaiie,

non possa farlo altrimenti che vincendo colla viiiu dell' animo gran-

dissime difficolta, e soprattutto fuggendo le occasioni. E pert), se per

voi 1' osservanza della morale e la si facile cosa
,
do importa che

non contate fra le prescrizioni della voslra morale il dovere di mo-

derare quelle tali forze irresistilili ,
e per simil ragione neppur al-

tre che muovono da principio intrinseco neU'uomo. Adunque la vo-

1 Lib. Pens. n. 25, pag. 394.

2 Ibid. n. 28, pag. 442.
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stra morale non par punto quella , che e comtme agli altri uomini
,

perche la morale degli altri uomini si e sempre dichiarata contraria

a tale dottrina.

Ma I'argomento piu definilivo
,
a dimostrare cbe i Liberi Pensa-

tori non solo non ammettono
,
ma non possono ammettere la Morale

comune, si desiune dalla legge del Progresso, che per loro sentenza

deve aver luogo eziandio nella morale. Ouesto Progresso poi non lo

inlendono essi delle persone individue, in quanto sopra principii im-

mulabili di dirittura e di onesta si studiino di diventare sempre mi-

gliori; ma V inlendono de' principii stessi, i quali si vadano di tem-

po in tempo modificando ed ancbe trasformando. Potremmo arreca-

re molti luoghi del Libero Pensiero in pruova di questo; ma ci con-

tenteremo di due solamente. lo invoco appunto il Progresso (cosi

il Demora rispondendo alle ammonizioni del Mazzini), io invoco

appunto il Progresso, che tengo collo stesso Mazzini condizione in-

separable della vita e FONDAMENTO ALLA LEGGE MORALE
;
e dico che

in forza del Progresso si verra a conoscere che la legge morale deve

basarsi unicamente e puramente sulla umana coscienza, deve de-

dursi dalle relazioni, che si vanno ogni di piu schiarendo tra uomo e

uomo, relazioni di liberta, fratellanza ed uguaglianza ecc. ecc. i.

Altrove Luigi Stefanoni fra le cose che trova da riprendere nella

Morale del Vangelo, melle quesla per base, che essa e morale sta-

zionaria. Oggi (cosi egli) la societa puo accettare il Vangelo come

fatto, come 1' affermazione di un progresso evidente, incontestabile,

conquistato dalla rivelazione cristiana sopra il mosaismo
; ma non

percio puo pretendere che la sua morale sia tuttavia applicabile, che

il suo progresso sia 1' ultimo possibile limile morale deH'umanita.

Se, come abbiamo affermato, la morale e progressiva, nessun codi-

ce sacro polra frapporsi al suo movimenlo ecc. 2.

Da queste due citazioui si rileva evidentemente, che il Progresso,

voluto in opera di morale da' Liberi Pensatori, e progresso che ri-

guarda i principii ;
ne gia tale che importi un' applicazione prati(

1 Lib. Pens. n. 12, pag. 183.

2 Ibid. n. 13, pag. 202.
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degli stessi principii , piu o meno cstesa
,
ma cosiflallo che esclu-

da que' principii ,
e ne inlroduca i contrarii. Se cio non fosse non po-

Ircbbe dirsi la morale del Proyresso contraria alia morale del Van-

gelo ,
e T una incompatible coir altra. II che posto ,

meltere per

fondamento della Morale il Progresso e slabilire in pdncipio cbe la

Morale e mutabile soslanzialmenle, e che fallore delle sue mutazioni

debba essere il Progresso. Ma una morale di quesla fatta rion e la

Morale comune: perocche la Morale comune
,
sccondo che c inle-

sa dagli stessi Liberi Pensatori di Milano
,
e quella che fu ed e

sempre la stessa , quanto ai principii , presso lull' i popoli della ter-

ra. La Morale dunque de' Liberi Pensatori di Milano non e la Mora-

le comune, che e slata ed e in Tigore presso lutle le genti.

Ma qual e dunque la loro Morale? Ce 1' hanno manifesla abbastan-

za. La loro Morale
, quanto alle dottrine, e la condannata dal Silla-

bo di Pio IX
,
da cui dicono vituperate tutte le conquisle della mo-

derna civilla 1
; e sono in allri termini tutt' i principii della nuova

morale progredita , in opposizione della morale de' popoli. Quanto

poi al fondamento ed al principio formale , questa loro morale e la

morale della Ulilita o piu filosoficamente del Piacere, la quale ac-

cettano pienamente secondo le dichiarazioni dell'inglese Stuart Mill 2,

di cui noi ultimamente facemmo una rivista, che e bene rileggere

a queslo proposito 3. Questa si, lo confessiamo anche noi, e Morale

tulta propria de Liberi Pensatori, e per rispetto ad essa posson gri-

dare con tutta ragione : La Morale e nostra : ma appunto per cio

non e la Morale de'popoli, colla quale la vorrebbero scambiare, per

agevolarne il libero spaccio.

1 Lib. Pens. n. 18, pag. 281.

2 Ibid. n. 17, pag. 268.

3 Ved. il presente volume, pag. 461 e segg.
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delle Finanze. Pensieri e studii di EMMANUELE MARLIAM
,
sena-

iore del Regno
- -

Pisa, tipografia Nistri
,
1866. Un opuscolo

in!6.dipag. 81.

La qualita dell' ufficio
,
che il Marliani sostiene

,
di Senatore del

Regno , gli riscalda , com' e di uso , e gli accende il petto di patria

^arita. Infiammato a questo modo ei non si poteva uon commuovere,

dandando coll' animo la miserabilissima condizione delle finanze ita-

liane ,
la totale vacuita del pubblico erario , e 1' insopporlabile gra-

vezza della soina , che col debito ogni di crescente ,
si soprappone

allo stanco nostro paese. Ne fa solamente da piagnone , siccome si

saria conlentato di far questo solo ,
se fosse persuaso ,

che non \i e

medicina al male che deplora; ma egli e convinto del contrario.

Respingo ,
sono sue parole , respingo la disperante conclusione ,

die esista una fatalila inesorabile
,
un male incurabile

, una causa

Ineluttabile, che condanna questa nostra bella patria a rimanere per

lungo tempo nella dolorosa sua attuale situazione finanziaria l.

E cosi essendo egli cerlo, che a tanta sciagura yi doveva essere il

rimedio opportuno, s' era messo da molto tempo a pensare ed a stu-

diare affine di scoprirlo ;
ed ora fa sapere di aver trovato finalmente,

che esso e la disammortizzazione general e.

1 Pag. 11.
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Spieghiamo un poco il senso di questa ricctta. La disammorlizza-

zione c il contrario dell' ammortizzazionc. L' ammortizzazionc poi

consiste nella cessione , che si fa de' beni immobili
, nel posscsso e

nel dominio di una congregazione religiosa o civile. Ora poich quel-

]i che intendono alle finanze, hanno stabilito di dare il nome di ma-

nimorte a simili congregazioni ; egli segue , che se tu regali , per

esempio , o leghi un fondo ad alcuna di esse , devi dire
, secondo il

vocabolario de' fmanzieri, che hai fatta 1' ammortizzazione di quel tuo

fondo. Egli prospered e rendera come prima, e forse anche piu lar-

gamente di prima; tant' c, devi dire d' averlo ammortizzato
, per la

ragione, che le persone alle quali lo hai ceduto, per quaulo esse sie-

no industriose e massaie
,
si debbono do non oslante chiamare ma-

nimorte. Giammaria Ortes veneto e meritamente annoverato tra

grillustri scrittori di economia, i quali fiorirono nello scorso sccolo ;

talche le sue opere si vedono inserite nella grande raccolta de' libri

classici italiani intorno alia economia politica ; la qual raccolta si

pubblico in Milano 1' anno 1804. Uno de' volumi , che egli scrisse ,

tratta de' fidecommessi a famiglie, a chiese ed a luoghi pii ; e venne

indotto a scriverlo da quell' appellazione di manimorte , colla quale

si erano cominciate allora a chiamare in Italia lutte le congregazioni,

e specialmenle quelle degli uomini di Chiesa. Ecco com' egli parla

di questa denominazione. Di tutli gli effetti notabili e rilevanti ,

provenienti bene spesso da cagioni frivole e insussistenti , io credo

che il termine di manimorte sia T esempio piu insigne ,
che possa

addursi ai nosiri giorni , e il piu atto a far conoscere quanto le

menli umane possano da falsi supposti ,
e talvolta da un solo vuolo

suono di voci
,

essere trasportate a false ed incomode risoluzioni.

Uscito esso una volta quasi a caso dalla fantasia poetica di qualche

giureconsulto (credesi dello svizzero Gottofredo) , piacque tanlo nel-

la figurata sua espressione ,
che accolto con applauso da piu slu-

diosi , si sparse ben tosto dovunque ,
e adoltato poi dalle scuole

die motivo a certi raziocinii ,
sul fondamento de* quali i Govern!

medesimi furono poi indotti a piu leggi ,
che interessano nienteme-

uo che 1' economia e la sussistenza comune ,
e tutta la dislribuzione

de' beni creduta migliore e piu giusta delle nazioni. Ma perche lutto

questo avvenne con soverchio trasporlo ,
o non senza il dubbio di
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alcuni , che su quel termine
,
su que' raziocinii e su quelle leggi

stan lutlora sospesi; io mi faro qui a esaminare tulto questo, per ri-

putazione almeno del secol nostro; e perche sappiano le generazioni

venture, quando scopriranno gli error! della nostra (giacche gli er-

rori di un secolo sono sempre scoperti dall' invidia di un altro) ,
che

T crrore di lasciarsi sedurre da quel termine non fu poi a tulti co-

mune, nemmeno nel secol noslro; e che se gran parte di noi ne fece

gran conto a segno d' incomodare tutli gli altri per esso, v' ebbero

pero alcuni che ne conobbero tultala fulilila, 1' insignificanza e 1'in-

ganno l.

Appare da cio, che il meclicamento specifico o la ricetta, che pro-

pone il sig.- Marliani, e somigliante ad una operaziono magica, colla

quale si debbono fare risuscitare tutte le proprieta e tult'i fondi, sie-

no ruslici sieno urbani, che sono ammortizzati, perche appartengono

alle manimorte. II ravvivamenlo poi si eseguira, sollraendo tali beni

alle manimorte, e ponendoli nelle mani del Governo. Fatto cio, le

fmanze cadule si vedranno alzarsi in piedi, e le casse vuote del pub-

blico tesoro si osserveranno ricolme. Era dunque necessario dimo-

strare due cose
;
in primo luogo, che queslo artifizjo^p^gico spetta

alia magia bianca, ovvero, in altri termini, che e'im'azione lecita;

e poi ,che e veramenle un maneggio utile ed efficacc a rilevare la

palria dalla poverta estrema, in che si trova. II nostro Senatore, s'ac-

cinge a provarle lutt' e due
; assumendo, nel chiarire la prima, 1' uffi-

cio di moralista, e quello di economista nel chiarire la seconda. Delle

ottanla pagine, che ha il suo opuscolo, piu di cinquanta sono rivolle

a rassicurare le coscienze. In esse egli da un cenno di un gran la-voro,

die dice aver fatto circa le manimorte, investigando la loro origine,

osservando il loro progresso ,
ed esaminando la loro ragione di es-

sere. E qual segno s' era egli prefisso ncll' mlraprendere, questo la-

\
T

oro? Mi proponevo con cio, egli dice, di andare incontro alle mille

obiezipni e scrupoli ,
che sorgono ovunque ,

e sempreche si tratli di

riforme 2. Egli non dubita di non aver trionfato di lutte queste

difficolta, mentre afferma d'aver combattuta e vinta 1'erronea pre-

venzione che esiste in molli, che il rendere alia circolazione i bcni

1 Economist classic} italiani, Tomo XXVII, pag. 23 e seg. 2 Pag. 27.
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dcllc raanimorle allro non e, chc una inglusla spogliazione, un alto

riprovevole 1. Per lo die conchhulc, die si possono omai acquie-

tare le coscienze limorale merce delle sue decision!
;

si possono ri-

schiarare le menli lurbate stilla verita dclle cose
; un maggior con-

corso di acquirenli viene altrallo alia compra di beni resi liberi; di-

venla piu facile nella sua alluazione e piu proficua al tesoro la dis-

ammorlizzazione 2
;
Parlamento

, Governo e ciltadini possono con

plena tranquillila del loro spirito proporre, votare, comprare e \en-

dere, agire in fine con quella liberla di principii, che egli professa,

volendo questa generale risurrezione de' beni di lulte le manimor-

te 3. Cosi il ch. Marliani compie le parti di padre spirituale. Me-

desimamenle compie quelle di amministratore e di politico, inge-

gnandosi di far vodere, che non vi e allra leva idonea a rialzare da

terra le cadute fmanze
,
fuori della disammortizzazione da lui pro-

posta; e peraafferma, che una legge, la quale applichi quesla sua

ricetta, e necessaria ed urgente.

Nel giorno 7 Luglio si e promulgato nel Regno d' Italia un decreto,

che e" conforme alle opinioni ed ai desiderii del Marliani. Noi non

crediamo per questo,che i nostri legislator! abbiano letto 1'opuscolo

di lui. Egli non dice nulla di nuovo, ma rimescola e rifrigge quello,

che si trova in varii altri libri ed in \arii giornali, che presente-

mente infestano le nostre contrade. II disegno di spogliarc la Chiesa,

e disegno premeditate e stabilito; ela stampa avrilita, non ^ direlta

ad altro che a rendere popolari e
,

se si pu6 ,
anche plausibili gli

erronei principii, -dai quali sono informale le ingiuste prescrizioni.

E con cio oltre ai danni material], che si apportano alia socie& dei

caltolici
,

si tenta di oscurare ,
se c possibile ,

la luce colla quale la

Chiesa manifesta le vere fonti, da cui derivano i doveri e 5 dritli.

Non permetta Iddio, che si compiano in tutto questi voti dei mal-

vagi ! E se a lui piace che non abbiamo nessun mezzo a difenderci

dalle ingiurie ;
se di piu egli ama, che presentiamo la guancia sini-

stra a chi ci percuole nella deslra, e che cediamo il manlello a chi

ci muove lite per toglierci la tunica 4
;
ci dia di sopportare tali onto

con frutto di pazienza, ma impedisca, che facciamo scapito della ve-

t

1 Pag. 27. - 2 Ivi. - 3 Pag. 79. - 4 S. MATTED, V, 39, 40.
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rlta. Non ci lasci mai dire, come dicono i nostri avversarii, che gli

uomini, massime se sono di Chiesa, si possono lecitamente ed impu-
nemente ingiuriare, sia nella roba sia nella persona. Quest! che cosi

ci avversano, s' impadroniscano pure delle nostre sostanze, ma non

ci ammorbino i petti coi loro error! .

A tal fine, quali che sieno i limili a cui Dio vorra permettere, che

giungano i trisli nell' offendere la Chiesa, egli e mestieri che ogni

sincero catlolico si guardi diligentemente dal convenire nella perver-

sitilt de' loro consigli, e dal partecipare alia ingiustizia delle loro ra-

pine. Egli deve far conto, che lutti siano simili a cotesto Marliano,

del quale ora parliamo; uomini che si vantano d'aver pensato molto

* di aver fatto profondi sludii, ma in sostanza ignorano del tutto, il

*
che non e maraviglia, la leologia morale e la scienza de' canoni, er-

rano nella sloria, non sanno trovar capo per liberare dal naufragio

le pubbliche finanze
;

e pero allorche toccano delle persone e delle

cose, che appartengono alia Chiesa, la malizia venendo sopraffalta

<lall'ignoranza, il loro discorso non precede a filo di logica, ma corre

alia cieca e da pazzo, ferisce nella parte opposta al segno, e fa rac-

cogliere conseguenze contrarie a quelle che si volevano dedurre. La

verita di questi nostri detti vogliamo, che apparisca da queile poche

avveilenze, le quali intendiamo di fare smTopuscolo citato dello stes-

so Mariiani. Noi non sappiamo se 1' eta e le altre condizioni della vita

permettano a colesto scrittore di rifare dalle fondamenta i suoi studii;

e non ci cale di saperlo. Ma ben c' importa, che i nostri letlori non

ignorino, come per gli sludii, ch' ei dice di aver fatti e di averli

fatti lunghi, non e riuscito, secondo che egli pensa, un padre spiri-

iuale , acconcio a togliere gli scrupoli ed a meltere in asselto le co-

scienze. Lasciamo stare, che egli ne anche e diveuuto un valente eco-

nomista, il quale sappia nelle difficili congiunture suggerire un con-

cludente consiglio ed un ripiego opportuno; perche gia dimoslrammo

in un altro quaderno T inulilita finanziere di questo incameramenlo

di lullo ii patrimonio ecclesiastico 1.

Non vogliamo pero dire, che egli non ha profittato nulla da' suoi

sludii. Qualche cosa ha pure imparato; come, per incominciare da

1 Civ. Cattol Ser. VI, vol. VII, pag. 135.
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questo, e venuto in cognizione, che la volonta di togliere i bcni della

Chiesa non e de' soli uomini che oggi vivono, ma e per lo contrario

una brama antica. E quindi enumera nel suo opuscolo quasi tutli

coloro
,
che dal secolo undecimo in qua hanno avuto cd hanno com-

piuto.un tale desiderio. Se non che nella manieracon cui dispone in

classi lutti costoro, non fa buona prova di prudenza e di destrezza.

Perocche li va ordinando in varii articoli , distinti secondo i paesi e

le cilia in che nacquero ; do sono la Spagna, la Francia. 1' Inghilter-

ra, le Fiandre, la Borgogna, la Germania e V Austria, e per 1' Italia

Yenezia, Toscana, Lucca, Pistoia, Genova, Parma e Ferrara, indi

Savoia e Piemonte , poi Modena e fmalmenle Napoli e Sicilia. Una

tal foggia di divisione non e ne opportuna ne adeguata. Giacchfc

non trattavasi di distribuire gli uomini in separate schiere
, facendo

considerazione delle varieta del cranio, o delle differenze de'capelli,

o delle dissomiglianze della cute , o di qualsivoglia altra specialita

del loro corpo. Allorche si fanno simili parlizioni, giova, e forse an-

cora basla, tener 1' occhio alle zone, ai climi, alle latitudini.

La queslione presente e di lutt'allra natura; essa si versa su'pria-

cipii, e, cio che piu importa, su' principii, i quali sono strettamente

congiunti colle idee religiose. Voi, onorevole Senalore, avevate molto

bene avvertita una tale differenza; nel pigliar le mosse ben sapevate

di andare incontro alle obbiezioni, agli scrupoli, alle prevenzioni

che esistono in molti, i quali credono che quanto voi consigliate e nn

atto riprovevole ed una spogliazione ingiusta 1. Prevedevate ancora,

che 1' Italia tutta avria potuto rinunziare ad attuare la disammortiz-

zazione, fermandosi innanzi alia queslione religiosa 2. Sapendo e

prevedendo cio, avete nondimeno sciolta magistralmente la lite.

Senza esitare un momento, avete delto di poter rispondere recisa-

mente, che essa non puo e non deve fermarsi innanzi alia queslione

religiosa, e che deve al contrario procedere energicamente alia ven-

dita dei beni delle manimorte 3. Per qual via siete pervenuto a

questa conchiusione? Perche dite, che avendo presa a seria e co-

scienziosa disamina il passato ,
siete arrivato alia prova autentica ,

che cio che si tratterebbe di altuare oggi, e appunto cio che vollero

1 Pag. 27. 2 Pag. 76. - 3 Ivi.
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fare i nostri anlenati sempre ed incessantemente 1. Allora tulti

qnelli i quali combattono cogli scrupoli ,
i quali sono timorati e di

buona coscienza, i quali nori dubitano che voi non consigliate un' o-

pera iniqua, \ihanno chiesto, chi sono quesli nostri anlenali? E voi

siete venulo fuori colla geografia, ed avele dello, cbe altri sono nati

in Italia
,

altri nelle Fiandre ,
altri in Alemagna, altri in Francia ed

allri in Ingbilterra. Ma non vedete, cbe non rispondete a tuono? Non.

Vaccorgete che dovete imparare a fare miglior latino?

Non era il caso di sapere in qual parle di Europa o in quale cilta

d' Italia nacquero alia luce tutli coloro, che il ch. Autore chiama

nostri antenati ;
ma in vece faceva mestieri conoscere quale reli-

gione profe'ssarono. Ove dunque egli rifaccia i suoi studii, verra in

cognizione, che essi furono, per esempio, i Wiclefiti, gHUssiti, iVal-

desi, i Pelagiani ed anco i miscredenli
;
e pero tutli uomini p vivuli

neir eresia, cioe fuori della vera e cattolica Chiesa, a cui noi appar-

teniamo ; o , cbe e piii ,
in una incredulita ed infedella peggiore di

quella de'gentili : e cbe eglino ,
comeche sortirono il nalale cbi in

una contrada e cbi inun'altra, nondimeno furono tutti consanguine!

per quella consanguinita di teorica, di cui Giuda fu il primo maestro.

Quesli deploro come scialacquato 1'unguento di gran pregio, con cbe

la Maddalena unse i vivi pie'di di Cristo
;
e quelli piangono come mor-

to qualsivoglia dono il quale si offre alia Chiesa, cbe e il corpo mi-

stico di Cristo medesimo. Colui sputo sentenza, cbe saria stato meglio

vendere il detto unguento per trecento denari, a benefizio de'poveri; e

costoro sentenziano alia stessa maniera dicendo, cbe e piu ulile ofTrire

al Governo che alia Chiesa, e che giova, affin di arricchire 1'uno, to-

gliere aH'altra ogni suo possesso. Distinle cosi le persone, apparisce

subito che v' ha conseguentemente una diversita di sentenze
; per la

quale alia opinione degli eretici menzionati, e contrapposta la dot-

trina comune di tutt'i cattolici sinceri. E chiunque prende a far da

dottore, come il Marliani ha preteso di fare, se per evitare faslidio

s'astiene dal riferire in ispecie cio cbe i padri, i teologi, i canonisli

e gli altri scriltori cattolici hanno scritto in difesa de' dritli della

Chiesa, e come hanno rifutali gli errori conlrarii degli eretici
;

al-

1 Pag. 27.
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nieno deve accennarne qualche cosa; e, se non altro, dcve almeno

far sapere a quelli, de'quali prende a moderare lo coscicnzc, cho

lutti quest! callolici dicono di colali erelici a un di presso cio , che

S. Giovanni disse di Giuda. Egli avverti, che quando coslui disse,

che sarebbe slato meglio vendere a vantaggio de'poveri 1'unguenlo,

con cui la Maddalena unse i piedi a Crislo, uon disse cio, perche si

prendesse pensiero de'poveri, ma perche era ladro, e lencndo la

borsa portava quello, che v'era messo denlro: Dixit autem hoc, non

quia de eyenis pertinebat ad eum; sed quia far erat, el loculos ha-

bens, ea, quae mittebantiir, portabat 1.

Abbiamo notato poco fa, che il Marliani ha poi fmalmentc ricavato

qualche profitto da'suoi studii. Ecco infalti un'altra cosa da lui im-

parata. Ha imparato, che quelli i quali mirano a spogliare la Chiesa,

con sono pero di una stessa sentenza. Cosi e per appunto. Perche
1

alcuni di essi tengono ,
che la proprieta di qualsivoglia bcne ^ asso-

lutamente vietata a lutli gli uomini di Chiesa; equesta ful'opinione

di \Viclef, il quale tra le altre cose non dubito di affermare, die 1'ar-

ricchire il Glero e contro la regola diCristo, e che tanlo il papa Sil-

Yestro, quanlo T imperatore Costanlino peccarono coutro una tale re-

gola, dotando la Chiesa; anzi diceva di piu che per questo peccalo

diventano eretici i Papi, i cherici, i principi secolari e le altre perso-

ne laiche 2. Le quali proposizioni, insieme con molte altre dello sles-

so \Viclef, vennero condannate nel Concilio di Costanza, 1'anno 1118.

Gli altri per lo conlrario dicono, che tal possesso 6 lecito cd onesto,

purche si abbia la licenza e la concessione de' Principi secolari ;
ed

aggiungono che questi Principi siccome largiscono alia Chiesa il di-

ritto di possedere, cosi lo possono restringere o anche togliere a loro

< taleuto. Sono di questa opinione i giansenisti, ed i regalisli; cioe

quelli, i quali danno ad inlendere agli allocchi, che essi soslengono

contro le pretensioni della Chiesa le prerogative de' Re. 11 Marliani

1 S. GIOVANNI, XII, 6.

2 Dilare denim est contra regulam Christi. Sylvester Papa et Constanti-

nus impcrator errarunt Ecclesiam dotando. Papa cum omnibus clench suis

possessionem habentibus sunt hacretici eo quod possessions habcnt, et con-

sentientes eis, omnes videlicet domini saeculares, et caeteri laid.
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dunque mostra d'aver capito, almeno air ingrosso, che vi e questa

diversity di pareri.

Ma do che non si puo perdonare a si fatto dottore, si e 1'abbrae-

ciare che egli fa nello stesso tempo cosi il parere de' primi ,
come

quello de' secondi. Egli insieme insieme pensa all'antica come \Yi-

clef, ed alia moderna come un giansenista o un regalista. Riferiamo

alcuni tratti del suo opuscolo. In un luogo dice
, che Tistinto uni-

versale qualified nel modo piu logico questi strani proprietarii (la

Chiesa possidente )
col nome bene appropriato di manimorte l.

Dice ancora, che la disammortizzazione altro non e, che la cessa-

zione di una vera usurpazione, e il ristabilimento di principii, che

furono sfacciatamente calpestati e sconosciuti per mera ignoranza 2.

E tra questi principii pone quello, che il clero caltolico deve fare

il vo|o di poverta, come si faceva ne' tempi primitivi; altrimenli

non imita Cristo
,
avvilisce la sua missione

,
e s'immischia, do che

S. Paolo \ieta nella seconda lettera a Timoteo, nell'amministrazione

de' beni temporali 3. Questa e Peresia di AYiclef, condannata, co-

me abbiamo detlo
,
nel Concilio di Costanza. In un altro luogo ,

il

quale segue quasi immediatamente dopo quelli, che abbiamo or ora

citati, riconosce che la facolta di acquistare e un privilegio civile,

e soltanto concesso alle chiese per un sentimento di generosita 4.

Avverte pero ,
che e sempre facoltativo alia potesta sovrana di

continuare la concessione ,
di limitarla o di sopprimerla , quanda

giudica, che la sua estensione o la sua esistenza, in tutto o in parte,

^ nociva alia cosa pubblica o all'Imperatore 5. E questa e 1'opinione

falsa de' giansenisti e de' regalisti. Or noi non intendiamo qui di con-

fntare ne Terrore di questi ultimi, siccome a Dio piacendo faremo

in uno de' prossimi quaderni, ne queirallro de' wiclefili, il quale ve-

ramente sa di \1eto
;
ma solo vogliamo che i nostri lettori compati-

scano al Marliani, il quale sia per inconsiderazione, sia per pochez-

za d' ingegno, non avendo veduto come que' due errori sono opposli

e ripugnanti Ira loro, gli ha tutti e due accolti neH'angustia del pro-

prio cervello.

1 Pag. 31. 2 Ivi. 3 Pag. 31 e 32. 4 Pag. 32. 5 Ivi.

,

'



BELLA STAMPA ITALIANA 591

Una verita non si oppone ad un' altra, e quindi non si corre nes-

sun riscbio nell'acconsenlire a qualsivoglia numero di verita
; anzi a

quanlo maggiore numero di esse si presla assenso , tanlo maggior-

mente si perfeziona rintelletto. Ma la cosa non precede a queslo

modo, ove si parli di falsila e di error! . Perciocche quando alcune

falsita combattono quale piu e quale meno uno stesso vero, esse si

combattono anche tra loro, per ragione di quella parte di verita, che

si afferma dall' una e si nega dall' altra. La verila sempro ripugna

alia falsila, e non lascia di ripugnare, comeche sia diminuita dall'i-

gnoranza o dall'errore. Yenendo ora al caso nostro, e manifesto che

un \viclefita non puo esser d' accordo con un giansenisla o con un

regalista. Quegli dice, che il chierico, il quale possiede, faun'opera

di sua nalura illecita; e quesli lo nega, perche mentre concede che

un Principe puo lecilamente dare alia Ghiesa un possesso, concede

ancora che la Ghresa lo puo lecitamente ricevere. E per conseguenza

Funo nega lutti quegli strafalcioni, che dice Faltro, o di quel preteso

voto di poverta essenzialmenle connesso collo stato ecclesiasiico , o

di quella esagerala obbligazione d' imitare col fktto la vita povera di

Gesu Cristo, o di quella strana interprelazione delle parole di S. Pao-

lo a Timoleo. Egli e vero, che nella occasione propizia di rapire cio

che e proprio della Chiesa
,
V uno rapirebbe*come F altro ,

a mano

ugualmenle pronta e larga ;
ma cio che vogliamo nolare si e, che se

eglino si ponesserp a discutere le ragioni della rapina, la dispula non

verrebbe a capo, perche 1'uno oslinatamente combatterebbe la ragio-

ne delF altro. Or questa e la tenzone inieslina, che si deve necessa-

riamente appiccare Ira le idee del nostro Marliani, per esser egli ca-

duto in que' due errori opposti. Forse egli non se ne avvede, ma so

n' avvede chiunque legge il suo opuscolo. Se fosse vero
,
com' egli

dice seguitando Wiclef, che la Chiesa non puo acquistare senza usur-

pare, che ella dev'esser cosi povera come Crislo, che deve fare il volo

di osservare una tal poverla, e che quando S. Paolo scrisse, che chi

serve a Dio non deve impicciarsi in affari secolareschi ,
voile dire

che i chierici non possono posseder nulla ;
allora non ci entrerebbe

affalto la munificenza e la generosita de' Principi e degF Imperalori

verso la Chiesa. Essi non sarebbero benefici, permellendole ,
come

dicono i regalisti, che si procacci o che accelli ricchezze ;
ma sareb-
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bero malefici, come diceva Wiclef, e peccherebbero cosi essi do-

uaodo, come la Chiesa ricevendo. Ogoi scritlore, massime sescrivc

di materie moral! , e mollo piu se scrive volendo dare norma alle

coscienzo, dev' essere oculato ,
come un gabelliere; deve prima ri-

guardare da ogni lato, ed esaminare tutte le sentenze, ed allora puo,

se conviene
,
fade entrare nella sua scritlura. Quest' accorlezza del

gabelliere, non e slata imilata dal ch. Senalore. Le senlenze cbe egli

ba raccolle, oltreche sono false ed eretiche, accapigliandosi insiemfc

gli mandano a soqquadro lullo 1'opuscolo, e non gli fanno toccare

la meta prefissa.

Se non cbe, e pure meslieri confessarlo, sembra cbe ei senta que-

sta contraddizione e questa battaglia di concetti. E lo argomenliamo

dall'osservare, come egli appena tocca le ragioni, o, per dir meglio,

i sofismi sia di \Viclef
,
sia de' giansenisti ,

senza fermarsi in nessu-

no di essi ;
ma corre e salta come se mettesse i piedi ora sulla pa-

della ed ora sulle brace. Allora respira, quando uscito fuori di que-

sto prunaio , recita, come sopra abbiamo delto
,
la lista di coloro 7

i quali , qualunque fosse la loro storta sentenza , o impedirono alia

Cbiesa di fare acquislo di beni, o le tolsero i beni acquistati.

Questa lista e propriamente la sostanza di lutto 1'opuscolo del Mar-

liani
;
e per farla, egli^ertamente non ha durata grande falica, quan-

tunque vanti la multiplicila delle ricercbe
,
e la prolissita degli stu-

dii. Gli e potuto bastare a queslo effello leggere alcune opere de' re-

galisti ,
e forse il solo trattato dell'ammortizzazione del Campomanes

regalista spagnolo del secolo scorso
; percbe questo solo libro egli ci-

ta nel suo opuscolo. II Campomanes afferma, al pari del Marliani ,

d'aver fatli profondi studii sulla materia; eppure, oltre alia falsila

de' principii , egli prende moltissimi sbagli nel riferire e nell' inter-

pretare i decreli dei romani Ponlefici ,
i canoni de' Concilii, i luogbi

de' Padri
,
le leggt degl' Imperatori ,

ed i fatti che si racconlano nel-

le storie. Alcuni di questi suoi errori si possono \
Tedere notati e con-

futati nella dotta opera del Mamacbi , intilolata : Del diritto libero

della Chiesa di acquistare e di possedere beni temporali si mobili

che stabili. II Marliani dunque ,
non avendo ,

come dicevamo, lelto

per avventura altro libro cbe questo del Campomanes, e cadulo ne-

gli stessi spropositi ;
e cosi ba nominati nella lista degli spogliatori
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della Cbiesa, alcuni' di quelli , che per lo contrario furono i piu lar-

ghi nel dotarla ed arricchirla. Ecco qualchc esempio di cosi ecccs-

sivi svarioni.

Nomina S. Ferdinando re di Castiglia, e dopo aver iletto che fu

re di chiara mente e guerriero glorioso, soggiunge che decrelo alcu-

ne leggi colle quali proibi di far donazioni alle chicse, c che non voile

con indomabile fermezza rivocarle, siccome il Papa Gregorio IX do-

mandavagli con ripetute istanze 1. Fra gV Italian! timorali e scru-

polosi piu di uno avra lelta la vita di quel santo Re
;
e forsc non vc

ne saii niuno che non voglia leggerla ,
sentendosi da un padre spi-

Tituale, qual e il Marliani, invitare a far danno alia sanla Chiesa, col-

1'esempio d'un personaggio canonizzato. Leggendola da capo a fondo

non vi troveranno cio che il Senatore afferma, ma invece quelle cose

che qui appresso soggiungeremo, e molle allre somiglianti. Che cioe

ei difese per tal modo tutti i diritti di tutte le chiese
,
che niuno ar-

di mai molestarle sotto il suo regno 2. Che, lui vivendo, si costrui-

rono in tutta la Spagna rnolti conventi della regola di S. Domenico

e di S. Francesco
,
molti ospedali , e molte Chiese catledrali , come

quelle di Toledo , di Burgos ,
di Valladolid ,

di Ossuna ,
di Aslorga,

di Orense, di Tuy e di Zamora
;
coutribuendo il pio Re e la mad re

Berengaria con larghissime somme , e poi dotando le chiese in ori
,

in argenii, in pietre preziose ed in ricchi paramenti di seta 3. Che

mancandogli il denaro nelle difficili e disaslrose guerre che faceva

coi Mori
,
massime nell'assedio di Siviglia; e venendogli suggerito,

che usasse dell'oro e dell'argento delle chiese, alle quali 1'avrebbe

di poi potulo reslituire ;
ei rispondeva di non volere dalla Chiesa, che

il solo aiuto delle preghiere 4. Che poi si piego al consiglio, doman-

data prima ed oltenuta licenza dal Papa Gregorio IX, la cui benigna

concessione e riportata lutta intera dal Rainaldo 5
;

e cosi preso

quella sola quanlita di moneta che il Papa permise ,
dalle tre chiese

di Toledo, di Burgos e di Ossuna, che il Papa medesimo aveva desi-

1 Pag. 36, 37.

2 Acta vitae S. Ferdinandi Regis... collecta varieque lllustmta... opera

ac studio R. P. DAMELIS PAPEBROCHII e S. I. Antuerpiac, an. 1684, pag. 28.

3 Ivi, pag. 29, 30. 4 Ivi, pag. 180, col. 1. 5 Aimo 1236, LX.

Serie VI, vol. Y/7, fasc. 39o. 38 23 \gosto 1866.
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gnaie. Vero e, che voile una volta rivocare alcuni testament!, fatti in

favore delle monache di S. Domenico in Madrid
; poiche i suoi Con-

siglieri gli rappresenlarono ,
che le rendite di quel monaslero erano

esorbitanti. Ma le monache fecero ricorso al detto Papa GregorioIX y

e quesli scrisse al Re esortandolo a non rivocare e ad impedire, che

allri rivocasse quelle donazioni. II pio Re accolse e compie fedel-

mente la parola del Papa. Como tan santo, dice lo slorico
,

il qual

racconta questo fatto, tan calolico y tan pio, recibio, la admonition

del Papa, y la cumplid luego 1. Queste e simili cose si leggono nel-

la vita di S. Ferdinando, le quali sono tutt'altro, che proibire ed

abolire con ripetute leggi 1' ammortizzazione ,
e resistere al sommo

Pontefice con indomabile fermezza.

Rechiamo quest' altro esempio. Fa sapere il Marliani, che nell'an-

no 904 si tenne un Concilio a Ravenna, nel quale i Padri vietarono,

sotfco pena di stiomunica, alle persone ecclesiasliche di acquistare

beni e di accettare eredita. Or noi possiamo facilmente provare,

che egli ha gettato in carta queste parole, nel mentre che sonnec-

chiava
; purche egli non provi o che vi e un' altra Ravenna oltre a

quella delle Romagne, ovvero che in Ravenna delle Romagne si ce-

lebro piu di un concilio nel 904. Non si potendo dimostrare niuna

(li queste due cose, rimane smentita la sua asserzione. Perocehe il

Concilio di Ravenna nel detto anno 904 fu tanlo lungi dal fare leg-

gi contrarie alle proprieta della Chiesa, che anzi ne fece una in favo-

re delle decime, ordinando che chiunque aveva obbligo di pagarle,

le pagasse secondo le regole gia stabilite, e minacciando la scomu-

nica ai contravventori. II teriore di questo canone si trova inlutte le

raccolte de' Concilii, alle quali rimancliamo chi ama di leggerlo.

E cosi il ch. Autore, o perche -s' e contentato di copiare colla fe-

delta d'un amanuense gli errori, che ha letti in alcuni libri che non

hanno nessun credito
;
o perche non ha messa nello studiare questa

rnateria la diligenza, che pur doveva affin di riuscire a tranquillare

le coscienze
, com' egli intendeva ,

ed a sbandire gli scrupoli ;
ha

1 FERDINANDO CASTIGLIO, Istor. de' Pred. Parte 1, lib. 1, cap. XIII. Ma-

drid, 1584.
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annoverato nella lisla degli autori, degli esecutori e de'faulori dclla

disammortizzazione qualche altro Concilio oltre a quel di Ravenna 1,

ed insieme con S. Ferdinando re di Castiglia anche S. Luigi re di

Francia 2, e poi S. Girolamo 3 ed in generate i santi Padri 4, e fi-

nalmente varii sommi Pontefici, anche chiari per santita, come S. Da-

maso I e S. Leone IV 5. Cotesle sono scempiaggini, alle quali si

risponde, cometeste abbiamo rispostoai due esempii riferili, facendo

vedere che o sono inventate le storie e le autorild,
,
che si citano da

lui, o sono interpolate, o scioccamente interpretate. Ma noi forse ab-

biamo mancato alia discrezione coi nostri lettori
, prendendo a con-

futare quei due spropositi intorno al re S. Ferdinando e al Concilio

di Ravenna ; e pero non osiamo meltere a novella prova la loro pa-

zienza, obligandoli a leggere quelle citazioni che dovremmo qui in-

serire, se volessimo ribattere queste altre falsita.

Pertanto nella listadel Marliani solamente rimangono i veri auto-

ri, i veri esecutori ed i veri fautori della disammorlizzazione, i qua-

li, come sopra avvertimmo, sono consanguinei di erelici, e discen-

dono dair Iscariota, non per via di stirpe ma per ragione di scuola.

E con do si fa manifesta la gofferia di quest' uomo ,
il quale nella

cattolica Italia presenta tali modelli, affine, come dice egli stesso, di

medicare gli scrupoli da padre spirituale, e di regolare le coscienze

da maestro di teologia.

Se non che (e sia questa V ultima avvertenza che facciamo in-

torno alia qualita di maestro di spirito, assunta dal Senatore) ,
la

goffaggine di lui apparisce anche da un altro capo. Poiche questo

suo argomento degli esempii, il quale pure e 1'unico argomenlo che

egliporta, e inefflcace ed inconcludente ;
ancorche non si ponga

mente alia rea qualita delle persone da lui proposte ad imitare.

E per fermo, agli esempii, che egli commemora, si possono met-

tere incontro allri esempii opposti e contrarii. Cita egli tale e talc

esempio di disammortizzazione, ed ecco a mano a mano uscir fuori

esempii di ammortizzazione. Anzi prima vengono gli esempii di am-

mortizzazione, e poi quelli di disammortizzazione ; essendo cosa chia-

ra che prima doverono esser quelli che dotarono la Chiesa, e poi co-

1 Pag. 36. - 2 Pag. 43. - 3 Pag. 33. - 4 Pag. 32. - 5 Pag. 33.
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loro clie la rubarono. E se e vero cio che cgli dice de' noslri ante-

nati, cioc cbe essi sempre e incessantemenle vollero la disammor-

tizzazione 1
; questo non si puo per veruaa raaniera intenderc di tut-

li; e pero vi ebbero necessariamente allri antenali
,

i quali anche

sempre ed incessantemente vollero Tammortizzazione. Se, spogliata

una Yolta la Chiesa, nessuno 1' avesse di nuovo veslita
,

clii mai a-

vrebbe pensalo a spogliarJa di nuovo? Adunque sempre ed incessan-

temenle si sono venule intrecciando tra loro le disammortizzazioni

e le ammoiiizzazioni, le quali pero incominciarono, come abbiamo

detto, prinia di quelle. E questo e accaduto ancora dopo le due di-

sammortizzazioni, secondo lui, piu illustri, falte per opera della ri-

voluzione francese, Tuna in Francia e 1'allra in Italia
;

e percio egli

deplora le ammortizzazioni che furono'fatte subito appresso, cosi di

qua come di la dalle Alpi
2

;
ed ha messo alia luce il suo opuscolo,

acciocche si lorni a fare tra noi la disammortizzazione generale. Sia

pure che allre maniere di esempii non abbiano quest' ineomoda op-

posizione ; quelli del Marliani necessariamente la debbono avere :

essi si vedono sempre innanzi i loro contrarii. E cio per la nalura

stessa delle cose, perche, come abbiamo delto, e impossibile rapire

colla disammortizzazione, se non si dona coH'ammorlizzazione.

E questa e 1' altra ragione, che dicevamo, della frivolezza del-

1' argomento che adopera il Senatorc. Egli sperava con quella li-

sla di esempii far un bel colpo, ed insieme aver lode d
1

uomo eru-

dito, langamente esperlo, ed esaminatore serio e coscienzioso del

passaio 3. Inlanto la sua rete non tiene. Ha lasciato dietro alle spalle

altri esempii .piu antichi, piu numerosi e piu forti
, da' quali riman-

gono vinti gli esempii suoi. Piu anlichi perche, come dicevamo or

ora
, dapprima la Chiesa e stata dotata dalla pieta de' fedeli

,
e poi

dilapidala dall'avidila degl' increduli : piu numerosi, perche, ordina-

riamente parlando, bastano pochi a demolire ed a rubare, ma si ri-

chiedono molti a costruire e a dotare; ed anche perche le dotazioni,

torniamo a dirlo, non solo hanno preceduto le dilapidazioni, ma al-

tresi le hanno sempre seguitate ;
come si vede auche ai nostri gior-

ci, mentre la Chiesa ha presentemenle alcuni possessi, che, come

1 Pag. 22. 2 Pag. 44 e pag. 64. 3 Pag. 27.
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teste avvertimmo, le furono dali dopo la lotalc rapina della rivolu-

zione francese : e fmalmente sono esempii piu forli, come quelli che

si versano intorno ad azioni piu diflicili e piu nobili
, stanleche lo

spogliarsi del proprio non 6 una cosa consentanea alia natura \i-

ziata e sdrucciolevole, com' e 1'appropriarsi 1'aUrui. Come dunquc,

sig. Marliani, \'e entralo in capo, eke gl'Italiani timorali, di buona

coscienza ed anche scrupolosi, dovesser lasciare lanli belli esempii
di piela, di liberalila, di munificenza

;
e dovessero invece approvarc

e seguitare quegli altri, che voi ricordate, di ruberic e di sacrilegi?

Avreste falto meglio a non salire nel pulpito. Dovevate applicarvi

od apparecchiarvi meglio.

Una sola parola per provare quanto egli sia ancbe difeltivo ed in-

concludente, in fatto di amministrazione e di economia. Questo to-

tale incameramento, che egli propone, dc' beni della Chiesanon puo

essere utile a rilevare 1'erario. Noi lo provammo con facilissime ra-

gioni nel menlovalo quaderno, al quale rimandiamo i leliori. Ma,

chi lo crederebbe? il Marliani stesso somministra un
1

allra ragione,

ancbe piu facile, di questa imitilila della disammortizzazione, la qua-

le contuttocio ei consiglia come unica ricetta per guarire il marasmo

deli' erario. Ecco come egli discorre. Si diffonde nel dire come le

casse del Governo sono vuole, e come il debilo pubblico e cresciuto

e cresce a dismisura. Ascrive cio alia pazza prodigalita, all'ccces-

sivo numero degl' impiegati, cbe egli chiama piaga dell' impieya-

lismOy alia incapacity delle persone, che hanno sinora amministrata

la finanza. Ma queste e simili cose sono note a tulli, e per capirle

non \
7

i e bisogno di scienza economica
;
come non v' c bisogno di

saper fisica per intendere, che 1'acqua se ne va via, quando la sec-

chia e sfondata o bucata. A comprendere tali cose basla vedcrlc.

Ma pero egli aggiungo un' osservazione speciale, ed c : che Tam-

ministrazione d' Italia, la quale e andata male insino a questo tem-

po, deve continuare ed andar male per un buon numero di anni. E

perche? Perche, sono parole sue, in lutle le generazioni mature di

Italia non si puo sperare di trovare non dico un Turgot del 1774,

non un Pitt del 1794, non un barone Louis del 1814, non un Glad-

stone del 1866; ma neppure un uomo, il quale non abbia la mente

sterile e la volontSt fiacca, il quale non sia senza concetti di avvenire,
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e senza sludii di veri principii di amministrazione 1
. In lanta dispe-

razione, fa pero una profezia ,
dicendo : Iddio wra che Y Italia

sempre feconda nel produrre grand! uomini, veda sorgere dalla

schiera di una gioventu generosa, ardila, assennala, ayente fede

energica nei destini d' Italia, il rigeneratore della pubblica finan-

za 2. Parecchi anni debbono scorrere prima che questa sua profezia

s'aweri, e quindi abbiamo per qualche tempo a passarcela co' soliti

uomini maturi, i quali egli stesso conosce,egli stesso nota quali no-

mini e quali amminislratori sieno.

Non v' essendo dunque altri uomini, che quesli maturi, e dovendo

eglino di necessila continuare per varii altri anni ad essere gli am-

minis tralori d' Italia
; ecco nondimeno, in pochi termini, quello che

consiglia il nostro economista. Consiglia, che tulle le fabbriche, tutt'i

fondi
,
lutte le rendile della Cliiesa sieno commesse all' amministra-

zione di tali uomini maturi
,
e che sieno commesse subito. Ouesla

e la conchiusione meravigliosa di tutt'i suoisillogismi. Come? Ave-

teforse, sig. Senatore, dimenlicato, che i detti uomini sono tutli

sterili e fiacchi, che non sanno calcare allre ^7lQ che quelle del pas-

sato
,
che i loro programmi sono stati tutli scevri d' ogni pensiero

fecondo ed innovatore, che i loro calcoli d'avvenire sono stali sem-

pre smenliti dai fatli posteriori
3 ? E se non lo avete dimenticato,

come mai non v' accorgete della vanila del vostro rimedio ? Tra s}

fatle mani voi consigliate di porre i beni di Chiesa? misera Italia !

A quel ch' io stimo,

Altro questo non e che radunare

Acqua in vasi forati, i qual non ponno

Empiersi mai
;
come si dice a punto

Che a far sian condannate in Acheronte

Dell'empio re le giovanette figlie
4

.

Scendete dunque, sig. Marliani, tanto dal pulpito quanto dalla cat-

tedra. Tulti ridono delle vostre prediche e delle vostre lezioni. Pri-

ma dell' economia dovevate imparare la logica ;
e dovevate formare

la coscienza vostra, prima di meltervi a dirigere le allrui.

n
ag. la. "2 ivi. 3 ivi. 4 L

etti.

1 Pag. 13. 2 Ivi. 3 Ivi. 4 LUCREZIO, lib. III. Traduzione deS

Marchetti.



BIBLIOGRAFIA

ACTA ex iis decerpta quae apud sanctam Sedem geruntur ,
in compendium

opportune redacta et illustrata: fit evulgatio singulis mensibus. Fascicu-
lus XIII, volumen secundum. Romae, typispolyglottae o/ficinae S. C. de

Propaganda fide eq. Petro Marietti eiusdemS. C. socio administro edente,
mense lulio 1866. In 8. dipag. 61.

Era dagli ecclesiaslici , e specialmente dalle Dopo lo sperimenlo del primo anno 1'opera si puo
persone dedite agli studii sacri, grandemenle de- dire omai assicurata. Ora non rimane che di al-

siderato un Periodico, il quale desse contezza al largarla sempre piu e di miglioraria: cio che TC-

mondo degli atti della S. Sede , riferendone il diamo andarsi facendo, lestimonio questo prirao

testo e indicandone le ragioni e le conseguenze. fascicolo del secondo anno. Le associazioni si

IJuindi ayvenne che al primo pubblicarsi dalla ricevouo in Roma dalia tipografia poliglolla di

tipografia di Propaganda quests Ada, furono ac- Propaganda, e un' annala pagasi 10 lire.' Pei

colti coa grande avidita: poiche alire pubblica- paesi pero fuori di Roina bisogna aggiugnervi le

zioni die gia. Yi erano, non essendo scritte tutte in spese di posta.

latino, non potevano indirizzarsi a tutti i cleri.

1NONIMO Abrege de la vie et des vertus de notre tres-honoree et bien-

aimee,Mere, Josephine-Louise Mariaui, decedee en ce monaslere de la

Visitation Sainte Marie de Pistoie, le 21 Octobre 1863, 'agee de 64 ans, i>

mois, 14 jours, de profession 34 ans, 9 mois, 22 jours, du rang des

sceurs choristes. Un opusc. in 8. dipag. 56. Senz'altra indicazione.

Alia meraoria di Bianca de' Marches'! Lalatta. Ode. Parma, tip. F. Car-

mic/nani 1864. Un opusc. in 8. di pay. IV.

Carita e filantropia. Racconto. Modena, tip. dell' Immacolata 1866. Un

opusc. in 32. dipag, 30.

-^ Grazia promessa da S. Francesco Saverio a chiunque paratichera la se-

guente Novena. Roma, tipografia Monaldi 1866. Un opusc. in 32. di

pag. 20.

- Notizia Storica della miracolosa iuaraagine di Nostra Nignora ,
dalla San-

tita di Pio IX intltolata Salus Infirmorum, venerata nella chiesa par-

rocchiale di S. Spirito in Sassia a Roma. Quinta edizione accresciuta di

unTriduoper gl'Infermi. Roma, tip. della Civilta Cattolica 1866. Un

opusc. in 32. di pag. 27.

- Novena in onore di S. Gristina, Vcrgine e Martire di Bolsena e protettrice

della stessa citta. Roma, tipografia Salviucci 1866. Un opusc. in 16. di

pagine 42.
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ANONIMO Piccolo Manuale per uso dei divoli del S. Cuore di Maria. Roma,
tip, Tiberina 1866. Un vol. in 32. dipag. 111.

Chi cerca una guida alia propria devozione tiche per ogni primo Sabato, visile per ogni di,

verso il purissimo Cuor di Maria, che sia de- preparazione alia fesla del sacro Cuor' di Maria,

Tola, sostanziosa, ma al tempo medesimo il piu e altri devoti esercizii e sante prcghiere : e ogni

he e possibile breve, si procacci questo libret- cosa si bene appropriata al fine di santiGcar 1'a-

tino. In esso trovera il mese di Agosto santifi- nima propria col mezzo del culto di Maria San-

cato, una seltimana consccrata a Maria, le pra- tissima, che meglio uon si puo desiderare.

ARCHIVIO DELL' ECCLESIASTICO, pubblicazione periodica. Fascicolo 29-30,
volume quinto. Firenze, tip. all' insegna di S. Antonino Mayyio-Givono

im.InS.'dapag. 453 a 644.

L'Aucumo ECCLESIASTICO pubblica nel corso italiano, e gli danno lume a conoscere le con-

dell'anno due Volumi in 8. grande, ciascuno di dizioni del paese. Sotlo il titolo, Alii dell' Epis-

pagine 576 almeno, in fascicoli d'ordinario men- copato italiano, vengono raccolli integralmenle o

suali. Lo scopo.cui tende, approvato e benedetlo in compendio, giusla 1'opporlunila , gli Atli che

dall' augusto Sommo Pontefice Pio IX, e princi- emanano dai sacri Paslori della Penisola. Cost

palmente di aiulare il giovine clero nel suo per- viene a comporsi a poco a poco una serio di vo-

fezionamento morale e scientifico, avulo speciale lumi conlenenti dottrine ,
falti e documenti, la

riguardo ai bisogni dei tempi che corrono. La tui conoscenza puo in ogni tempo riuscire di

prima parte di ciascun fascicolo suol trattare ar- vantaggio non solo agli ecclesiastici, ma eziandio

gomenti che direltamente riferisconsi alia scienza a quei laici che comprendono la importanza de-

dell' ecclesiastico, la seconda e bibliografica, la gli sludii religiosi.

terza versa sulle notizie religiose e in modo par- I volumi finora uscili alia luce son cinque : e la

licolare sulle decision! delle sacre Congregazioai materia che essi contengouo corrisponde appieno

di Roma. Alle Ire parti va unila nn' Appendice a questo disegno. Lo spirito poi che ha presedu-

in cui si consegnano- secondo 1'ordine cronologi- to costantemente alia scelta e alia trattazlone de-

co i fatti principal che rignardano lastoria ec- gli argomenli e verainente otlimo, perche lutto

clesiaslica contemporanea, specialmenle dell'lta- conforme alia dottrina e alle tradizioni della Chie-

Jia
;

si pubblicano le notizie che i Reverendis- sa catlolica, apostolica , romana. L'associazione

simi Ordinarii degnansi comunfcare allaDirezione si prende presso VAmministrazione dell'^rchivio

dell' Archivio ; si da conto esatlo delle leggi, dei dell'Ecclesiaslico in Firenze, via dei Servi n. ft

decreli, delle circolari governalive, delle discus- e pagansi lire 10 per un anno, franco di posta,

sioni parlamentari ecc., che interessano il clero neU'Italia ; per lo Stato ponliflcio pero L. 10. 50.

AUDISIO GUGLIELMO Sistema politico e religiose di Federico 11 e di Pier

delle Yigne : Dissertazione letta il 14 Giugno 1863 all'Accademia di Reli-

gione neirUniversita Romana dal prof, e can. Guglielmo Audisio, Censore

della stessa Accademia. lloma
,
slab. tip. di G. Aurelj 1866. Un opusc.

in 8. dipag. 32.

In uno dei prossimi quaderni parleremo di qnesta lodevolissima Dissertazione.

Storia religiosa e civile dei Papi per Guglielmo Audisio , cauonico di san

Pielro in Vaticano e professore del diritto nazionale delle genii all'Uni-

versita della Sapienza. Roma, slabil. tipog. Aureli e C. piazza Dorghese
n. 89. 1864. Tre vol. in 8. dipag. 431, 400, 432.

Per ora ci conlenliamo di annunziare que- storia dei Papi, col rimanere dommatica e disci-

st' opera colle parole, onde 1'editore slesso ne da plinare, dovra uscire dai cancelli detle discipline

1'avviso, le qoali parole corrispondono appieno sacre, e formare un corpo vivo e movenle delle

alia verita, e lungi dall' essere esagerate , sono societii civili : nel cui fondo (venne detto) si trova

anzi inferior! al merilo. Esso dunque dice cosi: sempre la leologia; e noi direnio la Chiesa ed il

La storia religiosa e civile dei Papi descrivera Papato che ne e il perno e la chiave dell' edifl-

1. il carattere personale dei Papi; 2." i fatti zio: ubi Pelrus ibi ecclesia. La brevita servendo

piu eminenli del loro PontiQcato; 3. le loro re- a ravvicinare i tempi cd a coglierne i progress!

lazioni e influenze verso la societa civile dei loro e le relazioni, tutta 1'opera sara couipresa in cin-

tempi. La conversione della societa pagana in que volumi, di stile schielto e concise, e di fac-

cristiana, richiede uno studio piu accurate del- ciate 400 in 450 per ciascun volume al prezzo di

1'impero romano che discende, a fronle della so- lire 3,50.

cieta nuova che ascende. Ma in ogni epoca la
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BARTOLINI DOMENICO Sopra 1'anno LXVII, dell' Era volgarc ; Se fosse quel
del Martlrio del religiosi principi degli aposloli Pietro e Paolo, osscrva-.
zionl slorico-cronologlche di Monsignore Domenico Bartolini, protono-
tario apostolico e Segretario della S. Congregazioue dci Riti. Iloma, tip.
Salviuccl 1866. Un opv.sc. in 8. dipag. 47.

L' anno del martirio dei sanli Apostoli Pietro la mano, dimostra in questa dolta Mcmoria chc

e Paolo, non e cerlo presso gli scrittori cede- 1'aano piu probabrle fu il LXVII : il quate p'ercio

siaslici: poiche esso cpminciasi a fissar da alcu- fu dal sommo Ponteflce Pio IX deslinalo a ce-

ni all'anno LXIV dell'era volgare : e tutti gli an- lebrare la festa sccolare di quel glorioso ma-
ni seguenti, fino al LXIX, son posti in campo da tirio.

altri. Consignor Bartolini, con ottime pruove al-

BERTOLLI FRANCESCO Necrologia diElisa Bertolli, nata Rosselmini. Firen-

ze 1866, tipoyrafia delle Murate, via Ghioellina n. 8. Un opusc. in 8. di

pacjine 48.

Nel leggere questa Necrologia la nostra am- memoria di se; e dall'allro canto ugual mera-

mirazione fu divisa tra due : da un canto am- viglia ci reco I
1

affelto dello sposo, che ne scrl-

mirammo le Virtu non comjnuni di questa nobil ve con si bel garbo la vita, e ne pone in rilkvo

donzella, che fu flgliuola, sposa e madre edifl- non che solo le natural! doli/ma eziandio e piu

cantissima, la cui vita, spentasi nel breve corso ancora gli atti di virtu cristiana e di pieta re-

di^ventidue anni
, lascia tanto soave e pietosa ligiosa.

BRESCIANI ANTONIO Opere del P. Antonio Bresciani della Compagnia di

Gesii. Roma, tip. della Givilta Gattolica 1865-66. Edizione elegante in 8.

VOLUME I. di pag. XVI-500. Meraorie intorno la vita del P. Mich. Sczczylt
- Arte di goder sempre - Memorie intorno ad Eugenio Cusani - Arte di

lien governare - Esercizii spiritual*! . VOLUME II.
"
di pag. IX-474. Vila di

Abulcher Bisciarach -
Biografie di tre alunui duPropaganda - Ammoni-

menti di Tionlde - Avvisi a chi vu'ol pigliar'moglie
- Romanticismo i-

taliano -
Sagglo di alcune voei toscane. VOLUME III. di pag. 1X-390. Let-

tere sopra il Tirolo tedesco - Orazione per le esequie sopra Maria Bea-

trice -
Viaggio in. Savoia - L' armeria di Carlo Alberto - Lettere descrit-

tive - Descrizioai - II trionfo della clcmenza - 1 trenta Medaglioni. VO-

LUME IV. di pag. VI-i4i. Dei Gostumi dell' isola di Sardegna, comparati

cogli anticliissimi popoli oriental!. VOLUME V. di pag. VI-362. Riviste di

libri contemporanei
-
Dialoglii del Paganesirno

- Narrative -Jlagionameu-

ti'etnografici
- II Museo Gampana

- La ven. Maria Cristina - L' altare di

Boulogne
- Giustina Serlupi. VOLUME VI. di pag. IV-363. L' Ebreo di

Verona. Parte Prima.

Lo scopa di questa edizione e di riunire in- uno in un intervallo non maggiore di tre mesi.

sicme tutli gli scritti editi ed inediti dell'illustre Sebbene i volumi pubblicall sieno soli sei, non-

P. Bresciani , stampandoli con una grande cor- dimeno gli slampati sono gia nove, e il decimo

rettezza e cogli emendamenti preparati per que- c sotlo i torchi, la qual cosa dlciamo per accer-

sta raccolta delle sue opere dallo stesso Autore. tare ognuno che 1'ediziqne non puo venir meno.

Xeisei volumi fin qui pubblicati si comprendo- II prc/zo d'ogni volnme; che pagasi nell'alto del

no ben ventinove tra opere e opuscoli diversi, riceversi, e d'un centesimo di franco per o?ni

molti dei quali sono inedili, e gli edit! hanno pagina. Le associazioni si ricevono presso i priu-

niolte nuovc giunle. La collezione si pubblica di cipali Hbrari distribulori della Cfvttt* Catlolica.

volume in volume; e gli associati ne ricevono

BRUNELLI GERSMIA Dante Alighieri. Accademia poetica pel sac. Geremia

Brunelli, maestro di reltorica nel seminario di Perugia. Firenze, coi iipi

di M. Cellini e C. alia Galileiana 1866. Un opusc. in 8. di pag. 28.

Nobile lema per un'Accademia poetica e senza puo riuscire appunto d'ostacolo al buon succes-

dubbio il massimo dei poeti italiani. Ma esso so, se non Tiene svolto con istile proporzionato.
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Cio non e avvenuto al ch. prof. Brunelli : le felicemente superata, di esprimere in huona frast

cui poesie italiane sono pregevoli per unaschiel- latina, i concetti e spesso i versi stcssi di Dante,

ta eleganza di slile, e le latine per la difficolta,

CASTELLI AURELIO Cinque pasque sole, ossia nuovo metodo facilissimc

per trovare i novihmii, i pleniluuii, 1'epoclie, i clcli solare e lunare, le le-

rie di tutti i giornl e mesi
,
le feste moblli dall'anno 1. deli' era volgare

sino a 40 mil' anni ecc. Opera del R. P. Aurelio Castelli M. 0. dell' ab-

badia S. Salvadore. Siena 1866, tip. e calc. di Giovanni Baroni, aWinse-

gna delta Lupa. Un vol. in 8. dlpag. 195.

Due sono le parti di quesl'opera ; nella prima stici, ai quali incombe 1'obbligo di conosccre il

dopo avere date uiolte notizie sul Compute ec- compute ecclesiastico.

clesiastico e resa ragione del medesimo , in 40 Nella seconda parte si propone un nuoTO sistema

tavole circa; si presenta un modo facilissimo per di Calendario perpetuo. II concetto cardinale di

yedere a colpo d'occhio, di qualunque secolo queslo nuovo sistema si e di fare che il prinio

cd anno le lettere Secolari , Domenicali, Meno- giorno dell'anno sia cbiamalo Dbmenica : la qual

logiche, i cicli Melonico
,
Ventoltale ed Epatta, sola modificazione trae la conseguenza che la Pas-

le Indizioni, Novilunii, Plenilunii, Quartedecime, qua non potrebbe cadere altro che in qucsti cin-

Eta Lunari , Solennita Maggiori , 1'Ere
, Periodi que giorni, doe nel 26 Marzo, 2, 9, 16, 23 Aprile :

Giuliano e Vitloriano , i Calendarii Giuliano e mentre che nel sistema Gregoriano la Pasqua

Gregoriano, gli Spostamenli Equinozmli necessi- pud avere fino a 35 date diverse. Seienlificamente

tanti la Correzione
,

1' Equazioni Solari e Luna- parlando una tal variazione semplifica tulti i com-

ri, per conoscere la Tavola Gigliana delta la puti ecclesiastici e reude grandi servigi ;
ma sic-

Spazza, le diverse eta del mondo e Cronologie, come e una rivoluzione compiuta d' un sistema

compute Greco e Menplogico ,
i giorni nei quali universalmente accettato, cosi crediamo che esso

entrano tulti i mesi, e le ferie in cui cadono in rimarra una teorica bella , ma inapplicata. Lo-

perpetuo tutti i giorni di ogni mese sino agli diamo nondimeno il concetto dell'autore e la sua

anni 40 mila, tulto operato secondo le regole diligenza nell'applicarlo ad ogni sorta dl ricerca

dalla Chiesa sanzionate. Questa prima parte e che possasi fare nei compuU ecclesiastici del

molto utile a tutti, e specialmente agli ecclesia- Calendario.

CONNIO LUIGI A sant' Anna, Inno del sac. Luigi Connio. Genova, tip. dc

R. 1. de' Sordo-Muti 1866. Uh opusc. in 8. di pay. 8.

DALGAIRNS GIOVAN BERNARDO La santa Comunione: Considerazioni teo-

logiche, filosofiche e pratiche del P. Giovan Bernardo Dalgairns, prete

dell' Oratorio di S. Filippo Neri diLondra; tradolte in italiano con ap-

provazione dell'Autore, per cura del P. Giulio Metti deH'Oratorio di sail

Filippo Neri di Fireiize, e dedicate a S. E. Ruia, Mons. Giovacchino lim-

berti, Arcivescovo diFirenze. Prato, dalla tip. Guasti 1866. Un vol. in

Mdipag. VIII, 382.

Non sappiamo abbaslanza raccomandare ad ogni 1' arte dello scrivere, ha sapulo florire il suo trat-

sorta di fedeli, ma sopra gli altri ai piu colti, talo di tutte le grazie di un bello stile: e fer-

questo aureo libro. In esso con una eloquenza af- voroso veneratore di Gesu Sacramentalo vi ha

felluosa e semplicissima vengono tratlate ampia- trasfusa lutta la pieta d' un' anima sinceramente

mente le principal! questioni che si riferiscono divola. Siccome poi egli di prolestante e divenutc-

alia santa Comunione: si sotto il punto domma- caltolico e prete, e ora scrive in un paese prote-

lico, come sotto il punto ascelico. Lo scriltore, stante; cosl ha eziandio il vantaggio di toccare

uomo di forti pensieri e di severi studii, ha molto con mano maestra quelle difflcoltca che frai pro-

medilalo il suo non facile tema: e valendosi delle testanli piu sono in voga, e risolverle con grande

teorie piu sane della scolaslica teologia ha espressi evidenza. La Iraduzione italiana e falta in bello

nella lingua del moderno pensiero ledottrine piu slile, e degno dell' opera volgarizzala.

accertate dei grandi teologi antichi. Maestro nel-

DE LA BROISE HENRI Le vrai et le faux liberalisme, par Henri de la Broi-

se. Paris, P. Lethielleux, editeur 23, Rue Cassette 1866. Un vol. in 8.
e

di pag. 306.

E nn concetto quanto Tero altreltanto fecondo a parole nel campo dei Liberali , a fatti nel

di milissime applicazioni, che la liberta trovasi campo dei Cattolici. Quelli la consiaerano com&
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un semplice motto d' ordine, per attirare a so e beralismo, e che ne coslituiscono i carattcri pro-
riuujre i popoli: quesli la rispellano e la pra- prii: il progresso, 1'eguaglianza, la liberia civile,
iicano come un vero dovere nei governanli e un la liberia dei culti

, il dirilto di riunione r in-
vero diritto nei sudditi. Questa non e un'asser- segnamenlo libero, la liberia della stampa: e per
*ione gratuita : e un fatto. Leggasi il libro del ognuno d'essi dimostra come nocciano alia vera
ch. sig. De la Broise, e si vedra con tulta 1'evi- liberta, e come in mano ai Liberal! divengano
denza dimostralo. Egli scorre capo per capo le uno strnmento di oppressione dei popoli.
principal! promesse che suol fare al popolo il Li-

DELSAULX GIUSEPPE Elements d' Optique geometrique, par le P. J. Del-
saulx de la Compagnie de Jesus

, profeseur de physique mathematique
au College de la Paix. Vruxelles 1866, imprimerie de Charles Lelong, Hue
du Commerce, 25. Un opusc. in 8, di pag. y///-120.

Solto il nome di Ottica geometrica intendesi lo imagini in due speech! inclinati; la teo'rica dei

svolgimento per via di dimoslrazioni geometriche causlici; quella dell'iride ordinaria, della supple-
delle leorie della riflessione, della rifrazione, della

dispersione, della intensita, della celerila dei raggi

solari, e la spiegazione degli strumenti.ottici.

Come element!, questo libro del rev. P. Delsaulx

e assai compiuto: trovandovisi molti piu leore-

mi, e molte piu formole che in somiglianti libri

aon s' inconlrano : per eagion d'esempio la sem-

plicissima formola per conoscere il numero delle

menlare, e della bianca; la spiegazione degli ocu-

lari di Ramsden e di Huyguens. II melodo poi

dell'au'lore e semplicissimo, e molto ordinalo, e

le dimostrazioul piene di chiarezza e di eyidenza.

Chi voglia studiare queslo ramo della Fisica piu

profondamente che d'ordinario non si costurai,

gli Elementi di Oltica geometric* del P. Delsaulx

gli renderanno grande servigio.

Elements de la theorie mathematique de la Capillarite, par le P. J. Del-

saulx de la Compagnie de Jesus, professeurde physique mathematique au

College de la Paix. Bruxelles, imprimerie de Charles Lelong, Rue du Com-

?, 1865. Un opusc. in 8. di pag. /X-63.merce,

I fenomeni -capillari "vennero la prima volta

attribuiti alle atlrazioni molecolari da Newton :

ma questi non ne determino la nalura ne le leggi.

Bauksbee li atlribui all^atlrazione di tulta la co-

lonna interna del tubo capillare. Surin alia parte

annulare del tubo, che e immediatamente sopra

la colonna del liquido. Clairault tenne conto eziaa-

dio .delle forze molecolari, che sono in azione sulla

ima della colonna liquida sollevala. II concetto

di Surin, perfezionato da Clairault, servi di base

a Laplace, Gauss e Poisson : che per via di cal-

coli determinarono tutte le leggi, e spiegarono i

fenomeni della capillarita: ma piu di tutti vi

riusci il Laplace, che v' introdusse ancora la con-

siderazione detle forze d' altrazione esercitale alia

Jmse della colonna capillare. Desuins e Bertrand,

valendosi di questi principii, li hanno ampliali e

svolli, aggiugiiendovi belle applicazioni, e nuovi

teoremi. Ora il P. Delsaulx, valente professore di

tisica e ottimo analista, ha riunito insieme i la-

vori di quesli insrgni uomini, e ne ha formato un

trallato air.pio per la pienezza della maleria, ma
per la elegante concisione dello svolgimcnto non

molto lungo. In esso trovasi raccolto ed ordinato

sotlo un sol punto di vista, e coil melodo rigo-

roso d'analisi, quanlo e slato scoperto fin qui e

dimostrato inlorno alia capillarita: e cosi ha for-

nito alia scienza un libro elementare, compiuto in

ogni sua parte, inlorno ad un fenomeno cos) im-

porlante dell'altrazione molecolare. Ci congratulia-

mo di cuore col Collegio de la Paix, che abbia

aggiunto quesli due Imoni libri ai parecchi gia

pubblicati in addietro dai stioi professori, in bo-

lanica, in flsiologia e in altre parti delle scicnze.

BEVIT VINCENZO Totius latinitatis Lexicon, opera et studio Aegidii For*

cellini, seminarii patavini alumni, lucubratum, etin hac edltione novo

ordine digestum, amplissime auctum atque emendatum, adiecto insuper

altera quasi parte Onomastico totius latinitatis, cura et studio doct. Vin-

centii Be vit, olim alumni ac professoris eiusdem seminarii. Tomi III. Di-

stributio XXIII. FRIGIDUS-GRACILIS. Prati, apud Alberghetlum et Socc. in

typogr. Aldina 1866. Ediz. in 4. 'dapag.WS a pag. 224, del Tomo III.

BI MARTINO ANDREA Nuovo saggio teorico-pratico della Grammatica ita-

liana, per Andrea Di Martino, sacerdote italiano, antico professore di

logica, metafisica e filosofia morale, nei Seminario italiano. Napoli 1866,
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dalla tip. di P. Tizsano , slrada Cisterna dell' Olio n. g 45. Vn vol. in

S.'dipag. Y//f, 271.

In qualtro parti divides! queslo Nuovo Saggio chino piu di quello chee comportabile a giovinetti

teorico-jtralico I." Grammatica, II.
a Sintassi

,
di prima islruzione : alia pratica che tulta strin-

III." Prosodia, IV.a
Ortografia. L'autore ha con- gesi nei prccetti , ha dato quell' ampiezza che a

cedulo molto alia parlc teorka, e forse un po- puri elemenli si avviene.

DIVIN SALVATORE Periodico settknanale Romano. Si pubblica ogni sabato

un foglio in 4. di otto pagine a due colonne. Roma, tip. Salviucci, piaz-
za del SS. XII Aposloli n. 56. Prezzo per un anno: in Roma scudi 2:

per le province dello Stalo ponlifitio, franco di posta 2, 20 : per (jli Sta-

ti d' Italia lire 15.

II pensiero e lo stimolo a pubblicare queslo sposa Santissima: da notizie religiose, sceglicndo

Periodico fu dato da due circostanze opposle: dalla le piu conformi allo scopo proprio, ed ha la par-

solenne processione dell' Imagine Acheropila, or- ticolarita di brevemente indicare le gesle dei Santi

dinata da Sua Santita, Papa Pio IX, e dalle he- che nel corso della Setlimana si celebrano, e le

stemmie versate dal Renan nel suo libro , Vita solennila che si fanno in Roma. Siam lieli di ve-

di Gesii. Comincio dunque a veder la luce in dere che la cronaca religiosa dell'Alma Cilia di-

Roma coll' idea di promuovere nei fedeli 1'ado- viene piu copiosa. In uno degli ultimi numeri

razione del Divin Salvalore il nuovo Periodico, vi si Irovava una, piena relazione del rilrova-

ed esso ha seguitato per due anni, manlenendo mento delle insigni reliquie di S. Sinforosa e fl-

con molta fedella la promessafatta. Esso pubblica gliuoli martiri, relazione che vanamente aveva-

articoli iutorno alia divinita di Gesu, ai Papi che no cercata in altri giornali.

ne son Vicarii in terra> alia Chiesa che ne e la

ECO DI N. SIGNORA DELLE VITTORIE, continuazione degli annali dell'Arcicon-

fraternita del SS. ed Imm. Cuore di Maria, per la conversione de'pecca-

tori, traduzione dal francese, 1864 e 1865. Anni 2. e 3. Napoli, dalla

tip. Virgilio 1864, 1865. Due vol. in 8. di pag. 212, 244.

FORMISANO GIUSEPPE II matrimonio religioso ed il matrimonio civile, ca-

techismo tra un parroco ed un figliano, con appendice sopra varii punti
di pralicain ordine al matrimonio civile, per Monsignor Giuseppe Formi-

sano Vescovo di Nola. 2 a edizione. Napoli 1866, stab. tip. dell' Ancora

Largo S. Marcellino n. 2. Un vol. in 16. di pag. 108.

Lo scopo di questo libro si e di far compren- brazione del matrimonio innanzi alia Chiesa, per

dere al popolo la santila del rnalrimonio tra i nulla appagandosi del solo contralto fatto innanzi

cristiani, presso i quali esso non e un contralto aU'autorita civile : perche questo contralto non li

civile
,
ma un vero Sacramento : e quindi per salva dal peccato e non li rende innanzi a Dio

converse la ingiustizia e 1'errore di chi pretende coniugi Jegittimi. La dottrina molta del suo ec-

regolarlo unicamente colle leggi umane, come se celso autore, congiunta con una non ordinaria

fosse un mero contralto civile. Tende dunque a semplicila e chiarezza di stile, raccomanda assai

persuadere ai fedeli di non ometler mai la cele- questo libro.

GIGLI A MARIA Articoli storico-dogmatici, archeologici, parenetici, liturgi-

ci, polemici e predicabili, diretli a formare in molti volumi una bibliote-

ca Mariana; pubblicazione periodica mensile 1864 e 1856. Anni 1. e 2.

Napolit della tip. Virgilio 1864, 1865. Due vol. in 8. di pag. 392 e 440.

GIUDA MACCABEO Esercizio poetico che offrono al pubblico i signori con-

vittori del Nobile Collegio Nazareno delle scuole Pie, accademici Incolti,

per la premiazione dell' anno scolastico 1866 . Roma, stab. tip. di G. Au-

veil. Vn opusc. in 4. di pag. 16.

GROSSELLI LUIGI I liberi pensatori in contraddizione, pel prete Luigi Gro&-

selli. Milano 1866, tip. e lib. Arcivescovile ditla Giacomo Agnelli via

S. Margherita, n. 2. Un opusc. in 8.* di pag. 80.

Si e eostiluita in Milano una Societa di Liberi lazione, e quindi si propongono di vivere, opera-

pensatori, i quali non ammettono nessuna rive- re e morire fuori di qualsivoglia chiesa o ere-
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,
dcnza dommatica. Essi hanno uno Statulo

,
una che i Liberi Pensatori farciano sociclfc insiemo.

Commissione direttricc, unfondo sociale, un Gior- Egli lo pruova da tre lali: dal lalo della lu

nale ufliciale. Se v' c associazione rea, essa e co- teriale esistenza, dal lalo dcUa loro costituzlone

testa; pereho empia manifestamente, e opposta sociale, dal lalo del loro fine sociale. Quest! tre

per giunta al prirao articolo dello Statulo, il quale lati possono ridursi ad un concetto unico, .1i mi
.ammette per unica religione la Religione catto- essi non sono che aspelti divers! : il qual con-
lica. Eppure essa e lasciata liberissima dal Go- cello c queslo. Libero pensaloree chi rinnega ogni

verno, menlre tulle le altre associazioni cattoli- aulorita, come regola o di pensare o di opcraro-
-che sono da lui perseguilate. E da sperare che ma chi rinnegatale autorilix non puo riuuirsi in

la fede e il buon senso degl' Italian! facciano ca- una socieli qualsivoglia, la quale non puo esi-

dere a vuoto gli sforzi di questa societa. Gia slere senza quella aulorita: duncrue i libcri pcn-
molti si sono levali a comballerla per iscrilto: satori non possono sonza conlraddirsi coslituirc una
cosa agevole, alteso 1'enormiUi degli error! che societa. Questo discorso benche al tulto calzanle.

essa professa. Tra questi scritti merita una lode in se slesso, e poi dall' aulore svollo con tanta

specialissima il libro del ch. Sig. Grosselli. Egli evidenza di ragioni, e copia di riflessioni, che

si arresta in un concetto solo, ma giustissimo, non lascia luogo a nessuna sfuggila.

dimostrando che e cosa assurda per se medesima

HUBY VINCENZO Scala all'amor di Dio, ossia Opere spriluali del P. Yincen-

zo Huby, d. C. d. G. traduzione di Giuseppina Pellico. Torino, Pietro di

G. Marietti tip. Ponlificio 18'66. Unvol in 16. dipag. 276.

Quatlro sono le Opere spiriluali del P. Huby, sumavasi nella Vila ,
lulla avvicendala tra la

raccolte nel presente volume : Esercizii spiritual! preghiera a Dio, e i minister! apostolici. Quindi

sull' amor di Dio
;

Riflessioni sull' amor di DJo
;

il libro, Iradotto ora e fatlo stampare dalla sig.

Massime spiriluali ; Regolamenlo di vita. Queste Giuseppina Pellico, varra a riaccendere in molle

quattro opere contengono sode considerazioni , anime cristiano 1'amor di Dio, siccome esso ha

pensicri nuovi e toccanti, esortazioni
affe^tuose.

fatto in Francia , ove fu scmpre letto, dal 1690

Sono il fiverbero di quella liamma di celeste ca- in qua, con proQtlo grande e con par! avidita.

rita, onde il cuore di quel santo Religiose con-

KLITSCHE DE LA GRANGE ANTONIETTA II navicellaio del Tevere. Racconto

slorico di Antonielta Klitsche de la Grange. Torino, Pietro di G. Mariet-

ti, tip. pontifido 1866. Un vol. in 12. di pag. 17-158.

Se i precedent! racconti della signorina La ben tratteggiato Alarico, ma soprattutto ne piace

Grange ci parvero pregcvoli, questo ne sembra, il naiiO Miio e 1'indole non mai smentila di Yale-

per tutti i lati , di maggior pregio; se quelli ria, prima vanissima, poi dalla sventura e dal

meritavano lode, queslo vuol essere ricevuto con buon esempio condotta al cristianesimo e alia pietii

plauso. Peccato che i tipi, quanto nitidi altret- piu eccelsa, Nel capo: L'Accusa vi e una pagina

tanto economici ,
non gli dieno apparenza di di nobilissima delicatezra ,

e non finiremmo se

grande rilievo ! Ci guadagneranno i compratori. tutte le belle pagine volessimo nelare, come I'in-

L'no stampatore ambizioso ne avrebbe fabbricato conlro di Valeria con Alarico, il riconoscimenlo

un grosso libro in oltavo. Quanto al merito dell'ope- di Varrone ,
il Canto sui destini di Roma, ecc.

ra
,
non ci peritiamo punlo di collocarla Ira le Ollimo consiglio sara adunque alle madri di fa-

migliori che da parecchi anni sieno comparse in miglia, il procacciarsi queslo romanzo che insegna.

Italia in questo genere. La favola melte in azio- la virlu con diletlo, e mellerlo in mano de'gio-

ne S. Girolamo, Melania la Maggiore, S. Asella, vani, non senza averlo lelto prima per proprio

e per riscontro personaggi pagan! con tutla la vantaggio. Inflne la gentile autrice accolga Je

corruzione del paganesimo : dunque grandi virtu noslre sincere congratulazioni, e sia pur certa cho

e grandi vizi! , e tramezzo tinte digradanti di romanzl simili a questi sono un prezioso dona

deboli, d'ingannati, di pcntiti. Ciascuno vi com- alle lettere italiane ,
e un eccitamento ai scnsi

pare abbigliato secondo il tempo, e con caraltere piu generosi del cuore. Mella mano ad altri, 11

verace f e nell' avvilupparsi e svolgersi del- pubblichi sui periodic!, e concorra a libcrarci da

1'intreccio da luogo a scene benissimo colorite, certe Appendici, che non sanno ne di me nc di te,

massime quelle dove domina 1' affetto cristiano , ollreche non sono nate nella noslra palria , ma

che sono le piu. Per esempio ne sembra piena di mendicate con barbare traduzioni da! forestieri.

stile romano la descrizione di Clemenza Petronia,

LETTURE CATTOLICHE di Torino Si pubblica in ciascun mese un fascicolo

di circa 108 pagine. Edizione in 32. Torino, tip. dell' oratorio di san

Francesco di Sales.

Sono gia quattordici anni da che comincio Tutto c concorso a farla prosperare. Lo scopo

questa utilissima raccolta di Letlure cattoliche. santissimo di contrapporre ai libri osceni e per-
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versi libri edificanti e pii : la scelta delle ma- chi 2. 25. Anzi chi facesse ricerca di 50 copie,

terie or d'istruzione morale, or di storie impor- facendosi centre di altrettanli associati, riceve

tanli, ora di ameni raoconti : lo stile semplice e rebbe i fascicoli franchi di porto per mezzo della

popolare : la fedelta ed esattezza del servizio : via ferrata o dei conducenti. Le associazioni si ri-

soprattutto poi la tenuita del prezzo ; poicke per cevono dalla Direzione delle Lelture Cattoliche,

aver i dodici libretti d' un anno pagansi solo o nell'Orator to di S. Francesco di Sales, in To-

fr. 1.80: e chi li vuole per la posta paga fran- rino, Yaldocco.

MARINOZZI DAVIDDE Sulla sacra immagine della SS. Vergine Madre di Dio,

venerata nel territorio di Pausola, delta di Costantinopoli ,
Idillio di Da-

vidde Marinozzi, canonico Pausolano. Fermo, dalla tip. Backer 1866. Un

opusc. in 16. di pag. 25.

MAZZOLA LUIGI MARIA Le grandezze ineffabili del divin Sangue di Gesii

Cristo, distribuite in trenluna riflessioni da servire pel rnese consacrato

al cletto divin Sangue, operetta dommatico-ascetica del sacerdote napo-
litano Luigi Maria Mazzola, eddomadario dell' insigne collegiata di san

Giov. Maggiore. Napoli 1866, stamp, e lib. di Andrea Festa, stradaCar-

bonara w. 104. Un vol. in 16. dipag. 302. r

II Sangue preziosissimo di Gesu Cristo 6 il prez- e efllcace mezzo a. lener desta nei fedeli la fede

zo della redenzione umana, e il pegno dell'amor nel Divin Redentore, e acceso lo studio della pro-

divino, e la salvezza e la speranza della Chiesa. pria salvezza. Promuoverla dunque, animarla, gui-

La venerazione in che 1'hanno i fedeli non e di- darla , aiutarla e opera salutare di zelo : e tal

minuzione ma parte del cullo di latria donate opera ha fatlo il rev. sig. Mazzola con queste sue

alia persona delPUomo-Dio, dalla quale quel San- Meditazioni, quanto sode nella dottrina, altrettanto

gue non e ne puo separarsi. Or tale venerazione pie e divote.

fflONNIN ALFREDO -
Spirito del Gurato d' Ars. II Curato Yianney ne' suoi ca-

techismi ed omelie e nel suo conversare, per 1'abb. Alfredo Monnin, Mis-

sionario, volgarizzato dalla traduttrice del Curato d' Ars. Torino, Pietro

di G. Marietti tip. Roma, tip. e lib. Poliglotta di Propaganda Fide 1866.

Un vol. in 16, di pag. XVI, 143.

La parola del Curato d'Ars solea scuotere pro- con fedeltk dal suo labro e fissate in questo libro

fondamente i cuori di tulti gli ascoltanti : li alie- faran sentire ugualmente il suo zelo. Esse segui-

nava dalla vita mondana , li attraeva alle cose ranno colla stampa a produrre il bene delle anime,

celesti, li riscaldava di santo amor di Dio. ch'e- come il producevano colla voce. Quindi lodevo-

gli facesse catechismi, o che predicasse sopra le lissimo e stato il pensiero di raccoglierle tutte in

virtu morali , o che conversasse familiarmente , un libro a parte , e pero assai commendato da

niuno ne partiva senza sentirsi 1'animo rinfran- mons. Vescovo di Belley : e siam certi che la fe-

cato a servir meglio il Signore. Sulla tomba d'Ars delissima versione fattane da nobile penna ne

gentesi dai pellegrini sopravvivere ancora le virtu estendera il profltto anche in Italia,

di quella santa anima : le sue parole, raccolle

M. T. Alia memoria di Ada Corbellini Martini, Canto. Parrna, tip. Carmi-

gnani 1866. Un opusc. in 8. di pag. IV.

M. T. G. Per la giovinetta Teresina Torri
,
chiamata da Dio il giorno di

santa Cecilia. Ode. Parma, tip. F. Carmignani 1863. Un opusc. in 8."

di pag. IV.

OLMI GASPARE Una figlia di Maria volata al cielo : poesie popolari del sa-

cerdote Gaspare Olmi. Modena, tip. dell' Immacolata 1866. Un opusc. in

32. di pag. 29.

Angelina Merolli , damigella di onoratissimo da penna valente, e noi rannunziammo parecchie

casalo di Roma, fu si pia e si colta a un tempo, volte : ora annunziamo queste care e semplici

che pud proporsi a modello delle giovinette di poesie, che son dal ch. loro autore dedicate a

gentil lignaggio. La vita sua ediftcante fu scrilta perpetuare la memoria di tanta virtu.
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OPUSCOLI RELIGIOSI LETTERARII E MORALI Serie seconda, tomo VIII. .V..-

dena, lip. dell' erede Soliani 18156. Edizlone in 8. Vn fascicolo bimcslra-

le di pag. 160.

Spessissimo abbiamo commendati quesli Opu- importantissime dtesertazioni, scrltte da penne va-

scoli : e pur tuttavia ritorniamo a raccomandarli lorose, e si nella scienze, s\ nello sJile peritlssi-

ai nostri lettori. Essi continuano ad essere quello me, o per fede religiosa detotissime alia Chiesa.

che sempre furono, cioe una egregia raccoita di

PECCI G. II Cardinal Vescovo di Perugia agli Ecclesiastici della sua dio-

cesi, sulla condotta del Clero negli attuali tempi. Perugia, tip. di V. San-

tucci, diretta da Giovanni Santucci e Giuseppe Ricci 1866. In opusc. in 8.

dipag. 13.

La condolta consigliata dall' Emo Card. Arci- sacrum et irreprehensibile. Quante parole, allrci-

vescovo di Perugia e quella stessa che 1'Apo- tante norme di condotla pel clero: e queste svol-

stolo S. Paolo raccomandava a Tito : In omnibus ge con prudentissime applicazioni ai tempi cor-

te ipsum praebe exemplum bonorum operum, in renti nella sua zelante Pastorale al Clero il pru-

doctrina, in integritate, in gravitate, verbum dentissimo suo Pastore.

PERRONE GIOVANNI II protestantesimo svelato nella sua origine, nella sua

natura, nei suoi effetyi, per Giovanni Perrone d. C. d. G. Torino, Pietro

diG. Marietli tig. pontificio 1866, Vn vol. in 16. dipag. 108.

L' origine, la natura e gli effetti del Proles(an- italiani. Esso lo ha fatto smettendo ogni pompa

tesimo costituisconO le tre parti di queslo libret- di scienza, ed ogni apparato di doltrina : c par-

to. L'eminente teologo che e il P. Perrone, ha lando al popolo un linguaggio facile, familiare,

TOluto esporre in forma tutto popolare la brut- chiarissimo: sicche nessuno che il legga trovi

tezza del protestantesimo, per fornire al popolo difflcolU a comprenderle. E dunquo da desidera-

una difesa conlro le insidie dei predicant! evan- re grandemenle che questo libro, cos\ opporluno

gelici, che cercano di corrompere la fede degli ai tempi che corrono, Tada nelle mani del popolo.

Praelectiones theologicae, quas in Collegio Rom. S. I. habebat loan-

nes Perrone e Societate lesu, in.eod. Coll. theologiae professor. Edi-

tio trigesimaprima emendatissima ,
novissimis cl. auctoris addilionibus

ac notis ornata et aucta. Volumen VII. fie gratia et Sacramentis in ge-

nere. Taurini, ex officina stereotypographica Hyacinthi Marietti 1866.

Envoi, in 8. dipag. 254.

RENZONI GIUSEPPE MARIA Quinto ragionamento del sacerdote Giuseppe

Maria Renzoni, sul dovere che abbiamo di amare Maria e di prestare ad

essa i nostri piu umili ossequii, ai popoli tutti del mondo, e particolar-

mente ai cattolici stranieri, i quali accolsero fra le loro mura con tanto

rispetto e solenne pompa i sacri dipinti di Maria, di Gesii e di Giuseppe

per la pubblica venerazione. Roma, coi tipi dell' Osservatore Romano

1866. Un opusc. in 8. di pag. 17.

ROCCHIA GIUSEPPE Nozioni di grammatica italiana Guido-Teorico-pralica

proposta dal P. Giuseppe Rocchia delle Scuole Pie agli alunni di secon-

da elementare, secondo Hprogramma governativo per le stesse classi.

Ovada, presso Giuseppe Bianchi editore libraio 1865. Un vol. in 16. di

pag. 108.

Nozioni di grammalica italiana teorico-pratica, proposte dal P. Giuseppe

Rocchia delle Scuole Pie agli alunni di terza elementare, con appendice

per la quarta, secondo il programma governativo per le stesse classi. 0-

vada, presso Giuseppe Bianchi editore libraio 1865. In opusc. in 16. c

pagine 111.

Delle grammatiche italiane puo dirsi quello che 1'una spunta 1'allra matura. Ognuna pero che

Tasso diceva di certi poerai, che cioe mentre esce alia luce Tien fuora colla pretenz,oncll
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nocenle di compiere un vuolo, o soddisfare ua leria in fuori
, non vi sono : di teorichc v' e

desidcrio : qucsta e fatta per acconciarsi al pro- quel poco che c indispensabile, e questo poco c

gramma Tiiinisleriale, quella per accorciar la fa- dilucidato con tanla chiarezza e semplicita, so-

tica dei giovanetti, un'altra per abituarli all'ana- praltulto nelle Quids pel corso della seconda

lisi logica, e cosi va dicendo d'ognuna. Inlanto classe elemenlare
,

che non sorpassa 1' intelletto

per far cose nuove o diverse dagli altri spesso dei fanciulli. I due corsi della seconda e della

si cade in istravaganze, che male a quei fanciulli terza si difrariano in questo : che nella seconda

che dovranno servirsene ! Cio mostra quanlo po- Ti sono omesse le guide poste nella terza : e ia

oo buon viso sogliamo fare alle grammaliche nuo- quella vece nella terza ripelonsi lulti i precelti

ve; e mostra allo stesso tempo quanto sia since- della seconda, agglugnendovi altri nuovi. 11 corso

ra 1'eccezione che facciamo a questa del rev. pa- poi si dell'una come deU'altra scuola e spurlito

dre Ilocchia. Dopo di aver composta una lodata in due parti : teorica e pralica. Nella prima si

gtammalica lalina ha egli posto mano alia ita- danno i precelti; nella seconda si propongono do-

liana, affine di accordare insieme in un sol me- mande e quesiti, perche il giovancttp risponden-

totlo e in una sola idea I'insegnamento delle dovi posse applicar quei precetti, e imprimerseli

due lingue. Novita, dalla distribuzione della ma- meglio nella memoria.

SCIENZA (LA) E LA FEDE Raccolta religiosa scientifica letteraria artistica,

anno ventesimosesto, vol. LXI, della nuova serie vol. XX. Napoli, all'uf-

fizio della Biblioteca cattolica, strada Pignatelli S. Giov. Magg. palazzo
Fibreno 1. p. 1866. Edizione in 8. Ogni quindtei giorni si pubblica un

quaderno di 80 pagine circa : sicche ogni trimestre riesca un volume di

30 fogli. L' associazione nell' Italia per un' annata e di Lir. it. 11, 05:

negli Stati pontificii L. it. 11. 60.

Corre il ventesimo settimo anno dacche co- degH argomenti trattati
,

e dalla cura non pic-

mincio questo Periodico : e una cosi lunga vita e cola posta nello scrivere non solo dottamente ,

slata sempre meritala dallo spirito sinceramente ma eziandio politamente quanto a stile ed a fa-

cattolico di tulti gli scritti pubblicali, dalla mol- vella.

la dottrina dei suoi scrittori , dalla opportunity

SIGNORIELLO PASQUALE Cenno storico della vita, virtu e miracoli del ven.

Servo di Dio P. Pompilio Maria Pirrotta, delle Scuole Pie, per Pasquale

Signoriello,sac. Napoletano. Napoli 1865,, stamp, e lib. di Andrea Festa

.strada Carbonara 104. Un vol. in 16. di pag. A7, 384.

STAT1STICA DELL' AZIENDA TELEGRAFICA Governo Pontificio. Ministero

del Commercio, Belle, arti, ladustria, Agricoltura e Lavori pubblici. Ren-

diconto statistico aniministrativo dell'aziendatelegrafica. Eserclzio 1856.

Roma, tipoyrafia della Jleverenda Camera Apostolica 1866. Un opusc. in

l.'dipag. 49.

STRAGAZI BENEDETTO Compendio di Storia universale pel cavalier Bene-

detto Stragazi, seconda edizione. Libro I. Storia Sacra. Napoli, tip. di

Gennaro Fabricatore, fu Gennaro, piazza del Plebiscito verso la chie-

sa della Croce 1866. Un opusc. in 8. di pag. 39.

La riverenza dovuta alia fanciullezza, secondo in cui e stillato il \eleno del razionalismo con

la frase scritturale, dovrebbe far si che dei libri arte sapraffina. II presente pero e tutlo innocuo

deslinati alia loro istruzione si bandisse ogni cor- quanto alle tradizioni cristiane : e quindi da rac-

rultela di scoslume e d' incredulita. Eppure il comandare : niolto piu perche nella sua grande

vez^o piu comune d'oggidipresso certi riformatori brevita contiene le nolizie piu important!, dis-

italiani si c di corrompere appunlo questi libri. poste con ordine, ed esposte con semplicita.

A!)biamo veduto alcuni coaipendii di Storia Sacra

TAVAKI MICHELE Vita del servo di Dio P. Fra Giovanni Battista di Bor-

gogna, Minore riformato del ritiro di S. Bonaventura in Roma, detto al

secolo Clauclio Francesco Du Tronchet, scolare del Collegio Romano,



BIBLIOGRAFIA 609

scritta dal P. Michele Tavaiii d. G. d. G. Roma, col lipi della Chilli Cai-
tolica 1865. Vn opusc. in 32. di pag. 119.

II p. fra Giov. Battisla da Noire in Borgogna, ordine di S. S. Papa Pio IX, trasfcrilo in Roma,
dello gia Claudio Francesco du Tronchct, pro- e collocate nella chiesa dei Padri MM. del Ri-
fesso la fegola dei PP. Francescani del Ritiro, e liro. La sua vita c descrilta con raolta sempli-
termino nell'ela assai fresca di soli vcnlisci anni cita in questo librcltino, il qualc servira per cdi-
1'innocentissima vita 1'anno 1726 in Napoli, con flcazionc salulare della giovenlu, a cui 11 glova-
fama di smgolare santila, autenticata dal cielo con nissimo p. fra Giov. Battista pud servire di mo-
rnolli prodigii. II suo corpo ncl 1803 venne, per dello di vita innocenle e mortificata.

THOMASSY GIOVANNI Pensees sur la religion, dc Jean Thomassy, conseiller
-honoraire a la com* imperiale de Paris, suivies de 1' opuscule intitulr,
Jesus-Christ. Deuxieme edition revue, corrigee et considerablement

augmenlee. Paris, Henri Plon, imprimeur-editeur 8
,
rue GarancUre 1865.

Un vol. in 8. di pag. 582.

Un uomo di bell' ingegno, assai bene istruito

nelle scienze e nelle letlere, vivulo in mezzo

alia societk piu colta, e miscluatosi negli affari

piu gravi ,
e quindi fornilo di quella sperienza

delle cose e degli uomini che da il tratlar quelle,

e il conversar con questi ;
ci offre in questo libro

una serie di pensieri inlorno alia religione, quali

le circostanze diverse gli fecero sorgere in mente,

e notare con attenzione. Essi sono per la mag-
gior parte indirizzati contro il razionalismo ,

e

1'incredulila
; contro lo spirito mondano e i vizii

-e i pregiudizii del secolo in. che viviamo. Spicca

in essi un buon sense pratico grandissimo: e

benche esposti in una forma splendida, che ma-

nifesta i pregi della immaginazione e della squi-

silezza onde il suo animo c fornilo, non hanno

perb nessuna prelensione di cercar plauso dalle

piccole arti d'uno slile meschinamente ammo-

YAULLET La centieme heure de la Lune . Systerae d' observations moteo-

rologiques pour la prevision des temps, par 1'abbe Vaullet, aumonier et

directeur de V hopital d'Annecy. Annecy, Charles Burdet, libraire-c'ditciir

1865. Un vol. in 16. di pag. 67.

dato. Sono essi snodati 1'uno daU'altro: ctme i

pensierr di Pascal e di Boileau : ma non tanto

che non abbiano un filo secreto che da loro una
certa unila. Ne sono concettuzzi brillanli si, ma
di luce fatua : ma idee sode e piene , e spesso

si feconde che una sola puo dare materia di lunpa
considerazione. Ciliumone per esempio questa die

e delle piu brcvi: Da I'aitimal sawage, I'homme

fail un animal domestique: signe de sa superio-
rite. DC I'homme de chair ct da sany, Jesus Christ

fail un ange sur la lerre: signe de sa dirinilc.

Quanlo c vcra e quanto feconda quest' idea ! Que-
sli pensieri adunque offrono una Icltura svaria-

lissima, ricreativa dello spirito c apporlatricc di

conforlo alia fede. Oh come sarebbe util servixio

se aicun'o li volgesse in italiano , conservamlo

loro nella nuova favella la purezza e la clegan-

zione da lui seguito : e pone le regole che sono

la conseguenza di quelle osservazioni e di quei

fatti ,
e insieme la norma per prognoslicare il

tempo avvenire. Qui si arresta I'autore : pen be

cgli quanto c sicuro del suo sistcnia, altreltanto

si confessa ignaro delle cagioni che possono dare

a questa eentesima ora un tal privilegio. \oi an-

nunziamo queslo libro come una cunosilu in-

noceule.

Per lo spazio di venli anni, con una pazienza

mecavigliosa, il rev. sig. abbate Vaullel ha os-

servato i fenomeni lunari, relativamente allostafo

deU'atmosfera. Egli ha potuto fissare questa re-

gola : che dallo stalo atmosferico corrispondente

alia cenlesima ora della luna si puo con sicu-

rezza prender norma dello stato atmosferico che

corrispondera a tulto il rimanente tempo di quella

luna. Eglidunque riferisce il metodo d'osserva-

ZAGARI ROCCO M. La Bellezza di Maria, pel sacerdote Rocco M. a
Z;i^r

Messina, tip. Orazio Pastore 1866. Vn opusc. in 32. di pag. o2.

V'ebbe una pcnna quanto rozza altrettanto im- insieme formano un opuscolello compiuto , in-

pronta, la quale oso di ofTuscare la purezza im-

macolata e la verginale bellezza di Maria san-

tissima, coi suoi sarcasmi e colle sue bestemmie.

Sul Serto di Maria, periodico napoletano, venne

egli confutato dal ch. e rev. signor Zagari, con

una serie di belli arlicoletli : i quali riuniti ora

Scrie VI, vol. VIJ7 fasc. 395.

lorno alia bellezza e alia purita di Maria s>:7ia.

Noi lo annunziamo con ispeciale compiacimen'.o,

siccome scritlura afTctluosa e calda
;

e che dovra

riuscire di mollo gradimento a tutti i devoli della

gran Madre di Dio, Maria.

39 25 1866.
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Dispute teologiche nel Collegio Romano ed in S. Apol-
linare 2. Provvedimenti di cautela presi dal Governo control' inva-

sione del Cholera-morbus 3. Dichiarazioni del Giornale di Roma circa

un Deputato italiano, espulso dagli Stati pontificii.

1. Due important! funzioni scolastiche ebbero luogo nel mese d'Ago-

sto, delle quali il Giornale di Roma diede conto nei termini seguenti,
nei numeri 184 e 185 :

Duecento trentotto tesi, che abbracciarono interamente la materia

della sacra Teologia, tolse a difendere, il di 7 di questo mese, in un
Atto pubblico, il rev. sig. D. Luigi Rittler, alunno del Collegio Germa-

nico-Ungarico ,
e studente nell' Universita Gregoriana dei Padri della

Compagnia di Gesu. La disputa fu doppia : la mattina nell'aula massi-

ma, ove per lo spazio di due ore e mezzo diyersi Dottori nelle sacre

discipline proyarono il yalore del giovine Teologo : il dopo pranzo nella

chiesa di S. Ignazio. 11 disserente riusci egregiamente neila proya, e

dall'tiditorio, fioritissimo in ambedue gli esercizii, ma straordinariamen-

te numeroso di Prelati e d'illustri personaggi in quello delle ore pome-
ridiane, egli riporto larghissime dimostrazioni di mediate lodi, ayendo
tutti riconosciuto in lui acume d' ingegno, e profonda ed estesa cogni-
zione della sacra scienza. L'Euio e Riuo signer Cardinale de Hohenlohe

intervenne, con solennita di corteggio, alia disputa pomeridiana, ayendo

permesso che la si tenesse sotto i suoi auspicii, ed al suo nome s'intito-

lasse. Le ragioni dell' atto ossequioso erano esposte in una nobile prefa-

zione, che leggeyasi nel libretto a stampa delle tesi, ed erano comperi-
diate in fronte al medesimo da analoga iscrizione. Nell' una e nell'alira

dichiarayasi che la Dedicatoria yeniya non solo da parte del Disserente,

ma eziandio dei suoi compagni di Collegio, per dimostrare ali'Eminen-

tissimo Principe la gioia proyata dalla promozione alia sacra Porpora di
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taiito esiraio Personaggio, appartenente a famiglia delle piii illustri di
loro nazione.

In S. Apollinare, nelle ore pomeridiane del trascorso mercoledi,
8 Agosto, il diacono sig. D. Gabriele Boccali

, alunno del pontificio Se-
mmano Pio per la Diocesi di Perugia, tenne una pubblica Conclusione
i argomento teologico. La disputa fa onorata dalla presenza degli Effii

e Rffii signori Cardinali Patrizi, Sacconi, Bilio e Caterini
;
da molti Pre-

lati e da altri illustri e dotti personaggi. Nel Difendente fu riconosciuta
molta sagacita in cogliere il vero punto delle question!, e nel confutare
con solidita di ragioni e pienezza di erudizione, le dimostrazioni dei suoi
dotti avversarii. Di che riscosse applausi dal numeroso uditorio. 11 Boc-
cali e il terzo degli alunni del Seminario Pio, che sul terminare del pre-
sente anno scolastico si sono esposti al difficile compile di dare pubblico
saggio del profitto riportato nello studio delle severe discipline. Questo
fatto significantissimo si e ripetuto eziandio, in somiglianti periodi di

tempo, da quando quell' Istituto e stato chiamato in vita dalla genero-
sa munificenza della Santita di nostro Signore. Da cio vedesi quanto
le benefiche intenzioni del Santo Padre trovino corrispondenza di suc-

cesso*

2. Mentre i diarii italiani recano gli ordini dati dal Ricasoli per rigo-
rose Quarantene da praticarsi verso cose e persone, provegnenti da luo-

ghi infetti di Cholera-morbus, reputiarao opportune trascrivere il se-

guente articolo dell' Osservatore Romano del 20 Agosto :

11 Governo pontificio in ogni tempo ha mostrato quanta sia la sua

sollecitudine nel provvedere colla piu grande alacrita a tutti i bisogni
delle popolazioni, affidate alle paterne sue cure, e in modo speciale a

tutto cio che riguarda la pubblica incolumita. Non appena ebbe notizia

dello sviluppo del Cholera in Marsiglia, fu richiamato dalla Congregazio-
ne speciale di sanita alle Autorita governative e municipali, alia Com-
missione degli Ospedali ed al Collegio medico-chirurgico 1'adempimento
esatto di tutte le disposizioni emanate nello scorso anno.

A recare ad effetto colla maggiore speditezza i provvedimenti op-

portuni, Monsignor Yice-Presidente, analogamente alle superiori intel-

ligenze, si port6 in Civitavecchia, per prendere insieme con quel Magi-

strate sanitario dei concerti, allo scopo di provvedere ad un conveniente

appreslamento dei locali del Lazzaretto, ed al minore possibile disagio

degl' individui da sottoporsi a contumacia, conciliando colla guarentigia

della pubblica salute un sistema, atto non solo ad accelerare le operazio-

ni contumaciali riguardanti le merci, ma ad ottenere ancora che il com-

mercio ne risenta il minore discapito e il minore dispendio.

Come poi si conobbe la comparsa del Cholera in Geneva, il sullo-

dato Vice-Presidente si affretto a recarsi ad Orte, onde nel luogo di

quella stazione prendere cognizione dei locali per averne uno in pronto,

ove eseguire le raisure sanitarie che sarebbersi adottate verso le prove-
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nienze colla ferrovia di Bologna ad Ancona nella dolorosa eventualita,

che il Cholera nella localita dell'aHa Italia ayesse spiegato maggiori

proporzioni.

Parimenti, come si ebbero notizie officiali dello sviluppo del Chole-

ra in Napoli, si sono date tutte le disposizioni pei viaggiatori e per le

merci provenienti da quella citta, prescrivendosi che niuno possa intro-

dursi nei punti di Ceprano, Terracina e Corese, se non abbia compro-
vato con autorevole certificato la dimora in luogo immune per quindici

giorni, e che siano praticate le disinfettazioni cloriche alle merci, in ap-

posito locale della stazione ferroviaria a Termini; ed in Ceprano, Ter-

racina e Corese, la disinfettazione esterna ed interna dei bagagli dei

viaggiatori.

Le popolazioni possono quindi bene starsene tranquille nella sicu-

rezza che le autorita non omettono nessuno di quei provvedimenti e

muna di quelle precauzioni, le quali siano riconoschite giovevoli a pre-
servare lo Stato da un morbo tanto esiziale.

3. Nel Giornale di Roma del 21 Agosto leggesi la seguente dichia-

razione.

A diyersi giornali italiani, in questi ultimi di, e piaciuto intraltenersi

di una lettera del signor Jacobo Comin, deputato al Parlamento sardo,

datata da Terni 9 Agosto, e da lui diretta alia Redazione del Giornale di

Napoli il Pungolo ,
il quale la stampo nel suo foglio dell' 11. In questa

lettera il sig. Comin , lamentando con ismoderatezza di parole il tratta-

mento che gli occorse trovare da parte dell' Autorita politica pontificia

alia stazione di Corese, per tal maniera falsa ed adultera i fatti, che giova

qui esporli nella loro piena luce di verita.

Abbenche il signor Jacobo Comin sia persona troppo famigerata per
le sue intemperanze parlamentari e per 1'odio accanito da lui spiegato

verso la Chiesa cattolica e verso 1' autorita della Santa Sede , del pari

che moltissimi Senatori e Deputati al Parlamento suddetto
,
che anche

lungamente sonosi in Roma trattenuti, pole egli pure, proveniente da

Napoli, il 13 Apnle scorso, liberamente fermarsi nella Dominante, di do-

ve ripartiva il 14 per Firenze, colla ferrovia di Civitavecchia, trascuran-

do pero di fare apporre al suo passaporto il necessario Visto della Dire-

zione generale di Polizia.

Giunto in Civitavecchia, gli ufficiali politici di quella stazione lo av-

visarono della multa incorsa per quella trascuranza, il che lo altero per

modo che, mettendo innanzi la sua qualifica di Deputato, protesto ,
inu-

tilmente, di non dover sottostare a multe, e lasciossi andare ad irapreca-

zioni ed a parole ingiuriosissime contro il Governo pontin'cio e contro

gl'impiegati politici. Questi, dopo la immediata di lui partenza, ne fece-

ro rapporto alia Direzione generale di Polizia
,

la quale ,
con apposite

Circolari alle Autorita di confine, ordino che il sig. Comin
, ripresentan-

dosi, non venisse piu ammesso nello Stato.
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Difatti il giorDO 7 Agosto corr.
,

il sig. Comin
, proyenientc dalla

parte di Corese, yoleva di nuovo entrare nel territorio ponlificio, ma ne
fu respinto alia stazione di Orte

, essendoglisi pero permesso di pernot-
tare a suo agio e comodamente nella citta di Orte, che lascio nel seguen-
fce giorno.

Dopo cio, e dopo ayere da Terni scritta al Pungolo la surricordata

leltera, il sig. Comin
,
non potendo piu allegare ignoranza sulle misure

che la Polizia pontificia ayeya preso a di lui carico, oso nel matlino del
10 Agosto , presentarsi alia Polizia della stazione di Ceprano per prose-
guire il yiaggio verso Napoli. Qui pero fu riconosciuto, nonostante che si

trovasse possessore di un passaporto, intestato a Giuseppe Archiapatti, a
mezzo del quale ayeya potuto illudere la Polizia di Orte, e rientrare cosi

nel territorio pontiticio.

Condotto dayanti il Governatore di Ceprano, che avrebbe potuto ar-

restarlo, pel doppio motivo della infrazione agli ordini del Goyerno e del

passaporto falso, non ebbe che a yedersi acconipagnato al confine napo-
letano

, oye yelnegli rinnoyato il diyieto di piu ritornare nello Stato

pontificio.

Questi sono i fatti nella loro nuda yerita
;
e lasciando uello sprezzo

11 frasario indecoroso adoperato dal sig. Comin nella surriferita sua let-

tera, ed in altra successivamente pubblicata il 17 corrente
, solo yuolsi

nolare, come, appetto della tolleranza adoperata dal Goyerno pontificio

nell' ammissione e libera permanenza in questa Dominante di tanli allri

Deputati piemontesi ,
e temeraria, anzi calunniosa, Tasserzionq che le

disposizioni adottate a riguardo del signor Comin dalla Polizia ponlificia,

non fossero giustificate dai suindicati suoi fatti spcciali, ma yogliausi in-

yece far credere quale conseguenza di opinioni da lui manifestate.

;

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Malcontento e querele deH'7/a/fa pel procedi-
meati della Prussia e della Francia 2. Rivelazionl semi-ufficiali inlor-

no ai manlpolatori della guerra contro 1'Austria, ed all'epoca in cui fu sti-

pulata 1'alleanza italo-prussiana 3. Decre ti reali per le province venele,

occupate daU'esercilo Haliano 4. Decreto per 1'alienazione dei beui

ecclesiastic], confiscali con la legge del 7 Luglio 5. Decreli per la Guar-

dia uazionale mobilizzata , per le Tasse di Bollo e per la Uegistmzione

6. Pratiche per un armistizio militare ;
convenzionc stipulota 7. Ri-

tirata dei Garibaldini e delle truppe regie dal Tirolo ilallano 8. Gucr-

ra giornalistica contro il Gabinetto fiorentino; circolare del Ricasoli a lal

proposito 9. Dimissione del La Marmora e del Ministro della guerra

10. Nuova relazione uificiale sulla battaglia di Custoza 11. Amnislia

per reati politic! commessi prima del 1859 e pei fatti del 1862.

1. La cessione del Yeneto a Napoleone III, aununziata dalla Nota del

I) Luglio del Moniteur parigino, avea messo un po di cruccio nell'aninio

del sig. Bismark; il quale temette che T Italia doyesse prontamente ac-
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cettare dal potente suo fondatore e tutore quel tanto yagheggiato regalo,
e senza piu lirmare un armistizio

,
e lasciare 1'esercito austriaco dell'Ar-

ciduca Alberto in plena liberta di accorrere a Vienna, per sostenere la pe-
ricolante fortuna dell' Impero e far argine all' inyasione prussiana. Percio

egli garbatamente mando pubblicare nel Monitors prussiano ,
in forma

ufficiale, il 3.
9

articolo del Trattato di alleanza tra 1' Italia e la Prussia,

concepito in questi termini : A cominciare dal momento della dichiara-

zione di guerra ,
le LL. MM. il Re di Prussia ed il Re d' Italia continue-

ranno la guerra ,
con tutte le forze che la provvidenza ha posto a loro

disposizione ;
la Prussia e 1' Italia non potranno conchiudere ne pace ne

armistizio, senza un reciproco consenso.

Questo era un denunziar chiaro : badate bene ! senza mia licenza non

potete consentire ne a pace ne a tregua , fintantoche sia assicurato a me,
come gia e assicurato a yoi , 1'asseguimento dello scopo, che ci siamo

guarentito a yicenda nelle nostre conyegne di alleanza I E qui bisogna
confessare che 1' Italia si tenne lealmente ai patti. Senza far capitale ye-

runo dell' ingiuria solenne e dell' ingratitudine ,
di cui sfrenderebbe col-

peyole yerso Napoleone III, rifiutandosi ad accettare il Yeneto dalle sue

mani
;
senza calcolare i pericoli cui andrebbe incontro col disgustare il

potente suo alleato e tutore
;
senza dar retta a chi la consigliaya di non

arrischiare il certo per 1'incerto : 1' Italia riguardo come non avvenuta fa

cessione del Veneto allaFrancia; si getto dietro le spalle la Nota del

Moniteur
;
rifiutossi alteramente ad una tregua ;

si protesto che non ac-

cetterebbe un armistizio, se non quando 1'Austria si fosse obbligata ai

preliminari di pace dettati dall' Italia e dalla Prussia
;
comincio e compi

1' assedio e 1' espugnazione di Borgoforte ;
e fece che il Cialdini a marce

lorzate occupasse le province yenete, abbandonate dagli Austriaci. E con

<questo ottenne che gran parte dell'esercito imperiale dovesse rimanere a

difesa del Quadrilatero, di Venezia, dell'Isonzo e del Trentino.

Era dunque ragioneyole che 1' Italia si ripromettesse dalla Prussia un

simigliante contegno.

Ma che? 11 Bismark, appena ebbe inmano quanto bastaya al compi-
2nento dei suoi disegni, senza consultarsi punto con 1' Italia, offerispon-

taneo una tregua di 5 giorni all'Austria
,
ed al tempo stesso le presento

le basi preliminari della pace ;
le quali essendo accettate a Vienna r ecco

stipularsi in due o tre giorni a Nikolsbourg un armistizio, foriero di pace

sicura, lasciando che 1' Italia s'aggiustasse come le paresse e piacesse !

L' Italia ne fu indegnata ,
con un misto d' ira e di sgomento ; poiche,

se non affrettayasi a stipulare subito una tregua, era in pericolo di ve-

dersi piombare addosso
,
non solo 1'esercito yittorioso di Custoza

,
ma

ziandio gran parte di quello che
,
yinto a Sadowa, smaniaya di pigliar-

si una riyincita. Le fu dunque giuoco forza far fermare i Garibaldini,

giunti quasi a Riya sul Garda
;
far fermare il Medici , giunto ormai alle

forte di Trento; far fermare, anzi ancora dar yolta addietro il Cialdini,
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pervenuto gia alle rive dell' Isonzo
,
e in procinto di muovere alia inva-

sione di Trieste
;
ed assentire alia tregua spartanamente ricusata poc'an-

zi
,
e pertino scendere, come yedremo a suo luogo, a conchiudere UD

lungo armistizio, senza aver ottenuto dall'Auslria la benche minima cou-

cessione intorno ai pretesi preliminari di pace! Oh disinganno crudele!

Non ci dimoreremo a recitare le filippiche rabbiose dei diarii garibal-
dini ed italianissimi

;
e ci contenteremo di dar luogo agli sfoghi semiuf-

ficiali della Nazione e delYOpinione di Firenze. Procediamo ordina-

tamente, cominciando dalle cose di meno importanza.

Firmati i patti di Nikolsbourg, il re Guglielmo I si affretto di tornare

a Berlino, dove fu accolto con ovazioni trionfali alii 4 d' Agosto. Tutti

gli editizii pubblici, leggesi nell' Opinions, n. 220, tutte le case de' pri-

yati si adornano di grandi bandiere, di archi, di emblemi che questa sera

saranno illuminati
; e, doloroso a dirsi ! fra le iwlte migliaia di bandiere

che sventolano, non ne ho veduta una sola coi colon italiani, che sono

pur quelli di una nazione alleata
;
tanto piu che alia vittoria prussiana

hanno concorso un poco anche i nostri gloriosi sacrificati, trattenendo piii

che 200,000 Austriaci dall'igrossare l'arniata delNord. Oh gl'ingratis-

simi Prussiani! Non direste che essi quasi quasi si yergognassero d'aver

avuto per alleata 1' Italia? Tra tante migliaia di bandiere d' ogni colore,

neppure una dai colori italiani ! Proprio come se la bandiera d' Italia fosse

un cencio ignominioso, che simboleggiasse qualche yitupero !

II peggio si e che codesta inurbana dimostrazione di sconoscenza fu in

qualche modo rinnovata, con piu solennita, dal re Guglielmo stesso; il

quale, nell' aprire il giorno seguente le Camere prussiane, discorrendo

della guerra, dell'ltalia non disse pure una sillaba. II nostro eroico

esercito, cosi il Re, assistito da alleati poco numerosi ma fedeli, precede

all' est come all' oyest di yittoria in vittoria. Questo contiene un com-

plimento indirizzato ai microscopici baltaglioni dei tre o quattro statucoli

alemanni, che aecompagnarono alia guerra gli eserciti prussiani; e sta

bene. Ma si potrebbe osservare, brontola la Nazione tiorentina dell' 8

Agosto, che, mentre il Re ha parlato dei suoi alleati germanici che ban

fatto ben poco, ha dimenticato un alleato, che ha posto in armi un eser-

cilo di oltre 300,000 uomini, che ha tenuto in iscacco un egual numero

di nemici, e meritava qualche parola di piu. Sadowa non e solo dovuta

al valore ed al fucile ad ago delle truppe prussiane; e se nei campi boemi

si fosse potuto trovare 1'arciduca Alberto, con un buon nerbo delle Divi-

sioni occupate a difendere il Quadrilatero ,
non e difficile immagmare

quale ne sarebbe stato l'esito. E non puo negarsi che re Guglielmo

avrebbe potuto e dovuto contentare 1' Italia, almen di qualche parola. Le

parole costano si poco alia politica e specialmente alia Prussia !

L

Ma via: si potrebbero anche attribute codeste sconvemenze a smemo-

rag^ine del Re e di chi ne compilo il discorso; e, quanto alle bandiere d

BerHno a mancanza di stoffe con quei colori ,
od a difetto di tempo da
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cucirle. Tuttavolta v' e un fatto che, presso Y Opinione n. 221, non am-
melte scusa e torna dannosissimo all' Italia, la quale per bocca di madon-
na Opinione raanda alia Prussia le seguenti rarnpogne di slealta : Era

lontano da ogni previsione, che la Prussia (la quale era tanto sollecita di

avvertire 1' Italia che non dovea fare una pace separata, e che conside-

rava come inaccettabile la cessione del Veneto, quale veniva proposta

dall'Austria) la Prussia ayrebbe in seguito cambiato ayyiso
; e, non solo

avrebbe stipulate 1'armistizio a parte, ma riconosciuta eziandio la vali-

dita della cessione del Veneto, fatta all' Italia per mezzo della Francia e

non direttamente dall'Austria, e 1'integrita dell'Impero austriaco, meno
le venete province. Niuno poteva aspettarsi dalla Prussia un contegno

siifatto, 11 quale doveva riuscire ad isolare 1' Italia. Essa si e creduta

svincolala di ogni impegno verso di noi, dacche 1'Austria rinunciava al

Veneto. Le considerazioni di dignita, le quistioni di confine, di difesa mi-

litare, d'interesse economico, furono da essa postergate rispetto a noi .

Dunque 1' Italia e isolatal Tanto meglio, direbbe un Mazziniano; cosi

1'ltalia, francata da ogni molesta tutela di protettori, da ogni impaccio
d'alleati malfidi, 1' Italia /ara da sel

Tuttavia il Gabinetto di Firenze non la pensa a questo modo, e sentesi

a disagio in questo isolainento; pel quale accade, cheanche la plebe del

giornalismo straniero si prende la liberta di vilipendere 1' Italia. A que-
sto proposito, dice la Nazione dell' 8 Agosto, poiche ci viene in taglio,

rileveremo la condotta, assai poco benevola a nostro riguardo, di una par-

te
( potea dire, di tutta } della stampa prussiana , la quale raccoglie con

soverchia facilita le calunnie piu odiose a carico del Governo e dell' e-

sercito italiano. Poveretti ! Anche questo po' di giunta ci volea allc

yostre amarezze !

E le amarezze crebbero a dismisura pel contegno del Gabinetto delle

Tuileries, che si riliuto a sostenere 1'Italia nelle sue pretensioni sul Tiro-

lo. La spedizione del Medici yerso Trento era intesa ad acquistare col

possesso un diritto da far vaiereper 1'annessione di quel territorio;.e si

fidava nelle promesse che il principe Napoleone ,
come dicesi nei diarii

ufficiosi, avea date di cio al Governo di Vittorio Einmanuele. Ma che?

L'Austria ripiglio animo
,
mando ordine al suo generale Kuhn di difen-

dere ad oltranza quella provincia, e gli mando rinforzi poderosi con cui,

non che difendersi , avrebbe potuto di leggieri e battere e distruggere

non pure i Garibaldini, ma anche le truppe regolari ; poi rifiuto di pro-

lungare pur d' un giorno la tregua pattovita, se prima quelli e quesle
non avessero sgomberato fino all'estremo confine le yalli del Tirolo. Da
Firenze si appello a Berlino, dove se ne lavarono le mani

;
si supplied a

Parigi, e se n'ebbe in risposta una stretta di spalle, ed un consiglio fon-

dato sul proverbio : chi troppo yuole nulla stringe.

II Gabinetto del Ricasoli ne fu costernato ma obbedi; ed il fortino

d'Ampola, glorioso trofeo dei Garibaldini, fu rioccupato dagli Austriaci,
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che (lall'altra parte accompagnarono cortesemente fino a Primolano la ri-

tirata del Medici. La Nazione del 15 Agosto non ne pole piu ;
e appunto

in tal giorno, a maniera d'un mazzolino di fiori, mando a Parigi questi

complimenti. Si condannarono come esagerate, assurde, quasi fanta-

sliche, le aspirazioni del Governo per 1' acquisto del Trentino : quelle
stesse aspirazioni che la Prussia incoraggiava e la Francia espressamen-
te e in modo formale approvava. Che direbbero codesti facili censori se,

fra non molto tempo, potesse essere dimostrato che, fra le condizioni

PROPOSTE E PROMESSE dalla mediazione francese, eravi appunto 1' acquisto
del Trentino, compresa la citta di Trentol II corsivo e le maiuscolelle

sono della Nazione, la quale poco sotto ripiglio : Quando la Prussia, che

ci spingeva alia continuazione della guerra con vivi eccitamenti, ha ad

un tratto repentinamente conchiusi i preliminari di pace; quando 1'ap-

poggio della Francia, che prima ci sosteneva con efficace risoluzione, in-

comincio a balenare
; quaudo abbiamo potuto scorgere le cause di que-

sta nuova situazione diplomatica, e la quistione del Reno (che tale con-

Tiene pur chiamarla, malgrado le smentite dei giornali ufficiosi francesi)

presenlo il minaccioso suo aspetto nell' orizzonte politico europeo, qual

partito rimaneva al Governo italiano?

Rimaneva appunto quel solo che prese ;
di acconciarsi per ora

t giacchfc

non puo far da se, a fare come gli si consigliava, e contentarsi del molto

che gli si regala, per non cimentarsi a perdere il troppo che pretende.Ma

quale fu il positive risultato della marcia del Cialdini e della spedizione

del Medici, eseguita per contentare i voti de' giornalisti? Fu poco dissi-

mile da quello dell'armata di mare contro Lissa
;
dove questa ebbe a

toccare una sconfitta militare, come il Governo per quelle si attiro una

sconfitta diplomatica. Ge lo dice YOpinione dell'll Agosto: La lezione

dovrebbe essere proficua per tutti. Un gridio intemperante di giornali ha

simulato una pubblica opinione, dalla quale a sua volta fu forse trascina-

ta in parte anche la nostra diplomazia. E la nostra situazione ne ebbe

danno, cui ora, con pazienza ed abilita, bisognera portar rimedio. E ora

ormai di rinsavire .

E egli dunque da dire che siano perdute affatto per 1' Italia le speran-

ze, e sfatate le pretensioni al possesso del Tirolo e dell'Istria? L'Opinio-

ne dell'll Agosto ci fa testimonianza che si : La Francia e sempre la

mediatrice fra 1'Italia e 1'Austria; ma non possiamo calcolare ne su di

essa ne sulla Prussia, per accampare pretese che oltrepassino la cessio-

ne del Yeneto . Anzi resta ancora avedere come, e quando, ed aquali

patti si otterra questa cessione !

2. Egli e tuttavia indubitato che il territorio veneto, compreso il for-

midabile Quadrilatero, dovra essere annesso al regno di Yittorio Emma-

nuele, in virtu del Trattato di alleanza con la Prussia. Per vero dire il

testo di quest'atto diplomatic non fu ancora pubblicato. Ma YOpinione

del 9 Agosto, volendo giustificare il Ministero, accusato dacerti giorna-
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!i di non aver saputo adoperarsi gagliardaniente, anche per 1'annessione

del territorio di Trento, ci ha rivelato alcuni particolari importantissimi,

che dobbiamo qui registrare con le stesse sue parole.

La stipulazione di un Trattato come I'anzidetto, si yoglia o non si

voglia, e il piu segnalato trionfo riportato dalla politica italiana, la qua-
!e per seiitieri non prima battuti entro in nuove alleanze, senza pregiudi-

care le antiehe, ed assicuro il possesso del Quadrilatero >
e la riunione

4el Veneto, anche per il caso che la fortuna delle armi avesse fatto di-

fetto. Ora, al sentire quei giornali, un tale risultato dip'lomatico doveva

essere cosa facilissima
;
e dipendeva poi dal solo beneplacito del Gover-

no italiano 1'inserire tutte quelle clausole, che meglio gli potevano pia-

cere. Se cio fosse
,
avrebbero ragione. Anzi si potrebbe andar piu oltre,

e chiedere perche mai il Governo Italiano
, potendo accaparrare tutti i

vantaggi che voleva, avrebbe dovuto accontentarsi del Trentino.

Senonche sfortunatamente le cose non procedettero cosi lisce. Sia-

mo in grado di poter assicurare, che i lunghi negoziati del Trattato italo-

prussiano furono oltre ogni dire scabrosi e spesso tergiversati ;
che pa-

recchie volte si corse pericolo di vederli rotti
;
cosicche non era il caso

di troppo arrischiare il eerto, che si poteva ottenere, pel desiderio del me-

glio. Possiamo assicurare inoltre, che I'inclusione nel trattato di una clau-

solapel Trentino formo ogyetto di insistent pratiche per parte del gene-
rale La Marmora; e che il Trattato, portante la data del 10 Aprile p. p.,

non fu firmato, se non quando si ebbe constatata 1' impossibility di indur-

re la Prussia ad assumere un impegno formale per 1'annessione all' Italia

<li quel territorio, stante la posizione in cui ancora si trovava quella Po-

tenza rispetto alia Confederazione germanica, di cui il Trentino formava

parte. Possiamo assicurare finalrnente
,
che nonostante fu indotto il Go-

verno prussiano ad una dichiarazione speciale pel Trentino ,
in data

del 30 Marzo, dichiarazione che riescira certamenle utile nelle trattative

di pace.

II trattato italo-prussiano non conteneva
,
sotto la sanzione deir im-

pegno reciproco di non depone le armi, tutto cio che ognuna delle parti

poteva desiderare, ma stabiliva un minimum per ciascun contraente, da

<ottenersi solidariamente
;
al di la del quale la fortuna delle armi poteva

procacciare a ciascuna delle parti contraenti un dippiii ,
ma senza impe-

gno dell'altra.

Ma questi patti furono segreti ,
fra la sola Prussia e la sola Italia ? Se

fosse cosi
,

il contegno di quella nel suo affrettarsi a stipulare armistizio

e pace, senza brigarsi di cercare od aspettare il consenso di questa, to-

glierebbe molto al valore della guarentigia, data per 1'annessione del

Quadrilatero e delYeneto all' Italia. Tuttavia c'entro di mezzo un terzo,

la cui volonta non si elude cosi facilmente. Ed anche di questa rivela-

aione siamo debitori all'ufliciosa Opinione del 5 Agosto. .
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Questo diario ministeriale , sotto forma di una lettera da Parigi , inse-

rita come cosa autorevolissima nella prima pagina, prende a dimostrare

che ben fece Napoleone III a contenersi con prudenza verso la Prussia

nelle pratiche di mediazione, rinunziando anche al programma della sua
lettera dell' 11 Giugno al Drouyn deLhuys; per non dar luogo ad ua
intervento della Russia

,
onde sarebbe derivata una guerra generale ,

in

cui, per istrana combinazione
,

1' Italia sarebbesi quasi necessariamente

trovata nel campo opposto alia Francia! E aggiunge: L' imperatore Na-

poleone deve aver veduto la diflicolta, L'alleanza (dell' Italia) con la Prus~

sia si e stretta sotto i suoi auspicii. .Cio si puo dire, perche non e piu ua

segreto per nessuno. Yoi ricordate la missione del conte Arese a Parigi.

Lo scopo non era che di comunicare air imperatore Napoleone le basi

deiralleanza ; V Imperatore era quindi informato d'ogni cosa direttamente.

II Governo italiano avea operate con discernimento e buona fede
; sareb-

be stato inesplicabile che lo si mettesse poscia in una posizione falsa e nel

bivio ,
o di dover abbandonare la Francia per essere fedele alia Prussia,

rompere 1'alleanza prussiana per istar unito alia Francia .

Le poche parole da noi segnate in corsivo bastano a spiegare i pacifi-

ci ozii del Bismark a Biarritz ed a Parigi ;
i viaggi reiterati del principe

Napoleone di Francia in Italia e d' Italia in Francia, fin dallo scorcio del

Gennaio; i fervori e lo scopo del Consorzio nazionale, destinato a prov-

veder denaro
,
che e il nerbo della guerra ;

e soprattutto chiariscono coa

quanto buon fondamento un diario mazziniano della Lombardia ricevessc

da un suo corrispondenle ,
sul cominciare del Marzo

,
la seguente noti-

zia: (c State 'di buon animo I la guerra all' Austria si fara certamente que-

st' anno, e si cominciera prima del Luglio . E di qui ancora ha qualche

lume la risoluzione dell'Austria di cedere il Veneto a Napoleone III
;
e la

disinvoltura con cui il Governo italiano ,
senza darsi pensiero di tale at-

to
, invase come roba sua quel territorio ,

senza verun richiamo e senza

ostacolo da parte della Francia.

3. Ora si sta cercando il modo di fare che
,
salva la dignita della Fran-

cia e dell' Italia, codesta cessione si possa effettuare direttamente dal-

1'Austria
,
come pretende il Gabinelto di Firenze. Intanto questo, nfc pid

ne meno che se la cessione alia Francia non si fosse fatta mai dall'Au-

stria
, ovvero la Francia non 1'avesse mai per verun modo accettata, con-

tinua a promulgare leggi e decreti intorno all'ordinamento politico, am-

ministrativo e civile delle province venete, valorosamente occupate dal

Cialdini con la pacifica sua marcia verso 1'Isonzo.

Infatti gia fin d'ora, in virtu d'un decreto del Luogotenente generale

del Re pubblicato
dalla Gazzetta ufficiale

del 3 Agosto, le province italia-

ne liberate dalla dominazione auslriaca, godono le garanzie, dalle qua-

li deve essere circondato 1' esercizio delle pubbliche liberta, ed i mezzi

per tutelare le persone, le proprieta e 1'ordine pubblico . Questa frast

stereotipa di province liberate dalla dominazione austnaca,c,te si npct
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costantemente al principio <T ogni alto del Goyerno spettante al Yeneto,
a molti puo serabrare assai sconveniente in bocca a chi non puo vanta-

re, come liberatore, che i trionfi di Custoza e di Lissa e la marcia paci-

fica del Gialdini in terre abbandonate; le quali forse.tra non molto, come

gia le province napoletane, avranno bisogno dell'applicazione di qualche.

Leyge-Pica o Legge-Crispina, per essere davvero liberate da mali trop-

po peggiori, che non fossero gli attribuiti alia dominazione austriaca. Ad

ogni modo i \
reneti cominceranno a gustare, pel Decreto suddetto, le dol-

cezze della sicurezza pubblica, secondo 1' allegato B della legge del 20

Marzo 1865, n. 2248; con ima giunterella di modificazioni controfirma-

te dal Ricasoli e dal Borgatti, e da osservarsi iinche vi resta in vigore il

codice penale austriaco.

Due altri Decreti, promulgati nella Gazzetta ufficiale del 1 Agosto, so-

stituiscono ai residui della legislazione Giuseppina le pastoie deH'/fcre-

quatur e del Placet in materia religiosa, inzuccherale daH'uguaglianza
di lutti i culti. Infatti il primo di essi ordina: Art. 1. Nelle province

italiane, liberate dalla dominazione austriaca, tutti i citladini sono uguali

davanti alia legge, qualunque sia il culto religiose che professano; essi

godono egualmente di tutti i diritti civili e politici. Art. 2. Ogni contra-

ria disposizione cosi del Codice civile e di procedura, come delle altre

leggi e provvedimenti si civili che politici, vigenti nelle dette province,
e abrogata. Art. 3. Nulla e innovato in quanto concerne le disposizioni

che regolano 1'esercizio del culto si degli acattolici che degli israeliti .

Resta dunque inteso che i Giudei ed i setlarii d'ogni colore abbiano a

godersi una pienissima liberta; ma non era da sperare che i Frammas-

soni dominant! potessero fame partecipi anche i cattolici. Oh! per quest!

non vi sono mai catene ed imbavagli che bastino, e lo Stato deve intru-

ders! nei piu minuti particolari dell' esercizio del culto religioso, calpe-

stando i tanto decantali principii di tolleranza e di liberta di coscienza.

Percio, in virtu del secondo dei citati Decreti, si ordino: Art. I.
8 E

pubblicato, ed avra vigore nelle province italiane, liberate dall'occupazio-

ne austriaca, il reale Decreto 5 Marzo 1863, n. 1169, coll'annesso Re-

golameuto, relativi all' esercizio del diritto di Exequatur. Art. 2. Sono

pure pubblicati ,
ed avranno vigore nelle dette province, il regio Decre-

lo 12 Luglio 1864, n. 1848, relativi all' esercizio del diritto di Regio
Placito . Questi diritti saranno esercitati e quest! Decreti saranno at-

tuati dai Commissarii del Re; e chi fosse ardito di sottrarsi comecchesia

a codesto giogo, incorrerebbe il rigore dell' Art. 270 del Codice penale-

del Regno, sotto il 20 Novembre 1859, concepito in quest! termini:

cc Qualunque contravvenzione alleregole vigenti sopra lanecessita dell'as-

senso del Governo, per la pubblicazione ed esecuzione di provvedimenti
relativi alia Religione dello Stato od agli altri culti, sara punita, secon-

do i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a li-

re 500 . La cognizione di tali real! spettera ai Tribunal! provincial!.
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Laonde, se e dubbio che codeste province debbano in fatti godcre mag-
giore liberta sotto la dominazione dei trionfanti Carbonari e Frammasso-

ni, che non sotto la dominazione austriaca; e certo pero che la Chiesa

cattolica vi sara tenuta in istrettissima schiavitu; sempre, ben inteso, per

omaggio al famoso principio : Libera Chiesa in. libero Stato.

Sotto il giorno 8 di Agosto la Gazzetla ufftciale pubblico un altro De-
creto del Luogotenente generale del Re

, pel quale si da vigore di leg-

ge ad ut] ordinamento spartito in sei capi e 91 articolo, che deterraina-

no in tutti i particolari la costituzione
,

le attribuzioni e le elezioni dei

Gonsigli e delle autorita comunali. Ed il giorno appresso , con altro De-

creto, furono messe in vigore, nelle province italiane, liberate dalla do-

mwazime auslriaca, treleggi^due Regolamenti e sette Decreti rcali, iria

promulgati nelle antiche province intorno alia Guardia nazionale. I Ve-

seti avranno il loro che fare, prima d'aver studiato
, capito ed iraparato

a praticare tutta codesta farraggine di disposizioni legali, col competen-
te loro corredo di sanzioni penali, di multe, di regole di procedura, di

appellazioni, di immunita e di sospensioni 1 Ma
,
in compenso, ne rico-

glieranno poi quei frutti raeravigliosi di quiete, di ordine e di sicurezza

pubblica, onde sono beate le altre province annesse, e di che si delizia

specialmente il Regno di Napoli ; dove, sotto la tutela della Guardia na-

zionale, i cittadini godono ancora il benetizio della Legge Crispina I

Da ultimo un altro Decreto, pubblicato nella Gazzelta ufficiale dei

,8 e 3 Agosto, sanci una convenzione con la societa delle vie ferrate del-

1'alta Italia, per cominciare e compiere un tronco di queste da Ponte

Lagoscuro a Rovigo, si che senza interruzione si possa dalle autiche al-

le nuove province estendere il vantaggio di celeri comunicazioui ;
le

quali tuttavia saranno per buona pezza impacciate non poco pei ponti di-

roccati od arsi dagli Austriaci nella loro ritirata.

4. Codesta fecondita legislativa pei redenti veneziani non diminui pun-

to 1'operosita del Governo, quanto alia impresa di compiere lo spoglia-

mento del Clero e 1'abolizione degli Ordini religiosi. Con Decreto del 21

Luglio erano stati nominati membri del Consiglio d'Amministrazione del

Fondo pel Culto i seguenti personaggi: il commendatore e senatore

Giacomo Astengo; il coma;. Paolo Cortese, deputato; 1'avv. Francesco

Crispi, deputato ;
il cav. Felice Magnani ;

il cav. Nicola Tondi ;
il comm.

Giuseppe Vegni. Codesti signori, la cui tempera e abbastanza quahtica-

ta dai nomi del Crispi e del Cortese, devono sovrintendere ,
a termini

della Legge del 7 Luglio, aH'amministrazione di quella parte di bem ec-

elesiastici
,
che rubata alia Chiesa e confiscata dallo Staid, viene asse-

gnata al salario di pochi preti ed al mantenimento delle chiese cheil Go-

verno non voltera in caserme, in prigioni o stalle. L'amministrazione sud-

detta ha posto la sua sede nel Convento di S. Paolino in Firenze; ed ivi

dovranno essere indirizzate tutte le comunicaziom ed i carteggi che '

cano il compito della medesima, per 1'esecuzione della legge del 7 Luglio.
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Ma, nelle present! sue distrette, il Governo ha troppo bisogno di de-

naro
;
e percio, in virtu d'un Decreto, pubblicato dalla Gazzetta ufficiale

dei 4 Agosto, ha vigore di legge il seguente articolo: I capitali, credi-

ti, rendite ed altri beni raobili appartenenti alle casse ecclesiastiche, e

deyoluti al Demanio, per effetto dell' art. 11 della legge del 7 Luglio
1866

, possono essere dal Ministro delle Finanze direttamente alienati
,

od altrimenti destinati a procacciare mezzi per provvedere ai bisogni
del Tesoro . Sicche i beni rubati alia Chiesa saranno, anche per via di

contratti da rompicollo, venduti, a piacimento del Ministro delle Finanze,

impegnati , ipotecati ;
ed il prezzo che se ne ricavera , dovra spenders!

pei bisogni del Tesoro. Se per miracolo sopravvanzera qualche cosa,
s' impieghera in pagare le pensioni assegnate ai proprietarii spogliati, e

per lo scopo prescritto al Fondo pel Culto.

5. Yenne altresi provveduto ad un inconveniente che cominciava a

dare grave impaccio al Governo. 1 battaglioni di Guardia nazionale mo-
bilizzati per tre mesi al principio della guerra , cominciavano ad essere

eccessivamente stanchi del peso molestissimo loro iraposto. Un d'essi,

spedito da Milano a tener presidio in Pavia, contava moltissimi malati,

ed i sani erano estenuati dallo strapazzo delle guardie diurne e notturne,

da tenere ai forti di quella citta, sotto le intemperie estive e senza quel-
le precauzioni discrete, onde abbisognano persone avvezze a vita civile.

Che fecero? Anche i sani, se e vero quanto leggesi in piu giornali, si

dichiararono malati, si stettero tranquillamente in letto, malgrado delle

ripetute chiamate del tamburo e delle piu calde istanze degli ufficiali, ri-

fiutandosi risolutaraente a continuare si fastidioso servizio.

Questo esempio potea tornare contagioso, ne il Governo potea esporsi
a dover usare il rigore contro tutti i ricalcitranti, che erano troppi, ovvero

adarlavinta. Percio fu scelto un partito di mezzo. I battaglioni gia aff'a-

ticati furono rimandati in pace alle case loro, e con Decreti reali furono

convocati altri a succeder loro nei destinati presidii.

Ma piu proficuo pel Governo
,
che non sia il muovere battaglioni di

pacifici cittadini, sara per certo il Decreto inserito nei numeri 217, 218,

219, sopra le tasse di Bollo, della Carta Bollata, e delle Marche da Hol-

lo. Questa legge, spartita in 8 titoli e 60 articoli, colpisce d'una tassa di

Bollo ogni minimo atto esterno di vita civile, con progressione crescente

in proporzioni enormi
;
e si stende a far pagare la tassa di bollo su tutte

indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commercial"!, stragiu-

diziali e giudiziali; e sugli scritti stampe e registri designati nei presen-

te decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione

dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pa-

gare la tassa in certi casi . Dopo scorsa attentamente 1' enumerazione

dei casi
,
ai quali si applica la tassa di bollo

, puo rimanere in dabbio se

ne vada esente, per cagion d'esempio, la carta con cui il salumaio invol-
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ge il cacio od il presciutto all' avventore ! Oh che delizia 1' essere libcro
cittadino del Regno d' Italia una e indipendente I

E si finisse li ! II far bollare gli atti e le carte, affiue di percepirne una

tassa, non basta ancpra al Governo, che da buon massaio si applico a far

fruttare piii copiosamente un altro cespite di rendite, cioe la Registra-
zione. Ed a cio provvide con un altro Decreto, inserito nella Gazzetta

ufficiale, nuraeri 220, 221, 223, e segucnti ;
dal quale apparisce quanto

II bisogno aguzzi F ingegno fiscale, per ordinare le cose in guisa, che
nulla sfugga alia Registrazione accompagnata da competente tassa, sotto

la comminatoria di multe e pene, le quali debbano anche fame piu pingue
il prodotto! Codesti registri si potranno poi, a suo tempo, destinare ad
alimentare il fuoco, su cui, mangiata e divorata ogni cosa, 1'Italia una e

indipendente dovra gittare il suo Gran libro del Debito pubblico.
6. II pericolo di dover giungere a questa fatale estremita va ogni gior-

no piu crescendo, per le incertezze intorno ai risultati della guerra, se

questa si avra a continuare, o sulle condizioni della pace, quando si

riesca a conchiuderla. Imperocche finora 1' Italia e in condizioni troppo
diverse dalla Prussia. Questa, vittoriosa e omai peryenuta alle porte di

Vienna, pole dettar la legge alia yinta rivale; e percio nei preliminari
stessi della pace, posti come condizioni d'un armistizio, le fece accettare

il maximum delle sue pretensioni. Per contro 1'Italia, non yittoriosa cer-

tamente ne a Custoza ne a Lissa, non pote sostenere 1' impegno assunto

di riliutare 1'armistizio, se prima non fossero firmati i preliminari di pace,

che erano i seguenti: 1.* Cessione diretta, incondizionata e senza com-

pensi, del'Veneto all'Italia
; 2, Riserva di trattare per una rettiiicazione

di contini, cioe per la cessione del Tirolo
;

3. L' uti possidetis mililare

durante 1' armistizio. L' Austria si rifiuto secco e riciso a queste con-

dizioni.

Quali consigli avesse recato a Yittorio Emmanuele il principe Na-

poleone, non si sa. Certo e che, sul finire del Luglio, egli si parti dal

Quartier geuerale dell'augusto suo suocero, e corse a Vichy, dov'era

Napoleone III, per dargli conto del modo con cui si era disimpegnato

del carico affidatogli, come riferimmo in questo yolume a pag. 378. Di-

cdbo che egli incoraggisse il Governo italiano a tener fermo neU'esigere

daH'Austria anche la cessione del Trentino; e che a Miiano, in uu conve-

gno di amici, ne facesse sperare 1'acquisto, promettendo a tal efl'etto gli

officii e 1' influenza delki Francia per costringervi 1'Austria; di che (ag-

giungono certi giornali, come YIndependance Beige, d'ordinario ben in-

formati di tali faccende) 1'Imperatore forte il rampogno, disconfessando

cotali promesse imprudenti.

Fatto sta che 1'Austria, durante la tregua prorogata, come dicemmo a

pag. 490, fino al 10 Agosto, fece calare da Vienna in Tirolo e nell'allo

Friuli e sull'Isonzo non meno di quattro corpi d'esercito, con lo stesso

Arciduca Alberto, in atto di voler ripigliare le ostilita, se non si stipula-
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ya un armistizio. II re Yittorio Emmanuele allora, rinunziando alle pre-

tensioni del preliminari di pace ,
raando a Cormons un ufficiale di siata

maggiore, il generale Bariola, per trattare d'un armistizio militare. Ma
il Bariola fu impossibilitato a conchiudernulla, quando udi intimarsi che,

non si ammetteva /' uti possidetis, se non sotto queste condizioni : 1."

Sgombero assoluto di tutto il territorio del Tirolo, tanto per parte dei

Garibaldini, quanto per quella delle truppe regolari; 2. ritirata delle

truppe del Cialdini fin sulla destra del Tagliamento. Fu un andiriviem

di messaggieri. Alia pertine, il giorno 10 1'Auslria consent! ad un iodu-

gio di 24 ore; e di fatto, passato quel tempo gli Austriaci da Peschiera

fecero una sortita ed occuparono posizioni sulle allure di Solferino, in

atto di ricominciare le ostilita.

Non potea dunque piii dubitarsene, e fu giuocoforza cedere alle esi-

genze dell'Austria; la quale da parte sua si contento, die gl' Italian! si

stendessero co' loro avamposti anche tino al Torre, salvo il raggio mi-

litare intorno a Palmanova ed Osopo, occupate ancora da guarnigioni im-

periali. La Nazione dell'll Agosto si stese in dimostrare, che non erasi

fatto nulla per modo di concessione all'Austria, ma solo per migliori dis-

posizioni strategiche, riconosciute necessarie da un Consiglio di Gene-

rali, e suggerite dal contegno e dalle forze preponderant! del nemico; on-

de bisognava concentrarsi. E il concentramento si effettuo col ritirare

tutti i Garibaldini dalla Giudicaria e dalla Yalle di Ledro, e col richia-

mare a Bassano, lasciando appena qualche yedetta a Primolano, i bat-

taglioni che il Medici avea condotto lino a Pergine e Yigolo, presso
Trento.

L' Austria da parte sua si piacque di considerare questa ritirata, noa

come un concentramento slrategico, ma come esecuzione delle condi-

zioni da lei poste; ed agli 11 Agosto a Cormons si venne a capo di sti-

pulare un armistizio di quattro settimane, puramente militare, lasciando

jiservate alle pratiche diplomatiche tutte le condizioni riguardanti la

pace.
La Gazzetta ufficiale pubblico alii 13 Agosto il testo di tal convenzio-

ne, preceduto da un telegramma del generale Petitti, che qui riferiamo

con la sola giunta dei segnacasi e degli articoli omessi dal telegrafo.

Udine 12 Agosto, ore 9.20 pomeridiane. S. E. ilPresidente del Con~

slglio dei Ministri. Comunico a Y. E. il testo della Conyenzione per 1'ar-

mistizio. lo avea ottenuto dal Commissario imperiale 1'inserzione delle

seguenti condizioni: 1. Gli abitanti del Tirolo italiano e d'altri luoghi

rioccupati dalle truppe austriache, non siano molestati per atti ed opinio-

ni durante Voccupazione italiana. 2. Non si faccia carico agli antichi

impiegati del Governo austriaco per la loro adesione al Governo italia-

no. 3. Non sia riscosso prestito forzato, ne siano messe tasse di guerra.

4. Sia libera la navigazione dei canali e dei fiumi la cui foce e in terri-

.torio non occupato dagli Austriaci.
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a L'arclducu Alberto non approve i Ire primi punti, estranei, a suo av-

viso, ad una coavenzione militare, e quindi alia nostra competenza. II

Commissario austriaco mi assicuro che il suo Governo si mostrera largo
coi comproraessi politici, e non riscuotera prestito forzato, ne tasse di

guerra. II quarto punto si riconobbe inutile, non essendo dubbia la navi-

gazione di quei corsi d'acqua. // generate PETITTI.

Or ecco gli articoli della Conyenzione mentovata: 1. L' armistizio

cominciera col giorno 13 Agosto alle ore 12 meridians, e durera quattro

settimane, vale a dire lino al 9 Settembre. Le ostilita uon potranno rico-

minciare che mediante un preavviso di 10 giorni. In difetto di preavvi-
so r armistizio s' intended prolungato.

2. I lirniti dei territorii occupati dalle truppe saranno, per la durata

dell' armistizio, i seguenti, cioe: per le truppe austriache: a) L'attuale

confine lombardo-veneto dal Lago di Garda al Po. b) II Po fino ad un

chilometro al disotto di Ostiglia, e di la una linea retta fino a 7 chilome-

tri e mezzo al disotto di Legnago sull'Adige presso Villa Bartolommea.

c] II prolungamento della delta linea fino alia Fratta, la sponda destra di

questo corso d'acqua fino a Pavruano, di la una linea che per Lobbia va

al confluente del Chiampo coll'Alpone : quindi la sponda destra di questo

ultimo fino alia cima Tre Groci al confine politico, d] II confine politico

dallo sbocco del fiume Ausa Porto Buso fino presso Villa. Indi un peri-

metro di sette chilometri e mezzo, intorno alle opere esterne di Palraa-

nova, il quale cominciando a Villa e passando fra Gonars e Morsano ter-

mina a Percotto Torre
;
la sponda sinistra del torrente fino a Tarcento, e

di la per Prato Magno a Salt fra Osopo e Gemona. Al Tagliamento, la

sponda sinistra del Tagliamento sino al piede del Monte Cretis, ed il

dorso dei monti che separano le valli di san Pietro e di Gorto lino al

Monte Coglians sul confine politico, e) Intorno al forte di Marghera un

perimetro di sette chilometri e mezzo. II Governo italiano e in facolta di

yalersi della parte della ferrovia da Padova a Treviso compresa in tale

perimetro. /) Lo stesso perimetro di sette chilometri e mezzo intorno alle

altre, opere di fortificazioni esterne di Venezia. Nelle localita, alle quali

non si eslende uno di questi perimetri, la laguna; e se esistono canali

esterni in prossimita di questi, la sponda interna dei canali stessi. II

forte di Cavanella d'Adige non sara occupato ne dall'una ne dall'altra

truppa. La navigazione del canale di Loseo e del Po di levante sara libe-

ra per le reali truppe italiane. g) I limiti di tutte le parti del Veneto die

non sono occupati dalle truppe austriache.

3. L' approvvigionamento di Venezia sara libero.

4/L'accesso ne' territorii riservati alle truppe austriache e inler-

detto alle truppe regie ed ai volontarii italiani. Egualmente alle tnrppc

ed ai volontarii austriaci e interdetto 1'accesso nei territorii riservati alle

truppe italiane. E pero fatta facolta agli ufficiali di un esercito di attra-

Serie VI, vol. VII, fasc. 395. 40 25 Agosto 18(56.
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versare, per ragioni di servizio, il territorio riservato, mechanic scambie-

vole accompagnamento.
5. Si fara il reciproco scambio dei prigionieri : 1' Austria li conse-

gnera in Udine, 1' Italia a Peschiera.

6. Gi'impiegati italiani, che si trovano nei territorii occupati dalle

I. R. truppe, non saranno molestati, e non lo saranno reciprocamente gli

impiegati e militari austriaci in ritiro, che si ritrovano nei territorii occu-

pati dalle truppe italiane.

7. E ammesso il ritorno degli internati di ambe le parti : pero non

potranno entrare nelle fortezze occupate dalle truppe del Goyerno, dal

quale furono internati.

Cormons, 12 Agosto 1866. Firrnati : A. PETITTI, generate CARLO

MORING, generale .

II giorno seguente, 13 Agosto, il generale Menabrea, nominate Pleni-

potenziario per trattare della pace con 1'Austria, parti alia volta di Pari-

gi, probabilmente per concertarsi col fondatore e tulore del Regno d'Ita-

lia, intorno al modo di condurre le pratiche, ed i punti da mantenere e

le concession! da fare. Non si sa ancora se le Conferenze coi Plenipoten-

ziarii austriaci si terranno in Alemagna o altrove.

7. Dovette costar caro assai
,
e sentirsi acerbamente dal Re e dal Go-

yerno italiano
,
lo sgombero del Tirolo. I Garibaldini ,

benche di poche

leghe si fossero inoltrati
,
aveano patito gravissime perdite ,

e dovea

loro tornare amarissimo 1'abbandonare di tratto quel che, con tante fati-

che e con tanto sangue, aveano guadagnato in un mese intero. II Gari-

baldi, in un suo Ordine del giorno, dato da Storo il 9 Agosto, e riferito

daWOpinione del 15, parla di 10 sanguinosi combattimenti, sostenuti con-

tro il nemico, delle nobili mttime seminate sulle yie percorse ; e, lodando

i suoi di non esserne punto sconfortati, rammenta loro che a migliaia

giacciono ancora i yostri feriti e mulilati . Ed ognuno sa ora, perche

accertato ufficialmente, essere piu di 2,000 i Garibaldini prigionieri de-

gli Austriaci. E quanti furono i morti?

Si ayea dunque ragione di temere che il Garibaldi ,
ad eccitamento di

certe teste caldissime che gli stavano attorno
, potesse far resistenza al-

ia ritirata, necessaria per indurre gli Austriaci all' arrnistizio. Tuttavia

egli si piego piu facilmente che non credeasi. II generale La Marmora gli

scrisse da Padova, il 9 Agosto, in questi termini : Ragioni politicise di

alta importanza richiedono la conclusione dell'armistizio
, pel quale si ri-

chiede, che tutte le nostre forze siano ritirate dal Tirolo. D'ordine del Re,

Ella quindi fara in modo che tutte le truppe sotto i di lei ordini , per le 4

antimeridiane di posdomani 11 Agosto, abbiano ripassate le frontiere del

Tirolo. II generale Medici dalla sua parte ha gia cominciato il moyimen-

to relrogrado. La Marmora -.

II Garibaldi rispose laconicamente. Ho ricevuto il vostro telegram-

ma, n. 1073. Obbediro v.
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L'ora prefissa dal La Marmora, per lo sgombero compiuto, mostra qual
fosse la ragione politico, d'alta importanza che 1'imponeva; scadeva
cioe a quell'ora la tregua ,

e 1'Austria avea dichiarato che avrebbe ripi-

gliato le ostilita, se quello non eseguivasi.

L'Opinione del 15 Agosto, per dimostrare a che cimentayasi 1' Italia nel

ripigliare la guerra ,
in cui sarebbesi trovata sola , reco una leltera dal

campo ,
onde risulta per informazioni degnissime di fede ,

che si sarebbe
dovuto affrontare un nemico gia pronto con le forze seguenti. In Carin-

zia, 40,000 uomini
;
fra Gorizia e 1' Isonzo, 160,000; nel Tirolo Cisal-

pino, 65,000; nel Quadrilatero, 35,000; a Yenezia, 20,000. Tota-

le 320,000 uomini. Questo, non puo negarsi ,
e argomento piu che per-

suasivo del bisogno di pace.
8. Interrotta cosi la guerra viva contro 1'Austria

,
si ricominci6 dagli

italianissimi una guerra d'altro genere contro il Governo di Firenze, sul

quale coraincio a rovesciarsi dai nuvoloni giornalistici una grandine fit-

la di accusa d'ogni genere. Si passo a rassegna ogni fatto del presentc
Gabinetto e de' suoi predecessor! ,

e naturalmente si riconobbe e procla-

mo
,
che tutto era pessimamente fatto. Ma a bersaglio precipuo dei colpi

fu scelto il La Marmora. Egli fu accagionato dell'onta, da lui fu chiesta

ragione dei danni di quanto ayyenne in questa infausta guerra. Egli solo

f
fu designate, se non come traditore, certo come colpevole della rotta di

Custoza
;
a lui fu imputata , perche amico del Persano

,
la disfatta na\a-

le di Lissa
;
e per poco non fu citato a dar conto del perche, e con quale

intento fellonesco, avesse suscitato il tempestoso maestrale, per cui ando

sconyolto 1'Adriatico e YAffondatore fu aifondato. Avrebbe di che fare

un giusto volume
,
chi volesse riferire le diatribe piu o meno furibonde

stampate contro lui
, perche inetto alia carica di capo di stato maggiore,

perche troppo servilmente devoto ai cenni di Parigi , perche fautore di

cattivi capitani e di incapaci ammiragli. La conclusione era costantemen-

te questa : che se i Garibaldini
(
e chi non sa le eroiche loro imprese di

Marsala e del Tirolo?) fossero stati a capo del Goyerno ,
1' Italia ora sa-

rebbe a Vienna a dettar la legge !

L'intemperanza delle invettive crebbe a segno, che il Ricasoli non ne

impauri certamente ;
e di che potrebbe aver paura il Ricasoli? ma ne fu

infastidito, pel disdoro che ne veniva all'Italia stessa
;
e sotto il giorno 12

spedi ai Prefetti e Sottoprefetti una Circolare, pubblicata poi in molti

giornali del 18
,
nella quale dichiaro : che codeste polemiche non frutte-

rebbero che pei nemici dell'ordine ;
che il Governo sosterrebbe i diritli e

1'onore nazionale nelle trattative di pace, e farebbe il suo dovere tino al-

1' ultimo; lasciando intendere che si doyesse percio mettere freno alle re-

criminazioni
, capaci solo di crescere le discordie. Qualche sequestro e

qualche processo contro i diarii piii inlerociti nel loro insolentire, dime

strarono che il Ricasoli, per quanto amp la liberta, vuole anche rispetta-

to il Goyerno.
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9. Ma il La Marmora, bersaglio principale di que'vituperi, n'era omai

sazio, ed insistette presso il Re affinche dovesse alia pertine accettare la

sua dimissione dalla carica di capo di stato maggiore, ed anche da quel-
la di ministro senza portafoglio; la quale dimissione avea gia chiesto fin

dal 25 Giugno, e reiterata piu volte. La Nazione del 18 anrmnzio e ripe-
te pqi

alii 19, che S. M. avea aderito alia domanda del La Marmora, e

nominate in vece sua airufticio di Capo di stato maggiore il generale
Cialdini. Col La Marmora si dimise pure il generale Pettinengo ministro

della guerra, a cui succedette il generale Cugia.
Finora

tuttayia
non e ben chiarp a qual vera cagione debbano attri-

buirsi tali cangiamenti. Da molti diarii si afferma, che il La Marmora sia

una vittima immolata a placare gli sdegnidelBismark; il quale, al vede-
re la ritirata dell' esercilo italiano subito dopo la battaglia di Custoza ,

venne in
sqspetto che il La Marmora, assicurato gia da Napoleone III di

acquistare il Veneto, avesse a bella posta condotte fiaccamente le cose,

per aver un pretesto di fermarsi e lasciar sola la Prussia contro 1' Austria,

per gradire alia Francia. Altri invece afferma che, essendo ora dubbie le

cpndizioni dell'acquisto del Yeneto, siasi voluto mettere a capo dell'eser-

cito un Generale che ne goda piu la fiducia, e sia atto a ripigliare, se

occorre, la guerra con piu vigore. Altri invece spspettano che cip
sia

conseguenza di accordi con la Francia
,
essendosi il La Marmora ritirato

subito dopo che il Malaret, ambasciadore francese, partito il 16 Agosto
da Firenze, giunse al campp, latore di una lettera autografa di Napoleo-
ne III. II Malaret torno a Firenze alii 18, el' Opinione di tal giprno

fece

sapere, che in quella lettera S. M. 1' Imperatore dei Francesi dichiara

essere la Venezia a
disppsizione

di re Yittorio Emmanuele a.

Tre giorni dopo 1' Opinione annunzio, alii 21 Agosto, che il Genera-
le Angelini, aiutante di campo di S. M., e partito per Parigi, latore di

una lettera autografa del Re a S. M. 1' Imperatore de' Francesi .

10. Nello stesso giorno 18 Agosto, in cui il La Marmora smetteva la

carica di Capo di stato maggiore dell'esercito, la Gazzetla u/ficiale stam-

pava una sua nuova e diffusa relazione, intornp
alle pperazioni

militari

del 23 e 2i Giugno, compilata secondo le relazioni dei yarii
comandanti

di Corpo; e percio ricca di molti ragguagli minuti e di tutte le partico-
larita atte a far capire, che nulla non erasi ommesso di quanto potea as-

sicurare 1'esito del tentative, e ii buon ordine della marcia dei varii Cor-

pi, si che 1'uno sostenesse T altro ed all'uopo lo potesse difendere, e che

erasi provveduto pel cpnveniente yitto de'soldati, e quanto altro dovea-
si fare da un accuratissimo Capo di stato maggiore. Cio potea servire ad

apologia del La Marmora ed a placare i Mazziniani.

11. Ma a questi fu data qualche maggiore consolazione. II Ministro dj
Grazia e Giustizia, sig. Bprgatti, impetro dal Re una piena amnistiapei
reati politici, commessi prima del 1859 e nelle province meridionali nel

1862, quando i moti garibaldeschi in Siciliaed in Calabria finirono col-

la barulla di Aspromonte. Nella Gazzctta ufficiale del 18 Agosto compar-
ve pertanto la breve relazione del Borgatti, ed il Decreto reale in quest!

termini: Ordiniamo. Art. unico. L'amnistia concessa coi reali Decreti

28 Aprile 1859, n. 3355
;
18 Giugno 1859, n. 3437 : e 5 Ottobre 1862,

n. 849, e estesa a tiitti colorp, anche militari di terra e di mare, che

spnp stati fino ad oggi imputati e condannati pei fatti nei Decreti mede-
simi contemplati .
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I fa Hi, di cui si tratta, erano precisamente le cqspirazioni mazziniane
e garibaldine contro 1'autorita regia e la monarchia di Casa Savoia; gli
eccettuati dalle mentovate amnistie parziali erano esclusivamente setia-

rii mazziniani e garibaldini, cqmpreso il loro capo supremo, Giuseppe
Mazzini. La presente aranistia li rimette tutli in piena grazia ed in pieno
possesso dei diritti civili. Cosi e tolto 1'unico ostacolo, che impediva il

Mazzini dal sedere in Parlamento come Deputato, ed anche dal parteci-

pare al Governo in uflicio di Minislro. I diarii della sua Jazione si mo-

strarpnp paghi di tal amnistia, come d' un atto troppo tardo, ma dovero-

so,digiustizia renduta al capo piu benemerito della rigenerazione italia-

na. II di segnente a quello in cui fu promulgata auesta amnislia pe' Maz-

ziniani, un Decreto reale convoco alle elezioni d un Deputato, da iarsi

il 1C Settembre, quel 1. Gollegio di Messina che era vacante, appunto

per aver due volte di seguito eletto il Mazzini a Deputato, benche sapes-
se che sarebbe scartato dal Governo. Ora Tinciampo e tolto, e niuno du-

bita che Messina otterra 1'onore, ben meritato da lei, di essere rappre-
sentata da Giuseppe Mazzini.

II.

COSE STRAN1ERE.

ALEMAGNA 1. Disegno prussiano per la ricostituzlone della Germania 2.

Preparatlvi pel Parlamento alemanno 3. Coutegno del Gran Ducato di

Baden 4.. Armistizii e Trattati di pace della Baviera ,
del Baden e del

Wiirtemberg con la Prussia.

1 . L'Alemagna del 1815 e disfatta. La Dieta germanica, che si era ri-

dotta ad Augsbourg, si sciolse subito dopo firmata la Convenzione di Ni-

kolsbourg; partendosi da essa, non solo i pochi Rappresentanti di Po-

tenze straniere che YI si erano trasferiti, ma io stesso suo Presidente ,

cioe ii Kubek, rappresentante dell' Austria; dopo che varii altri Stati del-

FAlemagna del Nord aveano richiamato i proprii. L' Austria, sperinien-

tando la forza Mvaevictis, si rassegno ad essere espulsa dalla famiglia

alemanna
;

i suoi alleati
, tiepidi e lenti a muoversi con lei alia difesa

comune, furono ad uno ad uno soverchiati; la Germania del Nord, ed

anche per buon tratto oltre il Meno, e occupata da truppe prussiane; la

Francia vede compiuli i suoi voti per la distruzione delle reliquie dei

Traltati del 1815 da essa detestati; la Russia, udite le spiegazioni recate

a Pietroburgo dal generale Manteuffel subito dopo il Trattato di Nikols-

bourg, dichiaro, con lettera aulografa dello Czar al re Gughelmo, di

non volersi punto mescolare del riordinamento della Germania, e di non

opporsi ai vantaggi della Prussia ;
ed il Bismark yedc coronati da pieno

trionfo i suoi disegni ,
maturati per oltre a 15 anni

,
ed effettuati con au-

dacia pari alia fortuna delle sue armi.

Or si tratta di ricostruire 1' Impero germamco sotto lo scettro ae

Prussia ponendo in capo aglillohenzollern
la corona impenale, rapita a-

cli Habsbourg. Gia il Bismark ha gittate le fondamenta del nuovo edit

cio politico fin dal 10 Giugno, quando, alia yigilia di muoyere le armi,

mando agli Stati germanici lo schema di nuova Confederazione ,
rilerito

nel Memorial diplomatique del 17 di quel mese a pag. 37^- 8
;
e v ie,

sua circolare del 14 Agosto allego quel docuniento come 1 abboz-m una
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zo, sul quale si deve modellare tutto il corpo nazionale. Ben inteso che
allora non trattavasi di annessioni di Stall alia Prussia

;
ma queste , og-

gimai affettuate per 1' Hannover, 1'Assia Elettorale, il Nassau e per Franc-

fort, non che si attraversino, agevolano di molto I'asseguimento del do-

minio, che con quelle proposte, da noi altrove compensate, il Bismark
rivendicava per la Prussia. Qui basti ricordare, che questo Ministro vo-
leva un Parlamento alemanno

,
la direzione diplomatica e militare dei

Confederati coramessa alia Prussia, che ne organerebbe gli esercitj
e la

marina, e ne rappresenterebbe presso le, Corti straniere gli interessi ed i

dirilti internazionali.

2. Yolendosi dal Bismark salvare le apparenze, e fare mostra di grande
6ssequio per la sovranita nazionale e la liberta del popolo nell' accettare

i nuovi prdinamenti, gli preme assai di veder convocato, sotto 1'impres-
sione dei recenti e splendidi trionfi delle armi prussiane, il Parlamento

alemanno, d'accordo col quale deesi istituire la nuova Confederazione.

Percio il Bismark ha diretto formale invito agli Stati, che gia aderiro-

no air alleanza con la Prussia
,
e di cui daremo il novero tra le cose di

questo reame, a sollecitare i preparativi onde procedere alle elezioni dei

Deputati, che doyranno convenire a Berlino. In Prussia si stanno diyi-
sando le circoscrizioni territoriali di 100,000 anime. Siccome la Prussia,

quale era prima delle recenti annessioni preconizzate alii 17 Agosto, se-

condq 1' ultimo censimento conlaya 19,255,139 abitanti, comprese lepo-

polazioni delle province di Prussia e di Posnania; cosi essa-dovra eleg-

gere 193 Deputati, ripartiti per province nella proporzione seguente: La
Prussia 30; la Posnania 15; il Brandebourg26; la Pomerania 14; laSle-

sia 35
; la Sassonia 20

;
la Westfalia 17

;
le province renane 35

;
1' Hp-

henzollern 1. Le circoscrizioni territoriali si faranno secondo il prescrit-
to dalla legge del 27 Maggio 1860 circa le elezioni alia Camera, ma con
la giunta che niuna circoscrizione possa contare meno di 100,000 anime.

Le stesse regole si applicano agli Stati che, per un Messaggio letto

alii 17 Agosto alle Camere di Berlino, saranno annessi alia Prussia ;
dove

gia le autorita prussiane vengono con gran sollecitudine adoperandosi

pei necessarii censimenti, e per disporre i popoli a piegarsi di buona vo-

glia sotto il giogo della liberta prussiana.
3. Questo compito sembra facile nell'Assia elettorale, difficile molto

nell' Hannover; dove continua una grande esasperazione cpntro
i Prussia-

ni, che dovettero disseminare morle guarnigioni nelle citta, per impedire
sollevamenti. La Regina di Hannover tien fermo ne vuple abbandonare
la regia sua residenza, aspeUando d'esserne cacciata a viva forza ;

di che

il re Guglielmo si ridusse a mandarle, messaggiero di conciliazione, il

Principe d' Ysembourg, per rcnderla.capace della necessita di cedere e

rassegnarsi e partire. Ma non ci farebbe meraviglia se vedessimo per
contrario il Baden, che dovrebbe essere escluso dall' impero prussiano,
ossia dalla Confederazione da esso istituita

,
fare impegni onde esserne

membro, od almeno fruirne come alleato i benefizii.

Infatli questo Gran Ducato, dopo aver ondeggiatp nella Dieta fra la

Prussia e 1'Austria, ora astenendpsi dal voto, ora dichiarandosi aperta-

mente per quella, ora accostandosi con mille riserve a questa: finalmente

il 14 Giugno aveva votato per la mobilizzazione dell'esercitp federale, e

cosi incorso le ire della Prussia, che 1'involse nella dichiarazione di

guerra, fulminata contro gli Stati colpevoli d'aver dato quel voto.
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Ma che ? La Camera rifiuto i fondi per Y armamento
;
e questa fa una

delle cause della lentezza, con cui si procedette a muovere il contingen-
te del Baden; onde 1'ottavo -corpo federate non era ancora in grado di

eatrare in campagna, quando gia I'Austria era prostrata a Kouigsgraetz.
Avvenuta poi i' invasione prussiana, e giunta oraai lino al Meno, e pe-
netrata sulle terre della Baviera e del Baden, 39

Deputati di questo Stato

si raccoisero e mandarono al Gran Duca un Indirizzo, per eccitarlo ad
aderire alia Prussia, ed a far partecipare al popolo i benefizii della nuo-
va Confederazione da quella proposta. Le istanze del liberali presso il

Gran Duca furonq si urgenti, che esso dovette licenziare i suoi Ministri,
circondarsi d'altri propensi alia Prussia, sollecitare da questa un armi-

stizio e
condiziqni

di pace, che- furono consentite facilmente. E tra poco
forse sara bandita I' alleanza del Baden con la Prussia 1

4. Anche la Baviera ed il Wurtemberg sonosi oggimai rappattumate
col Bismark. La prima ebbe non poco merito presso di lui, attesa la len-

tezza con cui si dispose a fornire le truppe che erasi obbligata di armare,
sotto il comando immediato del Principe Carlo di BaTiera,e sotto gli or-

dini supremi del Benedek, a difesa degl'interessi comuni, minacciati dal-

1' invasione de' Prussiani in Sassonia e Boemia. II Benedek, trovatosi

priyo di 80,000 uomini che doveano formare 1'ala destra della sua ordi-

nanza di campagna, fu sopraffatto, prima che uno squadrone di Bavari

si muovesse contro il nemico. Ma cio non valse ad impedire che i Prus-

siani battessero poi anche i Bavari alia loro volta, come accenneremo al-

trove. Accettata alii 21 Luglio la tregua dall'Austria, il sig. Yon Der

Pfordten corse in fretta a Nikolsbourg, per partecipare alle prati^he d'ar-

mistizio e pace; ma si senti dire, che con lui si potrebbe trattare per la

sola Baviera, ma non si comporterebbe che egli comparisse come rap-

presentante d'altri Stati, dovendo i singoli chiedere ed impetrare tregua

e pace, con le condizioni che piacerebbe al vincitore d' imporre.

E cosi si dovette fare. La Prussia pero, quanto aH'armistizio, fu gene-

rosa
;
e fin dal 28 Luglio era firmata a Nikolsbourg la convenzione tra

la Prussia e la Baviera, per armistizio di tre settimane, da cominciare

il 2 Agosto, sotto questi patti: 1. L'uti possidetis militare, restando am-

be le parti con le truppe loro dove si trovassero; 2. Piena facolta alle

truppe prussiane o del nord, che si trovassero nelle antiche forlezze fe-

derali, di poterne uscire, traversando il territorio bayaro, per riunirsi

all'uopo con 1'esercito regio. II testo di questa convenzione e nfento nel

Memorial diplomatique del 19 Agosto, pag. 520; dove anche e trascnt-

ta quella per 1'armistizio, egualmente di tre settimane, col Wurtemberg;

a cui fu imposto di sgomberare dal piccolo principato di Hohenzollern

presso il Lago di Costanza, che esso avea occupato allo scoppio deila

Simile grazia di armistizio fu qttenuta poi dagli altri Stati venuti a

suerra con la Prussia
;
ed oggimai sono stipulate le convegne di pace.

Solo per la Baviera rimaneva qualche difficolta, la quale ora dicesi supe-

rata per benigno atto della Prussia.

Se le lentezze dei Confederati dell' Austria furono premeditate e col-

pevoli e da dire che ne colsero il condegno castigo; e se contro

tensioni della Prussia non possono trovare schermo o conforto, ben pos

sono suggettarvisi dicendo il mea culpa.
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PRUSSIA 1. Marcie e falli d' arme de' Prussian! dal 3 al 29 Luglio 2. Rilor-
no del re Guglielmo a Berlino 3. Aperture delle Camere; discorso de!
Re 4. Giudizio chenediedero alcuni giornali .

r
>. Come diviselet'azio-

ni nella imova Camera
; contegno del Grabow; elezione del Presidents

6. Circolare del Bismark agli Stall alleali con la Prussia 7. Insinuazioui
della Francia per uua reliificazione di frontiere; risposta del Govemo
prussiano ;

dichiarazioni sibilline del Conslitutionnel parigino 8. Mes-
sagio del Re alle Camere per 1'annessione. dell' Hannover, dell'Assia elet-

torale, del Nassau e di Francfort, alia Prussia.

1. II Monitors prussiano pubblico una relazione ufficiale, riferita an-
che dalla Nazione di Firenze, n. 226, intorno alia battaglia di Sadowa o

Konisgraetz ;
nella quale nulla non abbiamo trovato di nuovo o diverso

da quello die compendiosamente abbiara detto a pag. 366-G8 intorno a tal

falto. Solo e da notare, che \\Monitore confessa schiettamente, aver giova-
to moltissimo agli escrciti del re Guglielmo 1'aver trovate sguernite d'ognt
difesa, e cosi valicate senza contrasto !e gole de'monti di Boemia e Sle-

sia, dove non si ebbero a superare che le naturali difficolta del sito
;
che

Ja battaglia volse propizia agli Austriaci lino ad un'ora pomeridiana ;
che

solo allora comincio la fortuna a dichiararsi pei Prussian!
, quando 1' ar-

tiglieria austriaca
,

la quale occupava una fortissima postura a Goreno-

wes, 1'abbandonp, aprendo cosi passo alle colonne prussiane,cbe ruppe-
ro il centro ed investirono dalle spalle 1' ala sinistra dell' esercito au~

striaco.

La rilirata di questo verso Ko'nigsgraetz e Pardubitz per qualche tem-

po fu ordinata, e sostenuta da vigorose cariche della cavalleria contro i

hattaglioni prussiani die 1' incalzavano
;
ma poi, nelFaccostarsi all' Elba,

lo scompiglio crebbe, e facilito agli inseguenti vincitori il protiltare lar-

gamente della vittoria. Caddero in potere de
1

Prussiani 174 cannoni, non

presi ma abbandonati; 18,000 prigionieri ed 11 bandiere imperial] , po-
tendosi calcolare sinq

a 40,000 uomini le perdite degli Austriaci, tra

morti, feriti e prigionieri; mentre il Monitors afferma quelle de'Prussia-

ni non aver superato la cifra di 10,000.
Da quel giorno Tesercito prussiauo puo dirsi non aver piu fatto altro

che marcie vittoriose, non solo in Boemia e Moravia ,
e nella bassa Au-

stria e inllngheria, fin sotto Yienna ePresburgo; ma eziandio nel rima-

nente dell'Alemagna meridionale. Oltre a quello che ne abbiamo detto a

pag. 362-64, giovera accennare c|ui
i successi dei varii corpi d'esercito,,

ricavandoli da una specie di
diariq

del Monitore prussiano.
Subito dopo la battaglia di Kouigsgraetz il primo esercito ,

comanda-
to fin allora dal principe Federigo Carlo e poi anche dal Re stesso, si di-

resse verso Briinn
;

il secondo esercito, sotto gli ordini del Principe ere-

ditario, mosse verso Olmiitz; ed un corpo che fin allora erasi tenuto co-

me in riserva dei due primi eserciti, sotlo il generalellenvarth, si diriz-

zo ad Iglau, sulla frontiera della Boemia e sulla via che mette capo di-

rettamente a Yienna
II di 8 Luglio fu occupata Praga, dal generale Rosemherg. Alii 9 il

quartiere generale del Re da Pardubilz si trasferi ad Hohennauth in Boe-

mia. Alii 10 il primo esercito valico in diversi punti i confini della Mo-

ravia, soslenendo solo un breve scontro con una retroguardia d'usseri

austriaci
;
ed intanto il quartiere generale si trasportava a Zwittau m

Moravia.
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In questo mentre 1'esercito prussiano, cbe avea occupato V llaunover
e 1'Assia elettorale, respingeva, alii i Luglio, la cavalleria bavaresc pres-
so Hansel; poi, in varii combattimenti tra la Werraa e la Fulda, battuto
il principle esercilo bavaro, e separatolo dall'esercito federate, comanda-
to dal principe Alessandro di Assia

,
entrava alii 9 Luglio nella bassa

Franconia; e nello stesso giorno un altro corpo prussiano, guidalo dal

Manteuffel, sforzava i passi della Saale in Franconia, melteva in rotta i

Bavaresi che li difendevano, e riusciva cosi vittorioso in cinque luoghi
diversi

,
cioe ad Haassen, a Waldaschah ,

a Friedrichshall
, a Kissingen

c ad Hamelburg. I bavaresi erano costretti a ritirarsi sulla sinistra del

Meno.Quindi il giorno 11 un altro corpo prussiano, vegnente da Coblentz,

occupava una parte del Ducato di Nassau.
Or tornando ai fatti di Moravia, sul giorno 11 avveniva a Tischnowitz,

a tre leghe da Briinn un fiero combattimento di cavalleria tra dragoni

prussiani ed ulani austriaci; e nello stesso di veniva occupato da'Prussia-

ni il distretto di Egra al^iord-ovest della Boemia.
II 12 di Luglio al mattino veniva occnpata, senza colpo ferire, dall'a-

vanguardia del primo esercito, cioe da 8,000 fanli e 2,500 cavalli, la

citta stessa di Briinn
;
e la sera v' entrava col principe Federigo Carlo il

grosso dell'esercito, cioe non meno di 50,000 uomini
;
mentre il Quartiere

generale del Re da Zwiltau trasferivasi a Gzernahora, a tremiglia a set-

tentrione di Briinn, dove entrava il Re alii 13; pel qual giorno ancora

cadeano in potere de' Prussiani Komotau e To'plitz; e presso Laufach,

presso Aschaffembourg unaDivisione prussiana ributtava, con gravi per-
dite una Brigaia dell'Assia Darmstad, da cui era assalita.

Alii 14 Luglio si combatteva una fierissima e micidiale battaglia presso

Aschaffembourg dai Prussiani contro le truppe riunite dellaBrigata austria-

ca reduce dai Ducati dell'Elba, e quelle delle due Assie, comandate dal

feldmaresciallo Heipperg. La citta, presa d'assalto, n'ando in fiamme, ed

i Confederati furono respinti al di la del Meno
;

di che le truppe federali

dovettero sgomberare interamente il Ducato di Nassau c la citta di Franc-

fort. Nel qual giorno ancora tutto il Margraviato di Moravia fu abban-

donato dalle retroguardie auslriache ,
mentre i Prussiani da Jetzelsdorf

penetravano nella bassa Austria e marciavano verso "VYindhofen sulla

Thaya, ed il generale Herwarth occupava Znaim su questo fiume, a 10

migfia da Vienna.
II secondo esercito, rinforzato dalla Guardia reale, passala 1'Elba tra

Pardubitz e Konigsgraetz, erasi accampato presso Posnitz, a mezzodi di

Olmiitz, sulla via maestra che da questa fortezza melte a Briinn; ed alii

15 Luglio una sua Brigata sostenne presso Zobitzchau un forte combatli-

rnento contro una Brigata austriaca, a cui tolse 18 cannoni e 400 prigio-

nieri
, impossessandosi della via ferrata che da Presau mena a Lunder-

bourg ;
e con cio le truppe austriache concentrate in Olmiitz ebbero tron-

cata ogni comunicazione con Vienna. In quel giorno il Gablentz era stato

spedito a ritentare un componimento di tregua ;
ma il re Guglielmo vi si

era rifiutato. . .

II giorno 16 Luglio fu occupata Lunderbourg ; luogo importantissimo

dove metton capo piu vie ferrate
;
ed il principe Federigo Carlo passava

la Mark e penetrava in Ungheria con forze poderose ;
ed intanto altre

truppe prussiane occupavano Francfort. Alii 18 il Quartier generale de

re Guglielmo perveniva a Nicholstein, a 12 miglia da Vienna. Alii 19 il
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sig. De Moltke prendeya possesso, in nome del Re, delle province di

Hanau, di Fulda e dell'Elettorato di Assia. II 20 i Prussiani impadroni-
yansi di Darmstadt. Alii 21 1'Austria accettava una tregua di cinque gior-
ni. Alii 23 giungevano a Nikolsbpurg il generale conte Degenfeld ed il

conte Karolyi, per trattare col Bismark sopra le condizioni d'armistizip
ed i preliminari di pace ;

e questi erano tirmati alii 26
, sospendendosi

cosi le ostilita fra la Prussia e 1'Austria.

Ma il Bismark non voile ammettere a trattare collettiyamente pei Con-
federati il Pfordten, ministro diStato della Bayiera; perche, non riconp-
scendo piu come esistente la Confederazione germanica , gli tornava piii

a conto di trattare coi singoli Stati, conquel successo che abbiamo detto

tra le cose di Alemagna.
II testo dei preliminari di pace e dei patti d' armistizio stipulati a Ni-

kolsbourg risponde esattamente nella sostanza all'analisi, che ne abbiamo
riferita a pag. 499-500 dal Memorial diplomatique; e percio riputiamo
inutile il trascriyerlo distesamente, quale fu putyblicato alii 3 Agosto dal-

la Gazzetta di Vienna, eriferilo nel Memorial stesso a pag. 503.

2. Col tempo si chiariranno forse i motivi, che indusserp il re Gugliel-
mo a sospendere sppntaneamente il corso delle sue yittorie, rinunziando

alia soddisfazione di entrare in Vienna, offerendo tutto da se prima una

tregua, poi condizioni di pace men durechenoncredeasi- ed affrettando

la conchiusipne del Trattato di Nikolsbourg con una smania febbrile,che
non gli lascio nemmeno tempo di cercare od aspettare ,

secondo che pur
era pattovito, il consenso dell'Italia. Ma puo darsi che abbiano a cio con-

tribuito qualche insinuazione della Russia , e gli ufficii della Francia ,
o

1'infierire del cholera-morbus che cominciaya a menar stragi nell'esercito

prussiano, o la prudenza che yietayagli di cimentarsi a perder tutto col

yoler troppo; o, da ultimo, un po' di tutto questo insieme. Ma niuno re-

c6 a merito di moderazione del Bismark quel fermarsi in tal punto, e far

ripigliare *al Re la yia pel ritorno a Berlino.

II re Guglielmo si riprometteya certamente dalla sua capitale una fe-

stosa accoglienza. Gia ayeane riceyuto in pegno dimostrazioni straordi-

narie, la sera del 29 Giugno ; quando Berlino ando tutta in tripudio per
le notizie delle yittorie ripprtate

nei tre giorni precedenti; ed ilRe, salu-

tato con un indirizzo municipale di congratulazione, avea dovutp piuyolte
mostrarsi al balcone, per satisfare aiyoti della moltitudine sterminata, che

affollata innanzi al palazzo non cessaya dall' acclamare al Re ed al Bis-

mark. Cosi ancora al suo partire pel campo, il giorno 1. Luglio, il po-

polo si era accalcato sulle yie ad augurargli il buon yiaggio e pieno
trionfo. Giunto il 2 a Gitschin, dal contegno dell'esercito si era rinfranca-

tp yiemeglio a sperarc felicissimo il riuscimento de'suoi disegni ;
come

di fatto avyenne il 3 Luglio per la vittoria di Konigsgraetz, che die il

tracollo alia
fprtuna dell' Austria e corono la politica del Bismark, cre-

sciuto a dismisura nella stima e nell'amore del suo sovrano, dal cui fian-

cp non si spicco mai ne sul campo di battaglia ne in mezzo alle pratiche

diplomatiche.
In meno di 30 giorni erasi fmita una guerra colossale. Ognuno puo im-

maginare 1'ebbrezza di giubilo e d'orgoglio a cui abbandonossi Berlino,

quando, sulle 10 ore della sera del 4 Agosto, in mezzo a sfolgorante lu-

minaria, riyide il Re trionfante, col suo Bismark allato, ritornare sano e

salyo, accompagnato dal Principe ereditario, yincitore di Gitschin e di
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Sadowa. Piu volte la moltitudipe tent6 di staccare i cavalli
, e trarre a

mano il cocchio del Re. II corrispondente del Temps scrisse di non aver
mai veduto simile spettacolo di entusiasmo popolare.

3. II giorno dopo, 5 Agosto, ebbe luogo la solenne apertura delle Ca-

mere, preceduta da una sacra funzione, celebrata pei cattolici nella chiesa
di santa Edwige, e pei protestanti nel Duomo. Pocp prima del mezzodi,
essendo gia i Signori e Deputati raccqlti quasi tutti nella jiiagnifica Sala

bianca, entrovvi a capo de'Ministri il Bismark, in uniforme di colonnello di

corazzieri, sotto la quale divisa avea accompagnatq il Re al campo. En-
tro poscia il Re, salulato da tripliceacclamazione di tutta 1'adunanza; e,

salito sul trono, si pose 1'elmo in capo, e con voce alta e ferraa lesse il

discorso seguente.

Illustri, nobili e cari Signori delle due Camere del Parlamento! Ye-
dendo riuniti intorno a me i rappresentanti del paese, debbo anzi

tuttq
manifestare la mia gratitudine, e quella del mio popolo, per la grazia di

Dio, che non solo ha aiutato la npstra
Prussia ad allontanare; a costo di

gravi ma fecondi sacrifizii, i pericoli di up assalto nemico dalle nostre

frontiere; ma ci ha permesso anche di aggiungere, mediante una rapida
e yittoriosa marcia delle nostre truppe, nuoyi allori alia nostra gloria

ereditaria, e spianare
la via a!lo sviluprjo nazionale della Germania.

Colla visibile benedizione di Dio, la parte della nazione, atta a porta-
re le armi, ha seguito con entusiasmo la chiamata alle battaglie sacre per
la patria indipendenza; e Teroico nostro esercito, assistito da alleati poco
numerosi ma fedeli, ha marciato, tanto all'Est quanto aU'Ovest, di vitto-

ria in vittoria. E corso niolto sangue pjezioso; la patria piange molti fi-

gli valorosi, morti da eroi nel loro trionfo, mentre le nostre bandiere

sventolavano dai Carpazi al Reno. L'unanime accordo del Governo e dei

rappresentanti del paese porteranno a maturita i frutti, che devono na-

scere da questo seme insanguinato, a meno che non sia stato gettato

invano.

Cari signori delle due Camere del Parlamento ! II mio Governo puo

guardare con soddisfazione lo stato delle finanze del paese. Una scrupo-

losa previdenza ed una coscienziosa economia 1' hanno posto in grado di

Yincere le grandi difficolta finanziarie, che sono la naturale conseguenza

de' present! avvenimenti. Quantunque, in questi ultimi anni, la guerra

contro la Danimarca abbia gia imposto considerevoli sacrifizii al pubbli-

co tesoro, tuttavia siamo giunti a far fronte alle spese, volute finora dalla

guerra presente, mediante le rendite pubbliche ed i fondi esistenti, sen-

za imporre altri pesi al paese, tranne le prestazioni in natura chieste

dalla guerra.
II perche colla maggiore fiducia vengo a chiedervi i mezzi neces-

sarii al successo finale della guerra e al pagamento delle prestazioni i

zionali, serbando 1'ordine e la sicurezza nelle finanze, e spero che mi sa-

ranno con sollecitudine consentiti.

Negli scorsi anni non si pole regolare il bilancjo mediante un a<

do colla rappresentanza del paese. Le spese pubbhche fatte in questo pe-

riodo mancano adunque della base legale che, com 10 lo nconosco di

nuovo non puo esistere, in virtu deU'articolo 99 della Costituzione, che

col ma'zzo di una legge annualmente concertata fra il mio Governo

due Camere del Parlamento. Se, nulladimeno, il mio Governo ha diretto

per molti anni gli affari dello Stato, senza questa base legale, cio e av-
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yenulo dopo un esame scrupoloso, e nella coscienziosa convinzione, chg
il proseguimento d'ua'amrainistrazione regolare, 1'adempimento degli ob-

blighi legal! verso i creditor! ed i funzionarii dello Stato, il mantenimen-
to dell'armata e dei pubblici stabilimenti, erano una questione di esi-

stenza per la Monarchia. Quesla condptla
era adunque addivenuta una

di quelle necessita assolute, cui non puo e non devesi sottrarre alcun Go-

yerno, nell'interesse del paese.
Ho la fiducia che gli ultimi avyenimenti contribuiranno a produrre

un accordo, pel quale e indispensabile che il bill d'indennita, dimandato
alia rappresentanza del paese, per 1'amministrazione del bilancio eserci-

tata senza legge, sia volentieri conceduto.

II conflilto sara cosi terminate per sempre, con tauta maggior sicu-

rezza, perche e da attendersi che la situazione politica della patria per--
metta una estensione delle frontiere, e la formazione d'un' armata fede--

rale unitaria, posta sotto ilcomando della Prussia, e i di cui pesi doyran-
no essere ugualmente sosteuuti da tutti i membri della Confederazione.
II disegno relative ad una cpnvocazione di una rappresentanza nazionale

degli Stati confederati sara immediatamente presentalo alle Caraere.

Signori, voi sentirete, e tutta la patria sente con me, 1'alta impor-
tanza del momento che mi riconduce nella patria. Si degni la Prpvviden-
za spandere suirayvenire della Prussia le medesime benedizioni, ch'essa

ha gia diffuse cosi visibilmente sul suo passato. Iddio lo faccia !

Furono in singolare e yivacissimo modo applauditi in questo discorso
i tratti, in cui esaltayasi il valore dell'esercito, e ricpnosceyasi illegale ed

incostituzipnale il procedere del Governo circa il bilancio, attuato senza

1'approvazione delle Camere, e chiedevasi un bill d'indennita.

4. Ma fece poco gradita impressione in Francia ed in Italia 51 silenzio

assoluto,si intorno al cpncorso dell' esercito italiano cpntro 1' Austria, s>

circa i buoni ed efficaci uffizii, interposli dalla Francia mediatrice per
1'armistizio e la pace. Abbiamo yeduto altrqve quali risenlimenti ne fa-

cessero i diarii ufficiosi del Gabinetto di Firenze. A non andar troppo
per le lunghe, riferiremo qui i lamenti e le osservazioni di due soli diarii

irancesi
;
uno dei quali, per le sue attinenze settarie, e Taltro pel fervore

lirico, onde avea celebrato la giustizia della causa sostenuta dalla Prussia
e cantato i suoi trionfi, meritano che si faccia qualche caso delle loro pa-
role; dalle quali si ricavano anche varie rilevanti notizie intorno ai fatli

passati.
Or ecco in prima il Temps scusare il silenzio quanto all' Italia, biasi-

marlo quanto alia Francia
,
ed impulare di menzogna e mala fede il di-

scorso del re Guglielmo: L'omissione dellltalia, certp poco convenien-

te, puo spiegarsi fino a un certo punto. La tesi ufficiale del Govern o

prussiano e : che egli ha fatto una guerra difensiva, e che fu costretto df

batters! per 1' indipendenza nazionale minacciata daW Austria. Ora que-
sta tesi non s'accorda punto con 1'alleanza evidentemente offensiva stretta

con 1' Italia, e la cui conclusions e stata molto anteriore alia guerra. Non

pptea pertanto tornare a conto del Governo prussiano di rivqlgere 1'atten-

zione degli animi verso 1' alleanza italiana
;
e noi non dobbiamo sperare

che la
discussiqne dell'/nrf/rizzo, se pure vi sara Indirizzo, abbia a span-

dere gran luce intorno alia formazione di tal alleanza. Ma niuna ragione
di tal fatta puo allegarsi per iscusare il silenzio tenuto quanto alia Fran-

cia. Noi siamo intervenuti come Potenza mediatrice, ed ognuno ricono-
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scera che il re di Prussia ci era debitore almeno d' una menzione ami-
cheyole. L'omissione che indichiamo sara forse spiegata poi. Perora non
possiarno qualificarla altrimenti, che come un oblio inconcepibile .

Anche al Debats fece dispetto codesto silenzio
; e, sotto il di 8 Agosto,

lodato il Re per aver riconosciuto i suoi torti verso le Camere e chiestd
un bill d'indennita, si stese a disaminare il discorso, sotto 1'aspetto dclla
buona fede nell'accennare ai fatti passati, e dalla schiettezza nel far pre-
sentire i disegni da attuare in futuro. Ecco poche parole. Si possono ri-

levare certe affermazioni intorno ad avvenimenti passali, che la Prussia
fec& sonare alto assai e soventi, npn senza suo profitto, nei tre mesi che
precedettero la guerra, ma che dai fatti ebbero tale mentita, che oggimai
niuno potrebbe esporsi a ripeterle, senza oftendere 1'opinione pubblica.
Cosi, per esempio, al principio del suo discorso il Re ringrazia La gra-
zia di Dio, che ha aiutato la Prussia a rimoyere dalle sue frontiere i pe-
ric61i d'un assalto nemico . Or queslo non sussiste (Cela ri est pas se-

rieux). Fra le cose strane, che i fatti della guerra hanno pienamente
chiarito, niuna e meglio dimostrata che questa; cioe Timpreyidenza del

Governo austriaco, il quale npn ayea pensato a nulla, non avea fatto al-

cun preparativo militare, e si lascio sorprendere d' ogni parte dalle ra-

pide mosse e dalle repentine irruzioni dei Prussiani.

E notissimo a tutti oggimai, e perfettamente accertato, che 1'Austria

non avea puntp concentrato le sue truppe, come avrebhe dovuto fare

(
non per assalire la Prussia] per resistere almeno alle grandi masse dei

Prussiani ; che essa non avea organizzato i suoi eserciti
;

i quali, sebbene

poco numerosi, mancayano d' armi e di munizioni, e d'ogni maniera di

approvigionamenti. L' impreyeggenza fu spinta a segno, che si poterono
citare corpi d' esercito austriaco, i quali si

batterpno accanitamente per
tre giorni di seguilo, senza che

lorp
fosse fatta in

tuttp questo tempo
una sola distribuzione ne di came ne di pane. L' insufficienza dei mezzi
di difesa era tale, che quando il generale Renedek ebbe presa sul luogo
una plena notizia dei mezzi pnde potrebbe disporre, dichiaro rispettosa-
raente all'Imperatore, ch'egli non credeva possibile il difendersi con pro-
babilita di buon successo, e ch' egli riputava savio partito il calare ad

accordi di componimento con la Prussia, aspettando migliori tempi per
farle la guerra. Tuttavia il generale Benedek parti per assumere il co-

mando dell'esercito; ma, al momento della sua partenza, venne assicura-

to, che trattavasi solo di fare una mostra bellicosa, atteso che gia si sta-

va sul conchiudere un accordo con la Prussia; essendo oggimai fermati i

punti essenziali della convegna. Per contro la Prussia si preparava alia

guerra contro 1'Austria, ed 'il Bismark non lo dissimulava punto; anzi di-

cea forte e chiaro : che non mai la Prussia avrebbe in avvenire si propi-

zia opportunita di abbattere 1'Austria e cacciarla dall'Alemagna, ed alle-

gava le ragioni di tal sua confidenza. Dunque oggimai non e piu lecito

dire che la Prussia avesse a temere d' un assalto nemico a' suoi confini ;

ed e assai increscevole che, in circostanza tanto solenne, siasi posta in

bocca al Re un' asserzione cpsi priva d'ogni fondamento.

5. La Camera dei Deputati comincio, alii 6 Agosto, le sue tornate, sotlo

la presidenza del Decano di eta, generale Stavenhagen; il quale, lasciate

da banda le ipocrisie di ringraziare il cielo per essere scampati al pencolo

d'una invasione dell'Austria, canto chiaro: essersi ottenuto colla forza lo

scopo-a cui miravasi da tanto tempo ,
di dare 1'unita all'Alemagna ,

sba-
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razzandosi dell'Austria, e percio doversi plauso al Re, alia sua politica,
ed all'esercito. E tutti plaudirono.

Dei 350 Deputati ,
ond' e composta la nuova Camera, fu scritto da

Berlino all' Europa che 91 sono progressisti ;
59 siedono al centra sini-

stro; 16 seno fedeli al programraa del vecchi liberali; 16 sono designati
comeoltramontani; 145 come reazionarii o conservatory, e21 sono di par-
te polacca. 1 145 reazionarii o conservators si suddividono ancora in tre

fazioni, sotto tre diyersi capi. Come si fara ad ottenere che tanti partiti
diversi si mettano d'accordo in qualche punto di capitale importanza? In
una sola cosa tin qui si trovaronp tutti unanimi, cioe nel plaudire al Bis-

mark
,
e nel condonargli , dopo il trionfo militare

, quelli che prima si

qualificavano come attentati d'alto tradimento contro la costituzione ela
nazione ! La politica senza coscienza giudica delle cose e dei fatti

,
non

a legge di giustizia, ma alia stregua deH'utile. II fine giustifica i mezzi I

Nella tornata del 10 Agosto se n' ebbe una proya. Niun avversario

ayea incontratp il Bismark, che fosse tanto implacabile quanto il Grabow.
Ora costui, chiesto di parlare, dichiaro che, per conciliare la sua fedel-

ta al popolo con la fedelta al Re, assolutamente rih'utava di accettare la

Presidenza della Camera offertagli da suoi amici
;
dando a intendere, che

siccome cio non sarebbe gradito al Bismark ed al Re, cosi bisognava im-

molarsi al bisogno di
conciliazipne. Anche questo trionfo ottenne il Bismark,

per ayere ,
coi mezzi che tutti sanno, calpestando non meno le leggi co-

stituzionali che i yoti espressi in centinaia d' indirizzi de'popoli, strasci-

nata la Prussia a una guerra fratricida che essa esecraya
;
ma in cui egli

riusci yittoriosp.
Si yenne quindi a' yoti per la nomina del Presidente della Camera. II

sig. di Fprkenbeck, progressista dichiarato
,

ottenne 154yoli, il si-

gner Arnim-Heinrichsdorif conservatory e candidate del Governo , n'eb-

he 134; 24 furono dati al conte Schwerin, vecchio liberate; 17 al signor
Gneist

,
e 2 al Grabow. Nessuno di questi ayendo ottenuto la pluralita

legale ed assolata di 166 suffragi ,
si passo al secondo scrutinio.

Yi parteciparono 328 Deputati; ed il Forkenbeck riporto 170 yoti ;
il

sig. Arnim soli 136, il conte Schwerin 23. Quiodi riusci eletto il For-

kenbeck, che entro subito in esercizio della sua carica, che dee durare

quattro sole settimane.

6. Riputiamo inutile lo stenderci a dare Fanalisi dei yarii schemi d'in-

dirizzo offerti all' approv*izione delle Camere. Basti dire che tutti si mo-
strano inchinatissimi a largheggiare quanto al chiesto bill rf' indennita,
ed anche in concessioni per le Finanze, atteso 1' uso proficuo che i fatti

dimostrarono aver saputo fame il Bismark per la grandezza e potenza

prussiana.
Ed infatti quest' uomo infaticabile non perde un istante di tempo per

attuare i suoi disegni. Fin dal 16 Giugno egli avea invitato a stringersi

in intima alleanzacon la Prussia i seguenti StathMecklembourg-Schwe-
rin, Sassonia-Weimar, Mecklembourg-Strelitz, Oldembourg, Brunswick,

Sassonia-Meiningen , Sassonia-Altembourg , Sassonia-Coburgo-Gotha,

Anhalt, Scharzbpurg, Sonderhausen, Scharzbourg-Rudolstadt, Waldeck,
Reuss amendue i rami, Schaumbourg-Lippe, Lubecca, Brema ed Am-

burgo. Sono tutti Stati piccoli e di poca importanza ciascuno per se; ma
che tutti uniti con la Prussia ne yantaggiano d' assai la forza politica ed

anche militare; ai quali il Bismark proponeva percio di aderire al dise-
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gno di Riforma della Confederazione con un Parlamento tcdesco, di mot-
tere subito le loro truppe in assetto di guerra, a disposizione del re Gu-
glielmo, e di partecipare alia convocazione del Parlamento, tostoche la

Prussia avesse a cio provveduto.
A questi patti il Bismark loro guarentiva, a modo suo, Yindipendcnza

e 1'integrita del loro territorio, da mantenersi pero secondo il disegno di
nuova costituzione federate, tracciato nel Monitore prussiano del 10 Giu-

gno, e riferito nel Memorial diplomatique del 17, a pag. 377-78. Tutti

questi Stati, eccetto quelli di Sassonia-Meiningen e di Reuss ramo pri-
mogenito, aderirono a tal proposta; ed infatti le truppe d'alcuni di essi

calarono poi giu in Franconia ed in Baviera, a tenere presidio nelle citta.

gia invase dai Prussiani, per lasciar questi liberi a procedere oltre.

Ora il Bismark sotto il 4 Agosto mando a codesti suoi alleati una cir-

colare, nella quale, ricordato 1' anzidetto, loro comunica lo schema del

trattato di alleanza, con cui dee incarnarsi quel disegno gia accettato, e
si riduce ai punti seguenti: 1. Alleanza offensiva e difensiva, con gua-
rentigia reciproca deirintegrita, sicurezza interna, ed indipendenza degli
Stati contraenti; 2. Riforma della Confederazione secondo i mentovati

principii, e col Parlamento alemanno; 3.Restano in vigore i Trattati

preesistenti; 4. Le truppe degli alleati sono poste sotto il comando spc-
ciale di S. M. il Re di Prussia

;
5. Si ordineranno, al tempo stesso che

dalla Prussia, le elezioni dei Deputati al Parlamento tedesco; e i loro Ple-

nipotenziarii si raduneranno a Berlino; 6. La durata dell' alleanza e d'un

anno, pel caso che prima d' un anno non sia ancora costituita la nuova
Confederazione. Fatta questa, ognuno capisce a che si ridurra 1' indipen-
denza di codesti alleati della Prussia /

7. Ad accelerare 1'opera del Bismark circa 1'unita alemanna, pare che

abbia giovato la -voce corsa, e molto accreditata, che il sig. Benedetti,

ambasciadore di Francia a Berlino ,
abbia destramente accennato alia

convenienza che si scorgevUn Parigi, di procedere ad una rettificazio-

ne di frontiere, atteso il nuovo e potente ingrandimento della Prussia. II

re Guglielmo, dicono, se ne turbo, e stava per far rispondere con un no

riciso. II Bismark si destrejggio meglio. Gitto quella yoce in Alemagna ;

ed allora gli Stati secondarii si mostrarono tutti pronti ad ogni sacritizio,

ed eziandio a suggettarsi alia Prussia, anziche tollerare che un palmo di

terra germanica passasse o tornasse sotto il dominio della Francia
;

II tc-

legrafo annunzio poi che il re Guglielmo scrisse intorno a cio all' impe-

ratore Napoleone III una lettera autografa, e Je cose, per ora, non pro-

cedettero oltre. Ma che corressero pratiche a lal proposito ,
fu dato per

certo al Parlamento inglese dal ministro Lord Stanley, nel rispondere a

categorica domanda, fattagli dal deputato Bowyer.
Laonde il Constitutionnel del 13 Agosto usci fuora col seguente artico-

Jo ufficioso. . .
,.

Non si discorre da alcuni giorni, nei giornah stramen e nei giornali

francesi, che di proposte fatte dalla Francia alia Prussia. V hanno gior-

nali che, piu ben informati che lord Stanley, sanno esattamente qua

e la natura delle comunicazioni che si scambiano tra i Gabmetti di Fangi

e di Berlino. V hanno altri giornali piu ben informati ancora, gia>

affermano che le proposte della Francia yennero respmte dalla 1 rus

Sono cotesle supposizioni gratuite ;
ed importa di non lasciare la pubbli-
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ca opinione fuorviarsi sopra argomenti si
grayi. Senza dubbio, puo ac-

cadere che la Francia abbia diritto a compensi ;
ma credere ad un pro-

gramma gia formulato ed al
rigettp

di questo programma ,
e disconosce-

re il carattere ordinario delle pratiche diplomatiche; e non tener conto
delle relazioni amichevolissime ch'esistono tra le due Potenze; e dimenti-
care inoltre, che il vero interesse della Francia rion e d'ottenere qualche
ingrandimento insignificante di territorio

,
ma d' aiutare la Germania a

coslituirsi nel modo piu favorevole a' suoi proprii interessi ed a quelli
dell' Europa.

Questa nota non satisfece a nessuno, ed il Debats del 15 Agosto
persistette in dire che essa non

isfataya alcuna delle ipotesi accreditate

nell' opinione pubblica, ne v'eramotivo di abbandonarle. La Liberte,
diario ora autorevole assai in Parigi, qualifico tale articolo del Constitu-

tionnel come un tessuto d' insinuazioni e di contraddizioni
,
fatte sul

tono del gran sacerdote Calcante
, e come beffe e celie atte solo ad

intorbidare 1' opinione pubblica . E fece notare che per cui piace il ri-

vendicare le frontiere del Reno
,

il Constitution-net ha scritto la prima
parte del suo oracolo, fino alle parole : puo accadere die la Francia abbia
diritto a compensi; e quelli che non yogliono che si mettano a cimento
i beni della pace per qualche palmo di terra di piu o di menp, ppssono
leggere il rimanente della Nota, e rassicurarsi con le relazioni amichevo-

lissime tra la Francia e la Prussia.

Certo che lutti i diarii parlano d'una Nota spedita dal Bismark al sig.
De Goltz a Parigi, e comunicata all'Imperatore, per dichiarare chel'opi-
nione pubblica in Alemagna e talmente avversa ad ogni cessione di ter-

ritorio, che la Prussia non potrebbe mai avventurarsi ad accettare pro-

poste di tal natura; e dicpno che 1'imperatpr Napoleone III, rendendo

omaggio alle leggi dell' opinione pubblica, dichiarasse di non ayer fatto

akro, nelle insinuazioni fatte udire a Berlino, che esprimere T opinione

pubblica della Francia, senza intendere che percio si do^essero alterare

le buone relazioni tra le due amiche nazioni.

8. Intanto il Bismark, confortato dair opinione pubblica della Prussia,
non esito a tagliar corto circa il destino riserbato ai yinti

;
e nella tornata

del 17 Agosto lesse alia Camera dei Deputati un Messaggio reale, il cui

testo e riierito nel Debats del 19; nel quale, ripetutp il ritornello della

necessita in cui erasi trovata la Prussia di difendersi contro iniqua ag-

gressione, e come essa non aspirava punto a conquiste territoriali, ma si

unicamente al bene della comune patria : si conchiuse col chiedere 1'as-

senso della Camera all' annessione pura e semplice del regnp
di Hanno-

ver, dell'Assia elettorale, del Ducato di Nassau e della citta di Franc-

fort, affine di corapiere il riorganamento nazionale.

Aggiunse poi il Bismark, che sperava dovesse la Camera affidarsi pie-
namente al senno del Re, che verso gli Stati cosi annessi nrocederebbe

con tutti i debiti riguardi. La Camera nomino una Commissione di 21

membro, per la disamina e la discussione di tal proposta. Ma non e dub-

bio che 1' annessione sara effettuata, omettendo pero le iniposture prati-
cate in Italia, di fondarsi sopra plebisciti, comperando voti a un tanto per;

testa; nel che il Bismark e piu sincero che i Frammassoni italiani.
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D' ITALIA*

Nel passalo quaderno abbiamo dimostrato che 1' Italia si va ma-
Uirando

,
e descrivemmo i principali fenomeni di questo suo lavoro

vegetative. Or qual sara
, secondo il corso natural delle cose

,
il

perfezionamenlo ultimo di cosi fatta maturazione? II diremo, senza

ambagi ,
in due parole : la democrazia non solo di principii ma di

forma
,
val quanto dire il Governo repubblicano. Non li alleggiare

di compassionevol sorriso
,
o lettore

,
a cotesta nostra si spiallellata

senlenza, quasi ella fosse un paradosso, un' ubbia, uno spauracchio,

poco dissomigliante dal follelto e dalla befana. Noi intendiamo pro-

vartela a rigore di logica, per quanto i fuluri event!, che dipendono

da svariate contingenze, son capaci di dimoslrazione.

Cominciamo dallo stabilir questo punto : II presente ordine politi-

co in Italia e di per se un avviamenlo alia forma repubblicana. Ed

eccone le ragioni.

S' ingannerebbe a parlilo chi credesse che il presenle ordine po-

lilico in Italia sia la monarchia, temperata dallo Staluto di Carlo Al-

berto. Ella forse continua ad aver luogo nelle apparenze di pura for-

ma
,
ma certo non ha piu reaM nella sostanza. E di fermo

,
il re

Carlo Alberto ,
nel convertire in coslituzionale la sua monarchia as-

soluta
,
non inlese di spogliarsi dell' autorita sovrana, per riceverla

novamenle dalle mani del popolo, a fine di esercilarla in nome di esso

popolo. Egli intese di rimaner vero principe, chiamando unicamente

Serie 77, vol. VU, fasc. 396, 1 31 Agosto 1866.
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la nazione a partecipare il potere, di cui nondimeno il monarca sa-

rebbe centro e principal possessore. Egli contmuo ad appellarsi Re

per la grazia di Dio
,
ravviso il popolo come legato da leggi divine

Bella professione della vera religione e nell' esercizio della crisliana

morale, riconobbe diritti indlpendenti dal vdlere della moltitudine e

dello Stato per tulte le cl^si de' cittadini. A dir breve egli concepi

il nuovo ordinamento politico sotto Taspelto, in che ipocritamente gli

fu da prima presentato ,
doe qual concorso del senno nazionale ad

assistere il sovrano nella formazione ed applicazion delle leggi, affi-

ne di ovviare agli errori o all'abuso di un'autorila isolate e senza

limili
,
e concedere maggior ampiezza allo svolgimento dell' attivita

privata. Questo fu 1' intendimenlo di Carlo Alberto. 'Ma ben diversa

e ora in Italia la natura del Governo, non quale e rimasa scritta per

Ingiuria delle carte, bensi quale vive nell' idea, si manifesla nel lin-

guaggio, ed opera nei fatti. Come tale essa non e se non la sovranila

del popolo , qual e voluta dal patto sociale di Rousseau
,
benche a

tempo rivestita delle sembianze di monarchia costiluzionale.

A convincersene, basterebbe por mente al semplice epiteto di rap-

presentativo, sostiluito bellamente a quello di costituzionale, ed ap-

plicato non al solo Parlamento, ma all' intero Governo, di cui il R<

nominalmente capo. II \ero principe, il soggetto reale della sovra-

nita, non e il rappresentante, ma il rappresentalo. Or chi e cotesto

rappresentato, se 1' intero Governo, B^, Minislri e Parlamento, e

sol rappresentante? Non altri ,
che il popolo. II popolo dunque e il

Tero sovrano; tutli gli altri non sono se non suoi delegali. Questa e

r idea che si nasconde sotto la frase di Governo rappresentativo , e

fu arte sotlile della frodolenza moderna 1' introdurre un lal vocabolo,

in apparenza indifferente, acciocche servisse poi come di passaporto

o veicolo ad un concetto, che non si osava da principio porre all'aper-

to. Senonche non ci e meslieri di ricorrere alia interpretazione del-

le parole, quando la cosa si manifesta da se medesima. Viltorio Em-

manuele e re d' Italia in forza di plebisciti. Egli regna ma non go-

\:erna
, secondo la formola , resa oggimai volgare. La volonta del

popolo, espressa per la pubblica opinione, e la regola suprema d' ogni

legge. E senza do, basta leggere i giornali, udire i discorsi, inter-

venire alle pubbliche o private adunanze , per intendere che la so-
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vranita inalienabile ed assoluta del popolo e oggiuiai domma sacro.

Importa poco che il meccanismo governativo non sia ancora demo-
cralico. Anche il Rousseau ammelteva che alia sovranita popolare sia

Indifferente tale o tal forma di
pura amminislrazione, a cui egli dava

II nome di governo dislinguendolo dalla sovranila l. Nondimeno noi

pensiamo che anche quel meccanismo non puo a lungo farsi desi-

derare.
^

E vaglia il vero, ogni diritto tende di natura sua ad attuarsi nel

fatto
;
ed ogni principio pratico a rivestire nella realila quella forma,

che meglio risponde alia sua libera esplicazione. Se dunque la so-

vranita del popolo e veramente un diritto ed e il principio costilutivo

dello stato sociale
; esso dovra finalmente procacciarsi quell' orga-

nismo governativo che gli e proprio, qual appunto e il democralico.

Cio apparira anche meglio, se si considera che gli Ordini rappresen-

tativi, come sono in vigore nella Penisola, pongono il principio della

sovranita temporale in uno stato violento, anzi in manifesta contrad-

dizione. E per fermo
, gli Ordini rappresenlalivi , vigenti in Italia

,

prelendono che il Re e il Parlamenlo rappresentino la sovranila stessa

del popolo. Or il Rousseau prova bene, ad hominem, che quantunque

possa commettersi ad una o piu persone Y amministrazione della cosa

pubblica ,
che egli chiama Governo ,

la sovranilSt nondimeno
,
ossia

II diritto di far le leggi e nominar coloro che debbono, con dipenden-

za dal legislatore, applicarle, non puo in modo alcuno essere rappre-

sentata 2. La ragione si e perche la libera Yolonla , padrona di de-

1 Le souverain (il popolo cioe) pent, en premier lieu, commellre le depot

du gouvernement a tout le peuple on a la plus grande partie du peuple, en

sorte qu'il y ait plus de citoyens magistrals que de citoyens simples particu-

liers. On dome a cette forme de gouvernement le nom de democralie. Ou bien

ilpeut resserrer le gouvernement entre les mains d'un petit nombre; en sor-

te qu'il y ait plus de simples citoyens que de magistrals, et cette forme por-

te le nom d'aristocratie. Enfin il peut concentrer tout le gouvernement dans

les mains d"un magistral unique, dont tons les autres tiennent leur pouvoir.

Cette troisieme forme est la plus commune, et s' appelle monarchic ou gou-

vernement royal. J. J. ROUSSEAU, Du conlrat social, liv. Ill, chap. III.

2 Je dis done que la souverainete n' etant que Yexercice de la volonte ge-

ntrale, nepeutjamais s'aliener, et que le souverain, qui n'est qu'un etre col-

lectif, ne peut elre represents que par M-meme; lepouvoir peut bien se trans-
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terminar se medesima, non pu6 essere rappresentata ;
e i fautori de-

gli ordini rappresentativi consentono al Rousseau che la legge non

e altro, se non 1' espressione della volonla generale. II dare al po-

polo rappresentanti della sua sovranita e un burlarlo
; chiamandolo

sovrano a parole ,
e facendolo in realta servire 1. Esso si fa servire

ai Deputali ,
i quali indipendentemente da lui, gli dettano la legge;

da cui egli non puo in gui^t alcuna sottrarsi. Si fa servire al Mini-

stero
,
formato dall' intrigo e dal cozzo de' partiti parlamentari. Si

fa servire ai proconsoli ,
che il Ministero gV invia, c a una burocra-

zia slerminala, che stende le sue avide branche sopra lutte le appar-

tenenze della vita sociale. L'onorifica appellazion di sovrano e per

lui un sarcasmo. Cotesta sovranitd, nel falto non si riduce ad altro,

che a gitlare una scheda nell' urna elettorale, per la nomina de'De-

putati ,
a cui il popolo non puo imporre alcun mandato imperative.

Questa stessa elezione per lo piu non si esegue, se non sotto la pres-

sione e il comando di asluti minislri o di agitatori politici ,
i quali

comprano a buon contanle i suffragi, e colle minacce e colle violenze

spaventano dall' intervenire ai comizii tulti gli onesti e pacifici citla-

dini. Resterebbe la cosi della pubblica opinione, unica via d' influen-

za popolare. Ma i fabbricanti e i bandilori di cotesla opinione sono in

sostanza i giornalisti, gente per lo piu partigiana e venale, che pro-

inettre, mais non pas lavolonle. En e/fet/s'il n'est pas impossible qu'une

volonte particuliere s'accorde sur quelque point avec la volonle generale, il

est impossible aumoins que cet accord soil durable et constant: car la volon-

te particuliere tend par sa nature aux preferences , et la volonte generale a

I' egalite. II est plus impossible encore qu' on ait un garant de cet accord ,

quand meme il devrait toujours exister
;
ce ne seroit pas un effet de I'art, mais

du hasard. Le souverain peut bien dire : Je vew acluellement ce que veut un

tel homme, ou du moins ce qu' il dit vouloir; mais il ne peut pas dire : Ce que
cet homme voudra domain je le voudrai encore; puisqu' il est absurde que la

volonte se donne des chames pour I'avenir , et puisqu' il ne depend (K aucune

volonte de consentir a rien de contraire au bien de I'elre qui veut. Si done le

peuple promet simplement d'obeir, il se dissout par cet acte, il perd sa qua-

lite de peuple; a I' instant qu' il y a un maitre, il n' y a plus de souverain, et

des-lors le corps politique est detruit. J. J. ROUSSEAU, Du contrat social,

liv. II, chap. I.

1 i I'instant qu' un peuple se donne des representants , il n'est plus libre.

ROUSSEAU, Du contrat social, liv. HI, chap. XV.
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stituisce le proprie penne al maggior ofierente. A ragione il Mazzini,

nell'7/a/i'a del popolo del 1848, chiamava colesti Ordini rappresen-

tativi Iransazione laslarda
, fondala sopra una menzoyna e posla

alia merce cf un potere, prod-olio dalla corruzione ed ipocrisia poli-

tico,. Essi dunque costituiscono uno stato violenlo
; ed c assioma che

nil violentum durabile. Anzi essi
, come notammo

, inchiudono una

vera contraddizione, dicendo sovrano il popolo che in sostanza fanno

servo. Ed e questo il vizio radicale degli Ordini rappresenlalivi ; per

cui essi
,
se non vogliono rinnegare il loro principio, debbono fmal-

mente tramutarsi in pura democrazia.

Dirai : Nondimeno siffalti Ordini rappresentalivi si mantengono in

molli luoghi, senza degenerare in repubblica.

Rispondiamo che do nasce non perche essi non tendano di per

se a quel lermine, ma perche vengono impediti dal pervenirvi o dal-

la volonta della maggioranza, o dalla forza compressiva di chi ha in

mano il potere. Pu6 avvenire benissimo che il popolo, preso nella

sua plurality, benche si senta burlato col nome di sovrano nella sua

sudditanza ; luttavolta comporti cio di buon animo, per vedersi trat-

tato in modo abbastanza tollerabile dai suoi governanli, o almeno

per timore che il cambiamento in forma politica piu libera nol fac-

cia cadere negli orrori dell' anarchia. In un popolo iemperanle e

d'indole tranquilla, sotto reggitori che inlendano sinceramente al co-

mun bene, cio non e per nulla difficile : massimamente se in un tal

popolo la matta idea della sovranita popolare non abbia ancor gitla-

te salde radici. Puo avvenire altresi che il popolo frema solto 1' onla

del sarcasmo che dicevamo ,
ma sia nondimeno impedilo di riscat-

tarsene dalla forza di chi ha ai suoi ordini la severita d' una polizia

vigilante e una selva di baionelte, pronte a picchiare la mollilu-

dine, che s' allentasse di porre in atlo i suoi diritli di maesta.

Di cio polremmo recare esempii illustri e presenti. Ma senza va-

licare i conflni della nostra Penisola, non ci si presenterebbe nel-

1' indole dei governati e governanti dell' antico Piemonle, e nella

repressione feroce dei dominatori della nuova Italia, un esempio do-

mestico delle cose aifermate?0r possiamo dire il mcdesimo del

prossimo avvenire, secondo 1' indirizzo che lo spirito pubblico va

prendendo in Italia? Serabra di no; ed eccone il perche.
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Son sette anni, che al popolo ilaliano si fa sentire in tull' i tuoni

eh' egli e sovrano ; e son parimente sette anni, che gli si fa pesare

sul collo il giogo d'una servitu svilente e crudele.

Se pel primo capo sarebbe somigliante a prodigio, che la facile

fantasia del popolo non abbia accolto un fantasma si lusinghiero ;

pel secondo sarebbe piii che prodigio, un assurdo, che egli sia con-

tento di durarla tultavia sotto tale oppressione. E chi sarebbero per

verita cotesti milensi? Non i sinceri caltolici, i quali certamente do-

vranno abborrire cane peius et angue un Governo iniquo e screden-

te, il quale fa man bassa sopra i diritti piu sacrosanti della religione

o si dichiara aperto nemico di Dio e della Chiesa. Non i faulori della

legittimita, i quali guardano conimmenso cruccio e disdegno un Go-

verno usurpatore, che ha spodestalo i loro Principi e rapita alia loro

patria 1' indipendenza polilica. Non gli stessi liberal! unitarii, i quali

sono aneh' essi irritati contro un Governo insipiente e rapace , mas-

sime dopo gli ultinii avvenimenti guerreschi , pei quali , oltre alia

rovinata finanza, si e vedulo altresi 1' onor del paese caduto nel fango.

Custoza e Lissa son ferite immedicabili nel petto dei patriotti, i quali

ne attribuiscono la colpa, non alia milizia, ma al Governo. Contro di

lui un grido d'indegnazione si e sollevato in tutti gli organi della stam-

pa; e noi non la fmiremmo si prestamente se volessimo riportarne tut-

te le manifestazioni. Basli per saggio quel che toglieremo dal Nuovo

Diritto : Le osservanze costituzionali non si ebbero finora in Italia

in quel rispetto ,
ne si presero con quella seriela

,
che assicurano la

prospera ed onesta amministrazione d'uno Stato. Questa fa la prima

eagione dei mali oggi lamentati, e di cio possono chiamarsi in colpa

non le consorterie soltanto, mai diversi Ministeri e gli stessi Deputati.

II Parlamenlo sanziono ogni abuso. Quindi, elevando il tuono, sog-

giunge : Questa politica di consorteria, di alcova, da campo, vuolsi

che finisca. E la stampa onesta deve coraggiosamente contribute a

farla finita l. Ed altrove : Per sei anni non abbiamo fatto, che

manlenere al potere camarille e consorterie
,
le quali non fecero che

il loro interesse a spese dello Stato. Alia disonesta si accoppiava la

inabilita
;
ed oggi gl' inabili e i disonesti non possono che salvarsi

1 II Nuovo Diritto n. 98.
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col disastro della nazione... Vciiga il giorno invocato dalla rivoluzio-

ne; venga il momento in cui 1' Italia non sia piu or di qua or di la,

come donna senza senno e senza onore 1. Ed altrove: I nostri

uomini politici in questo solo si moslrano valenti, nello scavalcarsi

1'un 1' altro dal potere. Non si riguarda il Governo come un inlercsse

comune, non si sente il dovere di correggerlo, di migliorarlo, di

renderlo forte per la prosperita e forza della nazione
;

il Governo si

slima o si biasima, si coadiuva o si avversa secondo il punlo di vi-

sta individuale, col criterio se un Ministro piultoslo cue un altro puo

farci partecipi o darci ad usufrutluare il suo potere. Cosi la sloria

del passato indecentemente si conlinua, e la insania de'capi si river-

sa tutta a danno della nazione... Abbiamo tollerato per due anni il

Ministero Peruzzi e Minghelti, che invetero tulti i mali deH'ammini-

strazione interna : abbiamo per due anni ancera subito cinicamente

il Ministero La Marmora, che ci ha fatto Custoza e Lissa ; ed oggi

dovremo cadere nelle mani delle stesse consorterie, che agognano

il potere perche impaurite delle riforme interne, che il paese unani-

mente esige? Ma conviene che il passato si muti, che il vecchio si

getti, che vi sia uno che valga da tanto, che si risolva ed invochi il

paese per compiere questa interna rivoluzione 2.

Un altro sintomo dell'indebolimento del presente ordine politico

<T Italia si e il disprezzo, in^he sono caduti i suoi uomini di Sia to.

Gia la morte ne avea mietuli non pochi, e basti ricordare i D'Aze-

glio, i Fanti, i Farini. Ma dei superstiti chi e che piu goda fiducia

per parte della nazione? Forse il Minghetti? Forse il Deprelis? For-

se 11 medesimo Rattazzi? Oggimai sie giunto a tale, che dove deb-

baformarsi un nuovo Ministero, sara ben difficile trovare persona di

qualchc riputazione polilica,
die possa capitanarlo. II solo Ricasoli

si tiene tuttavia in piedi, male sue ultime disposizioni mostranogia

neU'ammosuoun mutamenlo d'idee. Che piu? Lo stesso Viltorio

Eramanuele
,
che finora formava oggetto di enlusiasmo (vero o fin-

to che fosse), sembra quasi del tutto ecclissato. Per 1'innanzi le lodi

del Re galantuomo erano il tema prediletto d'ogni scriltura, d' ogni

discorso : al presente chi ne parla? Egli animoso e fidente era uscitc

1 Num. 91. 2 Num. 96.
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in guerra a menare in persona 1'csercito, imbrandendo, come egli

si espresse, la spada di Palestro, di S. Marlino e di non sappiamo

che altro. Ma appena accaduto il disastro di Cusloza, im silenzio gla-

ciale si e falto intorno di lui. Neppure i bullettini del campo osaro-

no fame menzione. In essi si lodo il principe Umberto, ii principe

Amedeo, i parziali comandanti, i soldali
;
e del Generalissimo, che

era il protagonista del dramma , ne anche un cenno ! Ognuno avria

voluto sapere le prove di valore che diede, i pericoli a cui si espo-

se, il terrore che ispiro al nemico, e se, come era il primo soldato

d' Italia, cosi sia stato anche 1' ultimo ad uscir dalla mischia. Vano

desiderio. II fenomeno fu si singolare, che diede luogo alle dicerie

piu strane; e si saria dubitalo perfmo della salvezza di quel Principe,

se qualche fievole voce non fosse venuta a narrar seccamente il luogo

dov' ei si trovava. Quinci appresso i giornali pare che siensi quasi del

tutto dimenticati di lui. Quanto non e espressiva una tale sconoscenza!

Ma il falto piu grave e piu eloquente in questa materia ci sembra

la cadula del La Marmora. Costui si quanto all'elemento militaree si

quanto al politico era il rappresentante piu leale e piu fermo del-

T amore alia Monarchia di Savoia. Egli portava intemerata fede al

glorioso ufilcio di assistere il proprio Principe, come minislro e co-

me capo del suo Stato Maggiore. Nondimeno egli venne coslrello a

dimettersi dall'uuo e dall'altro incarico, slante i clamori suscitali da

ogni parte conlro di lui. Quel che e peggio, si e 1'inverecondo tripu-

dio che ne menarono i giornalisli, interpret!, come essi si dicono, e

banditori della pubblica opinione. II Nuovo Diritto scrive : La di-

missione di La Marmora da capo di Stalo Maggiore generale e da mi-

nislro e stata accolta con generale soddisfacimento 1. 11 Sole appro-

ya anch' egli, ma vorrebbe qualche allra cosa. II generale La Mar-

mora non e piu capo di Slato Maggiore dell' esercito
;

il generale La

Marmora ha cessato d'essere ministro. Era tempo che questa du-

plice dimissione incominciasse a soddisfare in parle alle esigenze

dell' opinione pubblica, la quale da lunga mano 1'andava insislen-

lemente invocando. Queste dimissioni non baslano. La Marmora,

generale e ministro, e un uomo di meno
;
ed il vuolo che lascia nel-

1 Num. del 19 Agosto.
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le file un uomo, che manchi, appena si scorge 1. Capite voi questo

latino ? Ma piu di tutli in quesla virulenza plebea e codarda d' in-

sultare ai caduti
, aggiunlavi la ferocia di mal dissimulati desiderii

di slupida vendetta, si e segnalalo il Popolo italiano; il quale dice :

Finalmenle ! ! ! L' opinione pubblica ha trionfato e il generate La

Marmora e finalmente caduto. Un dispaccio nella scorsa nolle ci ha

recato 1* importante nolizia, che noi abbiamo voluto dare ai noslri let-

tori, accorapagnata da qualche commento. Indinato a piu focosa e

sbrigliala forma altri dira che il bombardatore di Geneva, il consa-

cratore delta carnificina di Torino del Sellembre 1864, il traditore

nell' ultima riscossa italiana del 1866, Yeroe di Novara e di Cusloza

ha ricevuto finalmente quel premio che spettava alia sua perfidia e

infamia. Altri soggiunger& che il paese riserba per lui la pena cui

debbono essere condannati i tradilori della palria. Amanti di piu

freddo e pacato modo di ragionare e di scrivere
,
noi useremo a ri-

guardo di La Marmora altre espressioni. II generate La Marmora ci

parve sempre , qual e realmente, una perfetta nullita politico, e mi-

litare 2. Ecco come la rivoluzione ripaga i suoi servi e quelli che

a lei sacrificano tradizioni, onore e coscienza! Chi non vede pertan-

to , a leggere e mirar tali cose ,
che la monarchia costituzionale in

Italia oramai si sfascia da se medesima ,
e cade a tocchi per terra?

Essa non puo oramai piu contare sull' affelto del popolo.

Ma la forza di chi ha in mano leredini del Governo? II fatto sles-

so della caduta del La Marmora dimoslra che il Governo sente che,

qualunque sia la sua forza, essa non e tale, che possa contraslare le

esigenze della rivoluzione. Ma ci ha un fatto ancor piu grave. Esso

e 1'amnistia conceduta al Mazzini. II Governo avea finora resislito a

tulte le insislenze de' partigiani del celebre agilatore. Non pure

l
f

istinto della propria conservazione ,
ma riguardi eziandio politic!

lo consigliavano a tener fermo; giacche il Mazzini era stato condan-

nalo in Francia, come autore di attentati alia vita di Napoleone III.

Cio non pertanto il Governo tutto ad un trallo si d& per vinto, e

non solo libera quel fanatico demagogo dal debito di ogni pena, ma

gli ridona altresi tultt diritli civili ;
sicche noi polremmo da un gior-

1 Num. 229. 2 Num. 231.
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no all' altro vederlo non sol Depulato ,
ma capo eziandio del Mini-

slero ed arbitro delle sorli d' Italia. Che vuol dir cio? Yuol dire

che il parlito democratico , di cui il Mazzini e banderaio
, liene

oggimai alto le fronti ed e giunto a tale esplicazione di potenza, al-

meno morale, che il Governo, benche posseditore della forza mate-

riale, tuttavia non crede potergli far testa. Dicemmo potenza al-

meno morale, perche eziandio nella forza fisica 1' anzidetlo partito

polrebbe, non senza probability dirsi prevalente o vicino a prevale-

re. E per fermo in che consiste finalniente la forza fisica del civile

consorzio? Nelle braccia della moltitudine. II popolo, e non altri che

il popolo, al trar de' conti, e quello che la possiede. Or se una gran

parle del popolo e* gia guadagnata all' idea repubblicana, e V altra

parte per diverse ragioni o e ostile o poco arnica al Governo; chi

non vede che anche la forza materiale gia & raccolta o cerlo tende a

raccogliersi nelle mani della fazion democratic^?

Ma la guardia nazionale? ma 1'esercito? Ouanto alia guardia na-

zionale, essa nel suo concetto non e altro, che il popolo armato. Per

conseguenza nei civili conflilti essa non puo rivolgersi contro cui e

destinata a proteggere. La storia ci altesta che nei moti veramenle

sociali la guardia nazionale si e sempre dichiarata pel popolo. Quan-

to poi all' esercito ,
non puo negarsi che in lui scorgesi lultavia uii

valido rattento alia foga democratica
;
ma 1' uso ne e molto periglioso

e 1' esito inccrlo
,
dove la tendenza repubblicana si svolgesse , come

o facile che si svolga, in troppo ampie proporzioni. Ognuno intende

che i macelli di Torino del Seltembre del 64 non si potrebbero age-

volmente rinnovare in allre citla, molto meno nell'intero regno.

Raccogliamo in poco tutto il filo del nostro discorso. Esso si ridu-

ce al seguente raziocinio : II sistema rappresentalivo in Italia
,
fon-

dato sulla sovranita popolare ,
tende di sua natura a tramutarsi in

repubblica. Gli oslacoli, che potrebbero impedirnelo, sono o la vo-

lonta della maggioranza, o la repressione di chi ha in mano la forza.

Queste due remore sono gia in parle scomparse e minacciano di

scomparire anche phi, massime se rilornasse il Mazzini 1. Dunque,

1 Questo pericolo sembra per ora rimosso
; glacche il Mazzini ha rifiuta-

to di accettare 1' amnistia dalle mani di un Re. Nondimeno restano in Italia

e si arrabbattano per ogni verso i suoi cagnotti. Cio, se non e tutto, e molto.
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se lo cose si lasciano seguire il loro corso naturale , la democrazia

pura non puo a lungo farsi desiderare.

Obbielterassi . Le forme repubblicane non potrebbero attecchire in

Italia
; giacche lo stesso Rousseau afferma che la democrazia non

compete ,
se non agli Stati piccoli e poveri

1
. Or se 1' Italia per bc-

nignita del Governo sta diventando poverissima ,
non diverra per

questo piccola quanto air estensione. II concediam volenlieri. Anzi

aggiungiamo che la repubblica essendo la piu imperfetta tra le for-

me politiche, non si addice ad un popolo che sia moltoinnanzi nella

coltura civile. La repubblica confonde quasi del tulto il principio di

ordine
,
vale a dire il potere ,

col soggetto bisognoso dell' ordine
,

vale a dire Ja moltitudine. Laonde essa, nell' ordine politico, cor-

risponde a cio che sono i zoofili nel regno animale
;
nei quali il prin-

cipio di vita ben poco si distingue dalla materia. Di piu, essa da

luogo al continuo germogliare di fazioni oslili , che colla guerra ci-

vile mutuamente si distruggono, e menano presto a rovina lo Stato.

Testimonio 1' anlica Roma ,
la quale sottrallasi all' aristocrazia del

Senato colla creazione di magistrature democratiche , dopo acerbe

convulsion*! e strazianti, fu necessitata di cadere tra le unghie del di-

spotismo imperiale. E senza ricorrere ai prischi tempi, ben po-

tremmo nella moderna Europa trovare esempii di repubbliche dis-

fatte non appena fatte, passaudo, come di se avria volulo Giobbe,

dalla culla al sepolcro. Ma tutto cio che prova? Non altro ,
se non

che dopo la repubblica avremmo anche a gustare le delizie della dit-

tatura di un primo occupante ;
ma in niun modo prova che 1'odierno

sistema politico d' Italia, nelle condizioni a cui e ridotto, non debba

degenerare per qualche tempo in democrazia, con tulti gli orrori,

di cui la licenza popolare suol essere radice feconda.

Faccia Dio che il nostro argomenlare sia zoppo e il noslro anti-

vedere fallace.

1 La monarchic ne convient done que am nations opulenles, raristocralic

aux etats mediocres en richesse ainsi qu'en grandeur, la democratic aux eta

petits et pauvres. Du contrat social, liv. HI, ch. VIII.



IL DRITTO CHE HA LA CHIESA

DI POSSEDERE
INDIPENDENTE DA QUALSIVOGLIA UMANA AUTORITA

Se vi e verita, cui al presente cerchi piu offascare 1'empieta sma-

scherata che chiamasi razionalismo
,
e 1' empiela mascherata che

chiaraasi liberalismo, si e quella che asserisce nella Chiesa il dritto

indipendente al possesso del beni. Ondeche nell' Europa parecchie

nazioni, che diconsi piu innanzi nelle vie del moderno progresso, non

si contentarono di spogliar la Chiesa dei suoi beni (come non di rado

avveniva anche in anlico, perche ladri non mancarono ne mancheran-

no mai nel mondo) ;
ma pretesero di coonestare il loro furto, dicendo

che la proprieta della Chiesa o e nella sua origine ingiusta, o e nel

suo esercizio nocevole, o e almeno nel suo uso dipendente. Facendo

adunque comparire la Chiesa or come usurpatrice, or come prodiga,

or come pupilla, essi divennero al cospetto delle illuse moltitudini i

ristoratori dell'ordine morale, gli amministratori provveduti, i difen-

sori del pubblico bene. Cominciarono in prima, per non parlare che

degli ultimi tre secoli, i protestanti d' Inghilterra e di Germania:

vennero questi poscia emulati dagl' increduli sofisli di Francia : e

1' credit^ degli uni e degli altri fu raccolta dal liberalismo massonico

del Belgio e della Spagna. Questo giuoco si funesto venne teste rin-

novalo in Italia: e tutli sanno quali arti si adoperassero per ingan-

nare le moltitudini, presso cui il sentimento del dritto non e ancora

estinto. Per giugnere a pubblicar la legge di confisca dei beni eccle-

siastici, non ha guari promulgata, aspettarono per ben cinque anni
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clie i! popolo vi si predisponesse a poco a poco. Ogni dl i giornali

della rivoluzione, falange numerosa e disciplinata, mettean fuori un

sofisma, un fatlerello, un'accusa, un predicozzo, una massima: e

iutto mirava a questa conchiusione: la Chiesa esser troppo ricca, ai

preti nuocere cotanta agiatezza, grand' errore del Govern! essere

slato d' averle consentito si slerminale dovizie : doversi per lo bene

della societa civile, non meno che della ecclesiastica, riparare a tanto

danno. E poiche il principale ostacolo al reo disegno era quello di

persuadere alle genii che il Governo ne avesse piena balla , eccoli

alfine tulle le batlerie rivolte e concentrate a demolire un punlo so-

lo : il dritto cioe innato che ha la Chiesa di-possedere indipenden-

temenle da qualsivoglia consenso di Principi o di Governi. Con ci6

credellero essi di rimuovere da se 1' odiosa taccia di spogliatori vio-

lenti, anzi di comparire provvidi e giudiziosi risloratori dell' ordine

morale. Del persuadere i popoli non fu nulla, grazie a Dio
; poiche

la quasi lotalila degl'Italiani non s' e lasciala abbindolare da queste

troppo smagliale reli
,
tese al loro buon senso ed alia loro coscienza

caltolica. E se avessero voluto secondare la vera opinione comune

degl'Italiani, non avrebbero mai dovulo promulgare la legge distrug-

gltrice della piu gran parte della proprieta ecclesiaslica : ne 1'avreb-

bero potuto senza il sussidio della forza armata, in che riposa lullo il

drillo di questi Governi, che chiamansi liberali. Cio non perlanto la

legge fu fatta, ed ora e in via di esecuzione. Essa lultavia riuscira a

spogliar la Chiesa dei suoi possedimenli : ma non riuscira a consoli-

dare il principio sopra cui si fonda. La Chiesa seguilera ad avere il

dritto di possedere, non ostante gli spogliamenli che soffrira: i cat-

tolici seguiteranno a riconoscere nella Chiesa quel drillo, non oslan-

to i sofismi degli eretici e le leggi dei Governi: e la propriela stessa

della Chiesa verra rislorata da nuove donazioni, non ostanle i divieti

e le rapine del suoi persecutor!. Quesla e la conseguenza logica e

naturale di un drillo troppo manifesto: 1'opposizione esterna non lo

estingue; la riverenza interna lo>nvalida ogni giorno piu e lo

feconda.

Egli e pero bene 1'affermar questo drillo, e il dimoslrarne le on

gini e i fondamenli; affinche i nemici della Chiesa appariscano nella

loro ingiustizia inescusabili. I loro sofismi si dileguano alia luce
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della semplice verita: le loro negazioni crollano all' urto degli argo-

menli, che quella verita dimostrano. Ne il far cio esige altezza di

specolazioni ,
o difficili ricerche di document!, o sotlili argomenta-

zioni. Nulla anzi vi e di piu ovvio, nulla di piu agevole, nulla di piii

copiosainente dimostrato infino ad ora. Un tal compito non isfugge

il potere di qualsivoglia piu mediocre ingegno: e se in qualche cosa

dovra concorrere la diligenza d' uno scriltore, questa dimorera tutfa

in reslrignere in picciolo spazio quel moltissimo che, per ispiegars!

a dovere, richiederebbe volumi ampii e molti. Sara dunque necessa-

rio colla maggior rapidita che potra riuscire indicar piuttosto, die

non isvolgere le pruove, per Je quali si fa evidente che il Governo

civile non puo invadere i beni della Chiesa senza manomettere il

gran principio della propriela ,
che e Tindispensabile condizione di

ogni esistenza individuate
,

e il fondamento di qualsivoglia associa-

zione umana.

Naturalmente questa proposizione puo risguardarsi sotto due ri-

spetti: rispetto cioe al dritto di proprieta che compete alia Chiesa

stessa, e rispetto al dritto di proprieta che compete a' cittadini di

uno Stato. Dell' uno e dell' altro rispetto partitamente ragioneremo.

I.

La Chiesa e considerata diversamente dal cristiano, diversamente

dal razionalista. Dal cristiano e considerata come una sociela per-

fetta istituita da Dio : dal razionalista ,
come una semplice associa-

zione di cittadini. Or noi diciamo che innanzi al cristiano la Chiesa

deve possedere per drilto divino, e pero indipendente da tulte potesta

terrene: e innanzi al razionalista la Chiesa deve possedere per dritlo

naturale, e pero indipendente da qualsivoglia arbilrio governativo.

sia dunque credenteo sia miscredenlecoluicheesaminaquesto fatto,

ei deve per necessita concedere che il Governo civile lede il dritto

di proprieta della Chiesa
, quando in qualsivoglia modo ne invade i

beni, o per appropriarseli o per amministrarglieli a suo piacimento.

Siccome non v'e allra supposizione che possa farsi intorno alia Chie-

sa, cosi non v'e scappatoia, per la quale possano gl'invasori dei beni

ecclesiastici sfuggire la taccia di latrocinio.
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Enlriamo adunque ad esaminare la prima ipolesi, che c la vcra,

1'islituzione divina della Chiesa. Quesla e in lale ipolesi un'associa-

zione d' individui
, i quali per loro propria persuasione personale

aderiscono a tutto cio che, rispetto al credere ed all'.opcrare, insegnft

ed ordino 1'Uomo Dio. II fine adunque di questa sociela 6 totalmenle

fuori dell'ordine materialo : ma i raembri che la compongono, i mez-

zi che dovra adoperare, 1'azione che dovra esercitare, non solo non

escludono la materia, ma la esigono come necessaria e indispensa-

bile. Poiche la Chiesa, qual fu istituila dal divin Redentore, non 6

una sociela di spiriti, sebbene sia una societa spirituale, doe intesa

a fine spirituale ;
essa e una sociela vera di uomini, aventi drilli \cri

e certi sopra le cose materiali, necessarie al conseguimenlo del fine

anzidelto. Essa non e un regnd di queslo mondo, e verissimo : ma 6

altresi vero che essa e un regno in queslo mondo. Bisogna adunque

in lei distinguere il movimenlo individual dell'uomo inleriore verso

II suo Signore, in cui tullo e spirituale, principio, fine e mezzi
; dal

movimento sociale dell'uomo esleriore, in cui il fine parlicolare e i

mezzi vengono, per dir cosi, material! negli oggetli esterni, visibili

e sensibiii. II primo movimento individuate non forma, rigorosamenle

parlando, sociela umana, ma divina: perche non congiugne 1'uomo

ali'uomo, ma bensi 1'uomo a Dio. II secondo movimenlo dell'uomo

esterno costiluisce vera societa umana, perche congiunge gli uomini

fra di loro ;
e solo da esso possono sorgere oslacoli e dirilli. Ora la

necessila dell'uso degli oggetti materiali al conseguimeDto del fine

costituisce, rigorosamente parlando, Torigine d'ogni dritto di proprie-

ta nell'uomo. Adunque la Chiesa, fondata da Dio quale sociela uma-

na, esterna e visibile, e bisognosa di oggetti materiali per giugnero

al suo fine sociale, ha da Dio vero dritlo al possedimento di questi

beni materiali. E siccome nella sua esistenza la Chiesa e indipen-

dente da qualsivoglia allro potere terreno, perche islituita direlta-

menle da Dio, foute prima ed originaria d'ogni autorila ;
cosi nei

dritti ctfe da quesla esistenza immediatamenle rampollano, essa 6

e deve da ogni fedele considerarsi indipendenle e liberissima. La

Cbiesa adunque puo e deve coesistere allato alia sociel^ polilica,

senza che quesla possa o chiederle ragione dei suoi possedimenli, o

vincolarla nel libero uso che essa creda di fame. Ameudue posse-
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deranno : Tuna dirigendo i suoi beni lemporali al conseguimento del

suo fine spirituals e religiose, 1'altra dirigendoli al conseguimento

del suo fine temporale e politico : libere amendue nella cerchia del

proprio fine
, ma amendue vincolate per la identila dei membri che

le compongono, sicche non possano esorbitare senza incontrare resi-

stenza. E siccome, ove la Chiesa prelendesse d'invadere i beni di

uno Stalo, ne lederebbe il legiltimo drilto di possedere; cosi del paro

ove lo Slalo pretendesse d'invadere i beni della Chiesa, ne ledereb-

be il legittimo dirilto di possedere. Dissi del paro : ma dovea dire

conpiu forte ragione; in quanto che la destinazione dei beni della

Chiesa a un fine di ordine spirituale, anzi ancora soprannalurale, li

rende cosa sacra, e ne coslituisce sacrilega la rapina.

Ci6 che il naturale discorso ci conduce a dedurre dal fatto della

divina istituzione della Chiesa, lo insegna ai cristiani piii direlta-

raente, e assai piu autorevolmente la parola medesima di Dio. In-

nanzi al linguaggio scritturale, 1* uomo non puo essere delto vera

proprietario d'una cosa materiale, perche nessun uomo la puo pro-

durre e conservare neir essere suo. Esso deve collivare la terra col

sudore della sua fronte per cavarne il nutrimento ; e il suo dritto di

propriety si riduce a un semplice possesso, quasi a titolo di feudo,

del quale riceve 1' investilura dal Signore supremo, dei cieli e della

terra. Dio e il vero padrone dei beni lemporali, perche ne e il Crea-

tore: 1'uomo non e che un amministratore usufrultuario. Or Dio

non ha mai rinunciato a queslo dritto : egli non se n'e mai spogliato-

per investirne lo Stato. Solo gli ha imposto il nobile ufficio di tule-

lare 1' ordine nella possessione colla protezione del dritto sociale.

Iddio, come abbondanlemenle il dimostra 1* antico Testamenlo, ha

formalmente comandato che gli fosse riservala una parte determina-

ta dei prodolli della terra : Omnes decimae terrae, sive de frugibus y

sive de pomis arborum Domini sunt (Lev. XXYII, 30). Primoyenita

ad Dominum pertinent (Lev. XXVII, 26). Questi beni che, dall'es-

ser conservati a Dio, diceansi santificati, il Signore li tramise ai

sacerdoti ed ai Leviti : Locutus est Dominus ad Aaron. Omnia quae

sanctificanlur a
filiis Israel, tradidi tibi et filiis

tuis pro officio
sa-

cerdotali legitima sempiterna (Num. XVIII, 8). Or questa perpetuita

di possesso legiltimo, legitima sempiternay costituisce il drilto uma-
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no di possedere: il sacerdozio adunquc dell'anlica Icggc cbbc di-

rettarnenle da Dio un tal dritlo, il quale prende dalla natura sacra

dei beni dati in possesso, dalla dignita infmita del donalore, e dal-

1'uso al quale erano riserbali caratlere di sacro ed inviolabile. No

questo precello delle decime era altro che una determinazione con-

creta di quell' istinto della natura
, che porta il genere umano a te-

slimoniare a Dio la propria dipendenza e il proprio amore per mezzo

dell'oblazione e del sacrificio. II popolo giudaico fu fedelissimo os-

servatore di questa ordinazione divina : e lutli sanno con quale zelo

Neemia ne punisse le piu piccole infrazioni
,

e quanlo per colesto

zelo sia lodatq nelle sante Scrilture.

Or sotto questo rapporto, come sotlo tanti altri, la Chiesa di Cri-

sto, succeduta alia Sinagoga, non aboli il principio, ma lo estese, e

solo sostitui la liberla dello spirilo alia servilu della leitera. Per la

Chiesa, come per la Sinagoga, v'e Tofferta a Dio nelle mani e per

uso del sacerdozio, dei prodotli della terra, or solto la forma di de-

cima , or sotto la forma di colletta, or sotto la forma di oblazione;

e gli oggetti offerti a Dio cessano di far parte delle cose profane, per

entrare nella categoria delle cose sacre. E cosi appunto i beni della

Chiesa sono nei Canoni apostolici chiamati Ta ^cu Q=ri
;
7a

y.-jpiay.a
1

;

neiConcilii vengono detli collo stesso linguaggio : Res dominicae, Res

Deo sacratae, Patrimonium Chrisli, Res Dei; e dai santi Padri so-

DO analogaaiente chiamati : Substantia Christi, Patrimonium Cruci-

fixi, Quoddam divinum. In tutti e sempre la stessa idea : la riser\a

che Dio fa per se d' una parte delle cose material! da lui create ,

e che poi trasmetle come cosa sua propria nel sacerdozio crisliano.

II primo a porre in alto nella nuova Chiesa questo principio ,
fu il

suo divino fondatore medesimo ,
il quale facea conservare in una

borsa i doni de'suoi discepoli, affine di servirsene nei comuni biso-

gni. Quella borsa ,
secondo il linguaggio energico di S. Agoslino,

fu la presa di possesso di quel diritto che dalla Sinagoga passava

alia Chiesa. All' esempio aggiunse il divin Redenlore 1' insegna-

mento esplicito. Egli dichiaro con espresse parole che 1'operaio,

1 Can. Apost. 38, 40.

Serie Y7, vol. Yll, fasc. 396. 42 31 Agosto 1866.
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ocCupato a collivare la mistiea sua vigna, merita una mercede
; e

F apostolo san Paolo sernbra che traduca queste parole, quando con

uguale chiarezza annunzia che chi serve all'altare dee vivere deli'al-

tare. Quindi gli Aposloli non si recarono mai a coscienza il riceve-

re i doni che i fedeli venivano a deporre ai loro piedi; anzi e ben

da ricordare come severamenle Pielro punisse in Anania e in Saftl-

ra, non il furto de'beni gia consecrati alia Chiesa, ma la sottrazio-

ne d' una parte dei beni, a lei semplicemente promessi. Quindi dai

tempi apostolici insino a noi fu sempre, dalla testimonianza urianime

dei San ti Padri, dalle decision! concordi d' innumerevoli sinodi e

concilii, si parziali come generali, si nazionali come.ecumenici, e

quel che e ancora pin dalla pralica costante di tutta la Chiesa asse-

verato sempre questo drilto che ella ha di possedere, come dritto di

odgine divina, da qualsivoglia potesta umana indipendente.

Furono e vero in ogni tempo uomini rei che le contrastarono tal

dirillo, e lo dissero una usurpazione : ma in ogni tempo altresi la

Chiesa li respinse dal suo seno come erelici, e ne condanno 1'erro-

re come eresia. Nel terzo secolo S. Epifanio condanno gli Apostoli-

ci
;
nella fine del quarto S. Giovan Crisostomo condanno i Politici

di Costanlinopoli ;
nel principio del quinto S. Agostino condanno i

Pelagiani ;
nel decimosecondo gli Arnaldini, i Valdesi, i Fraticelli

furono da molti sinodi e concilii condannati
;
nel decimoquarto i Be-

fjuardi con Marsilio Padovano, e Gianduno Perugino e Occamo Ingle-

se furono condannati da Giovanni XXII
;
e poi tulti essi unitamente

ai Vicleffiti ed agli U$siti dal Concilio universale di Costanza. Di gui-

sa che il contrasto svela appunto qual sia sempre slata la genuina

dottrina della Chiesa; poiche esso non fece altro che obbligarla ad

affermare sempre meglio il drilto di proprieta, che ella ha da Dio

medesimo. Un possesso senza contraslo non sarebbe stato ne possi-

bile ne forse proficuo alia Chiesa. Non sarebbe stato possibile: giac-

che la Chiesa possiede in mezzo ad uomini, che ban vive nel cuore

le male passioni deU'avarizia e dell' ingordigia ,
ed ha ereditato dal

suo divin fondatore il priviiegio d' esser fatta segno delle contrad-

dizioni di tulti i figliuoli del secolo. Ne per avvenlura le sarebbe

tomato ulile il possedere senza opposizione dei suoi nemici ;
si per

1'esercizio che le sarebbe venuto meno delle piu splendide virtu, che
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in quelle oppugnazioni i suoi figliuoli fecero manifesto al mondo; e

si ancora per 1' occasione die le sarebbe mancala di aulenlicare le

tanle volte, con si solenni defmizioni, e colla minaccia di si terribili

censure, i titoli divini, direm cosi, del suo possedimento.

Ma se il contrasto servl a farle asseverare innanzi al mendo ii

suo drilto ;
1' uso non inlerrolto di quel dritto serve a dimostrariie

la legiltimita. La Chiesa infatti lo esercito invariabilmenle in lutle le

svarialissime vicende della sua condizione. La persecuzione dcgl'Ioa-

peratori pagani giunse a farle divielo di possedere: la Chiesa nulla

si euro del divieto, e cerco di sottrarre alia ingiusta rapina quel piu

dei suoi beni che le pote riuscire; e molti del suoi figliuoli, die ora

il mondo cristiano venera sugli altari ,
si segnalarono appunto per

lo zelo, onde custodirono il sacro deposito ad essi aflidalo, e basta

nominare sopra tutli gli altri il glorioso marlire S. Lorenzo. Se il

dritto di possedere nella Chiesa fosse stato mera concessione delle

potesla terrene, questi che noi veneriamo come sanli ,
sarebbero

stali usurpatori e quasi non dicemmo ladri. Gesso la persecuzione,

e la croce trionfo sul Gampidoglio ;
1' Impero divenne cristiano e le

nazioni genlili entrarono, una coi loro Re, nel seno della Cbiesa. Le

leggi cambiarono e i nuovi editti imperiali e i nuovi codici regali

stabilirono i rapporli nuovi tra la Chiesa e lo Stato. Or che avvenne

dei possessi della Chiesa in questa grande trasformazione sociale?

Nessuno di questi nuovi legislator*! cristiani penso mai di arrogarsi

alcun dritto sopra la propriela della Chiesa. Essi ordinarono e vero

che le fossero restituiti i suoi beni, che ne fossero puniti i violator!,

che ne fossero tutelati dai ministri del dvile consorzio i dritti; ma

non pretesero mai con tali leggi di concederle un drilto nuovo, e

neppur di favorirla con un privilegio singolare. Essi riconobberc

molte volte espressamente ,
alcune volte implicitamente ,

un drilto

d' ordine superiore ,
di cui essa godeva; e lo munirono colla difesa

di quella spada, che il Signore avea posta nelle loro raani a s<

della giustizia.

Ma egli e pur troppo vero che nel corso dei tempi vi faro

tentati ingordi, i quali per malvagia passione pretesero
iV avere un

dritto sopra i beni ecclesiaslid, e vollero esercitarlo per via d

o proibitive o restrittive. Ma di queste leggi devesi portare in pnn
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luogo quel giudizio medesimo, che d' una legge ingiusta di Valenli-

niano porto 1' intrepido Vescovo di Milano, S. Ambrogio : Legem

tuam, Imperator, cosi quest! gli scrisse, nollem esse supra Dei le-

gem. Dei lex nos docuit quid sequamur: hoc humanae leges docere

non possunt. Exlorquere istae solent timidis commutalionem, fidem

inspirare non possunt. Le leggi terrene non pruovano ,
come non

fondano la giuslizia : e se si oppongono alle leggi divine , tanto non

ban valore di provare, quanto non hanno vigore di obbligare. Ma la-

sciato cio pure da banda
,
esse riuscirono a nuovo convalidamenlo

del dritto inconcusso della Chiesa : poiche la storia ci riferisce che

la durata di queste leggi usurpalrici fu passeggera, ed esse furono,

non guari dopo la loro promulgazione, ritirale o pel ravvedimento

dei principi Iraviati, o pel risarcimento dei principi successor!. Co-

sicche lungi dall' indebolire il dritto della Chiesa, esse riuscirono a

riconfermarlo innanzi alia moltitudine dei fedcli.

Volendo adunque considerare la Cuiesa come una societa istituita

da Dio, tulto collima a quesla conchiusione
,
che essa possiede per

dritlo divino, e pero senza dipendenza veruna dalle umane potesta.

Come adunque potra essa venire spogliata dei suoi beni
, senza che

venga leso il dritlo che ella ha di possedere?

II.

Ma si contempli pure la Chiesa, non col lucido sguardo del cristia-

no, ma coll'occhio losco del razionalista. Si lasci per poco da banda

la divinila della sua origine, e solo si consider! il fatlo della sua esi-

stenza sociale. Anche in questa ipotesi non puossi alia Chiesa nega-

re il dritlo di possedere come associazione di liberi cittadini : e pero

anche in questa ipotesi non ne puo lo Stalo invadere i beni
,
senza

lederne il dritto di propriela.

Se sulle montagne rocciose dell'America, e nelle ghiacciate lande

delle Spitzberg io dicessi a quei selvaggi ,
esistere nella colta e ci-

vilissima Europa un' associazione di milioni d' uomini
,
dedicati ad

un culto pieno di maesla, a minisleri pieni di faliche, a servigi pie-

ni di pericoli, ad opere di carila verso ogni sorta di sventura o

di miseria; e che questa associazione non ha ricchezze ,
non ha
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fondi proprii, non ha possedimenli ; potrebbcro essi credere a que-
sto prodigio? Nulla si puo fare col nulla. Or ci6 che barbari non

potrebbero indursi a credere, molli pubblicisti, che si millantano

per sommamenle civili, vorrebbero slabilirlo come legge ordina-

ria : e ad una societa d'uomini che si aggroppano insieme per pro-

muovere il pubblico bene, vorrebbero, in compenso di lor faliche e

sacrificii, logliere il dritlo di possedere, o quello almeno di ammini-

strare il posseduto. Ma essi indarno si affaticano coi loro cavilli e

sofismi per riuscirvi. Dovrebbero per persuaderlo rinnegare una

serie di principii di drilto sociale, che cosliluiscono la base dell'uma-

na convivenza.

A rendere quesla proposizione evidenlc, ci si permeita che noi loro

dimandiamo sullanorma del piu seraplice buon senso: La Chiesa & ella

composta d'uomini? Gli uomini hanno dritto di possedere? II posses-

sore, quando non offende i dritti allrui, puo egli disporre a suo lalen-

to del posseduto ? A nessuna di queste interrogazioni puo darsi al-

tra risposla che affermaliva. Eccovi adunque nella Chiesa una socie-

ta composta di possessor! liberi : eccovi in questa societal il dirillo

indipendenle di possedere. Ne" vale il dire che potranno bensi i mem-

bri individui di questa sociela possedere per drilto loro proprio ;
ma

non per questo dovrassi lo stesso dirillo concedere alia loro riunio-

ne , in quanto tale. Poiche se esiste un' associazione qualsivoglia ,

quesla associazione ha tutli i diritli nalurali che le si competono in

forza del principio che la formo
,
e della volonla dei socii che la co-

sliluirono
,
con solo questa condizione che non debba nuocere alle

altre legittime associazioni ,
colle quali deve coesislere o trovarsi in

contatlo. Ora il principio che informa la Chiesa, e la volonla dei suoi

socii
, porla seco ii dirilto della possidenza. Adunque anche come

associazione la Chiesa ha dritto ad una proprieta, e 1' ha dalla na-

tura, indipendentemente da qualsivoglia
drillo positive. Ma proce-

diamo ancora oltre, e consideriamo la Chiesa, non come una sociela

qualsivoglia ,
ma come una societa determinala al suo fine proprio.

Molli possessori possono egli associarsi insieme per oltenere un

vantaggio d'ordine morale o spiriluale obbligatorio? Nell' associarsi

per un tal fine, possono porre in comune o in parte o in tullo le loro

sostanze? Niuao al certo vorra negare all'uomo libero questo doppio
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diritto. Or supposto il dritlo di associarsi
,
deve riconoscersi nella

sociela costituita un' autorita e in questa aulorita il drillo di unire

gli sforzi eslerni clei socii verso il fine che la sociela si e proposto.

Tra quesli sforzi eslerni ban luogo i mezzi pecuniarii, i beni, i pos-

sedimenti. Questi dunque cadono sollo 1'autonla sociale dellaChiesa,

e nessuno fuori di lei e giudice competente del modo come si dcb-

bano ordinare e disporre al bene della sociela. Da cio consegue che

i possessor! associali possono ,
se vogliono , disporre del loro beni

a vantaggio della societa
,
almeno com' essi ne dispongono per qua-

lunque altro fine: c la sociela cui essi danno questi beni li posse-

dera con quel medesimo dirilto almeno
,
con cui la sociela'dei com-

mediant! possiede i denari contribuili al teatro. Eccovi adunque quali

sono queste esagerale pretensioni, aUribuite alia Cbiesa : essa cbiede

per se cio che non viene negato ad un branco d'islrioni.

Or se la Chiesa possiede ricchezze per ordinarle al suo fine
,

e

chiaro che ella deve da se slessa amministrarle ;
se pure non voglia

dirsi che chi e padrone della roba non possa amministrarla; ovvero

voglia la Chiesa porsi nel novero dei mentecalti o degli stupidi cui

si da un More; o finalmente non vogliasi negare la capacita di am-

minislrare i beni lemporali , cui fidasi da un numero si eslerminato

di associati la propria intelligenza, e la propria coscienza.

Noi non vogliamo dissimulare .1' obbiezione che dai politic! mo-

derni si fa a questo si stringente ragionamento. Essi quando consi-

derano la Chiesa, come una societa puramente umana, la vogliono

sottoporre alle leggi di tulle le altre associazioni umane : e quindi

prelendono che non abbia altro dritto, da quello in fuori che 1& ven-

ga concednto dalla suprema polesla civile, che essi stabiliscono come

prima sorgente d' ogni dritto sociale. Ma noi respingiamo in nome

della liberla e della dignita umana questa teorica. Essa suppone in

primo luogo la societa civile fonle di tulle le altre societa ;
mentre

invece essa non e che un semplice rampollo della societa domestica.

Essa in secondo luogo fa dello Stato ,
non un ordinatore, ma un pa-

drone; e fa degli uomini, non dei consorti, ma degli schiavi. Essa

in terzo luogo non puo applicarsi a tulle le sociela parziali , per

escmpio alia domestica, senza distruggere il fondamento della socie-

ta civile; e se si applica a sole alcune societa, non e piu una teori-
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ca, ina e una minaccia
,
non e piu un vincolo di unione, ma c uu

pericolo di scioglimenlo. Finalmente essa, invcce di prorauoverc gli

sforzi di tutli gli associali verso il fine politico suo proprio, mira ad

assorbirli in se, annientandoli negl' individui : e leorica buona pel

Falansteri dei socialisti, non per la onesla indipendenza dei cilladi-

ni. I consorzii parziali, in una societa civile ben ordinata, hanno vi-

ta ed operazione ,
dritti e

r
intendimenti da se: I'autorila civile deve

solo impedire eke la loro esistenza ed operazione rechi inciampo

al fins polilico ,
o faccia ostacolo agli altri ciltadini. Al di fuori di

questo ,
nessun altro ingerimento puo ella aitribuirsi nelle loro fac-

cende. Ma puo egli dirsi eke la societa crisliana recki nocumenlo al

fine proprio della societa civile?

Qui appunto ci sembra eke trionfino questi nemici dei beni della

Ckiesa. Essi reputano colesti beni un pericolo e un danno per lo

Stato : e income della difesa appunto dello Stato si giltano a spogliar

la Ckiesa. Se volessimo convenientemente rispondere alle loro accu-

se
, troppo ci dilungkeremmo dal soggetto di questo ragionamento.

Ci coutenteremo adunque di riepilogare in brevi parole quanlo ed

economisti insigni ed apologisli vigorosi opposero alle loro calunnie.

Diremo adunque ,
eke contra tulte le loro asserzioni ,

i beni me-

glio coltivati e meglio amministrati , generalmenle parlando ,
sono

appunto i beni di Ckiesa, ove eke essi si trovino: e la buona colliva-

zione ed ammiiiislrazione non e certo un titolo di reato innanzi alia

societa civile. Diremo eke i beni della Ckiesa son forse quelli eke

piu degli altri sono in commercio, o si risguardino nei loro prodolli

eke si consumano rapidamente invece di accumularsi, come si spesso

avviene nelle mani dei privali; o si risguardino eziandio nei loro

capitali, eke cangiansi di mano in mano cosi o ancke piu eke i pa-

trimonii delle famiglie. Diremo eke a differeuza degli allri possedi-

menti ,
i prodolti dei beni della Ckiesa si spendono nella loro tola-

lila entro i confmi degli Stati rispeltivi, e il piu spesso ancora sui

siti medesimi ove giacciono quei fondi ;
mentre al contrario non poca

parte dei frutti delie terre laicali spendesi fuori dello Stato, o al-

meno enlro le Capitali, divenule grandi albergki dei piu ricclu pos-

sidenti ,
con danno non picciolo dei coloni e dei conlerranei.

remo eke Y uso eke si fa di quesli beni della Ckiesa e piu di qualsi-
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Yoglia altra propriela ulile al pubblico; impiegandosi nella massima

parte non ad alimento di vizii, o a pascolo di lusso, o a fasto di gran-

dezza
;
ma a retribuzione di onorali sudori

,
a istruzione di popoli ,

a medicina d' infermi
,
a sollievo di miserie

,
a nutrimento di po-

veri. Diremo che nelle pubbliche calamita si videro i beni di Chiesa

sacrificali generosamenle a servigio dello Stato o a ristoro del-

T indigenza : e i beni privati o non mai o certo non ugualmente si

versarono a rimedio delle incalzanti sventure. Diremo infine che se

Y' ebbe mai in qualche persona di chiesa abuso di questo drillo di

possedere, non per questo cessano i diritti inerenli alia sua condizio-

ne, come non cessano per 1'abuso i dritli delle altre associazioni c

degli allri membri individui di uno Siato
;
che questo abuso e assai

meno frequente, di quello che la malignit5, suol dipingerlo : e che

fmalmenle a quesli abusi piu efficacemenle provvede 1'autorila pro-

pria della Chiesa, che non 1'autorila intrusa del Gaverno, la quale

o non ha mezzi legiltimi a provvedervi, o quando li usurpa, quest!

non riescono ne efficaci ne per allro verso innocui.

Dopo tullo il fin qui ragionato noi possiamo con buona ragione

conchiudere, che se anche si voglia considerare la Chiesa come una

semplice associazione umana, essa ha natural drilto di possedere, e

quindi non puo esserne, senza vera ingiustizia, o spogliala o vincolala.

III.

A compiere 1'argomento propostoci, non rimane se non di dimo-

strare la seconda parte della proposizione annunziata, eioe dire che

il Governo civile, invadendo i beni della Chiesa, ledeil drilto di pro-

prieta non solo della Chiesa, ma eziandio dei proprii cittadini. Non

avremo bisogno per cio fare di lungo ragionamento. Tulli i membri

della Chiesa sono allo stesso tempo ciltadini dello Slalo: e come cit-

tadini dello Stalo debbono esigere da questo lutela e protezione per

tutti i dritli legiltimamenle inerenti alia loro condizione. II precipuo

di questi drilli e il dritto di possedere : e purche esso sia legittima-

menle acquisito, ad ottenerne protezione e difesa dallo Stato poco im-

porta per qual litolo o per qual via Tabbiano essi conseguilo. Puo es-

sere il compenso di fatiche sostenute, puo essere il fortuito privilegio
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dei natali, puo essere una benevola donazione
;
e del paro indiilercn-

le che il possessore 1'abbia conseguito come membro di uno o di piu
consorzii particolari, ossieno nazionali, ossieno slranieri; o che 1'ab-

bia conseguito per le sue Industrie particolari ed isolate. Sia pur qual-

sivoglia 1'origine e il titolo del suo possesso, se esso e legiltimo, noa

puo essere, senza tirannia, dal civile Governo in nessuna raaniera of-

feso. Or se la Chiesa ha dritto di possedere e di amminislrare i proprii

beni, siccome gia dimostrammo ; questo dritto si partecipa ai membri
tutti di questa Chiesa, ed essi sono legittimi possessor! dci beiii che

in mano loro lascia la Chiesa. In quesla condizione di legiltimi pos-

sessori di beni ecclesiastic! fan parte del civile consorzio : come cit-

ladini adunque han dritto al godimento pacifico, anzi alia difesa di

quei beni; e se il Governo per qualsivoglia pretesto li usurpa, non solo

si fa reo di lesa propriety ecclesiastica, ma si fa eziandio reo di lesa

proprieta cittadina. Miratelo di fatto nelle due classi di persone che

vengono al tempo stesso offese da quesle violazioni dei beni eccle-

siastici. La classe che ne e direttamente e piu specialmente offesa e

quella degli ecclesiastici medesimi. Essi, come individui, hanno dril-

to all'uso dei beni acquisiti o per propria fatica o per ispontanea

donazione altrui
; privarneli e ingiuslizia e tirannia. La confisca dei

beni per mo' di esempio di un convento, \i gitla sul suolo, privi

d'ogni sostentamento, un certo numero di religiosi. Or considera-

tene un poco la condizione. Cittadini onesti, sopra i quali non corse

mai o accusa o sospetto di delitto, che anzi furono Tesempio dclla

contrada : essi nella tarda loro eta godeansi tranquilli il frutto d'una

vita, spesa tulta o nel coltivar se stessi negli studii e nelle virtu, o

anche nel far bene al prossimo cogli utili ministeri. Uscili fin dal-

F infanzia dalle loro famiglie, e votatisi a Dio, aveano essi rinunzialo

a tutti gli ereditaggi che poteano loro competere. Nelle faliche durate

a servigio del prossimo non richiesero mai altro, che lo scarso so-

stentamento di cui abbisognavano per vivere, senza chenessun pen-

siero di accumulare li spingesse mai ad avidita di guadagni. Tutio

il lor bene, frutlo di una vita di annegazione e di sudori, consisle net

pacifico possesso di quella cellelta e di quel poderuzzo, che dovran

dare ricetto e nutrimento alia spossata loro vecchiaia. Eccoteli slrap-

patl al povero si ma caro loro nido : eccoleli giltali nella nudila del
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presente, nelle incertezze dello avvenire. Gome dovra cbiamarsi una

tale enorraita? Se cio si facesse sopra un altro ciitadino, si direbbe

un assassinio crudele : perche do si fa sopra una persona consecrata

a Dio
,

si dovra tollerare in pace ,
anzi si dovra lodare come opera

di morale ristorazione? Si e tanto gridato contro la pena di conflsca

pe' rei di Stalo: e la confisca pei servitori piu fedeli cbe possa avere

uno Stato, inflilta senza colpa veruna, non solo non riceve biasimo,

ma anzi si promove a tutto potere ,
si loda

,
s' incela

,
si chiama il

maggior bene che possa procacciarsi ad una nazione?

Ma non mmore che a quella degli' ecclesiastici e Y offesa cbe si

fa al dritlo di proprieta dei laici medesimi. Imperocche in primo

luogo si offende questo dritto nei donatori e fondatori di questi beni,

i quali con tali donazioni e fondazioni disposero del loro avere, se-

condo il beneplacito proprio e il loro o temporale o spirituale inte-

resse. Presso tutte le nazioni chili fu sempre sacra e rispeltala la

volonta dei testatori: e le leggi di tulli i paesi ne tutelarono sempre

il perfello adempimento. Or lo Slato che invade i beni della Chiesa

In luogo di rispettare questa volonla, 1' annulla, in luogo di tutelar-

ne 1' atiuazione, la distrugge.

In secondo luogo si offende questo drilto nel gran numero dei po-

Teri
,
che dai beni ecclesiaslici Iraggono sollievo e sostentamento

nella indigenza. Ne vi offenda 1' idea di dritto che attribuiamo alia

poverta. Noi non inlendiamo di assegnar questo drillo a tale o tal

povero speciale, sopra tale o tal altro bene particolare di Chiesa. Par-

liamo dei poveri e dei beni di Chiesa in generale ;
e considerando per

tal forma si quelli si questi ,
diciamo che i poveri ban vero drilto a

quei soccorsi, perche lale fu 1' intenzione di chi dono alia Chiesa quei

beni
,

tal e la legge dell' aulorita ecclesiastica che ordina Tuso di

quei beni
, tai e di fatto la destinazione che gli ecclesiastici d' ogni

ordine danno a' prodotti dei beni che posseggono. Or col rapire alia

Chiesa quei beni , si privano i poveri di quei sussidio certo che ne

percepivano, e si lede cosi in essi un sacro dritlo, con quanto danno

della medesima civile sociela
,

sallo 1' Inghilterra colla piaga del

pauperismo che le cancrena il corpo ,
sallo 1' Irlanda ridotta a que-

stuare pel mondo il pane da sostentare i generosi suoi figli.
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Finalmente questo drilto si offende nella comune del cilladini per
una conseguenza a tulti essi funesta, che la spogliazionc della Chicsa

produce sempre. I beni lolti alia Chiesa , come lulli i beni di malo

acquislo, si sciupano in poco tempo e si baratlano per un miserable

gruzzolo di moneta. Vien quindi il bisogno di provvedere a quelle

clie diconsi spese del culto
;
e quindi i salarii e le retribuzioni sopra

il tesoro dello Slato. Donde lo Stalo trarra queslo denaro? Dalle

borse dei cittadini, le quali a furia di balzelli verranno smunte e vo-

tate. La Chiesa
,
libera posseditrice dei beni, donatile dalla sponla-

nea offerta dei suoi figliuoli, bastava a se slessa. Quei beni vennero

'da un improvvido Governo usurpati e sperperati ,
con piccolissimo

vantaggio presente del pubblico erario, e con grave carico avvenire.

Questo carico cadra tutto sopra le spalle dei contribuenli, doe dire

dei cittadini. Or non e questo un attentato bello e buono alia loro

proprieta ?

Egli e adunque manifesto cbe il Governo civile non puo invadere

i beni della Chiesa senza ledere il diritto di proprieta dei suoi pro-

prii cittadini. Adunque ogni dritlo di proprieta e leso nella violazio-

no della proprieta ecclesiastica : poiche e leso il dritto di proprieta

nella Chiesa, e leso nei privati.

IV.

Qui il compito di questo discorso e finito
;
ma innanzi di cessar

la parola permetteleci , o leltori, di accennare ad un pericolo grave

che corre la societa civile, lanciandosi nella via fatale delle sacrile-

gbe spogliazioni. Ne noi entreremo, come suoi dirsi, in sacristia, ri-

ferendo i terribili castighi che il Signore manda ai violator! dei beni

sacri, sieno essi governanti, sieno privati. E nondimeno lastoria

sacra e profana, e la tradizione costanle di tulti i popoli cristiani ci

darebbe tutto il drilto di gridare: Guai a quesli nuovi Eliodoril

Yi confessiamo che anche piu che i castighi straordinarii e prodigiosi

del Signore ,
ci atterriscono le conseguenze ordinarie e natural! di

questo fatto ;
come piu che le ree passioni onde s' invadono i beni

della Chiesa ci spaventa il principio, col quale si vuole cooneslare il

fatto. Poiche le passioni si calmano col tempo : i principii sono fecon-
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di e si vanno sempre estendendo nella loro applicazione. Ora si con-

cede balia allo Stalo sopra i beni della Chiesa, asserendosi che 1'esi-

stenza d'ogni associazione morale dipende dall'autorita governaliva

che sola puo darle 1'essere e i dritti che dall'essere dipendono.

Ouesto principio oggi e inventato per dare addosso alia Chiesa : urn

la logica inesorabile dei popoli lo andra svolgendo a poco a poco :

e prima si applichera ,
come fu gia in alcuni luoghi applicalo , alle

associazioni di beneficenza, e poi alle societa di scienze e d' indu-

stria, per quindi discendere nell'altuazione ai municipii ed alle fa-

miglie, il cui dritto di associarsi e di possedere non ha in fondo al-

ira origine che quella stessa della sociela religiosa e morale. Anzi'

questa eslensione e molto piu facile, perche la sociela religiosa avea

pel suo drilto la difesa dell' interesse, e quella tanto piu reverenda

pei popoli, della sua consecrazione a Dio; mentre chelealtre socie-

ta non sono difese (fuori del dritto) che dal puro interesse. Or 1' in-

teresse non e barriera insormontabile : giacche polendo V inleresse

di pochi essere in contrasto coll' interesse di molli, esso finalmenle

si risolve nella forza, che puo facilmenle da una forza maggiore es-

sere superala. Cosi per queste spogliazioni giustificate e legalizzale

la societal e posta sopra un pendlo assai sdrucciolevole, al cui fondo

trovasi 1'abisso del socialismo. E verso il socialismo i nuovi prin-

cipii del moderno liberalismo spingono lentamente si, ma progres-

sivamente gli Stali. Gli Stati ammodernati dal Liberalismo vanno di-

fatti assorbendo ogni dritto delle peculiari society e sgranellando i

ciltadini, i quali cosi in vece di sudditi divengono aHreltanli schia\1,

diretti nell' opera ,
e pasciuti nella sostanza dal padrone piu tiran-

nico che possa immaginarsi, qual e fuor di dubbio uno Slato, che si

dichiari padrone della roba, delle azioni e della vita dei suoi soggel-

li. II difendere dunque la proprieta ecclesiastica, non e per la Chiesa

una tutela soltanto del suo piu legiltimo interesse : non e soltanlo un

dovere per la protezione che essa deve ai suoi membri e figliuoli :

non e sollanto un suo drillo sacro e inalienabile ;
ma e eziandio un

grande e vero servigio che ella rende alia stessa societa civile ;
alia

quale colle sue defmizioni, colle sue protestazioni, colle sue pene spi-

rituali impedisce di precipitare in quell'abisso, che riporterebbe la

barbaric e la dissoluzione nel mondo.



TIGRANATE
RACCONTO STORICO DEL SECOLO IV.

LXIII.

La marciata e le gazette.

Ipse (lulianus) Antiochia egressurus he-

liopoliten quemdam Alexandrum sy-

riacae iurisdictioni praefecit, turbulen-

tum et saevum : dicebatque non ilium

meruisse; sed Antiochensibus avaris et

contumeliosis huiusmodi iudicem con"

venire. AMM. MARC. XXIII, 2.

Cum itaque rei (riedificazione del tempio

di Gerusalemme) idem fortiter insta-

ret Alypius, iuvaretque provinciae re-

ctor, metuendi globi jlammarum etc.

ivi,i.

Antiocheni, sugli occhi vostri, co-

me sugli occhi miei, sono cadute le te-

nebre: piii non si nomi ne bella ne

grande questa cittii, ecc. LIBANIO So-

FISTA, Oraz. suirApollo Dafnilico.

Le gazzette, secondo la formalita moderna, non germogliavano,

per vero dire, nel suolo di Anlioctja, ma bene vi faceano in copia

e rigogliose le chiacchere, che sono il foudamento piii
solido alle

colonne (salvatis salvandis) delle gazzette, anzi ne sono spesso il \i-
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YO, 1'imoscapo, il fusto, il sommoscapo, il capilello, 1'abaco, il tut-

to. Le gazzette adunque fiorivano allora come e quanto a'nostri tem-

pucciacci: e chi si fosse messo in volla per la melropoli della Siria,

ammusandosi co'bei parlatori de'capannelli, de' crocchi, de'rilrovi,

delle conversazioni, vi avrebbe sentito articoli di tutte le mamme.

V eran gli articoli degli sgomentoni, die gia vedeano le masnade

della sbirraglia augusla disserrarsi sulla citta, colle scuri in asla, e

senza pieta far carne alia rinfusa : Auguslo 1' ha minacciato, ed

e muso di farlo: fuggi, fuggi! Y'eran gli articoli degli smargias-

si, clie sfidando 1'ira di Cesare, fioUavano : 11 Sere se n' e ito col-

la coda tra le gambe; dagli dagli, poi non ollenne un fico dagli An-

tiocheni. Si provi a portarci il grugno, e comandare che ci debba

piacere la barba sua: abbiam levato il pazzo del capo ad altri, che

eran raaggiori barbe che non lui. - - Vero e che gli arlicoli piu fre-

quenli nelle gazzelte antiochene eran quelli dei prudenziali. Costoro

si affacciavano agli usci, dove udissero riscaldarsi le partite a chiac-

chere, e soffiavan piano: Boni, boni, figlioli: non ci facciamo scor-

gere, per tutlo c' e le spie, sapete, ce n' e cinquecento e passa : non

ci comprometliamo col Governo, che il nuovo prefetto ha un diavolo

per capello : bisogna tenersi in buona con tulti, e piu con chi ha la

mestola in mano : un po' di sberreltata a tulti i partiti e sempre una

buona salvaguardia: parlar come loro e pensar come noi. Per me ve

1'hodetto.

Y' erano altresi su per le piazze i contenti, che anlicipavano i

trionfi, come quelli che vedevan 1' Oriente sgombro dal terrore dei

Persiani, le muraglie di Babilonia sbolzonate air urto delle romane

catapulle, come castelli di carta, Ctesifonte resa a discrezione, Sa-

pore tradotto in catene sul clivo capitolino, e 1'impero, sotto Giulia-

no, tomato a' conflni suoi naturali, cioe a quelli del mondo. Costoro

ivano sbraitando e nabissando: Viva Augusto ! che arringa ieri,

eh ? r avete inteso ? come e sicuro della vittoria ! se gli leggeva in

volto il grand'uomo di guerra, si sentiva al tuono, al gesto, al lam-

po degli occhi: Tesercito muove di qui, s'ingrossa per via, s'attesta

sul confine nemico a Carri, proprio in faccia a Sapore; gli alleati vo-

lano sotto le insegne, i Saraceni accorrono volontarii: un tale esercito
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porta scritto sulle bandiere: Vittoria. E poi la flolta, Che dico la Hol-

la? sono due, una scende per 1'Eufrate 1'altra p

v

el Tigri, e convergono

sopra Ctesifonte. Mi ha detto un calafato di Cercesio, e lavorava al na-

viglio, che le portano certi tocchi di sproni che Dio mio ! che sproni,

che sproni ! i rostri di Duillio a petto di quesii eran fuscelli da fruga-

re i grilli: insomma roba da sbudellare un molo non che una barca ne-

mica. Ahu! Sapore mio bello, s'io potessi sofliarti una paroluccia al-

Forecchio, li direi: Riraetti le chiavi di Ctesifonte a Giuliano, e sal-

va la peccia ai fichi, scappa, trotta, scalcagna. E uu tribuno ve-

terano, che aveva militato in Persia sot to Costanzo, arricciava le

basette e rispondeva: Sfe, sie, vo' altri trafeloni credete che le

cM si piglino colla broeca, come i fichi, bisogna scalarle solto il

ferro e il fuoco: vi so dir io che i catafratti Parti, quando vengono a

tu per tu, non mondan nespole: menano di taglio e di punta con cer-

ti punteruoli, Che ne disgrado le nostre lame iberiche. E non pensa-

te agli elefanti, che col solo fetore sbarattano le coorti?

Che? Giuliatio non e Costanzo : va, vede, \ince.

E cosi sia! conchiudeva il veterano per levarsi d'attorno Tug-

gia delle sciocche millanterie.

II senato anliocheno pendeva piu nello scoramento che nella fidu-

cia, non tanto pei fatti della guerra, quanio pei falti de' cittadini.

Perocche Augusto se n'era ito imbronciato forte, e in certi momenli

(Tumor nero s'era lasciato uscir di bocca, che quella citta meritava

bene una passatina di saccheggio. Pero i senalori, in gran pompa,

avevano accompagnato Giuliano sino alia prossima posata di Litar-

be, in apparenza per dimoslrazione di onore, in realla per vedcr

modo di ciurmare la tempesta e ammansare lo sdegno del principe.

Non erano ancbe tornati, ne si poteva congelturare Tesito del tenta-

tive. Intanto non mancavano i begli umori, i piacevoloni, i capi sca-

richi, massime popolani, usi a vojgere ogni cosa in canzonella, sen-

za darsi un pensiero al mondo delle braverie imperiali. Pareva loro

rasserenato 1'aere, dacche corle ed esercito avevano spazzato il pae-

se. Pero trovall i loro compagnuzzi di buon tempo, sbotlonavano a

cuor consolato: - Vada alia vittoria, e non ci torni piu di gran pez-

zo : ci aveva intronato colle tregende de'santi Numi : piu non si po-
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tea svoltare a un canto senza dar del naso in un chiasso di sacrificio,

e inzavardarsi la tunica nelle pozze del sanguaccio ,
e il leppo del

brucialiccio ci ammorbava fin enlro le case.

Chi poi ci guadagnava a quelle beccherie? i suoi Galli, i suoi

Pelulanti 1
;
che avvinazzali, arrovellati, maneschi facevano il dia-

volo a qualtro su pei trebbii: e' c'era da girar largo alia sera.

Via
,
e ito

,
e i demoni

,
dice lui

, Taccompagnano : lasciamo-

li ire tutli di brigata ;
e una pielra sopra.

E se tornasse ?

Ci penseremo allora : non e a fasciarsi il capo , prima d'aver-

lo rotlo. Intanto questo e certo
, ch'egli va a baltezzarsi Partico,

Persico
,
Saracenico

,
Adiabenico , Diafoolico , eccetera

, e questi ti-

toli che nelle iscrizioni fanno si bella parata , a chiapparli costano

carucci.

Magari ,
che ci lasci e pelo e pelle e coma

;
e si faccia un im-

pcratore a modo ! Ha rotto la devozione a tutli, e credo che anco la

balia sua lo lascerebbe volentieri cascar di collo.

Zitto ,
che nessun ci senlisse.

Gua', lo sanno tutli, e lui 1' ha confessalo mlYOdialarle ; pen-

sa se i suoi fiuloni non glie 1' hanno rifischiato le cento voile
, che

per le piazze tutli lo chiamano 1'augusto ammazzabovi ,
la reale bar-

ba di becco, la maesla crsa, e via via...

- Sallo di cerlo
,
ma dice che vuol farcele ringozzare ;

e sai che

non pecca di dolciludine : fin che fu qui, il boia ebbe sempre lavoro

e lalvolla 1'aiutava di sua mano.

E io me n'imbudello. Anche quesla era una bella cosa, vede-

re un Augusto pro tribunali lirar calci ,
e fare a scapezzoni coi con-

tadini.

Debolezzucce ! compensate da tanle virtu augusle : gravity ,

sapienza, magnanimita ,
continenza d'una vestale...

E bastardi che nascevano per incanto
,
e li vedevamo girare

in cocchio per Anliochia, colle balie, che era una fragranza. Che ti

1 Nomi proprii di legioni, che svernavano in Antiochia, e co'lorogesti

avveravano il nome. Cf. AMM. MARC. XXII, 13.
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pare? che io non mi edificassi quando 1'andava allorno allc orgic di-

vine
,
con quelle animucce delle sacrificole , delle ponteficesse , e

foaccanti e ninfe e coda? Guarda che raai mi cadesse im sospeltic-

cio : e' son misteri sacri
, reverendi, venerabili. Per la giuslizia, no

convengo anch'io: icalici, e la roba nostra
, 1'hasempre lascia-

ta rubare dagli altri : tutto al piu consentiva di accetlarla in dono,

poiche altri 1'aveva rubata. Che male c' e? Se ci ha diserle le chie-

se
, infine e imperatore ,

e roba sua
,

il fa per divozionc : e non c' c

che ridire.

Accendiamogli le candele : viva 1'auguslo galanluomo! ma al-

ia larga ,
in Persia ,

nell* India
,

all' ultima Tule.

Non v'era in Anliocbia vicolo o Irivio o taverna, dove la plebe non

si svelenisse con queste o con simili ingiurie contro Augusto, parli-

to il di innanzi. Nelle ritrovate della borghesia era la slessa musica,

ne piu ne meno; solo si variava il tono. Erano di ritorno isenatori,

iti a complimentar Cesare sino a Litarbe
;
e una dama che ancor non

sapeva che risposta avessero riportata, diceva ad un' arnica, moglie

<f un senatore : E bene che nuove dal campo?

Un buco nell'acqua, credo io : adesso senliremo mio marito, che

dev' essere qui di corto. II marito enlrava ,
e la donna : Fia-

sco e rifiasco, neh vero ?

Presso a poco , rispondeva il senatore. Augusto ce i' ha giura-

ta e sta sulle sue.

- Io te 1'avevo detto prima ,
dovevate lasciarlo parlire co' suoi

soldati e indovini e maghi ,
senza tanli slrisciapiedi.

- Presto detto : ma si tratta che ci pianla qua per prefetto quel-

rarrabbiato di Alessandro, un cosaccio da gogna e da capestro...-

Or che ci avete guadagnato colle vostre, invenie? Una nasata.

E per giunta una rispostaccia villana ,
che gli Antiocheni si

ricorderanno uu pezzo. So , diss'egli con sussiego ,
so che Alessan-

dro non si merita una tale prefettura, so ch'egli e manesco e duro,

ma per gli Anliocheni e quello che ci vuole.

~
To', la solita sua mansuetudine ! E poi vuole che il popolo Io

incensi pel piu grazioso Augusto del mondo. Gentile Augusto! vor-

rebbe vederci a' suoi piedi a supplicarlo di tornarc ad Aniiochia,

Serie VI, vol. VII, fasc. 396. ^3 3 Settembre 1866.



674 TIGRJLNATE RACCONTO STORICO DEL SECOLO IV.

dove ha. falto schiafTeggiare da' suoi bravacci le dame, per aver

cantati i nostri salmi...

E ripeterci , aggiunse Tamica , ripeterci a voce i leggiadri

complimenti che ci ha lasdali in iscritto ndYOdiabarbe.

sent!
,
di questi e gia punito : quando un Re viene a mezza

lama coi paltonieri e parla il linguaggio de' gladiatori , ba gia fatta

la penitenza della sua superbia. Ne ho commesse cento copie al mio

menante, per ispargerle a profusione.

Piacciaddio, che non ci comparisca piu dinanzi 1'Autore.

E trionfi in Persia sempre , aggiunse il senatore.

Come Yaleriano, che ci fa scorticato. Basta, il Signore loaiu-

ti
,
ma scampi anche noi da Giuliano prima , poi dalla peste.

Cosipassava un giorno e 1'altro: e chi sulla sera, al lume dei

lampioni avesse un po' studiata la fisonomia della gente, avrebbe

scorto qua e la scantonare in frelta certe figure spaurite, involte nei

bruni pallii, e imboccare chiotti chiotli gli usci delle case, che sta-

vano aperti in aitesa loro. Costoro erano preti, i quali uditp Fanda-

ta deiresercito, facevano ritorno alle abitazioni proprie. S'incontra-

vano poi alle ritrovate e agli ufficii sacri, lenuli celatamente nelle

magioni de' doviziosi cittadini, e discorrevano anch'essi le vicende

dalla giornata. Ringraziamo Iddio, che finalmente Antiochia c

sgombra : che scandali ! che tempi I

Si vede proprio che qui non c'era allra idolatria, che quella

di Cesare: ito lui, addio ecatombe, sacrificii; glistessi sacerdoti da

lui islituiti se ne stanno cheli come un olio.

Cheli si, ma buzzi buzzi: sperano dopo vinti i barbari plan-

tare bottega nelle nostre basiliche.

Adagio a' ma' passi: ci saremo anche noi.

Non tutti, ne a lungo, se Dio non gli schianta gli unghioni.

Macina disegni orrendi : confisca universale de' beni ecclesiastici,

e questo sara il primo saluto del vittorioso, poi torture, cavalletti,

fuoco e macelli. Nelle sue conventicole secrete parla de' Galilei, e

di noi in particolare ,
come potrebbe parlare Decio o Massimiano.

Chi 1* avesse delto! e a Coslanzo sacramentava ch'egli era crisliano

sino al bianco dell'occhio, e li li per farsi monaco: 1'ipocritone!
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Per me credo eke prima di luito couleii i suoi e i noslri
, e

po' poi iunanzi di straboccarsi nel sangue ci pensera due voile : cru-

do, collerico, furibondo potii esserlo un Irallo, ma sanguinario a

sangue freddo, non mi parrebbe.

Che? nel sangue vi si guazza. In quesle ultime sellimane ha
raacellalo lui di sua mano un monle di creature umane, per cercar-

vi nelle viscera 1' esito della spedizione. Tutto intorno ad Auliochia

e un lamentio, che fanciulli e fanciulle, e anco donue giovani spari-

vano, ne se ne sapeva piu novella.

Uh? se fosse vero, si sarebbe detto.

Delto da cbi? A palazzo non ha che gente sua, colla mordac-

chia alia bocca, pena la vila. E poi non si facevano mica all'occhio

del sole queste orribilila. Le villime, e io il so da chi le vide cogli

occhi suoi, arrivajano nottetempo per 1'Oronle, imbavagliate, coperle,

ed eran recate per mano degli amiconi segreti ne' sotlerranei del pa-

lazzo: la si scannavano agli Dei, e lui in persona col cultro scrutare

le entragne, palpeggiarle di sua mano.

E qui un diacono, che allora allora era venuto da Gerusalemme

con lettere di S. Cirillo al Vescovo di Antiochia: Sapete che si

bucina cola? che 1'anfitealrp da lui ordinalo, e che poi ando a mon-

te, era per servigio del clero galileo , ch'egli vuole regalare ai leoni,

per solennizzare il suo trionfo,

Ebbene, io spero che Giuliano trionfera de' Persiani, come ha

trionfato delle profezie di Gesu Cristo a Gerusalemme. Questa guerra

non e tanto dichiarata contro i barbari, quanlo conlro Gesu Crislo : e

un mezzo, non e un fine. Io conosco Giuliano e la sua setta. Cosl

rispose un venerando uomo, che era Melezio, il santo Vescovo di

Antiochia : e continue : A Gerusalemme non andra : se vi andra,

vi trovera la tomba, se pur questa non se gli apre sotto i piedi nel

suo cammino. Io ho lettere del magno Alanasio, il quale mi fa ani-

mo e mi dice, che nei desetfi de' solitarii d' Egilto errauo profezie

minacciose incontro a Cesare, che troppo bene si accordano colle

tremende parole del nostro beato marlire Teodoreto. Dio le verifi-

chi, e salvi la sua Chiesa!
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Giuliano infatti, anche sollo la tenda del campo, perfidiava nclla

guerra giurata contro Cristo : tra le cure militari trovava luogo e

tempo per dettare uo volume inlero di bestemmie contro il suo di-

vino Salvatore, in vendetta dell'impresa di Gerusalemme, altraver-

satagli dal cielo con replicati portent! . Non Antiochia solo, ma il

mondo tulto n' era pieno delle spaventose novelle, appunto mentre

1' Imperatore marciava contro la Persia. In sullo scorcio della sua

dimora in Antiochia
,

il mostro coronato d' altro phi non si pasce-

va che della crudele lusinga di schiantare il regno di Dio. Miro

con acuto sguardo la superficie della terra, e cerco qual sito si por-

gesse ad iniziare il satannico divisamento
, prima ancora di trion-

far de' barbari : e la citla
,
santa pei cristiani

,
e maledetta per gli

ebrei, gli parve senz'altro il luogo acconcio alia prima lotta solenne

contro colui, che egli per islrazio appellava il Galileo. Adunare cola

la nazione deicida, rinfocarne 1'odio contro il Dio de' Cristiani, fon-

dare un fomite possente di nemici giurati del cristianesimo, sembra-

va a Giuliano un guadagno inestimabile, pel quale erano bene pro-

fusi i tesori dell'impero, anche sul cominciar d'una guerra.
-- Ma i

Giudei non adorano i miei Numi. Non importa, rispondeva a se

stesso r Apostata, odiano Cristo : e mi basta. Mi basta ch' io vinca

il Galileo presso alCalvario, e copra d'ignominia il suo sepolcro.

Egli disse, non sara phi edificato il tempio giudaico, non rimarra

pietra sopra pietra. Io Giuliano faro porre pietra sopra pietra, e

torreggiare il tempio : e vi scrivero in fronte: Giuliano smentisce il

Galileo. E in cosi delirare un compiacimento di gioia demoniaca,

facevagli increspare le labbra a un sorriso di scherno.

L' Aposlata non aveva piu posa, fmche non avesse schiacciato il

Galileo nella citta santa. Adunque per piu giorni, trasandali iprov-

vedimenti della milizia, di e notte affaticavasi ad alleslire 1'impresa

piu urgenle, la sconfitta del Cristo : leltere ai maggiorenli della na-

zione giudaica, perche bandissero ai quattro venti il pietoso dise-

gno di Augusto ,
rianimassero i loro religionarii all' impresa ,

faces-

sero tesoro, e ripopolassero quanto prima la patria deserta, che loro

stendeva le braccia. I tapini e raminghi figli d'Israele, datre secoli

non avevano piu inteso una voce arnica, eccetto quella della Chiesa
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di Gesu Cristo, cbe essi rigeltavano. Sullc prime al leggere le letlere

del principe, cbe li compaliva, li accarezzava, li adulava persiuo,

appena credevano agli occki loro: Auguslo ci chiama fralelli!

c'inYita a riedificare le mura diSionne! a rialzare le rovine del tem-

pio ! Viva il nuovo Giro ! dov' e il nuovo Zorobabele
, cbe riconduca

dalla scbiavitudine Israele redenlo? I piuaccorti tra loro avevano

troppo bene penetrate le mire arcane dell' Aposlala ,
e conoscevano

aperlo, cbe in loro si amavano i crocifissori del Cristo: per6 dovun-

que passavano le loro masnade pellegrinanti a Gerusalemme, alza-

vano la fronle contro i cristiani, e con feroce piglio minacciavanli di

\icine rappresaglie.

Gia i porli di loppe, di Ascalona e di Gaza divenivano angusli al

naviglio cbe v'approdava, stipato di reduci Israelili
;

dalla Fenicia,

dall'Egitto, dal fondo dell'Asia e della Spagna sciamavano i ramin-

gbi, seco recando ogni loro avere : in Gerusalemme arrivavano gior-

no e nolle a famiglie, a Iribu, a tonne, a popoli inleri. Alia visla del-

la desiata terra dei padri loro scoppiavano in pianli di gioia , si

proslravano sulle strade, si spargevano sul capo quella polvere con-

sacrala
,
e si rialzavano fanatici di zelo e deliranli di superstizioso

entusiasmo. Ps
7

e piu bastando le anguslie delle mura a conlcnere

tanlo fiotto di popoli, si riversavano i miseri sulle circoslanli cam-

pagne ,
e s' intrecciavano capanne e casolari e frascali sulle allure

dell' Oliveto, di contro al tempio da rilevare ;
e si eran popolale ai-

tresi le valli di Geenna e di Giosafatte : altri campeggiavano alia

bruna lungbesso il Cedron sino al monle dello Scandalo, e non man-

carono di quelli piu ardimentosi ,
cbe osarouo rizzare la lenda sulle

pendici del Golgola, ond' era partita la maledizione sulla lor genie.

Faceva compassionevole risconlro alia balda ebbrezza giudaica lo

smarrimento del popolo cristiano. Sopraffalli i fedeli dallo straripa-

re di tanli ospili, nemici crudeli del nome crisliano, e allizzali dalla

prolezione dell' imperatore ,
si rislringevano nelle loro dimore, ap-

pena osando nella nolle far capo nelle vie per rendersi alle sacre

assemblee. II saccbeggio, 1' esiglio ,
la morle slavano loro dinanzi .

ne si scorgeva onde cbe fosse filo di speranza umana in si profonda

desolazione. - Papa santo ,
dicevano le donne al patriarca S. Ci-
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rillo, benediteci, e noi n'andremo coi nostri bambini a cercare nuo-

va palria: tra poco qui regnera 1'Anticristo: Giuliano e lo stermina-

tore predetto dai profeti, e costoro sono i ministri suoi; papa nostro,

foenedileci e fuggiamo.

Poverelle , rispondeva il Santo
,

tra sdegnoso e compassione-

Yole ; per si poco cadete di cuore? Voi contate solo i vostri nemici,

e non fate conto degli Angeli del Signore. Non uno si parta da Ge-

rusalemme: dobbiamo assistere al trionfo di Gesu Gristo.

padre, ripigliava una buona madre
, tergendosi le lacrime

,

siam colpevoli, Dio ci castiga, Dio ci abbandona. Se egli voleva sal-

varci, non avrebbe permesso che i suoi nemici prevalessero nella

citta della redenzione.

Dio si sdegna e Dio si placa, umiliamoci : Gesu fa sembiante

di dormire e lascia montare i flutti; poco di poi apre gli occhi e

spiana latempesta, destiamolo colla preghiera. Nelle divine Scritture

e scrilto : Non prevarranno.

Di coteslo non dubitiamo: la Chiesa ha promesse eterne: ma

noi, poveri a noi!... costoro ci lasceranno solo gli occhi per pian-

gere...

Eh poveri tribolati del Signore! ci lasceranno gli occhi anche

per \edere la gloria nostra in cielo. Siam figli di martiri, siam se-

guaci di Cristo, bisogna ricordarsene quando vengono i di della tri-

bolazione. Gran cosa ! un giorno di oppressione, pagato con un' eter-

nita di Irionfo. Mirate questo Calvario (e V additava) e poi lamenta-

tevi, se vi da Tanimo, della sorte che ii Padre celeste ne assegna.

Vi piacerebbe meglio la sorte degli empii: un giorno di trionfo, e una

eternila di oppressione?

Gemendo ripigliava una fanciulla, ancora catecumena: Ma per-

che Iddio da loro questo giorno di trionfo? io noi capisco, o padre

mio, mi pare uno scandalo.

- Ti compalisco, tu se' una bambina e non ancora istruita, Tocca

a noi il dimandare a Dio perche permette un giorno di vittoria ai

caltivi? Lo fa per suoi fini santissimi, per castigo delle nostre ingra-

titudini, per renderci degni del suo premio eterno colla pazienza,

per punizione e dannazione loro, per tante altre ragioni. Poi credi
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iu proprio che i malvagi sieno felici quando hanno il sopravvento?
meschini! il rimorso, le ignominie, le disdctte sono loro pane coli-

diano: se non fosse altro, il terrore della morte che puo sorprendorli.

E noi non ci sorprende la morlc?

Con questa differenza: che a noi apre il cielo, ed e un prcmio:
a loro spalanca 1* inferno, ed e castigo estremo, eterno. Queslo nella

supposizione che Irionfmo : ma trionfano poi essi sempre? Non li

vedi tu ogni giorno sdrucciolar nell' abisso per quella strada ove si

lusingavano di poggiare alle stelle? Fratelli miei, lo dico senza es-

sere profeta, io non mi meraviglierei nulla se quesli ebrei e idolatri

congiurati insieme per rapirci la cilia santa , con lulti gli editti di

Cesare, e i danari e i conforti che hanno dalla setta loro, invece di

piantarci qui la reggia, scavassero invece un sepolcro alia nazione.

Chi sa che Dio non sia gia risoluto di chiedere conto ad Augusto di

questa nuova ingiuria fatta a Gesu Cristo I II registro dei castighi di

Dio ha gia molte pagine scritte, ma c' e anche posto.

S' intrametteva qui un vecchio diacono , frugato anch' esso dalla

paura cieca: Santo Padre, io tutto tremo quando veggo le squadre

degli operai avvolgersi baldanzosi tra i ruderi del tempio; i loro can-

ti, i loro ceffi, le loro bestemmie mi fanno drizzar i capelli sul ca-

po : gia hanno sgombrato il terreno, oggi melteranno mano all'ope-

re, e minacciano di seppellire i cristiani solto le nuove fondamenta.

Laseiali demolire sino all' ultima pietra : e giusto che i nemi-

ci di Dio colle loro mani compiano la divina profezia : restava qual-

che rocchio di colonna, qualche sasso cementato con sasso : ora il

Signore li manda cogli occhi bendati a disgregar tutto, stritolar tut-

to, ridurre in polvere gli ultimi avanzi dell'edificio maledetto. Io be-

nedico le loro mani.

E se edificassero a nostro scorno un nuovo tempio?

Che deliri, o diacono ? Non edificheranno : non sorgera mai piu

pietra sopra pietra, dice Cristo. Dislruggere possono, edificare non

possono.

Oueste parole risolute e ferme del santo Pastore rimisero un p6

di conforto nell'assemblea desolala. Se non che in quella si udl per

la Tia avanzarsi una fanfara strepitosa di canti e di suoni. Che

e cotesta? dimando il Patriarca.
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E il popolo clie accompagua i ministri di Cesare a inaugurare

gli scavi...

Infelici ! grido il Patriarca
,
a che lotlare coulro il cielo ? non

edificheranno.

II frastuono si faceva piu presso e piu fragoroso , e con esso lei

canzoni giulive, e i cori delle brigate , e gli urli frenetici delle tur-

be. L' idea della nazione rimessa in tenuta della cilia santa, e la glo-

ria del lempio rjnascente sul monte Moria, e il giubilo degl' instau-

rati sacrificii, avean talmenle dementata la moltitudine , che gia so-

gnavano la riunione delie Iribu sparse pel mondo, gli esercili di Da-

vidde, 1'armata navale e le flolte di Salomone. Mollissime famiglie

doviziose avevan ridotto in danaro le loro sostanze, onde tramularsi

nella patria anlica e ripopolarne le diserte mura, e fondarvi palagi,

e rifiorirne la forluna. Calce, rena, pietrami , ferrerie, legni da co-

struzione, sorgevano accataslati a monli in sulle piazze ; per tutto

vedevasi im levar di piante, un gittar di misure, un tavolare di ler-

reni, uno sgombrare di spazzi, un affondare di stern, un fissare di

biffe, un far di saggi e tasti sulle anliche sottomurale, e cercarvi le

impostature e le riprese di nuovi muri. E con esso un aggirarsi tra

mezzo un popolo ardente e infaticabile, guidalo da'maeslri dell'arte,

spedilivi da Augusto, o venutivi patteggiati dai parlicolari. Pareva

la cilia dovere rinascere a occhio veggente.

Ma al lempio, al tempio piu che per iullo fervea 1'opera. L'erario

imperiale sopperiva al dispendio, senza risparmio ne misura : gli

ordini di Giuliario cosi imponevano, e per sostenerli egli avea spe-

dito a bella posla da Antiochia un ufficiale di corle, Alipio, idolatra

focoso, e pero bene inteso di quanfco importasse il dare una solenne

menlita al Dio de' cristiani. La non lavoravano solo gli operai con-

dolti per mercede, ma i ricchi del popolo \i sudavano in persona,

le donne perfino, in robe di seta e bisso, si caricavan gli omeri del

terriccio scavato, le fanciulle biancovestite, e cantando i salmi, si

mandavano innanzi la carriuola. Tali \i furono, che non paghe a

cotesto, spogliaronsi dei gioielli e de' vezzi, squagliarono i corredi

e le dorerie, fusero i vasellami d'argento, e foggiaronli in badili e

zappe, perche piu preziosa tornasse 1'opera della mano e piu degna
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del santo ministero. Era una febbre endemica, un parossismo acute,
che non rimetteva col tempo, anzi inacerbiva.

Giuliano Auguslo ne accoglieva ansiosamente di ora in ora le

liete novelle, e se ne inebbriava a gran sorsi. Non sapeva chc in-

tanto egli operava, male suo grado, a gloriflcare la parola del divin

Galileo, come ogni altro persecutore della Chiesa : non sapeva che

Iddio, quasi scherzando, spendeva i tesori dell'Apostata, per dare

1'ultimo compimento al profelato sterminio del tempio. tribolali

del mondo, o perseguitati, o palpitanti, quanlo son corli i nostri

avvisamenti, , quanlo sono vanissimi i nostri terrori. Lasciamo pas-

sar 1'ira di Dio, siamo longanimi: non prevarranno. L'Augusto
handitore dell'umla settaria e con lui il popolo tradilo che ne se-

condava si furiosamente le mire e ne incarnava il disegno, riusci-

rono felici ollre ogni credere, finche duro 1'opera del disfare, livel-

lare, distruggere ;
ma allorche si comincio a metier mano alia mu-

ratura, e si tento di congiugnere pielra a pietra, allora a derisione

dell'umana follia congiuro il cielo e la terra.

Si accumulavano sullo spiano i material!
;

e gruppi vorticosi di

vento li disperdevano : si profondavan le fosse a ricevere le fonda-

menta, e scrosci di acquazzone subilano le inondavano, frane ir-

resistibili lasciavanle colmate sino alia bocca. Si tornava con piu

ostinazione agli scavi, e piu vasli e piu profondi : allora un fuoco

arcano romoreggiava dalle viscere della terra, e con esso un bombo

cupo, un muggito minaccioso, che facea cader di mano gli arnesi

ai piu ardimentosi/ e presenlire T ira di Dio
;
ne valeva il soccorso

della fuga, perche i globi delle fiamme, scoppiando impeluosi e se-

guaci, parevano incalzare i fuggilivi, e pochi ne riuscivano a salva-

mento. Spetlacolo miserando era vedere la folia sbigoltila e tre-

mante accorrere sul luogo del disastro, e prosternarsi coi volti a

terra, levare strida lamentevoli e suppliche al cielo sordo, e spe-

rare meglio per la dimane. I piu perfidiosi lasciavano passare al-

quanti di, e poi atlestatisi in bande e in drappelli, raffermati d'ani-

nio, giurati di sincere la prova o di morire, rifacevansi all' impre-

sa: ma che? al solo metter mano agli attrezzi, un ruggito spaven-

toso si udia errare pei cunicoli sotterranei, e poco dopo vampe vie-

^ :;:W i -^ m*m^
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piu inevitabili involgere e consumare ulensili ed operai. Neppure

per colesto si desisteva : lanto era profondo o I'accecamento o la

disperazione ! Se non che da ultimo mancavano gli uomini, e gli

dementi mostravansi implacabili. Di e nolle un'aere fosco s'aggra-

vava sul luogo maledelto, e convulsion! di Iremuolo rendevanlo in-

accessibile, e lingue di fiamma ne stiatavano a lulle Tore, terribili

sopra lulto nelle tenebre della nolle. Poiche il balenare e disparire,

il guizzare e ristarsi, il vagolarc incerlo delle luci tetre rendeva

tale una visla lugubre e paurosa, che ogni piu sicuro petlo n'era

scosso e sbigollito. E ad ora ad ora una flammolenza sanguigna

sembrava esalarsi dalla terra, o incendersi a mezz' aria, e guidata

da una mano ignota percorrere le vie della cilia, e ondeggiare sulle

abilazioni dei eiltadini, e segnarvi a gran tratli croci formate, per

Isgomento dei nemici della Croce. E cio che piu sbaldanziva i pro-

tervi, si era che la dimane Irovavasi impronlala la croce sul ler-

reno, sulle case, sulle vesti, come se un ferro rovenle le avesse

marcate.

Conlro tali e lanli e si misteriosi flagelli si resse da quel popolo

di dura cervice per molti mesi : si lusingavano di poler colla indo-

mita perseveranza o sincere o placare il cielo sdegnalo : ma infme

si accorgevano ogni tentamenlo tornare a nulla, e la pertinacia ri-

cadere in capo ai perlinaci. Gia s'erano inabissali lesori inestima-

bili e del pubblico e de' privali, logorale vile senza numero, e an-

cora non s'era giunto a legare una pielra con una pietra : lo scora-

mento successe alia baldanza, e da ullimo la disperala e universale

costernazione. Fuggivano per lutle le vie, senza rilegno.

Alipio lornossi ad Antiochia, a raccontare al padrone la comu-

ae sconfilta. Piu empio de' Giudei 1'Auguslo Apostata, chiuse gli

occhi alia luce, non si arrese, non si piego, non si commosse, giu-

ro anzi, bestemmiando, di ripigliare T impresa, dopo vinti i bar-

bari. Era suo volo supremo di enlrare Irionfante nella palria di

Gesu Crislo, e sul suo sepolcro far comunella coi crocifissori di lui,

e di la cominciare la grande guerra ad oltranza conlro il mondo

cristiano. Ma non pole gia egli traltanlo ammulire le cento bocche

della fama, che divulgava ravvenimento per lulto I'impero. Mentre
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egli marciava in Persia, vedevansi giugnerc in ciascuna cilia gli

svenlurati figli d' Israele, scampali all'eccidio. Tornavano col vollo

basso, umiliati, vergognosi, lamentando le perdule soslanze, lacri-

mando sui figli, sulle sposc e sui marili, morti nella folle impre-

sa, e allamente imprecando all'Imperatore, cui chiamavano in colpa

delle loro sciagure. Altri s induravano nella loro perfldia, allri si

traboccavano nell' idolatria
, parendo IOFO di cosi Irarre vendetta

dell'abbandono, in che lasciavali il Jehovah di Gerusalemme : raolli

scorli da migliore spirilo, riconoscevano i proprii errori, e veni-

vano a giltarsi a pie de' Vescovi, implorando il battesimo di colui

che la loro nazione avea crocifisso, e si mostrava vivo e regnanle

con si tremendi prodigi.

Di cotali novelle era piena Antiochia, e ogni cuore si rinsaldava

uel proponimento di durare fedele a Cristo. Conlutlocio i sofisli pa-

gani, e i sacerdoti, prezzolati a quest' ufficio, dibisciavansi Ira il

popoletto per ridurlo a' piaceri dell' Apostala. Libanio sopra tullo,

come piu eloquenle, e piu innanzi nella grazia augusta, e in continue

commercio epistolare con lui, faceva alto sonare 1'ira di Cesare, gar-

riva il pubblico delle improntitudini plebee, delle satire mordaci,

dei cento e mille dispeiti onde avevano adontato un Principe si mite

e benefico, dinunziava ai cittadini profonda essere la piaga aperta in

cuore di lui: al campo parlarsi gia di multe, di taglie, di saccheg-

gio: non rimanere oggimai altro partito piu acconcio, onde stornaro

tanti mali, che il placare 1'animo suo clementissimo colle dimoslran-

ze di pieta sincera. Onorassero i templi de' numi, riverissero i sa-

perdoti, solennizzassero le pompe sacre, cancellassero ogni traccia

dell' empiela galilea: Cesare scorgerebbe a questi segni il pentimento

di Anliochia, e lascerebbe cadersi di mano i fulmini da lei troppo

ben merilati.

Ne pago a coteste .dance, egli si mise di proposito a ristorare al

credito universale il culto di Apolline dafnitico. Nel teatro dove si

adunavano gli sfaccendati ad ascoltare le declamazioni dei relori,

prese a recitare un giorno una solenne Monodia ,
o vuoi piagni-

steo funebre, che desto un riso inestinguibile. uomini d'Anlio-

chia (cosi comincio egli, lergendosi le lacrime coll'orario), sugli oc-
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chi vostri, come sugli ocelli miei, sono cadute le tenebre. Phi non si
'

nomi bella ne grande questa cilia, la patria nostra e sventurata. II

Dafnitico non e piii! Sole! o Terra! qual fu il tuo nemico distrug-

gitore? (la gente rispondeva sotto voce: Babila martire : la folgore

del cielo.) Non la cavalleria dei Parti, non le falangi persiane, no,

ma una semplice favilla. E pure il Dafnitico era durato intalto allor-

che il Re di Persia, antenato di colui che ora ci sfida in guerra, in-

cendio la patria nostra, il tempio era sopravvissuto aU'eslerminio di

Costanzo. Infelice Apolline! allora le are tue chiedevano invano siti-

bonde una stilla di sangue, e tu giacevi deserto, ignudo, inonorato;

e pure tu, senza rauovere un lamenlo, ti dimoravi presso a noi: lad-

dore ora che ti abbondavan villime di arieti e di tori, ora che il

sacrosanto labbro dell'Imperatore ti lambiva il piede, ora che ti eri

inflne riscosso e liberate da quel cadavere mal vicino e uggioso; ora,

io dico, tu t'involi alia comune devozione. Deh, quale conforto ri-

mane a chi li vide e ti conobbe nei giorni della tua gloria? Oh som-

mo Giove, eclissalo e lo splendore della patria, ogni noslro gaudio

converso e in amaritudine. E qui Glare la voce in sottile, come

chi imita il gagnolio d'un catelle : e gli spettatori guatarsi in viso,

farsi occhio, allungare le due labbra, e sotto voce: Va la, non c' e

a darsi ai cani per cotesto. Libanio invece, ripreso fiato
,
rincariva

la derrata :

destra maligna ! o fuoco iniquo ! e donde mai cominciaste si

grandissimo peccato? Dal tetto forse? di la dunque pole calare 1'in-

cendio al capo, al volto, alia cidari, alia patera, alia vesta? E nol

rattenne Vulcano, Signor del fuoco? E pur Vulcano vi era tenutis-

simo, se rammentato avesse gli avvisi avuti da Apolline sui fatti

dell' infedele mogliera. E come mai il sommo Giove, che le piogge

affrena e allenla, non lo spense? Ahime, che invano io ricordo i be-

gli occhi sereni del Nume, e ii sembiante benigno, e il collo morbi-

damente piegato, sebben di pietra, e la tunica serrata al fianco dal

vago cinto. Al solo rimirarlo 1' ira si molceva in qualsiasi piu ferino

petto: egli era simile a giovinelto garzone che canti alia fida arnica.

E fu in verila chi 1' intese una volta...

E una voce: Augusto eh? e una risata universale. Ma il re-

tore tirava di lungo:
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Beaii quegli oreccbi! Ma gia mi par vedereil rivcrbero sinislro

delle fiamme che escon dal delubro inceso: gridano i passcggeri, la

sacerdotessa del Nume si confonde, ciascuno si percuote il petlo, e

1'ululato attraversando il luco arriva alia cilia
,
lerrifico e desolate.

II buon Augusto appena avea velato gli occhi al riposo, cd ecco lo

desta il crudele annunzio : sorge dalla coltre...

E un interrompilore: Facea meglio a voltarsi dall
f

allra.

Arse di santo sdegno , bramo avere i lalari di Mercuric
, per

volare sul luogo e conoscere la causa del disaslro. Bruciava il tem-

pio, ma piu bruciava il suo cuore. Piangevano le Ninfe intanlo, uscite

sul margine delle fontane, e non lungi lacrimava Giove islesso. E

come no, se vedeva il figlio suo privato di si onorifico sanluario?

Cento e mille demoni, abitatori della sacra foresta, al pari di Giove

e delle Ninfe piangevano dirotlamente...

A questo scoppio uno sgbignazzamento unanime, insuperabile, so-

verchiante, che svio non poco ii flebile oratore: ma egli si ricompose

tosto, scrollo il capo minacciosamente, e penso dare un carpiccio

alia leggerezza di que' capi scaricbi, insensibili al pianlo dei demoni

e delle Ninfe: sbocco adunque in un' apostrofe, paurosa a un tempo

e sublime: Apolline, moslrati ora e qui stesso, ma iroso e fre-

mente, come gia dall' Olimpo scendevi contro gli Achei, sdegnato

per T onte del tuo sacerdote Crise : appari furibondo e simiglianle

alia Notte: perche mentre noi i dovuli onori ti ristoravamo, ed ecco

una mano sacrilega ci invola il tuo simulacro. II caso tuo e quello

d' uno sposo, cbe mentre gli s' intreccia la gbirlanda nuziale, im-

provviso si muore.

II popolaccio non resse alle mosse, balzarono dai gradi ,
e su pei

sedili e le scalee con un nabisso di fiscbiate e d' urlacci: E crepi

alia malora! Assai mogliazzi ha fatto Apolline Levati di costi,

pedante barbogio, ci hai diserti gli orecchi. Vecchiaccio rimbam-

bito, va a piagnucolare altrove.- A tale furore di empieta e d'ingiurie

alia barba sua e di ApolJine, il povero Libanio, trafitto nel midollo

della sua divozione, si coperse il volto col lembo del pallio, si turo

gli orecchi per non udire piu oltre le peccaminose bestemmie, e si

ritiro lenlamente, lanciando guardatacce imprecative sulla turba pro-
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fana. Ah se c' era qua Augusto, rumava egli tra'denti, coleslo

non accadeva; oh ha di certo! lasciate ch' egli torni: aspettate die

io mi brighi mai piu di avvocare la vostra causa: vi friggerete nel

vostro olio. Cosi si trallano i gerofanli di Apolline, cosi eh? belli i

miei cavalletti ,
care le fruste e i raffi ! venite , fate ropera vostra,

lavorale di santa ragione, che siate benedetti !

Cosi
, pieno d' un mal talento serpentoso ,

il gran retore di An-

liochia
,
anima e corpo di Augusto , amicone di ciascun settario fa-

moso, filava lungo i muri, senza guatare ne in qua ne in la, rna

pure divorando il suo dispetto. Se non che
,
sortaccia avversa! allo

sbocco d' un vicolo , gli viene intoppato in un maestro di scuola
,

che si mandava innanzi un gruppo di scolarelli, e per la comu-

nM della professione ,
Libanio gli dava il nome d' amico, quantun-

que fosse cristiano. Ora il retore arrovellato e gonfio ,
non seppe

tanlo frenare il perverso umore il quale per entro il travagliava, che

egli potesse preterire 1' occasione di sfogarsi un tratto. Sguardan-

dolo adunque con un mal ghigno : E bene , gli disse ,
il mio bel

galileo, che novelle dal campo?

Gua', tu avresti a saperle tutte, tu che se' il cucco di Cesare.

Vuoi dire che Cesare mi degna di qualche lettera
, gran mer-

ce; rispose conocculto sollucchero
,
Libanio. Ma il veleno in corpo

era troppo, egli schialtava , se non isvaporasse una beslemmia con-

tro il Dio de' Cristiani : pero di punto in bianco soggiunse : Or

bene il Figlio del fabbro che fa?

Appunto una bara.

Libanio senti cadersi il fiato
,
che conobbe la punta dello strale ,

e cui andasse a ferire. Si pent! della impronta dimanda ,
ma Iroppo

tardi. Gli tolto le spalle corrucciato si che schizzavagli dagli ocehi

la rabbia, ne trovo refrigerio finche non si fu rinchiuso tutto solo nei

suo studio. Cola prese a comporre una studiatissima
,
forbitissima ,

atticissima lettera ad Augusto , per accompagnatura della Orazione

sul Dafnitico
,
la quale ei voleva senza meno fare assaporare alia

corte. Non fece menzione delle fischiate ond'era stata onorata nel

teatro
,
ne delle truci profezie che andavano attorno

,
ma solo 1' av-

\ilupp6 di un vezzoso mazzolind di voti eloquenti pel prospero sue-
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eesso della carnpagna, pel felice rilorno, pel magnifico Irionfo. Spe-
rava egli che i savissimi settarii della cricca giudichcrebbero con
ben altro criterio il parto, si svililo dagli ingrati suoi conciltadini. No
gli fall! 1'intento. Giuliano infatti gli rispose a volta di corriori , co-

me se egli fosse a studio in un' accademia
, c non punlo in marcia

per una guerra grossa e perigliosa : 1'auguslo lellerato si diffuse a

raccontare per minuto (certo affinche Libanio lo zufolasse in paeso)
i gloriosi sacrifizii offerti nelle varie citta, e qui la piei& de' senator!

pendent! dalle sue labbra
,
e plaudenli ai sermoni augusti intorno

alle divinita del paese , e altrove la rilrosia nel seguilare i suoi av-

visi in materia di spirito , e voleva significare in altri termini, che

piu persone sollecitate ad aposlatare , 1'avevano rimandato colle pi-

ve in sacco
,
cosa che gli bucava il cuore d' ineslimabile dolore. Egli

se ne consolava narrando le divote accoglienze de' municipii , dove

i collegi sacerdotali eran venuli ad inconlrarlo con un nugolo d'in-,

censo. Discendeva poi a divisare per singolo le disposizioni mililari

date fino allora, gli aiuti de' volontarii Saraceni
, le selve di cipres-

si, gli orli, le bellezze dei sili, e fino i pantani e le filte inconlrati

lungo la strada:

Ma si profusa dimestichezza di Cesare per Libanio era nulla, ri-

spetto ad un branicello ,
di poche righe , risguardanti la Orazione

Dafnilica. La tua Monodia e tale
,
che io credo non esserci oggidi

un solo uomov

in tutto il mondo
,

il quale possa scriverne una egua-

le : tra gli antichi, pochi avriano potuto. Io ho deposto il pensiero

di loccare mai piu questo tema
;
la tua orazione mi sgomenla dal pu-

re pensarvi. II famoso pedante di Antiochia
,
a questa sfolgorata

piaggeria del pedante Augusto senti gonfiarsi il cuore come una bot-

ta: era un sciroppo, un zucchero, un mele nel quale eis'immerge-

va e nuotava ,
tuffavasi e gallava e lornava a sommergersi con nau-

fragio voluttuoso. Dieci volte lesse e notomizzo quel memorando pe-

riodo : smemoro le novelle tutte del campo, della marciata, e sino

delle procession! degli Dei, piu non respirava che la soave ambro-

sia delle auguste moine. Gia sapevalo a mente ,
e pure fiso guarda-

va la cartapecora, e con fanciullesca imiocenza paragonava il delto

da Cesare al giudizio proferilo da Paride ,
e vi gocciolava sopra con
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iulia Fanima
,
fmehe coi lucciconi agli occhi piu non distingueva I

caratleri.

Per due sellimane seguenti, dava la caccia agli amici (e chiarna-

va amici quanli piu potesse) e tiravali in un vano di porla, o su per

nn alrio: Yuo' tu le nuove del campo?
E come?

Ci ho una lelterina (e colle dila baltea le caslagnette) ,
una

letterina... sai di chi? indovinalo.

- Oribasio ti scrive? Massimo? gia lu te la fai coi pezzi grossi,

sara Salluslio.

Piu su, piu su.

Diascolol.piu su non c' e che Cesare. Cesare li scrive?

Un letterone... tutto di suo pugno! conosco la sua mano,

com' egli la mia. E qui cavava lungamente la sacra pergamena:

Vedi il sigillo imperiale? Leggi tu stesso , non la metlerei in ma-

no d'allri, ma nelletue, si: vo' che possa dire : Ho letto la lettera

di Augusto. E poi si faceva un po' da lato
, accompagnava la let-

tura , sospirando il bealo periodo : e qui colla coda dell'occhio sbir-

ciava nel vollo la sua vitlima
, frugavala col gomito : Neh , che

bonla!

Tuo merilo, amico.

Si si, per me questo e il giudizio di Paride, giudizio d'un

Dio. Giuliano Cesare e il maggior letterato del mondo. -

Tali erano le Gazzette d* Antiochia, durante la marciata di Augu-
sto verso Carri.

Nota. Che non cadesse in mente a taluno aver noi inventati gli articoll

dei giornali d'Antiochia. Mai no : sono articoli vecchi in barba d'argento,

come si parra dalle citazioni. Ed eccoci cosi a dare un contentino a quei

benevoli che eel dimandano : gli altri, in grazia, voltino carta. L'odio reci-

proco degli Antiocheni e di Giuliano e confessato da GIULIANO nel Miso-

pogon, e commentato a lungo. Che Saracem fossero i volontarii offertisi a

Giuliano 1'abbiamo pur da GIULIANO nella lettera aLibanio (Opp. ed. cit.

p. 401). Mandai legati ai Saracem, ricordando loro di venire, se volesse-

ro. Alcuni poi dissero che 1'uccisore di Giuliano fosse un Saraceno (Cf.

GREG. KAZ. Oraz. contro Glul. II, n. 13). La vanita dell'Apostata, bramoso
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titoli straordinarii 1'accenna AMM. MARC. XXII, 11. I pugni e gli scbiaili di-

spensatidaAugustoinpubblicotribunale ai popolani r li nola S. GREG. N\/.
1. sopracit. n. 21. Delia continenza sua,tanto incielata da'moderni panegiristi,
rende malatestimonianza il panegirista antico AMMIANO, che ce lo rappresenta

per le piazze con un branco di briffalde e sconciamente tra loro fare allcgria :

stipalus mulierculis laetabatur (XXII, 14) : assai peggio ne parla S. Gio. Gri-

sostomo, che altre volte citammo a disteso, e 1'aveva veduto cogli occhi
suoi. Che piii? si tradisce da se medesimo nella lettera 40a

al seltario Giani-

blico, dove fa ricofdo de' suoi bastardi e del loro balio, T^'W; TWV l^xurs*
roxi&wv (Opp. p. 417) ; e nel Misopogon (p. 315), dove confessa le sue abi-

tuali turpitudini. La dama fatta schiaffeggiare sino al sangue si chiamava

Publia (TEODORETO, Stor. eccl. Ill, 14: ed. Migne to. Ill, p. 1109).

Abbiam mentovati i lampioni di Antiochia: or bene anche quelli sono sto-

rici; poiche, senza contare che le grancli citta godevano allora di tale bene-

fizio (noninventato nelsecolo de'lumi), e certo cheli aveva 1'illustre Antio-

chia : veggasi di cio AMM. MARC. XIV, 1, e quivi 1'erudita nota del Yalesio.

Molti torceranno le labbra a udire accusato Giuliano di vittime umane, scan-

nate in gran numero : e pure tale accusa abbiamo copiata da S. Gregorio

Nazianzeno, il quale scriyeva appunlo in quell'anno stesso, e ne Iasci6 una

orrenda descriaione nelle piii volte citate Orazioni colonnarie, pubblicate a

nome suo e di S. Basilk); da S. Gio. Grisostomo presente in sul luogo, e

ne parla per disteso neir Orazione di S. Babila ; da Teodoreto, che ne fa un

capo apposta nel lib. Ill della sua storia ecclesiastica ;
dal pagano Ammia-

no Marcellino, che nol dice aperto, ma bene il lascia intravvedere, e se ne

sdegna, lib. XXII, 12.

Ne punto sono invenzioni i disegni sanguinarii di Giuliano, per dopo la

Tittoria. Unanimi sono in attestarli i SS. PP. e gli storici crisliani, i fatti

stessi antecedenti accennavano a cotesto apertamente : citiamo, tra molti ,

TEODORETO, Stor. eccl. Ill, 16; e le colonnarie, delNAziA^zENO. Dei prodigii

di Gerusalemme, deU'empio proposito formato da Giuliano, di smentire la

profezia di Gesu Cristo, del terrore dei cristiani, che si nascondevano o fug-

givano, e della sicurezza mostrata da S. Cirillo Yescovo, nulla e che non sia

raccolto fedelmente dagli storici del tempo, e concordissimi, cosi nostri,

come ebrei e pagani : chi fosse vago di vederne le testimonianze riunite di

Ammiano, S. Gio. Grisostomo, S, Gregorio Nazianzeno, S. Girolamo, Ru-

fino, S. Ambrogio,tutti contemporanei, e di molti altri di tempo non distan-

te, veggale raccolte presso il Baronio, Anno 363, n. 5 e seg. E per giunta

sussiste la lettera dell'Apostata coronato, che non isdegna di scrivere a

Giulio fratello, patriarca de' Giudei, e promettere alia nazioue di riedifi-

care Gerusalemme, e cola recarsi dopo la guerra persiana, a ringraziare

Yottimo Dio degli Ebrei. Nel che e da notare che Giuliano, come dalle suo

Serie VI, vol. 711, fasc. 396. ^ 3 Seltembre 1866.
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opere appare, cercava di accomodarsi alia teologia ebraica, facendo del

loro Jehovah uno de' tanti Numi subaltern!, occupati a regolare il mondo.

Ouesta lettera e a pag. 396 della ediz. che citiamo, ne noi sappiamo scor-

gere filo di raglone per dubitare della sua autenticHa.

Libanio 1'abbiamo espresso come egli si descrive nelle sue opere, lingui-

sta forbito, pedante ridicolo, idolatra smanioso, sebbene polito e moderato

a fior di pelle, intimo amico di Giuliano, vano, borioso, vantatore, colleri-

co. I suoi discorsi tra il popolo antiocheno, li raccogliamo dal suo discorso

DelVira d'Augusto, pubblicato la prima volta dal Fabricio nella Bibliotheca

graeca, vol. VII, p. 207. Al n. VII egli apertamente discorre del saccheg-

gio a cui Cesare poteva condannare la citta. Che poi fosse in uggia ai con-

cittadini, 1'abbiamo di sua bocca, avendoci egli lasciata una lunghissima

declamazione contro coloro che lo chiamavano uggioso (presso il Fabricio,

ivi p. 179). La tantaferata funebre di Apolline Dafnitico la reca a be! tratti e

letteralmente S. Gio. Grisostomo, nel panegirico di S. Babila, n. 18 e seg.

(Op. ed. Migne, to. II, p. 560). Cos! la risposta profetica del Maestro di

scuola al Softsta e riferlta da TEODORETO, Stor. eccl. Ill, 20. Cio che Libanio

scrivesse a Giuliano durante la marciata, il sappiamo dalle sue Lettere 712

e 722 (LIBAK. LETT, ediz Wolf. p. 341 e 346). Ciresta parimenteuna rispo-

sta di Augusto con tutti i particolari da noi notati ,
ed e a carte 399 delle

Opere di Giuliano Apostata.

Potremmo moltiplicare tuttavia in citazioni, ma queste sono cT avanzo,

perchiarire chi n'e vago, come e qualmente nelle gazzette di tanti secoli fa,

noi abbiamo avuto a guida la storia, meglio assai che non Tabbiano molt!

gazzettieri ne'fatti contemporanei.
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II.

Due sono le accuse, onde cerli storici sogliono gravare la me-

moria di Clemente V quanto al fatto dei Templari: Tuna didebolez-

za nel cedere troppo facilmente alle istanze di Filippo il Bello, 1' al-

tra d' ingiustizia nel prommziare una condanna che non era merita-

ta. Lo stesso Cantu, che in cotesta classe di storici non e cerlamen-

te ilpiu temerario, non dubitapunto di tacciare 1'atto di Clemente

per la peggiore delle turpi condiscendenze a cui il Papa discendesse

verso il re di Francia, e di chiamare iniquita la distruzione dei Tem-

plari; oltrecche, nel narrare quel gran processo, lo rappresenla, o

a dir meglio, lo travisa in. tali sembianti, che il lettore non pu6 al-

trimenti che conchiudere, essere stato il Papa in quel fatto non mo-

no ingiusto che vigliacco 2. Ora, a purgar Clemente da si \ilupero-

1

se note basterebbe per se solo lo studio della Bolla di abolizione, che

abbiamo nel precedente articolo esposta; quando gft non fossero a

tal uopo valevolissimi gli argomenli che altronde si hanno, indubi-

tali ed autentici, dalla storia veritiera di quel tempo. Noi dell' una

e degli allri ci gioveremo, per mettere in sodo un punlo che oggi-

mai non dovrebbe piu essere controverso presso gli uomini di senno.

1 Vedi questo volume, pag. 402 e segg.

2 Storia unwersale di CESARE CANTU, Libro XIII, cap. VI, edizione ottava

tormese.
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E in primo luogo, quanta all' accusa di debolezza, noi siamo ben

lungi dal prelendere che Clemente V, nei nove anni del suo pontifi-

cato, manlenesse a fronte di Filippo il Bello sempre invitla quell'apo-

stolica forlezza, che alia dignita di Ponlefice si conveniva, e non si

piegasse piu d' una volta a compiacenze troppo malagevoli a giusti-

licare. II che moslra quanto sia necessario ai Papi 1'avere Sede e

Stalo indipendente. Se Clemente fosse stalo a Roma, lontano dal brac-

cio e dalle prepolenti influenze di Filippo, non v'e dubbio ch'egli

avrebbe spiegalo maggior liberta e costanza nel resistere alle super-

be voglie del Re francese; e le insigni virtu che i suoi biografi gli

attribuiscono
,
non avrebbe oscurate talvolta con atti di debolezza.

Ma checche sia della condotta di Clemente nelle altre quistioni ch' e-

gli ebbe con Filippo ,
in questa pero dei Templari noi diciamo che

il Papa non solo non die mostra di fiacchezza, ma all'opposto fece

nobili prove di coraggio apostolico. Ed a chiarirsene, basta rianda-

re 1'ordine dei fatli.

Le prime accuse contro i Cavalieri del Tempio furono portate a Cle-

mente V fin dai primi giorni del suo pontificato, e prima ancora della

sua coronazione ,
la quale avvenne in Lione ai 14 Novembre del

1305. Nei due anni seguenti il Re e i suoi ufficiali a piu riprese le

rinnovarono, sforzandosi d' indurre il Papa a mettere sotto processo

gli accusati. Ma sempre indarno : e Clemente, per le enormita mede-

sinie dei delilti che apponevansi ai Templari, giudicando false le im-

putazioni e dettate probabilmente da odii e interessi privati, anziche

da zelo di religione, non voile mai porger loro orecchio : eiusmodi

insinuationi et delationi aurem noluimus inclinare, com' egli slesso

dice nelle sue Bolle e Lettere'l. Ne finalmenle si mosse a comin-

ciare qualche indagine giuridica, se non che a richiesta del mede-

sirno Gran Maestro e de' principali Cavalieri dell' Ordine, i quali,

avuto sentore di coteste accuse (e fidando senza dubbio nella segre-

tezza de'lor misteri),lopregarono di pigliare giuridiche informazio-

1 Yedi la Bolla Regnans in coelis, e la Bolla di abolizione Vox in excel-

so; e la Lettera al re Filippo, data il 24 Agoslo 1307, presso il DUPUI
,
JH-

stoire de I'Ordre militaire des Templiers. Bruxelles 1751, p. 10 e 100.
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ni 1. Quando poi il Re, impaziente dellc lentezzc c dclla soavita che
in tal processo metterebbe la S. Sede, voile, con un Iratto del suo

consueto dispotismo, precipitare ogni cosa, e fece, in un sol giorno

{13 Ottobre 1307) catturare per tulta la Francia i Templari e conQ-

scarne i beni; Clemente, a quest' abuso della potesla laicale, resto non

gia atterrilo, ma irritato
;
e ne scrisse incontanente al Re gravissime

rimostranze 2
: i Templari, come Ordine religiose, essere immediata-

mente soggetti alia S. Sede, e percio non potere il Re costiluirsene

giudice ,
ne sleudere la mano suite persone e sui beni loro. Poi gli

invio due Cardinal!
, Berengario di Fredol e Stefano de Suisy, per in-

durlo a desistere dalla mal cominciata impresa, ed a rimettere intera-

menle nelle mani del Papa, insieme colle persone e coi beni, la causa

dei Templari 3. Al tempo stesso sospese in tal causa ogni facolta al-

1' Inquisitore di Parigi, Fra Imberto, e a tulti i Yescovi e Inquisitor!

di Francia, che, per impulse del Re, avean cominciato a processare

i Cavalieri; e rivoco tutta la causa al tribunale supremo della S. Se-

de 4. Questo risoluto ed energico contegno del Papa sorti oltimo

successo. Imperocche il Re, quanlunque se ne mostrasse offeso, e

non solo cercasse di giustificare se medesimo, ma si querelasse del

Papa, quasi poco zelante conlro le empieta e i delitti di un Ordine

corrottissimo 5
;
nondimeno si arrese ai voleri del Pontefice e alle

domande dei due Cardinali. Rispose a Clemente 6
, non voler egli

recare niun pregiudizio ai diritti della Chiesa
,
avere percio rimesso

nelle mani dei Cardinali Legal! le persone dei Cavalieri, personas

Templariorum ipsorum posuimus vestro et Ecclesiae nomine in ma-

nibus Cardinalium eorumdem; e quanio ai beni, mobili ed immobi-

li, egli li terrebbe solo in sequestro, sotto la guardia di persone fe-

1 Lettera or ora eitata del 24 Agosto 1307.

2 Lettera del 27 Ottobre 1307.

3 Lettera del 1 Decembre 1307.

i Cio e ricordato nella Lettera del Papa atutti i Yescovi, data il 5 Lu-

glio 1308.

5 DUPUY, pag. 11-13 e 78.

6 Lettera del 24 Dieembre 1307, presso BALUZIO, Vitae Paparum Ate-

nion. T. II, p. 112. Cf. p. 101.
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deli, per essere poi totalmente impiegati, secondo la volonta espres-

sa del Papa l, in servigio di Terra santa. Ed insistendo il Papa,

che il Re dovesse cedere alia S. Sede la gestione di colesti beni,

Filippo si arrese, e la cura ed amministrazione dei medesimi, ritol-

ta dalle mani dei regii ufficiali, fu trasmessa in ogni luogo ai mini-

stri deputati dal Pontefice 2. Quanto al processo poi dei Templari,

questo passo interamente ai tribunal! pontificii, e il Re consent! ad

aspeltare la sentenza che la Chiesa ne pronunzierebbe in un Conci-

lio generate, da radunarsi in sul fmire deir anno 1310.

In tal guisa, grazie alia fermezza di Glemente ,
restaron salvi ed

interi i diritti della potesta ecclesiastica
,

e la causa dei Templari ,

passata nelle mani del loro giudice legittimo, il Papa, venne tralta-

la con tutta la ponderatezza _ed equita, che dalla foga imperiosa del

Re mal sarebbesi potuta sperare, pognamo che egli avesse ogni ra-

gione di tenere per colpevoli gli accusati. II Concilio, intimato pel

Novembre del 1310, fu dal Papa differilo, a cagione del non essere

ancora pronte le informazioni giuridiche, le quali facevansi in tutta

la cristianita, fino all'Ottobre dell'anno seguente ;
e radunato che fu,

il Papa non si decise a pubblicar la sentenza, se non dopo lunghe e

mature deliberazioni di ben cinque mesi
;
e tutto do, malgrado le

impazienze e le premure del re, il quale di natura impetuosa e dis-

potica, mal sofferendo gl' indugi, sollecitava ad ogni tratto il Papa

ad abbreviarli.

Quindi si scorge quanlo vadano lungi dal vero quegli scriltori, i

quali attribuiscono alle pressanti e superbe istanze di Filippo ed

alia debolezza di Clemente, 1'avere, dicon essi, precipilata il Papa la

condanna dei Templari. Ed anche 1' Hefele, nelle osservazioni che

premette alia Bolla Vox in excelso, cade in tal errore. Egli rappre-

senta il Papa 3 come flultuante tra ii voto della maggioranza del

Concilio, la quale yoleva che si desse all' Ordine dei Templari agio

di difesa, e la paura che facevagli ii suo oppressore Filippo il Bello,

1 Lettere di Clemente V, presso BALUZIO T. II, p. 97 e 98.

2 Vedi sopra cio le due Lettere, 1'una del Re, 1'altra del Papa, presso

BALUZIO, T. II, p. 170 e 98.

3 Theologische Quartalschrift di Tubinga, les. Quwtalheft, 1866, pag. 58.
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impaziente di ottenere la scntenza : la qual paura finalmcnlc proval-

se, quando, a mezzo Febbraio del 1312, vide comparire alle porte di

Vienna il Re con graude seguito simile ad esercito, ed ebbe dal Re,

in uaa leltera del 2 Marzo, urgenli istanze che, la reit& dei Templa-
ri essendo ormai provatissima, ei rion dovesse piu differire ad abo-

lirli. Quanto al voto del Concilio, vedremo fra poco lo strano cqui-

voco che qui ha preso 1' Hefele. Ma per ci6 che riguarda la paura
incussa a Clemente dal Re, egli e facile accorgersi, non esser altro

clie una vana fantasia. II gran seguito di cavalieri e baroni, in cui

1'Hefele ed altri han veduto quasi un esercito minaccioso, altro non

era, secondo il Continuatore di Nangis citato dal medesimo Hefele ,

che un nobil corteggio di Prelati, di Nobili e Magnati , multorum

Praelatorum, Nobilium ac Magnatum decens pariter ac potens COWM-

tiva 1, quale si addiceva a tal Re, nel presentarsi che facea per as-

sistere al Concilio ecumenico; e ne il Papa ne il Concilio aveano

punto a temere che Filippo volesse, quasi colla spada alia gola, co-

stringerli a pronunciare una sentenza contro lor voglia, o a precipi-

tarla, anlicipandone di qualche giorno il lermine ormai prefisso.

Riguardo poi alia regia letlera del 2 Marzo, basta osservare che fin

dal Maggio dell' anno precedente 1311 il Re avea gia mosso istanze

simiglianti, scrivendo al Papa 2, la reila dei Templari essere ormai

dai process! dimostrata, ed il Concilio prossimo di Vienna non do-

ver punto esitare a fulminarli della meritata sentenza. Che se queste

premure di Filippo non aveano punto rattenuto Clemente ne dal pro-

seguire 1'ordine cominciato della causa, ne dall'occupare, dopo adu-

nato il Concilio , parecchi mesi in deliberazioni ;
chi vorra credere

che le nuove istanze del 2 Marzo 1'avessero ad un traito invasato di

tanta paura da fargli precipitare ogni cosa?

Del rimanente, la supposizione dell' Hefele e di quanti storici han

volulo tacciare in questo fatto Clemente V di debolezza, e interamen-

te smentila da quel che abbiamo or ora narrato degii atli del Papa

1 Contin. della Cronaca di Guglielmo di Nangis, presso il D'ACHERY, Spi-

cilegium, T. Ill, p. 65.

2 DUPUY, pag. 61.
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e del contegoo da lui usato verso il Re, in tutlo il tempo die s' agito

quella gravissima causa. Questi alii e questo contegno, ben lungi

dal mostrarcelo in sembianli di uomo debole, liraido, ligio ai voleri

del Re e pronto eziandio a lurpi condiscendenze verso il suo oppres-

sore
;
ce lo rappresentano invece armato di apostolica fortezza e co-

stanza nel rintuzzare gl' impeti del Re, ce lo moslrano in atto non gia

di ricevere dal Re i comandi
,
ma d' imporre a lui le leggi e il giu-

dizio della Chiesa, e ci fanno ravvisare in Clemente ,
Ponlefice

,
vi-

vi i tralti di quel medesimo Bertrando, Arcivescovo di Bordeaux ,

che pocbi anni innanzi nella gran contesa di Filippo il Bello con Bo-

nifacio YIII, non avea punto paventalo di disobbedire al Re, sfidando

le sue collere, piuttosto che mancare all'invito del Papa cbe chiama-

valo al Concilio romano.

Rimossa da Clemenle la taccia di debolezza , veggiam ora se sia

da ammettere la seconda e assai piu grave accusa d
!

iniquita ,
che

gli viene apposta per 1' abolizione da lui decretata dei Templari. Qui

veramente sta il cardine della questione ; giacche indarno si assolve-

rebbe il Papa dall' accusa di debole, se poi si dovesse condannare co-

me ingiusto ;
e 1' accusa medesima di debolezza suppone tacilamente

Fingiustizia dell'alto, a cui Clemente per debolezza si sarebbe lasciato

condurre. Anzi
,
a dir vero , posla 1' ingiustizia di quest' atto, quel-

T accusa dovrebbe dirsi piuttosto scusa
; imperocche, se il Pontefice

avesse iniquamente condannato i Templari ,
o si dovrebbe Jasciare

sul suo capo intero il peso di tale iniquita, ovvero ad attemiarlo non

Ti sarebbe miglior via che il dire
,

esser egli stato strascinalo a tal

condanna per paura di Filippo il Bello, il quale ognun sa essere sta-

to di tal condanna ardenlissimo ed instancabile promotore. Ma, se

al contrario la condanna fu giusta, 1'averla il Papa decretata, avve-

gnache conforme ai desiderii del Re , dee ragionevolmente ripetersi

dai merili intrinseci della causa , non gia dalle imperiose voglie del

Monarca ,
alle quali abbiam vedulo quanlo il Papa andasse lento e

cauto nel soddisfare. E siccome un atto di giustizia non puo chia-

niarsi debolezza
,

col dimostrare che il Papa fu giuslo ,
vien tolto

eziandio ogni pretesto ad accusarlo di debole.
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Or adunque si domanda : La scntenza di abolizionc pronunziata
da Clemente V contro i Templari nel Concilio generalo di Vienna,
fu ella giusta o iniqua? Noi rispondiamo col Jager : Ilien de plus

jusle que cette sentence, qui a ete lant blamee par les ennemis de

I'EgUse l. E che i uemici della Chiesa e de' Papi 1'abbiano biasi-

mata come iniqua, non deve punlo recar maraviglia ;
bensl e da stu-

pire che a cotesti biasimi faccian eco si spensieratamenle anche al-

cuni cattolici, dimenticando la riverenza dovula ai solenni giudicati

della Chiesa. Imperocche qui non si tratta gia di un semplice decre-

to o Breve, dove puo supporsi che lalvolta qualche passione o qual-

che errore di fatto siansi per avventura inlrusi, ma bensi di una

Bolla solenne, promulgata nel seno di un Concilio ecumenico, e dal

Concilio medesimo interamente approvata ; sacro Concilio appro-

banle, come altestano gli storici del Concilio e lo stesso Papa 2. Chi

pertanto chiama iniqua la sentenza di Clemente, dee chiamare

iniquo anche il Concilio approvatore e complice di tal sentenza,

chiamare iniqila cioe la Chiesa universale, congregata legittima-

mente nello Spirito Santo, nell'atto che ella pronuncia in male-

ria di ecclesiastica disciplina un giudicio gravissimo; il quale, se

non puo qualificarsi d' infallibile, perche non riguarda il dom-

ma
, ma un fatlo indipendente dal domma, niuno tutlavia puo ne-

gare che non sia aulorevolissimo, e da non doversi senza grandi

ed evident! ragioni rivocare in sospetto di fallace o d'ingiuslo. Certo

e che, se avessero a cio posto mente alcuni scriltori caltolici, non

sarebbero con tanta leggerezza e temeritdi trascorsia tacciare d' ini-

qua T abolizione dei Templari. Aggiungasi che la senlenza di Cle-

mente, siccome fu approvata dal Concilio ecumenico di Vienna, cosi

fu a quei di in tutla quanta la Cristianita dai Vescovi e dai Principi

1 Uistoire de lEglise catholiqueen France, Tome X, pag. 'i-'iT.

2 Nella Bolla Vox in excelso, da noi recitata nel precedente ariicolo ; e

nelle due altre: Ad providam e Considerantes dudum. II Continuatore del

!N
T

angis dice, la sentenza papale essere stata pronunziata sacro approbanle

Concilio; e lo stesso affermano, Bernardo di Guido col dire che ella fu Con-

cilia radiante publice promulgata, e Tolomeo da Lucca dicendo: Ordo Tern-

plariorum in Concilio condemnatur.
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ricevuta con ossequio e messa ad esecuzione, senza il menomo ri-

chiamo. E tra gli storici di quell'eta o poco lontani, la maggior par-

te ed i piii aulorevoli, come il Continuatore del Nangis, il Cronista

di S. Dionigi, Giovanni da S. Vittore, Tolomeo da Lucca, Bernardo

di Guido, Amalrico Augerio, Nicolo Roselli Cardinale d'Aragona,

Albertino Mussato, Francesco Pippino, Ferrelo Vicentino, Tommaso

Walsingham, Alberto Krantz ecc., tutti sono concordi nell'approvare

il fatto. Che se Giovanni Villani (e dietro a lui S. Antonino, il quale

non fece che voltare in latino 11 racconlo del Villani) ne scrisse al-

tramente 1
,
la sua aulorita slorica non e qui di alcun peso ;

si per-

che la sua narrazione, mista di molte fole, contraddice ai documenti

aulentici che sopra il processo e la condannadei Templari ci riman-

gono, e perche, come lo mostrano le sue frasi medesime, egli non

fa che ripetere le dicerie 2, le quali allora correvano in Italia per le

bocche del volgo imperito e troppo avverso alia memoria del primo

Papa avignonese. Del resto gli avvocati dei Templari e gli accusa-

tori del Papa che li condanno, non sorsero veramente che piii lardi,

prima tra i Protestanti, poi tra gl' increduli del secolo scorso^ dai

quali hanno appreso i moderni a tanto impietosirsi sulla distruzione

del Tempio.

1 Istorie Florentine, Lib. VIII, cap. 92; e Lib. IX, cap. 22.

2 Al Villani, che in questo e in altri fatti fu troppo credulo e ligio alle

voci popolari, giova contrapporre la savia sentenza di Ferreto vicentino,

suo coetaneo, clie coteste sciocche voci disprezza e corregge. Dopo aver

narrato la severa, ma giusta condanna, per cui gli oltre a 15,000 Templari

che allora contavansi al mondo, propter tarn horrendi fadnoris crimen, tarn

saevae perditionis incurrere indicium, soggiunge: Nee ideo, quamquam hu-

iusce rigor edicti ab imperitia vulgi damnetur, putandum est, tarn salubrem

tamque Deo gratum Pastorem odio velprece corruptnm a iustilia declinasse;

nam omnia bene et sapienter ab eo gesta nemo mentis integer ambigit (Hist.

Lib. Ill, presso H MUHATORI, Rer. Ital. SS. Tom. IX, col. 1018). Che poi

quelle false dicerie, di cui il Villani si fece eco, avessero facil voga, si ren-

de tanto piu agevole ad intendere, in quanto che, come scrive il Cardinal

d'Aragona, causa dictae cassationis et annullationis (cioe della condanna dei

Templari) panels fuit notaveraciter, licet multis fuerit diversimode promul-

gata (Presso il MANSI, Miscellanea del Baluzio, Tom. I, pag. 442).
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Ma, prescindendo eziandio dalle ragioni eslrinseche Icslc acecn-

nate, e guardando solo all' intrinseco-valore della causa, e facil co-

sa il convincersi anche oggidi , chiunquc il voglia , della reita pro-

vatissima de' Tempieri ; posta la quale, e forza riconoscere per giu-

slissimo il decreto che li aboli. Si conservano tuttora i Processi au-

lentici che allora si compilarono in Francia e altrove dagl' Inquisi-

tori, dai Vescovi e dai Delegali pontificii ;
e si leggono stampali in

gran parte, neH'opera gia citata del Dupuy 1, ricchissima di docu-

menti originali, e negli Atti del Goncilio di Londra del 1311, dove

son registrate le confession! dei Templari inglesi 2, e sopratlutlo nei

Processo dei Templari, pubblicato, poclii anni sono , a Parigi dai

Michelet in due grossi volumi 3
, nei quali si hanno interi e distesi

gli atti originali piu importanli di questa gran causa, cioe gl' inler-

rogatorii fatti a Parigi nei 1307 dai tribunale dell' Inquisizione, e poi

tutta la gran procedura tenula dai sette Commissarii ponlificii dal-

r Agosto del 1309 al Maggio del 1311. Ora da questi process! ri-

sulta una si vasta e ponderosa mole di testimonianze e di confessio-

ni concordant! a carico degli accusati
,

ch' egli rimane impossibile

il dubitare, almeno in generale, della verita delle imputazioni, quan-

lunque gravissime, ch' erano lor fatte. Nous voudrions pouvoir dou-

ter encore; mats le doute ri est pas possible, dice il Jager 4; e lo

stesso son costretti ad affermare quanti ,
al par di lui

,
hanno avuto

solt'occhio colesti documenli. Qui si tocca con mano, per dir cosl,

la piaga orrenda di quella incredibile corruzione che , gia da molli

anni penetrala nell' Ordine del Tempio, ne a^ea guaste lanle mem-

bra, e le piu nobili maggiormente : piaga, la quale lenutasi lunga-

meiite celata sotto 1' ombra del mistero ,
merce i giuramenli e il se-

1 Vedi les Pieces justificatives.

2 WILCKE, Op. cit.

3 Proces des Templiers, publie par M. MICHELET. Paris, Imprimerie ro-

yale, 1841-51; 2 volumi in 4. Essi fanno parte della vasla e splendida Rac-

colta, che si va pubblicando per cura del Governo e con regio lusso, a Pa-

rigi sotto il titolo: Collection de documents inedils sur V histoire de Fran-

ce etc. e che, incomindata nei 1835, contava gia nei 1860 ben 125 \oUimi.

4 Op. cit. pag. 406.
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creto di cui i Cavalieri coprivansi , non erasi potuta fmalmenle piu

nascondere, e dopo avere sparse gia assai Iristi, bcnche vaghi, sen-

tori l, era ad im Irallo scoppiata all' aperto con tal lezzo, che avea

destalo orrore in lulto il mondo crisliano. Quegli enormi delitli, di

cui il Papa fa menzione nella Bolla Vox in excelso ed in altre, come

il bestemmiare e rinegar Gesu Crislo, lo spular sulla croce, e il pra-

ticare osceni rilineiratto delle lor secrete iniziazioni
; 1'adorare una

testa d' idolo, il celebre Bafomet, nelle loro arcane assemblee ; il te-

nere per lecite le nefandezze contro natura e abbandonarvisi tra loro

liberamente ;
il confessarsi ed assolversi muluameiite

,
benche sem-

plici laici
,
dei lor peccati : queste ed altre simili enormita sono at-

testate e confessale da piu centinaia di Templari
~

;
e non gia solo

da oscuri fried o serventi dell' Ordine, ma dai piu cospicui Cavalieri,

dai Preceltori e ufficiali maggiori e dallo stesso Gran Maestro
;
sono

confessate ripelutamente dinanzi agl' Inquisilori, ai Vescovi, ai Car-

dinali e al Papa medesimo, e spesso colle mostre piu sincere di pen-

timenlo ;
sono confessate non in Francia solamente ,

dove tultavia

era la sede e il nerbo precipuo dell' Ordine, ma e in Inghil terra e in

Italia e in altre parti ove i Templari avean case, e dove furono potuti

esaminare, di maniera che la corruzione nell' Ordine potea dirsi, se

non universale
,
certamente assai estesa

;
e non estesa soltanlo

,
ma

eziandio antica, giacche il Gran Maestro Molai confessava nel 1307,

che nell'essere, 12 anni innanzi, ricevuto nell' Ordine, avea anch'e-

gli rinegato Cristo, secondo 1' empio e osceno rito, introdotto non si

sa bene da quanto tempo prima 3
;
e coteste empieta ed infamie allri

confessavano essere state da loro richieste o praticate in forza degli

statuti (segreti) e delle consueludini dell' Ordine, secundum slaiuta

Ordinis, secundum puncta Ordinis 4. Ball' altra parte ,
che in un

1 II rilassato e licenzioso vivere dei Templari era vecchio scandalo, gia

passato in proverbio. In Francia si dicea : boire comme un Templier, e in In-

ghilterra correvaun motto assai peggiore, che per decenza dobbiam tacere.

2 Un illustre Vescovo (credesi che fosse Guglielmo Durando, Vescovo di

Mende) pole affermare nel Concilio di Vienna, che gli error! e delitli dei

Templari erano altestati nei process! da oltre a 2000 testimonii, plusquoM

per duo millia testium
( RAINALDI, Annales Eccl. ad n. 1312, n. 55).

3 Proc&s des TempUers, II, 305. 4 Ivi, II, 352; I, 475 ecc.
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Ordine religioso , gia si illuslre per merili cd croici fatli
,
c porno

onorato dai Papi di molti privilegi ed encomii
, fosse poluta pene-

trare tanta corruttela, non dee parere cosa incredibile, chi consider!,
oltre 1' umana fralezza

,
la condizione militare di cotesli Religiosi ,'

presso cui la licenza del campo pole agevolmente sollentrare all'au-

sterita del chioslro
;
e le sierminate ricchezze che possedevano, abu-

sandone a sfarzo e mollezza, invece d' impiegarle in servizio della re-

ligione; e il troppo frequente ed amichevole commercio coi Saraci-

ni in Oriente, donde appunto credesi derivato il primo lor corrom-

persi; e 1'esempio fmalmente di allri religiosi Islituli, come i Frati

Cavalieri di S. Maria (Frati Gaudenti) e gli Umiliati, i quali, ben-

che ferventi ed esemplari ne' loro principii, nondimeno degeneraro-
no poscia si miseramenle che, al par dei Templari, dovetlero venire

dalla Chiesa abolili.

Egli e ben vero che parecchi Templari ritrattarono poi, in tutto o

in parte, le loro confession! e andarono alia morte protestandosi inno-

centi ; e vero che altri costantemente mantennero di essere innocent!

e ignari dei delitti che a loro ed all' Ordine apponevansi; & vero che

in alcune parti d' Italia, di Spagna e di Germania i Vescovi e i Con-

cilii provincial! rimandarono prosciolti gli accusati. Ma, volendo an-

che dare a queste testimonianze favorevoii tulto il valore possibile,

non altro ne risulta se non che, esservi stati fra i colpevoli degl' in-

nocenti, e non a tulti i membri ne a tutte le case o province dell' Or-

dine essere stata coniune la corrultela, comuni gli orribili misleri
,

che in molte, nella Francia soprattutto e in In ghil terra, pralicavansi.

Fatta nondimeno qaesta tara, e largamente quanto si voglia, riman

sempre una si gran moltitudine di rei e un si gran cumulo di prove

incontrastabili a loro carico, che egli e impossibile 1'assolverli e 1'as-

solvere con loro 1' Ordine intero dall' infamia, onde le colpe di tanli

e si cospicui suoi membri lo gravavano.

Ne giova il dire a lor difesa, che le confession! giuridiche fatto

dai Templari furono strappate loro di bocca a forza di torture, o

esiorte dai violento ed iniquo procedere dei tribunal!. Molti autori

sogliono menare di do gran vampo, assumendo come indubitato il

fatto; e quindi, scagliate le solite invettive contro gli orrori delle in-
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quisizioni e delle procedure criminal! di que' tempi, tengono per

certa T innocenza dei Templari o almeno per assai dubbia la loro

reita. Ma chi si fa piu dappresso ad esaminare i fatti e i document!,

vede toslo dileguarsi in nulla cotesta difesa. In primo luogo, sia

pure che lo spavento o i torment! ad alcuno degli accusati strappas-

sero di bocca confession*! non vere, rimarrebbe sempre impossibile

a credere che tulle o quasi tutle le confessioni fossero deltale dalla

paura, e che tanla moltiludine di Cavalier!, del piu nobile e generoso

sangue d' Europa, per educazione e professione guerrieri, ed avvezzi

ad affrontare in sui camp! di battaglia con tanto valore la morte, ve-

nissero ad un tratto soprappresi dinanzi ai loro accusatori o giudici

da si vigliacco spavento, che, per timore di qualche tratto di corda,

non dubitassero di infamar se e tutto 1'Ordine colle accuse piu orri-

bili, mostrandosi cosi assai da rneno di tanli rei volgari, ed imbelli

femmine eziandio, a cui talvolta niun supplizio bastava ad estorcere

la menoma confessione. Ma il vero si e che cotesle torture e crudella

di giudizii, nella causa de' Templari, sono in grandissima parte un

mero sogno di slorici mal vigilanli, che vien dissipato alia lellura

dei process! e documenti autentici. II protestante Wilcke , nella sua

Storia dei Templari, e lo stesso Michelet, edilore del Proces des

Templiers, e testimonio non sospetto, attestano che i' inlerrogatorio,

soslenuto dal Gran Maestro e da piu cenlinaia di Cavalier! a Parigi,

fu da! giudici condotto posatamente e con ogni riguardo e dolcezza.

Inoltre e certo che niuno dei 140 Cavalieri, i quali furono esaminali

dall' inquisitore Fra Imberto nel primo processo del 1307; niuno del

72 Cavalieri, esaminati dal Papa e dai Cardinali a Poitiers; niuno dei

grandi ufficiali dell' Ordine ,
che insieme col Gran Maestro furono

esaminali dai tre Cardinali a Chinon; niuno dei 231 Cavalieri che

furono esaminati dai sette Commissarii pontificii a Parigi, tra I'Ago-

sto del 1309 e ii Maggio del 1311
; niuno di tutti questi fu solto-

posto alia torlura. Negl' interrogator!! , non altro esigevasi da es-

si che ii giuramento di dire la verita, e sotto la fede di questo

giuramento ricevevasi ogni loro deposizione: Praestito iuramento

quod super praemissis omnibus meram etplenam dicerent veritatem,

libere acsponte, absque coactione qualibet et terrore,deposuerunt
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etconfessi fueruntetc.; cosi atlesta il Papa, nellaBolla: Vox in

excelso , delle confession! avute a Chinon , e cosi di quelle ch' cgli

medesimo ebbe a Poitiers dai 72 Cavalieri
;
ed allrettanto risulta

dagli atti medesimi dei process!, quanto agl' interrogatorii di Parigi

teste mentovati. Vero e che in varii document! s' incontra qualche

menzione di tortura e di confession! ottenute per tal via
; ma, oltre-

che sono assai rare , elle si riferiscon tutte ad altri tribunal! inferio-

ri , dove i giudiei regii od ecclesiastic! adoperarono talvolta , se-

condo 1' uso di quell' eta
,

il rigore de' torment! per esplorare la ve-

rita 1. Ma, dando eziandio per nulle siffatte confession!, riman sal-

do e intero il valore di tutte le altre
,
che sono il maggior numero e

le phi important! ;
e in virtu d' esse , la reita dei Templar! e" dimo-

strata con lal evidenza che
,
a volerla negare , bisognerebbe toglier

fede e autorita a qualsiasi dimostrazione giuridica.

Ora, posto che i Templar! fossero veramente re! di quegli enormi

delitti che nelle Bolle di Glemente V vengono loro imputati , posto

che nell' Ordine del Tempio avesse realmente luogo quella vasta e

profonda corruzione che ivi stesso e descritta ; ognun vede non po-

tersi chiamare allrimenti che giustissima e necessaria la sentenza,

con cui il Papa, dope si lunghi e maturi esami, e coll' approvazione

del Concilio ecumenico di Vienna, si condusse finalmente ad abolire

i Templar! ed a sterminare dal seno della Crislianila un Ordine mi-

litare ,
che era stato gia una delle sue glorie ,

ma ne era oggidi di-

venuto 1' obbrobrio. A meglio comprendere nondimeno la giustizia e

la sapienza di questo grand' atto pontificio, che da molti suol essere

con tanta leggerezza biasimato ,
non basta considerare in genere la

sentenza che il Papa pronunzio, ma e d'uopo studiarne inoltre la

qualita e forma speciale; cio che giovera eziandio a maggiormente

rischiarare varii lati della quistione e a dissipar nuove calunnie ,

onde quell' atto
fu denigrato. Ma di questo ci riserbiamo a discor-

rere in altro articolo.

1 Veg^asi intorno a cio speclalmente 11 JAGER, nell' opera citata a pag. 406,

429, 432^448, dove, cogli atti dei Process! alia mano, mette in buon

questo punto capitale.



RIVISTA
DELLA

STAMPA ITALIANA

I.

Sistema politico e religioso di Federico II e di Pier delta Vigna.

Dissertazione lella, il 41 Giugno 4866
, nelfAccademia di Re-

ligione neW Universita romana dal Prof, e Can. GUGLIELMO Au-

DISIO, Censore della stessa Accademia.

Mollo acconcia ai tempi noslri ci sembra questa dissertazione del-

1' egregio professore Audisio
; giacche essa

,
nella persona di Fede-

rico II e Pier della Vigna ,
ci descrive 1' empia trama degli odierni

neraici di Dio conlro la Chiesa ed il Papalo. A Ire capi 1'illustre

disserente riduce il sistema politico e religioso di Federico, e sono :

1. Assorbimenlo della Sovranila temporale dei Papi; 2. Primato

esorbitante sulle cose sacre
;
3." Chiesa scismatica. Or chi non vede

che queste appunto sono le aspirazioni e questi i perfidi intendimenli

della selta rivoluzionaria, che oggidi imperversa in Italia? Gli stessi

pretesti ,
le slesse arli ,

1' istessa nequizia ,
la medesima ipocrisia.

Federico II, gia pupillo del grande Innocenzo III, educalo e salvato

dai Papi, ne ripago i benefizii colla piu nera ingratitudine. Piu ara-

bo, che tedesco o italiano, egli fu vero flagello dell' Italia e deirim-

pero : avverando in senso rigoroso quel suo distico :

Fata volunt
, stellaeque docent aviumque wlatus

Quod Fridericus ego malleus orbis ero.
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Di laidi costumi e miscredente per modo, che non dubito di affer-

mare nella Dieta di Francforte , che Cristo era uno dei tre imposto-

ri, i quali avevano ingannalo il mondo (gli altri due erano Mose

e Maometto
) ;

assumeva maschera di pio e zelante della virtu e del-

la fede. Egli spogliava il Clero
, imprigionava Yescovi , trucidava

'

preli ,
assaliva il Pontefice ne' proprii Stati

;
e lulto cio dicea di

fare pel santo fine di procurar la gloria di Dio, e ricondurre la Chie-

sa alia sua sanlita primiliva. Credete alle parole dei noslri legal!

(cosi scriveva ai Principi dell' Europa), credele alle parole dei no-

stri legati, come se il beatissimo Pietro di presenza e con giuramen-

to a voi le pronunziasse. Noslro volere, Dio ci e testimonio
,
e sem-

pre stalo di ricondurre gli ecclesiastici ,
e di preferenza i phi alii , a

ripigliare con perseveranza la via della Chiesa primitiva , condu-

cendo una vita apostolica e mostrandosi umili come Gesu Cristo.

Allre volte i ministri del Signore vedevano gli Angeli faccia a fac-

cia, abbondavano i miracoli, la loro santita e non la spada temporale

assoggettava loro i principi della terra. A' noslri giorni la Chiesa

e lutla mondana
;

i suoi minislri inebriali dalle grandezze terrene

non pensano al Signore. Percio noi inlendevamo ad una grande

opera di carita, levando a taliuomini gli slrumenli della loro dan-

nazione eterna 1. Non vi sembra di udire i presenti Depulali del

Parlamento fiorenlino ?

Consigliero e braccio nella sacrilega impresa era a Federico il le-

gista Pier della Vigna capuano ;
uomo di volpine arti maestro, e fe-

condissimo di raggiri e sofismi. Egli inizio nel regno quella politica

usurpatrice dei diritli della Chiesa ,
che in tempi piu a noi vicini il

Giannone e il Tanucci richiamarono a novella vita. Sua, dice 1'Au-

disio
,
crediam la teorica che al sacro romano Impero, oltre alia so-

vranila di Roma e delle province ,
conferiva una parlecipazione al

ministero delle anime. E tanta parte egli ebbe neiramministrazione

spirituale della Sicilia, che mentre i cortigiani e gl'inlrusi prelati

cumulavano sul capo di Federico le appellazioni profeliche del Mes-

sia, Pietro della Vigna celebravasi come il Vicario di queslo Dio.

1 Hist. Dipl. t. VI, p. 392.

JSeric YJ, vol. VII, fasc. 396. & 5 Settembre 1866.
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Esso la vera Pietra per conforlare gli allri nella fedc. Pielro d

lilea tre volte nego il Maestro
; ma Pietro di Capua e invilto nella

fede. All' uno e all'altro e detto : Pietro pascola le mie pecorelle. Ma

il successore del primo Pietro avendo corrollo il regno della giusti-

zia , gli e posto in faccia il secondo Pietro , il quale riformi la fede

e govern! colla giustizia. Questo Pietro pertanto ela pietra sopra cui

e fondata la Chiesa imperiale, ed in cui 1'animo di Augusto si ripo-

sa, quando egli fa la cena coi discepoli : Petrus, in cuius petra fun-

datur imperialis ecclesia et auyustalis animus roboratur in coena

cum discipulis 3.

E notevole come 1'odierna rivoluzione italiana , die sembra avere

ereditalo lo spirito di Federico II, nella patria appunto di Pier della

Vigna vada quasi sempre a cercare i Ministri da preporre agli affa-

ri ecclesiastici. Quinci.ci vennero i Mancini , i Conforti, i Pisanelli,

i Vacca ,
i Cortese , tulta insomma quell' invereconda turba di legu-

lei ,
che con sacrilega sfrontatezza fecero man bassa sopra le sacro-

sante ragioni della Ghiesa cattolica e la liberla del Sacerdozio. La ri-

voluzione sapeva benissimo, che difficiimenle avrebbe poluto trovare

altrove migliori e piu fedeli servidori nell' empia inlesa di spodesla-

re ed avvilire e incatenare il minislero sacro, e spegnere negli ani-

mi ogni senso di religione. Senonclie Pier della Vigna ricevetle con-

degno premio della servilu , prestata da lui al tiranno imperiale in

onla di Dio. Egli perde la grazia di Cesare ,
e cliiuso in perpetuo

carcere, da se stesso per disperazione si fracasso il ci;anio. Anche

la rivoluzione e tiranna
;
anzi nella tirannide occupa il supremo luo-

go. Come soglia alia fine premiare i suoi vili cagnotti e piaggiator!

lo ha mostrato in Francia alia fine del passalo secolo, ed ora comin-

cia a mostrarlo eziandio in Italia.

Anche Federico II, come incontro a quasi tulti i persecutori della

Chiesa, fini male. Yinto in campo dal gueljQsmo italiano, fulminalo-

dall'Europa cattolica, dif&dente de' suoi, avvelenato e soffocato, dice-

si, dal figlio Manfredi, moriva a cinquanlasei anni oscuro e derelitto.

Perivano miseramente i suoi figli. Enso prigione in Bologna; Cor-

1 Pag. 20.
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rado Iradito e avvelenalo in Puglia ; Manfred!, ingegnoso e splendido

principe, vinto da Carlo d'Angid, coperto il cadavere di fango e di

sassi; ed il nipote Corradino, grazioso giovane di diciassette anni,

ultimo germe virile degli Hohenstaufen, dallo stesso Carlo brutal-

mente decollate sopra un palco di porpora. Lapotttica della \olpe e

del leone, istillata loro dal padre e dagli avi, li trascinava a quella

fine l. Quipotest capere, capiat.

Chi ripensa siffatle cose e considera il lungo tempo, in cui la pre-

potenza di Federico sopraffece materialmente i quasi inermi Ponte-

iici, fino a campeggiare colle invaditrici sue schiere in Tivoli sulle

porte di Roma
,

chi considera, diciamo, queste e simiglianti scia-

gure patite dalla Chiesa militanle, non si scandolezzer delle pre-

senti traversie di lei e della prosperita passeggiera de' suoi oppres-

sori. Essa, come di quella fierissima lotta, trionfera alia fine ezian-

dio della presente. Di ci6 non e da dubitare. Ma frattanto, mentre

dura la pugna , quello che si richiede
,
massimamente dai ministri

del Santuario, si e che essi non si sgomentino, ma armino il petto

di santa fortezza, e sull'esempio degli ecclesiastici di quel tempo

tollerino alacremente ogni travaglio e dolore per la difesa dei diritti

della Chiesa. Si armino altresi di carM e di scienza. Di carita non

milensa, ma forte ad un tempo e sapiente, la quale ami il pecca-

tore, ma non per questo blandisca il peccato. Di scienza, che illu-

mini
,
ma a suo tempo sappia allresi tonare e fulminare. Illumini

gli erranti ifl buona fede o per umana fralezza
; sappia tonare e ful-

minare contro chi non solo erra per malizia, ma si fa di piu sedut-

tore deiraltrui semplicita ed imperizia. In questo sol modo potra es-

sere imilata la carita di Cristo ;
il quale benignamenle ammaestrava

le turbe, ma riprendeva aspramente la cupa perversitSt degli Scribi

e de' Farisei. Sepolcri imbiancati 2
; stirpe di vipere 3; figliuolidel

diavolo, che ad ogni patto volete compiere i desiderii del padre vo-

1 Pag. 28.

2 Vae vobis, scribae et farisaei, hypocritae, quia similes estis sepukhris

dealbatis. MATTH. XXIII. Mundatis quod de foris est calicis et paropsidis,

intus autem pleni estis rapina et immunditia. Ivi.

3 Serpentes genimina viperarum, quomodo fugietis a iudicio gehennae?

Ivi.
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stro 1. Son queste le frasi, onde il mitissimo Gesu inlerpellava quei

perfidi. Chi piu ardente di carita evangelica, che Paolo Apostolo?

Nondimeno ad Elima mago, che si sforzava di alienar dalla fede il

Proconsole, da cui egli prese poscia il nome, si yojse in questa for-

ma, per verita poco dolce : pieno d'ogni inganno e d'ogni fallacia,

figliuol del diavolo, nemico d'ogni giuslizia; firioaquando non ces-

serai di peryertire le Tie del Signore? Ecco che la sua mano e so-

pra di te
;
e tu sarai cieco, senza veder lume per dato tempo 2

.

Federico per mala cupidigia d' impero falli alia sua missioned!

imperalore cattolico e di re italiano. Anche oggidi ci ha di quelli

che meriterebbero un simigliante rimprovero. Quanta gloria acqui-

sterebbero in faccia al cielo ed alia sloria, se intendessero do che

Dio nota loro ! Ma posciache un tal discorso ci menerebbe troppo in

lungo, termineremo colle parole dell' illuslre scrittore, di cui la pre-

sente dissertazione ben si conserla alle altre pregevolissime sue ope-

re. Federico, egli dice, assorbendo la tabe rivoluzionaria, uccide-

va r aulorita e scalzava il trono
;
che niun governo si fonda, e niu-

no regge, senza la base e 1' aureola della veneranda maesta. Nep-

pure fu novatore scientiflco, ma da piazza. Lego il suo dispotismo

religioso, momentaneamente alia Francia, piu stabilmente aH'Inghil-

terra e alia Germania. Infievoli e divise 1' Occidente collo scisma

da lui concepito, scolastico e universilario nei secoli XIV e XV, e

nel XVI coronalo dai principi. Ed infine la cristianita deH'Oriente

era tradita e perduta per sempre. Potendo farsi il salvatore civile

del mondo, Federico voile esserne il martello, bene avendo profeta-

to: Fridericus ego malleus orbis ero. Esempio, risponsabilita tern-

bile ai potenti della terra, i quali non escono mai impunemente dalle

vie della provvidenza ! Ma una parte degna e splendida di quella

missione, che Federico II non seppe adempire, ella e ancora fresca

a' noslri giorni 3.

1 Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris uestri mills facere. IOHAN-

ws VIII.

2 plene omni dolo et omni fallacia , fdi diaboli, inimice omnis iuslitiae,

non desinis subvertere vias Domini rectas. Et nunc ecce manus Domini super

te; et eris coecus, non mdens solem usque ad tempus. Act. Apost. cap. XIH.

3 Pag. 30,
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II.

Sopra I'anno LXVI1 dell'era volyare, se fosse quel del marllno

del gloriosi Principi deyli Aposloli , Pietro e Paolo; Osserva-

zioni storico-cronoloyiche di monsignore DOMENICO BARTOLIM,

protonotario apostolico e seyretario della S. Conyreyazione dei

Riti Roma
, tipografia Salviucci

,
1806.

Laquestione, traltata in quest' opuscolo dall'illuslre monsignor

Bartolini , e una di quelle che hanno maggiormenle esercilato il cer-

velio degli erudili e dei cronologi ,
senza che siasi mai polulo per-

venire ad una soluzione apodillica. A laluno, poeo esperto degli spi-

nai ond' e irta 1'anlica cronologia, parra forse cosa strana; ma pure

il fatlo e questo ,
che mentre dall' una parle e cosa certissima , per

1'unanime consenso degli scriltori e dei monumenti ecclesiastic! ,

avere i Principi degli Apostoli, S. Pietro e S. Paolo, softer to il loro

glorioso marlirio in Roma ai tempi di Nerone, in un medesimo gior-

no, cioe ai 29 di Giugno, dairallra parte nondimeno rimane dubbio,

in qual anno veramente questo martirio avvenisse. Per avere un sag-

gio della discordanza degli erudili in tal maleria ,
odasi quel che ne

dice il Barlolini nel bel principio delle sue Osservazioni. Guglielmo

Cave e il Dupin pongono I'anno del martirio nel LX1V dell' era vol-

gare. II Pagi, il Costanzi e i Bollandisti lo assegnano aU'anno LXV.

S. Epifanio ed Eutalio Sulcense, seguili dal Tillemont e dal Foggi-

ni, all'anno LXVI. La piu parle, Eusebio cioe con S. Prospero e Be-

da, a cui fan seguito il Baronio ,
il cardinal Cortesi, i dotti Maurini

autori dell' Arle di verificare le date ,
nonche 1' illustre P. Petavio ,

ed il chiarissimo P. Patrizi della Compagnia di Gesu, lo mellouo al-

1'anno LXVII. Cassiodoro a cui fan eco Mazzocchi ed allri, al LXVIII.

Qualchedunoinfine, men rettamenle interpretando la serie oslien-

se dei romani Pontefici ,
lo riportava all'anno LXIX 1.

Qui dunque abbiamo un periodo di ben sei anni ;
nel quale puo

liberamente oscillare la scella del leltore. Che se vogliamo meltere

1 Pag. 5.
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da parte le opinion! men probabili e meno autorevoli
, quelle cioe

che si riferiscono agli anni estremi di questo periodo ;
le rimanenti

tuUavia portano in fronte nomi di tanta autorila
,
ed esaminando di

iascuna gli argomenti, se ne troverebbero tra questi di tal peso,

die il determinarsi risolutamente in favore di una qualsiasi d'esse ,

condannando le altre
,
non sarebbe agevol cosa. A volere pertanlo

procedere con saviezza, non rimane altro se non che scegliere tra

quesle opinioni discordi quella che ha serabianti di probabilila mag-

giore ,
ed a questa attenersi

,
non gia come la sola inconlrastabil-

mente vera e dimostrata
,
ma come la piu verisimile.

E quesio e appunto il prudente e modesto consiglio a cui si e at-

tenuto il Bartolini. Tra gli auni controversi egli hapreferito il LXVII,

e quesio egli da , non come termine assolutamente cerlo ,
ma come

il piu probabile e ragionevole ad accettarsi per 1' anno del martirio

dei Principi degli Apostoli. Venendo poi alle prove del suo assunto,

egli non si e gia preso 1'incarico di discutere e confutare per singula

le opinioni contrarie, ne di rispondere a tutte le autorila e ragioni on-

de coteste opinioni si avvalorano, ne di trattare insomnia la questione

a fondo
, sotloponendo ad accurato esame tutti gli elemenli storici e

crouologici da cui ella dipende : spinoso e lungo lavoro , che esige-

rebbe un giuslo volume
;
ma bensi, conforme alia brevita e allo sco-

po che all'Autore eran prefissi ,
si e contentato di raccogiiere e met-

tere nella miglior luce possibile le principali testimouianze e ragioni

storiche, le quali militano in favore dell'anno LXVII : col che vengo-

no indirettamente esclusi gli altri anni e implicilamente rifiutale le

ragioni ,
che in favor di questi sogliono addursi.

Ora
,
chi brama conoscere quali siano le prove dal dotlo Autore

allegale ,
noi gliele offriremo qui ,

distintamente ordinate e ridotte in

^orapendio.

1. S. Girolamo, nel libro De viris illustribus
, parlando di Sene-

ca, dice che questi fu ucciso da Nerone, due anni prima del marti-

rio di Pietro e di Paolo : Hie ante biennium, quam Pelrus et Pau-

lus coronarenlur martyrio, a Nerone interfectus est. Ora, sappiamo

da Tacito 1 che Seneca mori sotto i consoli Silio Nerva ed Attico

1 Anna?. Lib. XV, . 48.
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Vcslino, i quali segnano 1'anno LXV. Dunquc gli Apostoli soflYirono

il martirio nel LXVII.

2/S. Girolamo, e priraa di Jui Eusebio, affermano chc gli Apostoli
furono uccisi, correndo 1'anno ultimo, ossia XIV, deirimpero di Ne-
TOKQiultimum annum Neronis, idest decimumquartum. Ora, sicco-

me 1' anno XIV ed ultimo di Nerone risponde per la maggior parle al

LXVIII dell'era volgare, cosi parrebbe doversi in qucsto, c non nel

LXVII, cellocare il martirio degli Apostoli. Tale infalti e la couclu-

sione che alcuni traggono ; ma a torto. Imperocche, essendo indu-

bilato che Nerone mori nei primi di Giugno del LXVIII, e che il

martirio degli Apostoli cadde nel di 29 Giugno, se questo si pono
al LXVIII, verrebbe a porsi fuori del tempo di Nerone, conlro 1'au-

torita di tulti gli antichi e contro la testimonianza medesima di Gi-

rolamo e di Eusebio or ora allegata. D'altra parte, nell' interpretare

questa leslimonianza si dee por mente al diverse modo di compula-
re gli anni. Infatti, se gli anni dell' impero di Nerone si comincia-

no a computare dal 13 Ottobre dell' anno LIV, in cui egli sail al

trorio, e verissimo che il 29 Giugao dell' anno LXVII cadrebbe non

gi~a nell'anno decimoquarto, ma ndl decimoterzo del s uo impero: ma,

se gli anni dell' impero si?numerano al modo volgare, cominciando

cioe dalle calende di Gennaio, in tal caso come il LIV si direbbe il

primo anno del principato di Nerone, il LV il secondo, il LVI il ter-

zo, ecc.
;
cosi il LXVII si direbbe il decimoquarto. Oltre di do, la

morte di Nerone essendo avvenuta nella prima meta di Giugno del

LXVIII, e quella degli Apostoli nel 29 Giugno del LXVII, e veris-

simo il dire che questa cadde nell'anno ultimo di Nerone.

Dunque S. Girolamo ed Eusebio confermano anche qui la sen-

tenza, che stabilisce il marlirio di S. Pietro e di S. Paolo nel LXVII.

3. Tutta 1'antichita e concorde con S. Girolamo nell'altestare che

S. Pietro, venuto a Roma, e qui stabilita la sua Sede episcopale, la

tenne per 23 anni interi, fino alia raorle. D' altra parte, la prima

\enuta di S. Pietro a Roma e dal meclesimo S. Girolamo riferita,

senza niuna esitanza, al secondo anno dell' impero di Claudio : se-

citndo Claudii Imperatoris anno... Romam pergit
1

;
chc e 1' anno

1 DeViris illustribus, in S. Petro.
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XLII dell' era volgare. Dunque il martirio di S. Pietro avvenne

nel LXVII.

L I Principi degli Apostoli soslennero il martirio, quando Nero-

ne era assente da Roma. Ora egli trovasi assente appunto nel

LXVII. A quest'anno adunque dee riferirsi il loro martirio.

E qui giova notare, che 1'Autore si vale, in sostegno della sua sen-

tenza, dell' argomenlo medesimo di cui allri si valsero per la parte

contraria. Malti gli autori che pongono la morte degli Apostoli in

uno degli anni anteriori al LXVII, tacitamente presuppongono nei

loro compiiti e raziocinii la presenza di Nerone in Roma, il quale

per se medesimo li condannasse al supplizio , ovverp 1' affermano

eziandio espressamente come dato indubitabile del problema. Cosi

il dottissimo Schelstrate , dopo aver escluso T anno LXVIII
,
stabili-

sce come epoca certa del martirio degli Aposloli il LXV, notato dai

consoli Nerva e Vestino : Tune enim, die' egli, Nero adhuc Romae

fait, ipsoque praesente Apostolorum Principes trucidari poluerunt 1.

Pel Rartolini al conlrario, 1'esser Nerone presente in Roma nel LXV
e nel LXVI e ragione validissima ad escludere questi due anni, ed

a confermare al LXVII, in cui Nerone era assente, la gloria del mar-

tirio degli Apostoli. E nello svolgere en' egli fa con molta abilita e

doltrina questa prova ,
sla la maggiore e miglior parte del suo la-

voro, che qui noi compendiamo.

In primo luogo citiam subilo le due autorita gravissime , sopra

cui egli principalmente si fonda per asserire che il martirio degli

Apostoli ebbe luogo, mentre Nerone era lontano da Roma. La pri-

ma si e quella dell' Anonimo, autore dei tre libri De excidio Hiero-

solymitanae urbis
,
che alcuni slimarono essere Egesippo ,

il quale

scrivea, verso 1'anno 181, la prima storia della Chiesa, ma poi i piu

credettero essere S. Ambrogio, benche dallo stile e da alcuni tratti

della sua storia egli apparisca piu antico del gran Vescovo di Mila-

no. Ora quest' Anonimo ,
il quale, chicche egli si sia, e senza dub-

bio scrittore autorevolissimo, narra al Libro II, che ,
stando Nero-

ne in Grecia, Nerone in Achaiae partibus silo, Pielro e Paolo pre-

dicavano in Roma, e qui Simon Mago da essi combattuto, tento il

1 Antiq. Eccl Dissert. I, cap. V, art. V, . 2.
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celebre volo 1, da cui per le preghiere di Pietro precipitando, si rup-

pe la gamba e poco appresso mori: il che risaputo da Nerone, s' in-

furio piu che mai contro Pielro, e diede ordine di callurarlo
; laon-

de Pietro captus a persecutoribus fu dato a morle e con lui S. Pao-

lo. La seconda autorita e quella di S. Cleraente I Papa, discepolo e

successore di S. Pietro, e lestimonio, sealtri mai, autorevolissimo

di quarito spetta al martirio dei Principi degli Apostoli. Egli, nel-

la sua lettera ai Corintii
, ricordando il glorioso Irionfo di Pietro

e di Paolo
, dice che Pietro propter zelum iniquum.... martyrium

passus in debilum gloriae locum discessit, e che Paolo ad occiden-

tis terminos veniens , et SUB PRAEFECTIS martyrturn subiens (y.x!

ixap-jpr^a; eicl TWV itfo\).iwrt )
sic e mundo migravit etc. Dunque il

martirio di Paolo e di Pietro avvenne in Roma, menlre da questa e-

ra assente il Principe, 1' Imperatore Nerone
; giacche ne a lui puo

in niuna guisa convenire il titolo di Prefetto, ^su^vc;, e mollo me-

no il titolo plurale di Prefetti, ne d'altra parte S. Clemente avrebbe

maidetto che gli Apostoli furono martirizzati sub Praefectis, quan-

do fosse stato presente in Roma e ordinatore immediato del loro sup-

plizio 1' Imperatore. Monsignor Bartolini ha ogni ragione di allri-

buire somma importanza a questo documento
;

il cui peso e si gran-

de che anche per se solo e paruto ad allri
,
e fra essi recenlemente

al Dollinger
2

,
bastevole a determinare Y anno del martirio di san

1 Intorno al fatto del volo e della cacluta di Simon Mago, che da alcuni

ipercritici moderni vien contraddetto, ricorda opportunamente il Bartolint

(pag. 21) le rmmerose e gravissime autorita che Jo altestano, cioe Arnobio,

S. Cirillo Gerosolimitano, S. Epifanio, Filastrio, S. Ambrogio, S. Agostino ,

S. Girolamo, S. Isidore Pelusiota, Teodoreto, Sulpicio Severe, S. Massimo

di Torino, e i Legali di Papa Liberio, che questo fatto aveano appreso da

vetusti scrittori
,
de' quali a noi non pervennero le opere ,

e dalla costanle

tradizione della Ghiesa Romana. Egli avverte inoltre, non doversi confon-

dere Simon Mago con quell' Icaro di cui narra Svetonio, che fin dal primo

slanciarsi a volo nell' anfiteatro del Gampo Marzo, cadde e si sfracello vici-

no allo stesso Nerone che rimase asperso del suo sangue. II volo di que-

st' Icaro avvenne nei primi anni dell'impero di Is erone ; quello di Simon

Mago negli ultimi, e quando Nerone era assente da Roma.

2 DOLLINGER, Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung (II

Cristianesimo e la Chiesa nel tempo della fondazione). Ralisbona I860. Ve-

di pag. 101.
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Pietro, fissandolo alLXVII, siccome quello in cui Nerone era assen-

le da Roma
,

e in quesla comandavano solo i Prefelti da lui la-

sdativi.

Infatti (e questa e la seconda preniessa del sillogismo a cui ab-

biamo ridotto la 4.
a
prova) 1' assenza di Nerone da Roma cade appun-

to neir anno LXVII. II Bartolini mette questo punto in pienissima

luce, riiessendo coll' autorita di Tad to
,
di Svetonio e d'altri storici,

1' online dei fatti degli ultimi anni di Nerone : non tanto per la ne-

cessita ch
?

egli avesse di dimostrare un punto die non e guari con-

troverso, quanto per trarre dalla serie e concatenazione medesima di

quesli fatti una nuova e bella conferma della sentenza da lui difesa.

Eccoli pertan to in poclie parole indicati.

Sotto i consoli Lecanio e Licinio
,
doe nell' anno LXIV dell' era

volgare , avvenne il celebre incendio di Roma
,
del quale Nerone

volendo respingere da se 1'odiosa colpa onde la voce pubfylica lo

gravava ,
ne iricolpo i Crisliani e mosse contro di loro la tremen-

da persecuzione che tutti sanno. Ma da questi primi furori andaron

salvi per divina provvidenza i Principi degli Apostoli. Sul finire

poi dell'anno LXVI, essendo consoli G. Svelonio Paolino e C. Lucio

Telesino
, Nerone ,

che volgea nell' animo vaste imprese in Orien-

te e trionfi teatrali in Grecia , parti con Tigellino e con una turba

d' istrioni per T Acaia , dove si trattenne quasi tulto il LXVII
,

in

quelle pazze comparse da scena che gli storici descrivono ;
ed ia

Roma lascio, nella sua assenza, il Governo al liberto Elio, a cui

forse diede per collega o ministro Politteto (o Policlelo) ,
altro li-

berlo, uomini ambedue scelleratissimi. Elio
,
al dir di Tacito, com-

mise tali orrori, che resero desiderabile la presenza di Nerone, ben-

che gia si temuto ed abborrito; e Roma, ogni di piu tumulluante,

minacciava di rompere in aperta ribellione. Di che spaventato Elio,

scrisse a Nerone solledtandolo al ritorno
;
ed infine

,
crescendo

il pericolo , corse egli stesso in Acaia e tanlo disse all' Impera-

tore sopra le turbolenze della Capitale, che lo indusse a tornare

in Italia; dove tuttavia Nerone non giunse che sui principii del

LXVI1I
, quando gia erano entrati Consoli C. Silio Itaiico e M. Ga-

lerio Tracalo, sotto i quali indi a pochi mesi, cioe nella prima meta
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diGiugno, Nerone fa morto. Ma, mcntre Neronc era luUam in

Acaia, 1'odio suo contro i cristiani, ch'egli confondeva c mctlcva in

fascio cogli ebrei, erasi di bel nuovo inasprilo perdue cagioni prin-

cipalmente. I/ una fu, che la ribellione in Giudea contro i Romani ,

provocata soprattutto dalle estorsioni del procuralore Gesso Floro,

erasi fatta piu violenta e minacciosa
, e T esercito romano nel com-

batterla avea dovuto teste patire gravi perdite. L' altra fu la ca-

duta e la morte di Simon Mago ,
il quale colle sue ciurmeric e

presligi era da gran tempo entrato nell' intimo favore di Nerone.

Tosto che r Imperatore riseppe la roviua del favorito Mago , secon-

do che narra lo scrittore De excidio Ilierosolymilanae urbis, man-

do contro Pietro e Paolo ordine di cattura. Laonde i due Apostoli

imprigionati e condannati, sub Praefeclis, come attesta S. Clemen-

te Papa, cioe sotto Elio e gli altri che, in nome del Principe assente,

comandavano allora in Roma, soffersero il loro glorioso marlirio. II

fissare adunque il martirio del Principi degli Aposloli all'anno LXVII

risponde ottimamente ai dati della storia
;
e quesl'anno e il solo che

si accord! colle testimonianze gravissime di S. Clemenle e dello Slo-

rico De excidio Hierosolymitanae urbis.

Tali sono le prove dal Bartolini allegate in favore del suo assun-

to : e niuno neghera che elle non siano, ciascuna di per se, di gran

peso, e tutte insieme, piu che sufficient! a mostrare non solo ragio-

nevole , ma fondatissima la senlenza che nella presenle quistione 6

dal dotto Aulore propugnata. Egli e ben vero che a coteste prove

possono farsi qua e la varie eccezioni alle a iudebolirne il valore;

egli e vero che alle autorita, sopra cui il Rarlolini si appoggia, pos-

sono contrapporsi altre autorita non meno gravi per avvenlura e ve-

nerande ; quella , per esempio ,
dell' antichissirno Catalogo liberiano

de' Pontefici, il quale pone espressamente il marlirio de' SS. Pietro

e Paolo sotto il consolato di Nerva e di Veslino, cioe nell'anno LXV;

quella di S. Epifanio, che lo pone nell' anno duodecimo di Nerone, ed

altre che al Bartolini sono certamente notissime. Ma da do si dcve

inferire soltanto ,
che 1' anno LXVII non puo darsi come epoca as-

solutamente certa e dimostrata della morte gloriosa di S. Pietro e di

S. Paolo, ma bensi come probabile, e atteso la copia e la forzadelle
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testimonianze che stanno in favor suo, come la piu probabile ; che e

appunto il limite, in cui il Barlolini fin dal principio saviamenle re-

slringe la sua tesi. Ouesta allora solo diverrebbe certa ed assoluta,

quando tutte le testimonianze autorevoli dell' antichita si polessero.

ridurre a concordare nell'anno medesimo : cio che, dopo lanti slu-

dii e tenlalivi, fin qui riusciti indarno, non e guari a sperare.

Del resto la sentenza sostenuta qui dal Bartolini e quella, che ha

per aulori e difensori i nomi piu illuslri, che ebbe sempre maggior
Dumero di seguaci, e che anche oggidi viene generalmente seguita

dagli storici e dai cronologi, appunto perche fra lutte la piu proba-

bile e poco men che cerla. Volendosi pertanto celebrare il Centena-

rio del marlirio dei Principi degli Apostoli, non si potea ragionevol-

mente scegliere anno piu convenevole che il LXVll del secolo. E

questo e I' anno appunto che nel corrente secolo il sommo Pontefice

Pio IX ha destinalo a fesleggiare con istraordinaria solennila la me-

moria.del trionfo con cui Pietro e Paolo, suggellando col sangue la

loro apostolica predicazione, slabilirono in Roma la Sede imperilu-

ra della religione di Cristo. Nuova e grandiosa idea, degna della

gran mente di Pio IX, il cui pontificato e gia ricco di tante glorie;

e vie piu grandiosa per le singolari circostanze dei tempi in cui

viene ad attuarsi. Certo egli e un sublime spettacolo il vedere, che

menlre la rivoluzione trionfante in Italia spera piu che mai vicina la

conquista di Roma, e si promette di piantare senza contrasto nell'an-

no prossimo la sede del suo regno in Campidoglio ,
il Successore di

Pietro, quasi sprezzando la tempesta che freme a' piedi del suo tro-

no, pensa iranquillo a solennizzare in quest' anno medesimo, colla

canonizzazione di nuove Vergini e di nuovi Marliri, il Centenario del

marlirio di S. Pielro, cioe della vittoria, con cui S. Pietro, morendo,

conquisto a Cristo la Roma pagana dei Cesari e ne trasmise il pos-

sesso ai Papi suoi successori, che Than tenuto per diciotto interi se-

coli, regnando in Roma, prima come Pontefici, e poi eziandio come

Principi temporal! . Ouali che siano per essere gli avvenimenli poli-

lici che 1'imminente anno 1867 ci vien portando nel misterioso suo

seno
, egli sara certamente glorioso per la Chiesa ,

e ne' fasti di lei

segnera un nuovo e bel trionfo sul paganesimo moderno ,
colla me-
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moria.di quello che sul paganesimo antico fa, tanti secoli innanzi,
riportato ndl' Anno triumphali, quo Petrus et Paullus Urbem Ro-
mam fuso sanguine consecrarunt l.

III.

Wssertazioni filosofiche del Can. BONAYENTURA RAFFAELLI, gia pro-
fessore di filosofia net Seminario e Collegia di Toscanella

Viterbo 1865, presso Sperandio Pompei. Due volumi in 8.* di

pagg. 248-240.

II fine che si e proposto il chiaro Professore canonico Raflaelli,

col mettere a stampa queste sue dissertazioni, e stato di servire alia

maggiore ulilita degli alunni, dopo che avessero studiato helle scuo-

le quelle stesse materie. I suoi argomenti non riguardano una sola

delle discipline filosofiche, ma dove prende a trattare soggetli di

metafisica, dove di filosofia morale, e alcuna volta di fisica e tal al-

tra di astronomia. Quello pero a che sempre ha tenuto la mira &

stato, che essi potessero procacciare un solido vantoggio ai giovanet-

ti, non solamente sotto il risguardo scientifico, ma molto piu sotto il

morale e religioso. Cosi fra i temi di metafisica egli in preferenza

si e occupato di quelli , che risguardano Dio e la sua provvidenza ,

F anima umana e le sue proprieta essenziali. Tra quelli poi di filo-

sofia morale ha scelti i piu capilali ;
come sono la liberla dell' ar-

bitrio, la ragione specifica o coslituliva della morale, le passioni,

le virtu, e fra queste alcune in ispecie.

Ma o sia in quesli soggetti, o sia in altri, che sembrano meno con-

nessi colla religione, si da costantemente a vedere filosofo cristiano,

che da iulto prende occasione di risalire alia Causa prima, ora fa-

cendo ammirare la sapienza, ora la provvidenza del Creatore, e in-

dagando i suoi santissimi fini nell' ordinata disposizione dclle cose,

e deducendo i nostri doveri che debbon rispondere a que' fini
;
sic-

che lo studio della nalura riesca, cio che veramente dev'essere, un

inno di gloria all'autore di essa, ed un mezzo di miglioramento mo-

rale a chi 1'intraprende.

1 Cos! il BARTOLIM nella bella epigrafe, con cui dedica il suo scritlo alia

Santita di Pio IX.
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Cotesto intendimento dell' illustre autore, di porgersi quanto piu

universalmente gli sia possibile ai vantaggi della gioventu studiosa,

gli ha consigliato di evitare, non pure nella scelta degli argomenti,

ma eziandio nella loro tratlazione, quistioni troppo astruse e soltili ;

come dall'aHro canto di usare uno stile facile e piano, e fra le pruo-

ve eleggere sempre quelle che piu fossero accessibili alle menli gio~

vanili. II quale metodo di filosofare se alcuno per avventura volesse

tacciare di poco profondo, ei moslrerebbe o di avere dimentico 1' an-

lichissimo adagio, ch' e proprio de' sapienti di commisurare i mezzi

col fine, o di non essere abbastanza esperto di ci6 che comunemente

possono grintelletli giovanili. Perocche se accade anche spesso d'in-

contrare fra i giovani menti robuste
,
che senza verun pericolo pos-

sono essere licenziate ai \
7

oli delle piu ardite speculazioni : il comune

pero di essi.si rimane nella mediocrita; di sorte che, a volerli vera-

cemente giovare, fa mestieri di non poca discrezione net proporzio-

nare le cose e il modo di esporle colla loro capacila.

Piuttosto
, se a noi e lecito appuntare qualche cosa in queste dis-

sertazioni, vi avremmo desiderato un maggiore sludio del ch. Au-

tore di.avvalersi delle dottrine psicologiche dell'angelico Dottor san

Tommaso. Se si fosse tenuto a tanta guida, non avrebbe collocato

fra i misteri insolubili la quislione del cosi detto commercio dell' a-

nima col corpo, ne 1' aUra che riguarda la sede dell' anima in esso

corpo, ne qualche altro punto somigliante. II che non diciamo per

fargliene un rimprovero ;
si veramente perche noi, passionali come

siamo della raeravigliosa sapienza di quel sovrano Maestro, avrem-

mo bramato che fosse anch' essa concorsa a crescere il merito di

queste dotte lucubrazioni.

IV.

La verita a Papa Pio IX. Lettera di un cattolico romano non pre-

sbitero Napoli, Agoslo 1866.

I/ Autore, che in fine si sotloscrive, Ludovico Bertocchini, e si

dice romano 1, fa precedere questa sua lettera da alcune parole

1 Egli ci da qualche notizia di se in questi termini : . lo mi sono un tale

che non vivo ne di Papa ne di Re, ne 1'uno ne 1'altro mi hanno dato mai un
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agl
f

Italian!, per significare il molivo, che lo spinse a detlarla. Co-
testo molivo si e, che dopo aver lungamenle raeditalo sulla quislio-
ne rornana, si e convinto non esserci allra via per risolverla, se mm
la conciliazione, ne tal conciliazione potersi fare altrimenti, che ce-

dendosi dal Papa all' Italia Roma col piccolo territorio che tuttavia lo

rimane. A persuadere pertanto il Pontefice che egli puo e dee venir

presiamente a si desiderata cessione, e diretta la presenie letlera.

L'Autore ha creduto doverla scrivere in istile ascetico, si perche
1

gli sembrava il piu opportune per parlare ad un Papa, e si perche in

tal modo la quislione verrebbe riguardata solto un aspetto nuovo 1.

Egli infatti fa molto uso di lesli scritturali. Ma, piu del linguag-

gio ascelico
,

la lettera puo dirsi scritta in linguaggio declamato-

rio
; giacche delle circa sessanta pagine, in cui e distesa, non ne

trovi una che non sia una mera perorazione. Di qui nascono due co-

se : la prima, che essa riesce oltremodo stucchevole, giacche la mo-

zione degli affelti
, se e troppo protratla , genera noia

;
1' allra e che

essa manca di chiara ed ordinata argomentazione. Tutlavia le ra-

gioni, che arreca e che rimescola con una opprimente lungaggine,

par che possano ridursi a queste : I. Pio IX cedendo Roma compi-

rebbe i'opera, da lui iniziata, dell' indipendenza italiana. Dunque ci6

soldo, vivo delle mie ppvere fatiche intellettuali (e da qualche pio e dotto

ecclesiastlco della chiesa della Pace o del ^7

icariato potra esser meglio in-

formato sul conto mio) e con queste mantengo un' onorata sposa ed una ii-

gliuola. Pag/24.

1 Teriere col S. P. uu linguaggio ascetico era un parlargli nella lingua

che meglio intende, e che dovrebbe piu d' ogni allra couvincerJo. In una

parola non vedere piii la quistione romana a traverse il prisma della segre-

teria di Stato, ma piuttosto al chiaro lume della fecle, era coine vederla per

II suo vero aspetto, era uno studiarla da un lato tutto affatto nuovo, quello

che non fecero mai ne le note diplomatiche ne le dissertazioni dei politic!

(p. 12). Si vede che il buon Bertocchini non ha alcuna contezza della gran

collezione dei suffragi di tulti i Vcscovi e Cleri del mondo cattolico intorno

a tal quistione ,
dai quali essa e appunto ravvisata e trattata al lume della

fede e svolta sotto tale aspetto per ogni verso. Colesla collezione ha perti-

tolo : La Sovrtmita temporale dei Papi, propugnata nella sua integrita dal

suffragio universale dell'Orbe cattolico. Quindici volumi in quarto. Sarcb-

be bene che il Bertocchiui la consultasse, per ricredersi intorno alia novitu

del suo punto di vista.
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c conforme al suo patriotico cuore
;
ed e inoltre santo e giusto ,

al-

trimenli egli non ci avrebbe posta la mano nel 48. II. II prodigioso

movimento degl'Ilaliani verso Tunita deve considerarsi come un'ope-

ra voluta da Dio
;
non potendosi spiegare, senza un intervento divi-

no, tanli fausti success! : Digitus Dei est hie. Dunque il perfezionare

quest'unita, dando Roma per Capitale all'Italia, e cosa degna del re-

ligiosissimo cuore di Pio IX. Che se in questa magniflca impresa

dell' affrancamento italiano qualche disordine si e introdotlo contro

la Chiesa
; venga Pio IX a purificarlo con una pronta riconciliazio-

ne. III. Lo stato presente d'ltalia non puo piu disfarsi : esso e dura-

turo in perpetuo. D'altra parle Roma, senza le antiche sue provin-

ce, non puo reggersi a lungo. Dunque non potendo le membra

tornare al capo, convien che il capo si ricongiunga alle membra, e

pero stia solto la dominazione di chi possiede le anzidette membra.

Dunque e conforme al prudenlissimo cuore di Pio IX far da se, cio

che dee seguire per ineluttabile necessita. IV. Ma piu di tutto e cio

conformissimo al suo piissimo cuore (non si meravigli il lettore di

sentir sempre ripetere cuore; giacche dee ricordarsi che qui si trat-

ta principalmente di mozione di affetti ); e la ragione si e perche gli

Italiani sono risoluti di farsi scismalici o eretici, piultosto che ri-

nunziare a Roma. Dunque, non potendosi da un Papa, Vicario di Cri-

slo, permeltere la perdizione delle anime
,
e non potendosi le anime

degl'Italiani salvare allrimenli, che possedendo Roma ;
e giuocoforza

che Pio IX la dia loro in santa pace.

Ne egli tema di offendere con cio la propria coscienza, o di nuoce-

re agl'interessi della religione. Imperocche il regno temporale del

Papa non e un domma
;
anzi il domma ci si oppone : Regnum meum

non est de hoc mundo. La Chiesa poi ci guadagnera piultosto., atte-

sa la separazione che si fara di lei dallo Stato, col gran principio:

Libera Chiesa in liberb Stato. Gl'Italiani circonderanno il Pontefice

della piu alta venerazione
;

i Cardinal! nazionali verranno ammessi

a far parle del Senato, come suoi membri nati; Tltalia coll'influen-

za pontificia assorgera a sublimissimo stato. Finalmente Pio IX si

procaccera uaa gloria simile a quella , che si procaccio colla defini-

zione dell'immacolata Concezione di Maria
; giacche come allora de-

fini un domma religioso , cosi ora definirebbe un domma politico ,
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quello doe della nazionaM d' Italia. Dunqae lullo concorrc a per-
suadere Pio IX di condiscendere a quesla cessionc : Audi verba men

alque consilia., el erit Dens tecum. Oueste sono in sostanza le ra-

gioni, contenute nella leltera, e che noi brevemenle disculeremo.

Cominciando dalla prima, il sig. Berlocchini ha la testa troppo

confusa sopra gl' intendimenti del sommo Ponlefice Pio IX
,
manife-

stati nel 48. Cio che questi voile , e manifesto non solo dai falli
,

i

quali non ebbero nulla che fare colla malta idea dell' uuila slaluale

d' Italia, ma fu inollre da lui slesso solennemente dichiarato nella

celebre allocuzione
,

tenuta V anno seguente in Gaeta , nel di 20 di

Aprile. II Pontefice non inlese altro, se non il miglioramento ammi-

nislralivo e civile de' proprii Stati
;
benche perfidi mestatori ne abu-

sassero, per divenire a queU'estremo, a cui poscia divennero. II Pon-

tefice anzi ci fa sapere nell'anzidelta allocuzione com'egli rigelto con

disdegno Tiniqua offerla di porlo a capo deirunila d' Italia, raccolta

in una sola repubblica 1. II Bertocchini si accieca a segno, che sdi-

mentica perfino 1'appello fatto da Pio IX alle Potenze cattoliche, ac-

ciocche solvessero il loro dovere; accorrendo colle armi a ristabilire

nel possesso de' proprii Slali il loro Padre comune. Ma senza ci6, non

ha il Pontefice Pio IX in lulli i suoi atti solennemente dichiarato, che

egli era pronto a difendere eziandio col proprio sangue il principalo

civile, che la divina Provvidenza avea conceduto alia Chiesa per lu-

tela della sua indipendenza spiriluale? II che venne poscia allamenle

approvato e confermato da tutti i Vescovi della Caltolicila, in nome

deH'intera Chiesa. II sig. Bertocchini certamente ha poco considc-

rato 1' inestimabile importanza di questo atto, sempremai memoran-

do. I Vescovi cattolici di tutto il mondo, vale a dire 1'inlera Chiesa

insegnante, con unanime accordo, definiscono che la sovranila lem-

porale del Papa non solo e legittima e santa ,
ma e indispensabile

alia liberta del ministero aposlolico ,
e si professano pronti a patiro

1 Eodem tempore insidiosissimum profecto munus, turn wee turn scriptis

NoMs oblatum, ac non solum Personae Nostrae vel maxime iniuriosum, ve-

rum etiamltaliae perniciosissimum, repudiammus, reiecimus, ut scilicet llali-

cae cuiusdam Heipublicae regimini praesidere vellemus. Pn IX Ponlificis ma-

ximi Acta, pag. 175.

Serle Y7, vol. W, fasc. 396. ^ 3 Seltembre 1866.
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ogni danno e la morte stessa per sostenerla. Un tal giudizio e irre-

formabile
;

e il sig. Berlocchini stcltamerile chiede che i Vescovi

sieao di bel nuovo interrogate Egli confonde i giudizii della Chiesa

con quelli del Parlamento italiano. La Chiesa di Dio iion puo errare

non solamenle in cio che e domma
,
ma ancora in tutto quello che

appartiene alia morale e al retlo ordinamento del minislero sacro.

Ora chi non vede che qui si tratta di maleria morale e relativa alia

disciplina universal della Chiesa? Pio IX adunque non solamente non

intese mai , ma non pole intendere in niun tempo la perdila del suo

poter temporale per 1' unificazione d' Italia ; e mollo meno il potreb-

be ora, dopo quel solenne ed irrevocable atto dell' Episcopato catto-

lico. Per creder possibile un lanto assurdo, bisognerebbe aver per-

duto il lume della ragione. Del resto, questa quistione puo risolversi

in due parole. II Bertocchini afferma che gfltaliani ogginon voglio-

no, che quello che in altri tempi voile Pio IX 1. Ora cio che Pio IX

in altri tempi voile, niuno puo saperlo meglio di lui. A hii dunque

si rimetlano pienamente gl' Italiani
;
e il buon Berlocchini persuada

le Camere di Firenze a fare questo decreto : Visto che la volonta del-

la nazione non e altra
,
che quella del sommo Ponlefice Pio IX

,
al

giudizio di esso Pio IX e deferita pienamente la vertenza inlorno

agli Stati della Chiesa, e la sentenza di lui avra forza di legge.

Quanlo al secondo argomenlo ,
il Bertocchini fa un raziocinio da

musulmano. Maometto dava per segno della sua missione divina la

felicila delle sue intraprese. Altro che i prosperi eventi d' Italia !

L' islamismo da un angolo dell'Arabia spinse le viltoriose sue armi

fin nel cuore deir Europa ,
e si sarebbe reso padrone di tutta la ter-

ra, se non avesse incontrato il cozzo di quella pietra, in cui chi intop-

pa , presto o tardi resta schiacciato. La divina provvidenza si sten-

de, come al bene, cosi ancora al male. Ella bene spesso permette il

irionfo del male ne' suoi occulti disegni , per cavarne alcun bene
,

nascoso alia corta nostra veduta. Senonche 1' argomenlo del Berloc-

chini polrebbe rilorcersi contro di lui. Egli per provare il suo assun-

to
, dice : E non e prodigio la forza erculea e di terra e di mare,

1 Pag. 27.
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ch'essa (1'Italia) appena nata spiega imperiosa dall'estrcma Tri-

nacria alle Alpi ,
dal Tirreno all' Adriatico 1 ? Or, posti i disustri

di Custoza e di Lissa, altri potrebbe opporgli : E non 6 un prodigio

piu grande che questa forza erculea, al primo urto
, siasi spezzala

come un fuscelio, si in terra e si in mare? Non e questo un indizio

manifesto della riprovazione divina?

Se il Bertocchini vuol dai trionfi temporal! inferire il beneplacilo
di Dio, dovrebbe piuttosto usare quest' argomento a favore del poler

temporale del S. Padre. Qui, si, sta bene applicato il digilus Dei

est hie. Imperocche un piccolo regno , sprovveduto al lutto di forza

materiale, che si mantiene immobile per piu di undici secoli, in on-

ta di potentissimi imperatori e re e popoli , che ora per empiela, ora

per cupidigia ,
ora per T una e per 1'altra , ad ollranza il guerreg-

giano ; e un fatto tale
,
che non puo spiegarsi , senza una singolare-

assistenza del cielo. Per contra, 1' ingrandimenlo e la fortuna del re-

gno italico, il quale non conta ancora due luslri
,
ottenuta colla cor-

ruzione e colla forza, non ha nienle di prodigioso; e avuto riguardo

alia perversitct de' mezzi, onde si e conseguita, non arguisce il dito

di Dio
,
ma piuttosto quello del diavolo. E curiosa poi la purifica-

zione, che di siffatta opera e suggerita dal Bertocchini al Pontefice.

Essa e che non sol si sancisca ,
ma si compia. Volete voi purifirarc

un lalrocinio? Date aU'assassino quello, che vi resta della svaligiala

casa; cosl'egli da ladrone diventera galantuomo.

II terzo argomento mostra nel Berlocclimi troppa piccolezza d' idee

e poca rerainiscenza della sloria. Egli dice: la condizione prcsento

d' Italia e talmente assoclata, che saria sloltezza pensare che possa

disfarsi. Certo ,
chi mirala pace inlerna che ella gode ,

massima

nelle province meridionali ,
la floridezza delle sue finanze ,

le prove

felici delle sue arrni terrestri e mariltime; ben arguisce che il nuovo

regno puo oggimai sfidare i secoli. Ma senza do, chi avesse mirata

1'Europa nel 12 di questo secolo, avrebbe mai sognato quello che

sarebbe accaduto nel 14? Go massimamente vale a rispetto del Pon-

tefice; il quale non solamente avea perduti gli Stali, rapitigli
dal piu

possente monarca che siasi visto giammai ,
ma egli stesso gemea

1 Pag. 20.
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prigione , senza veruna speranza di men tristo avvenire. Non siate,

sig. Bertocchini, si diffidente ne si precipiloso ne' vostri giudizii.

Credete voi forse die i tali e tali uomini sieno eterni quaggiu? ri-

pulate immutabile la mutabilissima sorte degli Stati? Concedete un

po' di spazio alia divina provvidenza, ed allargate 1'animo a pensieri

piu vasli.La Chiesa e longanime: noo si spavenla mai del presente,

ne diffida mai dell' avvenire. L'avvenire e per lei.

Voi dite benissimo cbe Roma non puo rimanere lungamente nella

mutilazione attuale. Ma noi non vediamo perche debba ella anda-

re a trovare le membra da lei separate, e non piutlosto le membra,

da lei separate, debbano tornare a lei
,
ferma dov' e. Voi ne asse-

gnate questa ragione ,
eke quelle membra stanno sotto 1' altrazione

dell' Italia. E noi rispondiamo che Roma sla sotto 1' attrazione del-

1'orbe cattolico. Or Y orbe caltolico e cerlamente qualche cosa mag-

gior dell' Italia.

Ma soprattutlo ci sembra slranissima la quarla ragione. Essa suo-

nava cosi : Gl'Italiani (idest coloro che compendiano in se Y Italia),

piuttosto che rinunziare a Roma, son disposti a perdere 1' anima.

Dunque per non farli incorrere in tanto danno, convien cedere ad

essi Roma. Ventura, sig. Bertocchini, che siete laico e non prete;

allrimenti sareste un pessimo direttore di spirilo. Un tale, piu pre-

sto che lasciare
una^tresca

adultera o un possesso ingiusto, edispo-

sto di gire all' inferno. Voi per liberarlo dall' inferno, gli permette-

resle di ritenersi la donna o la roba altrui ! Ma voi, cosi facendo,

non libereresle lui dall'inferno, bensi vi dannereste ancor voi.

Roma, colle sue province , non e tanto dei Papi, quanto. della

Chiesa. I Papi non ne sono padroni, ma depositarii. Essi debbono ,

quanto e in loro, conservare intalto I'affidato deposito. Lo Stato pon-

tificio e patrimonio di Cristo, del quale la Ghiesa e corpo mistico.

Costituito per conservare immune dall' ingerenza secolaresca 1'azio-

ne sacerdotale, esso e salvaguardia della liberta delle coscienze di

tutti i caltolici
,
delle quali e moderatore il Pontefice. L'altentare

alia sacra sua destinazione, non solo e furto, ma sacrilegio ; e sa-

crilegio d'immenso danno per la religione e per la pace del mondo.

E orribile poi a udirsi che gl' Ilaliani, piuttosto che rinunziare a

Roma, rinunzierebbero alia fede. Se fosse vera 1'infame calunnia, bi-
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sognerebbe dire che gl' Italian! sono fuori della disposizionc neces-
saria a conseguire 1' elerna salute; ne il dar loro Roma sarcbbc un
riordinarli a penitenza, ma bensi un confermarli nel peccato. Chi vuol

salvarsi, convien che antiponga Dio a ogni allra cosa; fosse pure la

patria, fosse pure la famiglia, fosse pure la propria vita. Sappiamo
benissimo che non gia i veri Ilaliani, ma coloro, che usurpano coteslo

nome,pervertono siffatto ordine, e, rinnovando 1' antico concetto del

paganesimo si propongono per ultimo fine la patria, subordinandole

ogni altra cosa, non esclusa la coscienza, laChiesa, Dio. Machiunque
ha zelo della salute di questicotali, lungi dall'usar connivenza con es-

si, dee farli accorli del loro turpe errore, dee esortarli, dee sgridarli,

acciocche rinsaviscano
;

e se non ostanle s' incocciano nella perver-

sione, tal sia di loro
;
non per questo si dee recedere da cio che im-

periosamente richiedono le leggi della giustizia e gl' interessi uni-

versali della religione. Diciamo interessi universal! della religione,

perche di questi si tratla nella difesa della sovranita temporale del

Papa , ed e villana insolenza quella del Bertocchini di attribuirla a

cupidigia d' interessi terreni.

II nostro autore dice : che qui non si tratta di domma. Senza dub-

bio il poter temporale del Papa non e un domma. Ma sarebbe bella

se bastasse non esser domma, perche una cosa si possa lecilamente

distruggere : la vita di nessun uomo sarebbe piu al sicuro. e forse

un domma che esista , per esempio ,
il sig. Bertocchini? Per fermo

non sono dommi i templi. Li diroccheresle voi percio? S. Ambrogio

per non cederne un solo all' Imperatore Valentiniano II ,
si protest

pronto al martirio. Del pari, uon e domma il denaro della Chiesa.

Nondimeno il martire S. Lorenzo si espose ai piu duri tormenli, an-

ziche cederli al liranno che li esigeva. Per altro se la sovranitci tem-

porale del Papa non e un domma
,

e nondimeno il risultato di un

domma. Senza dubbio e domma la liberta del sacerdozio crisliano.

Ora in tal liberla e inchiuso il diritto all' indipendenza politica del

supremo suo Capo ;
e 1' indipendenza politica nel presente ordine di

cose non puo essere altro, che la sovranita civile. Quindi quel leslo

regnum meum non est tie hoc mundo (il quale propriamente non fa

al proposito , giacche parla della Chiesa e non de'suoi accessorii) ,

dove vogliasi applicare al regno temporale del Papa, non lo esclude,
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ma piultosto inchiudendolo dichiara che esso non ha origine mera-

mente terrena
, risullando, come e detto, da im diritto celeste.

Per non allungarci troppo, non ci fermiamo in lunghe risposleagli

allri tre capi, ma notiamo soltanlo di passata alcuna cosa per ciascu-

no. Cio che imporli Libera Chiesa in libero Stato nel gergo libera-

lesco, lo stiam vedendo a prova di fatti. Cio che importera per 1' av-

venire lo accenna il Bertocchini stesso in un momento di distraziono,

dicendo : In questa emancipazione del potere laicale dal potere re-

ligipso in tutta la sua ampiezza , si stanno come in germe preparate

lotte spiriluali, per vincere le quali avra bisogno la Chiesa di un

eroismo non comune l. Quanto poi all' idea d'accogliere i Cardinal!

nel Senalo italiano, essa e una mera stranezza. Essa convertirebbe la

quasi totalita del sacro Collegio (
che e il consigliero naturale e il

braccio del Papa) ,
in un' assemblea politica di un regno parlicolare,

con grave perlurbazione delle coscienze in tutto il resto del niondo.

Inline il domma politico della nazionalila, da definirsi dal Papa, e

una stolta profanazione della sacra autorita ponlificia; e il comparar-

la al domma venerato dell' immacolata Concezione di Maria ,
e una

sozza bestemmia che non merita confutazione.

Orsu , sapele che c' e
, sig. Bertocchini? Voi avete fatto pessima

prova nel consigliare il Papa a conciliarsi coli'Italia rivoluzionaria , .

cedendo Roma; e fareste increscere bonamenle di voi, se persisteste

in simile lenlativo. Piutlosto
, poiche voi avete bisogno di stampare

a quando a quando alcuna cosa per vivere delle vostre fatiche inlel-

lettuali, vi consiglieremmo a tentare, con acconcia scriltura, di per-

suadere le Camere di Firenze a non pensare piu a Roma. Chi sa che

la faccenda non vi riesca piu agevole; certo essa potrebbe appog-

giarsi a migliori argomenti. Se non vi displace, noi vi proporremmo

quicome uno schizzo del discorso, che voi poi collavostra eloquenza

irnpingueresle. Esso potrebbe presso a poco dire cosi :

Onorevoli Deputati e Senatori.

II grande amore , che io ho sempre portato all' Italia
,

e quello

altresi che nutro per la santa madre Chiesa, mi sforza di rivolgermi

1 Pag. 56.
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a voi, per esorlarvi a una pronta e sincera riconciliazione col Ponle-

fice. Ne sembri temerila che io
, pedante oscuro, osi parlare ad.

un' assemblea si illuslre di sapienli legislated ; giacche Mosc
, le-

gislatore al certo non inferiore a voi
, accolse volentieri il consiglio

di letro; e Balaam, benche profela, non disdegno 1' ammonimeoto
di un'asina. Non vi offendele per avervi io paragonati a Balaam,

profeta venale, perche avendo paragonato me stesso al suo somaro,
vedete bene che mi son messo di sotto a voi.

Conciliatavi cosi con queslo proemio la benevolenza dell' udilorio,

proseguirele.

Signori, senza tanti gingilli, vi dinunzio chiaro e preciso fin da

principio, che vi conviene assolutamente rinunziare a Roma. Ouesta

mia cruda parola vi sara forse molesta nel primo gusto; ma digesla

che ella sia, vi lascera nell'animo, come dice il poeta, vital nulrimen-

to.'E nel vero, come sperereste voi beccarvi Roma? Che il Pontefice

ve la ceda, non e sperabile; massime dopo la solenne dichiarazione

dell' Episcopate cattolico. Rapirla colla forza, vi c vietato dalla Con-

venzione del 15 Settembre. Restano i mezzi morali, come voi dile.

Ma sapendosi ogglmai che cosa intendete per mezzi morali, 1'uso di

essi vi porrebbe,al cospelto delFEuropa, sopra diun porco(uso una

frase comunissima in Napoli, d'onde vi scrivo) ;
e voi intendele be-

uissimo che non vi si affa una si umiliante figura. Oltre a che il pi-

gliarvi Roma come che sia, porrebbe in allarme T intero mondo cat-

tolico; il quale non saprebbe per fermo tollerare che il Papa sia sud-

dito del Re d' Italia. Pensateci bene: runite italiana comincerebbe a

svanire allora appunto, quando voi avreste credulo coronarla. In

Roma i Pontefici non possono stare altrimenti, che o come martin o

come sovrani. Lo slesso Gostantino ,
benche unico padrone del

morido e scevro da gelosie altrui, non oso afTrontare 1'ipotesi che voi

leggermente credete altuabile. Egli ando a cercarsi un'altra capitale

in Bizanzio. Or voi 1'avete cotesta capitale. Perche, per pazza voglia

di mutarla, mettere a ripentaglio ogni cosa?

Direte: ma Roma, come ora sta, non pu6 a lungo durarla. Ne

convengo. Ma perche non pensate piultosto a riporla in condizione

normale, restituendole le tolte province? A tal restituzione presto o

tardi si dovra venire ;
e non e meglio fare sponlaneamente ci6, che si
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dovra poi fare una volta per forza? Qual sarebbe, se a tanto vi risol-

vete, la vostra gloria in faccia al mondo cattolico ! quale il vostro

merito in faccia a Dio ed alia Chiesa ! L' Italia riconciliata col Pon-

tefice chiamerebbe sul suo capo la benedizione del cielo, e comince-

rebbe daddovero ad essereregina delle nazioni. Voi volele la gloria

d' Italia e sta bene
;
ma piu della gloria d' Italia voi dovele avere a

cuore la gloria di Dio : Quaerile primum regnum Dei, et iustiliam

eius. Avete inteso? Prima di tulto il regno di Dio. Or qual e il regno

di Dio sulla terra, se non la Chiesa? II bene dunque della Chiesa de-

ve esser cima de' vostri pensieri, e stare a capo dei vostri affetti.

Qual poi sia il bene della Chiesa dee defmirsi, lenetelo a mente, non

da voi, laici e poco inlendenti di teologia, ma dai Vescovi, deslinali

da Dio a reggere essa Chiesa, e massimamente dal Papa, suo su-

premo Pas tore.

D' allra parte se voi conlinuale nella vostra oslinazione, che cosa

guadagnerele?La taccia di persecutor! della Chiesa in faccia all'isto-

ria, e un pericolo presentissimo per la vostra eterna salute. Voi sie-

te tultavia sollo il peso di tremende scomuniche. Avrete cuore di

uscir di vita in tale stalo? Ricordalevi del Farini, per citare un solo

dei molti esempii a voi domestic*!. Egli e morto sine crux et sine

lux
,
come suol dirsi, e perfmo privo del senno. Che gli e giovato il

tanto zelo nel sovvertire 1' Italia, in onta della religione e della giu-

stizia? EgH e comparso nel mondo degli spiriti. Chi 1'ha ospitalo in

quella nuova sua patria? Chi 1' ha difeso al tribunale di Crislo giu-

dice? Forse l'Italia?Forse i suoi compagni di setta?Badatechenon

intervenga a voi il simigliante.

Ah miseri ! Qual accecamento e il vostro ! Voi vi mantellate col-

1'amore di patria, affetto nobilissimo del cuore umano. Ma primiera-

menle amare, e voler bene; e come sapete voi che quello,che voi vo-

lete all' Italia, sia suo vero bene? Voi confondete tre idee diverse:

nazionalila, indipendenza, unila politica. Quand'anche le due prime

fossero identiche; la terza certamente e diversa. Non ha forsenazio-

nalita e indipendenza la Confederazione americana, per essere di-

visa in molti Stali sovrani? Del resto,se 1'Italia vi e patria, piu pa-

tria vi e la Chiesa. La prima vi ha generato alia vita temporale, la

seconda air eterna
; quella non e che il luogo del vostro pellegrinag-
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glo, quesla e la cilia di cui siete chiamali ad esscre cilladini per

sempre. L'amore della patria lerrena e lodevole, se ordinalo; cd 6

allresi meritorio presso Dio, quando e govcrnato dalla sua legge. Ma
csso deve cedere all' amor di Dio stesso, e della Chiesa, sposa di

Dio: Qui amat palrem et matrem (lo slesso dite della patria) plns-

quam me, non est me dignus. Se questo amore di patria vi fosse

d'inciampo, se vi facesse trascorrere ad ingiustizie, e vi rendesse

contumace alia Chiesa; voi dovresle sbandirlo, come serpe insidio-

sa: Si oculus tuns scandalizat te , abiice eum et proiice abs le;

bonum tibi est cum uno oculo ad vitam ingredi, quam duos oculos

habentem mitli in gehennam ignis. Che gioverebbe a voi e agli allri

Italian! qual siasi grandezza e gloria nazionale
, se ella non polesse

conseguirsi che per via di peccato e quindi di eterna dannazione?

Quid prodest homini si mundum universum lucretur , animae vero

suae detrimentum patiatur ?

Perdonate ,
o Signori , se vi parlo un linguaggio ascetico

, quello

cioe che voi meno intendete. Ma non ho potuto esentarmene, perche

bisogna che 1' intendiate pure una volta cotesto linguaggio. In allra

guisa voi esponete non solo a certo rischio di perdizione le vostre

anime, ma rovinerete ancora la causa italiana; giacche nimicandole

Dio, voi ediflcherete ed egli dislruggerL Ricordatevi cio che S. Ago-

slino dice degli Ebrei, i quali, come appunto fate voi, si ribellarono

a Cristo per amor di male intesa nazionalita: Temporalia perdere

timuerunt , et vilam aelernam -non cogitaverunt ; et sic ulrumque

amiserunt. Ho detto.

Questo o somigliante pare a noi , sig. Ludovico Bertocchini , che

polrebbe essere il vostrq discorso ai Depulali e Senatori del regno ,

anzi a tutli gli appassionali dell' unita italiana. Noi ne abbiamo qui

rozzamenledatal'orditura; voi colla vostra eloquenza ci porreste

la trama e, piu della trama, gli ornamenti rettorici e palelici,
in cui

vi chiarite maestro. Ma ricordatevi di esser breve ; perche voi par-

late a gente, che non fa profession di pazienza, come noi; e potreb-

be, perdendo la devozione, mandare al diavolo la diceria e il dicitore.
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1. Acquidotto di Sezze e di Bassiano 2. Telegrafo delVAHantlco 3. Tra-
foro del Cenisio 4. Abbondanza de' raetalli preziosi, tratti dalle mi-
mere in quest! ultimi anni.

1. In uno degli ultimi nostri quaderni
l demmo conto del nnovo a-

cquidotto, che per la sovrana munificenza del Santo Padre s' e recen-

temente costmito, a benefizio delle citta di Sezze e di Bassiano. Ora

1'egregio ingegnere professore Tito Armellim, al quale, come allora riien-

zionammo, fu concessa questa difficile impresa, ci ha comunicala unapiu
particolarizzata relazione de' lavori da lui fatti eseguire a quell' effelto;

e siamo certi, cheriuscira grato ai nostri lettori 1'inserirla, che qui fac-

ciamo quasi a parola.

Le due popolazioni, ei dice, di Sezze e di Bassiano, che tanto fmo a

questo di soffrivano per la mancanza di acque potabili, oggi per 1'amo-

rosa provYidenza del N. S. Padre Pio IX si dissetand alia pura e salu-

berrima yena dell'acqua, che sorge neU'alto del^onte Santangelo nei

Lepini. Esse benediconp al sommo Pontefice, che in mezzo alle grandi
sue cure, non lascia con paterna sollecitudine di rilevare i suoi popoli.

Venne a me, contro al mio merito, commesso dapprima lo studio del

disegno, epoi la direzione de' lavori: e confesso, a lode del vero, che

J'idea malagevole ad effettuarsi, anzi, secondo che molti giudicavano,

impossibile, sia per le intrinseche difficolta, sia per 1'enormita della spe-

sa, ottenne nondimeno felice riuscita, merce del provTido consiglio del

R. P. Angelo Secchi, cosi chiaro astronomo, come esperto di lisica. Egli

propose una recentissima maniera di tubi, che si dicono Petit dal nome

dell'inventore; ed appartengono alia classe di quelli, che Yitru\io chia-

merebbe lingulati; perche 1'uno s'imbocca nell'altro. La loro singolari-

ta e in questo, che mentre gli altri tubi formano un sistema rigido, per-

che dove un tubo penetra neH'altro, vi s'incalza a forza o piombo o una

treccia di canapa e stucco d'olio di lino, minio e litargirio ;
in quella

vece, secondo 1' invenzione del Petit, ogni tubo ha ravvolto in un anejlo

di caoutchouc vulcanizzato 1'orifizio estremo, che s' introduce neH'altro

tubo. Ed acciocche gli anelli combacino fortemente colle pareti interne

de' tubi, ciascun tubo e guernito alle sue estremita di due binarii di

orecchie, tra le quali si ficcano due staffe di ferro.

* Civ. Catt: Serie VI, vol. VII
3 pag. 483 e 484.
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Senza di cio si sarebbe forse inulilmente desiderate, e non mai raggiun-
to lo scopo, di mantenere ermeticamente chiuse le imboccature dei tabi,
e di fare che reggessero 1'acqua a quei carichi enormi, i quali si vedeva
die dovevano aver luogo nella conduttura proposta. Mercecche Sezze e
Bassiano sono separate dai monti Lepiiii per una valle profonda, sulla

quale quella prima cilia s'innalza 105 metri, e questa 80; sono poi di-

stanti dalla sorgente 1'una presso a 7 miglia, e 1'altra 3.

Avendo dunque accolto il consiglio die mi venne dato intorno alia

qualita/dei tubi, mi rivolsi a cercare la linea per la quale li doveva in-

camminare.
(
Nel che anche ricordo con piacere e con maraviglia 1'ucchio

sagace del ch. Istronomo. Perch& con aver egli in una sola matlina per-
corso il terreno, mi seppe indicare un cammino, il quale, poiche io I'ebbi

studiato in tutte le sue particolarita, mi parve il piu opportune non solo

tra quelli che ivi erano, ma anche tra quelli che si poteva desiderare,
che vi fossero.

Pertanto 1'Emo Cardinale Reisach, che come Prefetto della S. Congre-

gazione degli Studii disponeva de' fondi sull'opera pia De Magistris, as-

segnati da Sua Santita, ordinommi, che subito con ogni alacrita ponessi
mano ai lavori. Essi furono tosto incominciati, ed attesa Tindet'essa atli-

vila di quanti mai v'ebbero parte, si sarebbero compiuti alciiui mesi

prima, se non fosse stato il ritardo straordinario de' bastimenti, che da

Marsiglia trasportavano la conduttura. Questa poi fu tutta ultimata nel

breve spazio di men che otto mesi. Cosa invero incredibile, ove riilettasi

alia sua totale lunghezza che e di 11 chilometri.

Dalla sorgente alta 955 metri sul livel!o del mare, allacciata 1'acqua,

dovea essa condursi per una linea di uniforme inclinazioue, lunga me-

tri 2,622, con una pendenza di 14 per %; e pero frequentemente inter-

rotta da trombini, che moderassero la troppa velocita del corso. Discesa

per 372 metri e raccolta nel castello, doveva diramarsi ne' due tronchi,

per esser distribuita in ragione delle due popolazioni ;
si fattamente, che

quello di Bassiano con un sifone di 1,300 metri andasse ad una profon-

dita di 119 metri, e poi ne risalisse 80, di quanto quella terra s'innalza

sui prati sottoposti. Ma piu ardita e piu difficoltosa era la Jinea dell'altro

ramo di Sezze. Dapprima doveva continuare liberamente il corso per un

altro lungo tratto di metri 2,154, con una pendenza ragguagliata del-

1'8,5 per %, interrotta anch'essada frequenti trombini. Qui per la qua-

lita del terreno si richiedeva un piccolo sifone di 267 metri di lunghezza;

tra' cui capi intercedesse una differenza di livello uguale a metri 4, 77,

e nel ventre si verificasse una pressione idrostatica di metri 28. Dal suo

ranio ascendente doveva 1'acqua versarsi in un vasto serbatoio ;
ove G-

natmente avrebbe presa origine 1'ultimo gigantesco sifone. Questo per-

correndo a un di presso 5 chilometri (esattamente 4,764, 50 metri) do-

veva discendere al fondo della valle, ove sosterrebbe 1'enorme carico
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di 178 metri; quindi risalire col ramo ascendente airaltezza di 109 me-

tri, per isgorgare nella piazza di S. Pietro, la quale domina dalla ciltfi

di Sezze sulla yasta pianura delle paludi pontine, eleyandosi su di esse

per piu di 300 metri.

Tutte queste opere ,
cosi come le ho accennate

, furono con singolare.

celerita ^condotte a tine; talche nel giorno 13 del passato Luglio nella

piazza indicata, che era gia stata ingrandita ,
e che mutaya in quel di il

suo antico nome in quello di piazza Pia, si yide uscir fuora un ricchissi-

mo fiocco di acqua in mezzo alle grida della giubilante popolazione. L'a-

cqua zampilla sopra la tazza di ferro, lavoro delicate e difficile dell'offi-

cina de' sigg. fratelli Mazzocchi in Roma, la quale s' eleya 4 metri sul-

1'area della piazza, ed insiste sopra un piedestallo ottangolare di traver-

tino, a facce disuguali. Dalle quattro facce minori sgorgano quattro getti

di acqua, e yanno a ricascare in altrettante conchiglie di ferro, sporgen-

li dagli angoli di un altro stilobato anche di trayertino, che e simile ai

piedestallo superiore. Due delle facce piu grandi sono ornate delle armi

in ghisa del sommo Pontefice Pio IX
, e di quelle dell' Emo Reisach : e

nelle altre sono scolpite queste due epigrafi :

1.

PIVS .IX. P.M.
RIVYM . AQVAE

PER . FERREOS . TYBOS
VI . SVA . SALIENTEM
A . PASSYYM . M. VII.

IN . CIVIT. ADDVXIT
A . S. PRINCIP. XX.

IN . FORO . AD . PETRI . AP.

AQVA . PRIMYM . RESPOND!!
D. XIII. IYLII . A. D. MDCCCLXYL

2.

PROVIDENTIA . PII . IX. P. M.

SETINORVM . VOTIS
ET . SALVBRITATI . PROSPECTVM

EX . AERE . ARCAE . SACRAE
PACIFICI . DE . MAGISTRIS

CVR. CAROLO . REISACHIO . V. E.

PRAEF. S. C. STVD. REG.

TITO . ARMELLINO . ARCHITECTO
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Tutto il monumento e sostenuto da una platea di travertino, a cui si a-

scende per due gradini in perimetro; ed e chiuso da olio piccole colon-

ne, collegate da barre di ferro.

II felice compimento della fontana di Sezze e di Bassiano, a mio avvi-

so, e uno de' raigliori trionfi del sistema Petit, ed e un sicuro argomen-
to in favore della conduttura sonigliante, che, per ordine del Santo Pa-

dre, presentemente si va costruendo, per portare 1'acqua da Guercino ad
AJatri ed a Ferentino. II R. P. Secchi, il quale concepi 1'ardita idea, e

la propose, facendosene mallevadore, ne riceva le piii vive congratula-
zioni. Altresi e degna di encomio la casa Festugiere di Brousseval, che

gitto i tubi di ghisa, e li muni de' piu perfetti accessorii. E benche per
un altro capo, merita nondiraeno onorevole menzione 1'eccellentissima

famiglia dei Pietro Santi di Bassiano, avendo essa generosamente oflerta

in questa congiuntura al Santo Padre 1'acqua della scaturigine, che e in

un territorio di sua proprieta. Ma inutilmente tutti questi avrebbero, chi

in una maniera e chi in un' altra, promosso il buon riuscimento dell'ope-

ra, e vana sarebbe tornata la stessa mia diligenza nel dirigere que' dif-

ficili e lunghi lavori, se il collocamento de' tubi non fosse slato commes-

so alia cura immediata de' due valenti meccanici, i sigg. Giovanni Trom-

petta e Luigi Brunetti. Senza di essi non si sarebbero superati .quegli

ostacoli, che nelle imprese di questo genere sogliono provenire da ca-

gioni o fisiche o morali, e ritardano o impediscono affalto il successo del-

le fatiche. Ne anche potro todare, quanto e degno, il valente giovane

sig. Giuseppe Boffi, architetto misuratore, il quale con impareggiabile

zelo ed affetto m'assiste dapprima negli studii preliminary e poi nella di-

rezione di tutt' i lavori. Fjpalmente m'e caro far menzione di Vincenzo

Eleonoro, semplice cantoniere, la cui grande perspicacia ed indefessa fa-

tica di giorno e di notte riusci in tutti i casi d' inestimabile vantaggio.

Ricevano tutti essi i miei piu sinceri ringraziamenti. Per la loro coope-

razione i 9,000 abitanti di Sezze banno incessantemente ogni di 110,000

litri di acqua, e quei di Bassiano 27,500.

2. II Moniteur nel giorno 28 Luglio diede la notizia del riuscimento

felice, che ebbero gli ultimi tentativi intorno al telegrafo dell'Atlantico.

II Great Eastern, egli diceva, partitosi circa quindici giorni fa dalla

baia di Yalenzia in Irlanda, con a bordo il canapo transatlantic destina-

to a far comunieare 1'Europa coirAmerica, e giunto nella baia della Tri-

nita(isoladiTerranova), avendo raggiunto lo scopo del suo viaggio.

Incominciando da oggi esistono relazioni telegrafiche dirette fra' due

continentr. Appena che il filo fu attaccato a terra, il sig. Goock caj

della spedizione, mando il primo dispaccio al sig. Gloos, direttore della

Compagnia del canapo transatlantic, scrivendo in questa forma :

stremita del nostro canapo e collocato sulla riva; e cosi, colla bened.z.o-

ne di Dio, un canapo perfettissimo
mette in comunicazione 1 Inghilterra
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col continente d'America, lo non trovo parole sufficientemente acconce

ad esprimere i sensi profondi della riconoscenza che provo, per lo zelo e

per 1'attiyita, di che tutti hanno dato mostra dai gradi piu alti sino a-

gl' infimi, per mandare a fine 1'op'era spinosa e difficile, che si doyeva

corapire. L'ene.rgia infatigabile, e la continua vigilanza di notle e di

giorrio, che e stata necessaria a questo effetto nel corso di due settima-

ne, non puo essere degnamente conosciuta ed apprezzata, se non da chi

n' e stato testimom'o come me. Tutti hanno eseguite fedelmente le loro

parti, tutti si gloriano del successo, e si uniscono meco per congratularsi

cordialmente co'nostri amici d'Inghilterra, i quali per vie different han-

no cercato di condurre a buon termine questa grande intrapresa.

Quantunque questa linea telegrafica giunga, come s' e detto, fino alia

baia della Trinita, pure la comunicazione non si pu6 dire ancora compiu-
ta tra il continente americano e 1' Inghilterra ;

e quindi non si puo per

anco colla elettricita trasmettere da Londra un dispaccio, il quale arrivi

colla stessa elettricita fino a Nuova York. Poiche questa citta non co-

raunica ancora con Terranoya
,
ma resta a finire una linea di quasi 70

miglia, la quale deve attraversare per alquante miglia lo stretto di Nor-

tumberland. II Great Eastern ha 1' incarico di collocare la parte sottoma-

rina di questo filo, la quale verra poi unita sulle due spiagge alle parti ri-

manenti, che sono poste in terra. Gotesti lavori saranno eseguiti in bre-

vissimo tempo; intanto i dispacci fanno quelle 70 miglia con un baltel-

lo a vapore.
L'esser riuscito a collocare nell'Atlantico il detto canapo, e molto piu

Tayer potuto con esso spedire e riceyere lunghi e.chiari dispacci, haap-

portato una straordinaria gioia cosi ai negozianti, come ai fisici, i quali

non dubitayano della possibilita di situare ad uso di telegrafo un filo di

tanta lunghezza. Essi sono anche confortati dalla speranza, che non suc-

cedera a questo, cio che ayyenne nel 1858 all'altro filo, il quale, come

si sa, trasmessi appena i primi dispacci, diyento e rimase inutile. II filo

presente non e stato ricoyerto da pesante armadura, come si era fatto

de' precedent! ;
ma inyece si e inyolto in un inyiluppo.piu leggero, il

quale mentre non gli fa correre il rischio di spezzarsi, lo guarentisce dal-

1'azione dissolyente dell'acqua marina. Yi ha perd di quelli, che riguar-

dano questo filo come un filo di ragno, e sono certi che la sua yita si deve

contare a settimane o, al piu, a mesi. E per questo il sig. Babinet, il quale
e uno de'piu ardenti sostenitori di questa opinione contraria, fece il di'30

di Luglio una proposta solenne nell Accademia delle Scienze di Francia.

Richiese, che gli Accademici manifestassero il desiderio, che questo nuo-

yo canapo si adoperi subito a dare le indicazioni necessarie per determi-

nare la differenza di longitudine tra i due continenti, che noi finora non

conosciamo esattamente. Questa conoscenza, egli disse, mitighera il do-

lore che deye apportare il prossimo spezzamento del filo, e compensera
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la perdita che ne seguitera, delle spese e delle faliche, sostenute per co!-
locarlo.

II canapo e formato da un fascio di sette fill di rame; sei de'

corrono intorno al scttimo, che trovasi per conseguenza come nel cen-
tro. Per cosi fatta disposizione, e ben difficile che per forza di stiratura

o di torsione si rompano in una volta lull' i Gli sopra uno ste'sso puuto,
e che si distrugga cosi la continuita del conduttore. Ciascun de'fili edel
D. 18, e tutto il fascio pesa 300 libre per ogni miglio nautico. Esso 6
tutto spalmato colla mistura isolaiite Chalterton, la quale lo pone a con-

tatto intifflo coll' inviluppo di guttaperca, ed irapedisce che i lili'si a^i-
tino nell' interno. Quattro sono gli .strati di guttaperca ,

e tra 1'uno e 1'al-

tro vi ha uno strato sottile della delta mistura Chatterton. II peso di tut-

to 1'apparecchio isolante e 400 libbre per miglio nautico. L' inviluppo
esterno e composto da dieci solidi fili di ferro omogeneo, leggermente

galvauizzato. Ognuno di questi (ili e ricoperto da cinque corde di cana-

pe impiastrata di catrame, ed e ravvolto a spire intorno al fascio de'con-

duttori. Tutto il canapo pesa nell'aria 31 quintale (1,550 chilogrammi;,
e nell'acqua 14 quintali (700 chilogrammi) per un miglio nautico. .E la

forza necessaria a spezzario e rappresentata da 8 tonnellate e 2 quintali

(8,100 chilogrammi).
3. Nel mese di Giugno del corrente anno si riunirono i membri della

Commissione internazionale pel traforo del Cenisio; cioeisigg. ingegne-

ri commendatorr Sommeiller e Grdttoni
,
commissarii pel Governo italia-

no, ed i sigg. Perrier e Du Moulin, 1'uno ispettore, e 1'altro primo inge-

gnere de' ponti e strade, commissarii pel Goveruo imperiale: ed insieme

osservarono il progresso fatto nell'anno decorso nell'uno e neiraltro ca-

po della gatleria delle Alpi.

Dapprima essi yisitarono il cantiere di Modane, verificando che 1'avan-

zamento era di metri 2,321 : della quale lunghezza la parte interamente

fmita era di metri 2,031', essendo la piccola galleria ridotta a metri 290.

Indi osservarono nell'altro cantiere di Bardonneche un avanzamento di

metri 3,470, di cui 2,533 sono di galleria ultimata, e 937 di piccola gal-

leria. Riconobbero inoltre essersi.adempiute tutte le condizioni, che fn-

rono poste nella convenzione di Parigi il di 7 Maggio del 1862. Durante

la visita suddetta, i lavori si andavano eseguendo come al solita.

A Modane 1'escavazione meccanica
'

della piccola galleria continu6 a

farsi nel quarzo ;
iucontrandosi negli ultimi treinesi questa roccia anche

piii dura che per innanzi. Cio nondimeno se ne scavarono nel primo se-

mestre di quest'anno 102 metri, i quali aggiunti ai 128
scayati

da che

il quarzo si scoperse, si ha la totale lunghezza della roccia perforata

uguale a metri 230. L'avanzamento medio per mese ,
che fu di metri 17,

e quello che doveva attendersi in una roccia di durezza straordinaria ;

tuttavia questo progresso essendo stato nel mese di Giugno assai mag-
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giore del medio, poiche fu di metri 20,30, si deduce che se e difficile

andar presto ,
non sono pero da temersi raaggiori lentezze. Ma nello stes-

so semestre i lavori di allargamento e d' incamiciatura degli scavi fatti

nelle rocce, che s'incontrarono prima del quarzo, si continuarono ivi

con regolarita e con prestezza grande. L'aver poi con si fatti lavori ri-

dotta a soli 290 metri la piccola galleria, che era di 417 metri al cadere

dell'anno 1865, conferisce di molto a continuare piu speditarnente 1'ope-

ra, per lo sgomberamento che con cio si e potuto fare d' ana gran parte
de' puntelli. E cotale ingombro verra tolto affatto di qua a due mesi, per-
che sara allora fmita di allargare e di rivestire tutta la roccia, che pre-

cede il quarzo.

A Bardonneche i lavori, tanto di piccola quanto di grande sezione,

si eseguirono nel semestre medesimo
,

nella maniera piu soddisfacente.

L'avanzamento della piccola galleria essendo stato di metri 387, la me-

dia mensuale fu di metri 64,50, e la giornaliera di 2,15; senza tener

conto de' giorni lestivi
,
ne delle interruzioni avvenute o pe' puntelli da

mettere, o per le operazioni geodetiche. Anche maggiore fu la quantita

de' lavori di scavo in grande sezione, e di quelli della incamiciatura : e se

la Commissione internazionale pote veri6care una lunghezza di galleria

ultimata di soli 2,533 metri, gli altri 937 metri non sono altrimenti tutti di

piccola galleria ancora intatta, ma si comprendono in essi ben 200 metri

in circa, ne' quali la scavazione della calotta e eseguita, ed in gran par-

te sono pur gia costrutte le volte. Vi ha presentemente tre cantieri di la-

vori d'allargamento e di incamiciatura, i quali possono dare un avanza-

mento mensuale da 90 a 100 metri. Senonche i trasporti della calce di

Casale, essendo divenuti sommamente irregolari ed intermittent!, per le

frequenti sospensioni de' treni delle vie ferrate a causa della guerra ;
fu

forza rallentare per alcun tempo i lavori de' muramenti. Ma, tolto omai

quest' intoppo, si spera, che al fmire dell'anno la piccola sezione a Bar-

donneche sara ridotta a quella giusta proporziorie di lunghezza, qual si

conviene, perche i cantieri di grande e piccola sezione non abbiano ad

incagliarsi mutuamente; siccome finora e accaduto sia per I'avanzamento

sempre crescente, sia pel colera dell'anno scorso, durante il quale i lavori

di grande sezione furono interrotti per lo spazio di ben tre mesi.

4. II Tour du monde da alcune notizie sulla quantita maravigliosa d'oro

e di argento, che le miniere hanno fornito in questi ultimi tempi.

Nello scorso anno in Australia, alia Nuova Zelanda, in California e

nel Messico furono scoperte nuove miniere, alcune delle quali cosi ric-

che, che sono state cagione di sorpresa anche ai minatori piu vecchi.

Stiraasi, che piu di 875 milioni di franchi in oro sieno stati prodotti

nel 1864
; perche la Russia ne ha trovati presso a 130, 1'Africa piu di 30,

J'Australia e la Nuova Zelanda 212, la Cina e il Tibet quasi 80, 1'Ameri-

ca inglese del Nord e in particolare la Colombia 45, gli Stati Uniti 240
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in circa, il Messico 200, ed il Brasilc 1.5. In alcuai altri paesi s'e anco-
ra trovato dell'oro, ma comparativamente in piccolissiina quantiia. Piii

del 1864 e stato ricco di questo metallo 1'anno 1865*. Unajdelle cagioni
di tale prosperita e stato 1'uso maggiormente invalso delle macchine

; le

quali adoperate in varie miniere, che erano abbandonate e neglette come
sterili, hanno fatto scoprire i tesori che vi si nascondevano.

Altresi la copia dell'argento e divenuta maggiore. Alia rcpubblica ame-
ricana si puo attribuire, come produzione annuale del detto metallo, la

somma di 35 a 40 milioni di franchi, at Messico 123 milioni, al Peru 20,
al Chili 20, al Brasile 21, alia Cina e al Tibet piii di 60,|al Giappone 30,
all'Australia da 12 a 15, alia Spagna da 15 a;20.

Le quali somme d'argento lanno presso a 350 milioni di franchi, ai

quali aggiunti gli 875 milioni di oro, si vede come ultimamenle in ogni
anno s' e aumentata la copia de' metalli preziosi battuti in moneta, di un

migliardo e di piii di 225 milioui di franchi. Cio spiega la forza che ha

ricevuto il commercio generalmente in tutto il mondo.! Intanto si conti-

nua.ad osservare la differenza, che corre tra 1'oro e 1'argento; questo
diversamente da quello abbandona 1'Europa cosi velocemente, come yi

entra, ed in veruna delle nostre contrade s'e^rnai nolato eccesso di ar-

gento monetato. Un tal fatto yiene attribuito probabilmente alia diffiden-

za dell'oro, che e stata sempre e continua ad essere nell' India e nella

Ciha, ove conseguentemente si va ad accumulare Targento battuto per

gli altri paesi .

Serie VJ, vol. V/7, fasc. 396. 47 7 Scttembre 1866.
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Ricovimento private del nuovo ambasciadore di Spagua,
conte di San Louis 2. MODS. Place, preconizzato alia Sede di Marsigliu,
e consagrato dal Sanlo Padre.

1. Nel giorno di Sahato 28 Luglio il Santo Padre erasi degnato di ri-

cevere in udienza S. E. il signor D. Francesco Saverio de Isturiz
,
am-

basciadore straordlnario e ministro plenipqtenziario di S. M. Cattolica;
il quale presento alia Santita Sua le Lettere sovrane, che metteano ter-

mine a tat suo officio presso la Santa Sede. Succedette nella carica stessa

S. E. il sig. D. Luigi Giuseppe Sartorius y Tapia ,
conte di San Louis ,

yisconte di Priego; il quale, ppco dopp il mezzodi del 22 Agosto, ebbe
1'onore di essere ricevuto in udienza privata dal Santo Padre ,

e di pre-

sentargli le Lettere soyrane che lo accreditano Ambasciatore straordina-

rio e Ministro plenipotenziario di S. M. Cattolica. II Santo Padre accolse

1'eccelsp personaggio con ogni benignita e con gli onori e le formalita

che soglionsi praticare in simili circostanze. Dopo di che S. E. passo a

compliraentare l'Emo Cardinale Antonelli, segrelario di Stato.

2. Nella mattina della Domenica XIY dopo la Pentecoste
,
26 Luglio,

la Santita di nostro Signofe confer! la consecrazione episcopale a mpnsi-
gnor Carlo Pilippo Place

, preconizzato alia sede yescovile di Marsiglia
nel Concision) segreto, tenuto alii 22 del passato raese di Giugno; e la

sacra cerimonia ebbe luogo nella cappella privata
del palazzo apostolico

in Yaticano. Vi assistettero i Prelati uditori della sacra Rota, avendo il

consagrato appartenuto a questo Collegio prelatizio; ed inoltre v' inter-

Tennero pure S. E. il sig. conte di Sartiges, ambasciadore di S. Maesta

rimperatore dei Francesi presso la S. Sede, alcuni Generali ed ufficiaii

di Stato Maggipre delle milizie francesi, come pure in grande numero
altri

p;ersonaggi ecclesiastici e laici nostrani e stranieri.

Quindi Sua Santita passo nella sala del Trono , per faryi
la solenne

pubblicazione di un Decreto, risguardante la causa di canonizzazione del

B. Paolo della Croce; col quale si dichiara, che consta di due miracoli

perati da Dio per intercessione del detto Beato.
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. II Mazzini rifiuta I'amnislia 2. Necessita e dise-
gm di nuovi provvedinVRntl finan/iarii 3. Elenco delle sommo ^-ia'la-

cquate dall'Italia dopo il 1860 - 4. Dubbiezze circa 1'esito dell' impresii-
to nazionale; Regolamento per eflfettuarlo o. liicoininria la rumim-dia
tra i rratemassofli per la quistione romana 6. .

w
r,iinl>io di priKiouieri

tra 1'Austria e I'ltalia - 7. Gongedo di truppe regoiari e di \oluntarii
8. Condiziom dell isola di Sicilia.

1. II Governo di Vitiorio Emmauucle, senza darsi pensiero della sen-
teoza capitale prouunziata dalla Corte di Assise di Parigi contro il iMazzini
ed i suoi complici , stese loro tesle la mano con 1'amnistia, li richiese di
amicizia

,
loro reslitui i diritti civili , invitandoli a sedere

, se loro pia-
cesse, in Parlamento ed anche nel Consiglio de' Minisln. E questo era
debito di giustizia. Mo I to prima che il Cavpur meltesse mano ad esegui-
re i disegni di Plombieres, i settarii mazziniani si erano eflicaceinentc

adoperati a preparare lo stato preseute d' Italia
;
ed era contro ogni leg-

ge di equita ,
che

,
mentre la consorteria de' moderati gavazza tra le lau-

tezze dei primi onori e dei grassissimi dispendii del nuovo regno ,
i Maz-

ziniani
,
che dai 1821 in qua aveano durato travagli d'ogui sorla per la

stessa causa, ed esposlo nun rade volte il collo al capestro, continuassero

ad essere traltati come ribeHi e restassero proscritti.
Messina gia disponeasi a commettere le sue sorti e la sua rappresen-

tanza al Mazzini; ma questi ,
con maguanimita spartaua, rifiuto I'anmi-

stia, come seil profittarne fosse un confessarsi colpevole di qualclie enor-

me reato. Infatti in una lettera all' Unitd italiana egli scrisse le seguenli

parole: a Quanto a me che seriyo, odo oggi appunlo, che mi si conce-

de amnistia. Nessuno, che sappia alcun che dell'animo mio, si aspetta
che io coutamini gli ultimi miei giorni ed il passato, accettando oblio o

perdono, per avere amato-sovra ogni allra cosa Ja patria, e teutato la sua

unita quando ogni uomo ne disperava. Ma
,
se anche io potessi , non ini

darebbe il cuore di rivedere I'ltalia il giorno stesso, in cui essa accet-

tasse tranquilla il disonore e la colpa .

La ministeriale Opinione se ne senli trafitta sul vivo, ed alii 28 Ago-
sto si disfogo in aspre rampogne ;

rammentando che, sebbene il Mazzi-

ni volesse e procurasse quel che ora si e conseguito dalla cousorteria do-

minante, vi si adoperava pero con altri inezzi
;
che I'amnistia indicava

non solo la forza del Governo che la concedeva, ma. anche I'amore con

cui I'ltalia vuole stringere al suo seno tutti i suoi figli ;
e che pen-id eb-

be torto ii Mazzini a respingere cc come uu insulto I'aiuiiistia * altamen-

te lodata in Italia e fuori
,
raentre il Governo lo invitava con ju'>t*

dolci parole: Venite voi pure a passare gli ultimi anni della vostra vi-

ta nel seno della patria unita e libera
;
e se la (iducia degli elettori v' in-

vita, ven'te ad assidervi I'ra i rappresenianti della nazionel ,

Ma perche vi si riliuto il Mazzini? L' Opinione con amaro sarcasmo to

atjribuisce a puerile vanita. Che uon ne volesse sapere, si prevedeva.

E-li e ormai come una statua nella sua nicchia. Levatenela e ixm fa
piu

lasua tigura... Pare quasi che il Governo I'abbia disturbato e contrana-

to nei suoi disegni... e noi dohbiamo ben poco curarceue. L'anmistia e

un fatto compiuto. II sigoor Mazzini puo prolittarne o non prohuarnese-

condo gli garba. Ma intanto sono finite le nenie e le accuse all'ingrati-

tudine dell' Italia verso 1' illustre proscritto.
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2. L'Opinione o, per meglio dire, chi la paga, ha tutta la ragione di

non badare a queste inezie. Troppp piii gravi cose richiedonp oggi le

cure del Governo italiano I Ogni giorno che passa, senza che sia firmata

la pace, costa non meno di tre milioni pel manteniniento dell'esercito
,

il

quale vuolsi cpnservare pronto per ogni caso
inopinatp ;

ed intanto le

casse dell'erario sono vupte, ne il Governo sa oggimai onde spremere
con che far le spese quotidiane.

Fin dal 15 Agosto T Opinione dava percio del capo nel muro. Se la

guerra d' Italia e stata breve e poco ibrtunata, fu per contro assai di-

spendiosa...
La liquidazione delle spese della guerra non si

pptra fare

che assai tardi
; pero sin d'ora gli uomini esperti e pratici di finanza

preveggono, che il disavanzo dell'esercizio corrente, supposte le condi-

zioni pm favorcvoli di pace, ascenderd a grossissima somma. Con quali
raezzi intende il Ministero a far fronte a tali spese? Due soli furono i

provvedimenti adottati : il primo, I'imprestito di 250 milioni fatto dalla

Banca nazionale, coll'aggiunta inseparable del corso forzato dei bigliet-
ti

;
il secondo, I'imprestitp

forzato di 350 milioni di lire, ripartitp per
contingente. Qui 1''Opinione stendeasi a dimostrare, che i 250 milioni

gia sono
diyorati,

che ammessa come certa 1'entrata dei 350, cercati

nell'impreslito, questi sono lungi dal bastare, e che bisogna fare altra

operazione di finanza, forse sui beni ecclesiastici.

In fatti corse sui
giprnali

la notizia, che gia una raunata di banchieri

si proponesse di offerire al Governo alcune centinaia di milioni, a patto
di essere preferita nella cqmpera dei beni ecclesiastici, che il Governo
ha facolta di vendere od ipotecare a piacer suo. E questo appena ba-

stera per le spese di guerra. Ma come fare per colmare il disavanzo?
E per rifomire di artiglieria le fortezze del Veneto? E per pagare il de-

bito pubblico di quelle nuove province?
3. Per verita le finanze d' Italia sono un abisso senza fondo. L'Unita

Cattolica del 14 Agosto, disaminando i conti delle entrate e delle spese
dal 1860 in qua, ne fece spiccare tutto il procedimentp rovinpso, che
si epiloga in queste conclusioni. l.

a Dal 1860 al 1866 i popoli italiani

pagarono al Governo, in balzelli diretti od indiretti, la somma precisa
di lire 4,071,616,697.90; cioe, come dicesi in lingua vplgare, piu di

quattro miliardi e mezzo. 2.
a Dal 1860 al 1866 i Ministri ebbero 1'abi-

lita di spendere lire 6,805,062,499.79; alia qual somma se si aggiun-

gano i 400 milioni del recente imprestito nazionale, senza tema di esa-

gerazione puo affermarsi, che le spese toccano gli otto miliardi. 3* Ma
anche omettendo le spese della guerra presente, e lo sperpero dei 400
milioni che si yogliono ora riscuotere, tin d'ora e certo che in sei anni

gli eccellentissimi Ministri delle Finanze d' Italia spesero la bagattella
di lire 2,761,514,639.56, come risulta dai documenti ufficiali

,
cioe

circa tre miliardi oltre le entrate. Ed affinche si vegga come si soppe-
risse a questo disavanzo, riferiamo dalla stessa Unitd Cattolica, n. 189,

il seguente elenco dei prestiti e delle alienazioni del Regno d' Italia in

questi sei anni.

1.* Prestito di 100 milioni (legge 11 Oltobre 1859). Di cento milioni

fu il prestito, ma non entrarono nelle casse che L. 95,068,969.46.
2. Prestito deU'Emilia (decreto 22 Gennaio 1860). Non entrarono

nelle casse che L. 7.987,356.67.
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5. Per ahenazione di rendita sul Gran libra del Debito pubblico di
Napoli negli anni 1860 e 1861, L. 123,213,292.15.

6. Hem sul Gran libro della Sicilia negli anni 1860, 1861,
L. 36,430,297.47.

7.* Prestito nazionale in Sicilia (decreto dittatoriale 27 Agosto
L. 8,779,697.77.

8. Prestito di 500 milioni (leggc 17 Luglio 1861). Non produsse die
L. 496,965,412.81.

9. Prestito di 700 milioni (legge degli 11 Marzol863<. Produsse
L. 699,964,793.

10. Alienazione di una rendita 5 per V di 5 milioni (tecge 24 Nc-
vembrel364). L. 62,000,000.

11. Prestito di 425 milioni (legge 11 Maggio 1865^. Non si sa an-
cora che cosa abbia reso.

12. Alienazione di rendita 5 per % per la ferrovia ligure di la da
venire, L. 60,686,010.

13." Anticipazione dalla societa anonima per la vendita dei beni de-
maniali (legge 24 Novembre 1864). L. 150,199,764729.

14. Prezzo di vendita delle strade ferrate dello Stato (legge 14 Mae-
giol865). L. 200,000,000.

15. Prestito forzato di 400 milioni sotto il dolcissimo titolo di pre-
stito nazionale ! ! !

4. 11 prestito nazionale di 400 milioni, imposto per quote alle provin-
ce, fruttera poi veramente i 350 milioni sperati? L Opinions che alii 18

Agosto npn ne dubitava, alii 29 mostro di temere assai die no. Se la

pubblicazione, essa diceva, d'un decreto bastassead assicurarne la pron-
ta e rigorosa esecuzione, si dovrebbe esser certi cbe a quest' ora i con-

tribuenti abbiano gia pensato al modo di soddisfare a' yersamenti del-

rimprestito fprzato.
Ma le cose non

prpcedono
di questa guisa. In tulte

le province si riconosce esser assai difficile che i contribuenti, od alme-

np un gran numero di essi, siano in grado di sborsare la somma che ver-

ra loro assegnata.... Non tutti coloro che hanno dei capital!, posspno
trarne partito, come loro pare e piace. Vi hanno

prpprictarii facoltosi, c

negozianti con estesa clientela, che si troverebbero impacciati a provve-
dersi le somme, che per 1'imprestito dovrebbero versare nelle casse del

Tesoro..,. E per venir al riparo di tale situazione economica ed in pari

tempo guarentire allo Stato i versamenti, che gia alcune province hanno

deliberate di assumere sopra di se la quota dell'imprestito.

Ma come faranno le province a trovare le ingenti somme, loro imposte

dal Governo? Dove, per esempio, la provincia di Torino trovera belle e

sonanti le lire 30,229,773 che dee alTpndare
nelle casse dello Stato?

L
1

Opinions e non meno impacciata di noi a risolvere il quesito.

La provincia none un corpo morale, fornito di capitali dispombiji,
e

che abbia soltanto a spiccare il mandate, perche dalle sue casse siario

ritirate le somme, che promette di pagare in luogo de smgoh tassati. La

provincia e meno ricca dei suoi amministrati; essa, sostituendosi a que

sti, deve andar in traccia di capital!, e trattare coi banchien per conse-
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guire le somme di cui abbisogna. Probabilmente niuna delle province,
che hanno deliberate di assumere 1'imprestito, pensa di faressa perpro-
prio cunto i versamenti e ritirare i titoli. Fatta in questa maniera, 1'ope-
razione.diventerebbe assai gravosa e di difficile riuscita, poiche bisogne-
rebbe contrarre tanti imprestiti provinciali, quante sono le province che

pigliano sopra di se di pagare la quota dell'imprestito deJlo Siato.

Invece di sborsare I'intera somma loro assegnata, le province vor-

ranno sborsarne una parte, che abbandoneranno alia Banca o Societa di

credito che voglia assumere, in luogo di esse, 1'imprestito dello Stato.

La soniniu, che dovranno pagare le province, rappresentera la differeuza

fra i! prezzo d'emissione dell'imprestito ed il corso a cui sara calcolato

da' banchieri. Quanto piu alto sara valuta to il corso, altrettarito minore
sara il sacritizio che s'unpougono le province.

In ta! caso le province dovranno tarsi tosare dai banchieri, e pagar
loro i'usura che questi pretenderebbero dallo Siato; ed il danno ricadra

tutto sui miseri coutribuenti 1 Laonde, o debbano pagare direttamente

le province per farsi poi rimborsare dai siugoli contribuenti, o siano

questi direttamente tassati per via di ruoli, la conclusione e, che chiun-

que possiede un palmo di terra, una casuccia, una cedola delio Stato
?

o gode d'un'o stipendio o d'una rendita qualsiasi, dee levarsi il pane di

hocca per imprestare al Governo di che continue re gli scialacqui. E per
accerUtre che niuno si sottra^ga agli artigli tiscali, la Gazzetta ufflciale
<!el 29 Agosto, pubbiico un Decreto del Luogotenente generale, onde si

appro'va un Kegolamento in 13 articoli, da cui sono determinate le nor-

nie da seguire nel riparto e-nel riscuotimento dell'imprestito stesso.

5. Non ci farebbe meraviglia che, per distogliere Tattenzioue del pub-
biico da si dolorosa prospettiva, si fosse Ora ricominciata a recitare I'in-

terrotta commedia fra i moderati e gli italianissimi circa il modo ed il

tempo di risoivere ia quistione romana. Fatto sta che appena avuta la

oertezza di pos^edere il Veneto col Quadrilatero, senz'altra condizione

onerosa che il pagamento degl' interessi del debito pubbiico spettante a

quelle province, si ravvivo la sopita palemica intorno alia Convenzione
del 15 Setlembre, e circa Taccordo da trattare eon la Santa Sede, ed il

trasferimento della Capitale a Roma. L'Opinionedri 22 Agosto, sotto co-

lore di ribattere le insiiinazioai d' un corrispoudente del Debats, che sug-

geriva essere ora opportuuo il ripigliare pratiche di conciliazione col Pa-

pa, diede il la della uwjsica. dicendo che tali pratiche ora sarebbero pre-
mature e riuscirebbero a nulla: ed ecco la sua couclusione: Faccia la

Corte di Roma il grande esperimento, a cui e invitata
;

sola dinnanzi

a'suoi sudditi, essa provera aU'Eurppa'se abbia o non abbia quella forza

vital*, che si richiede per reggere i destini di uno Stato.

Auziche apnre ora i negoziati, il Governo italiano deve pensare ad

adoperare ia sua autorita neH'interno, per assicurar I'esatta osservanza

degrimpegni che abbiamo assunti colla Convenzione del 15 Settem-

bre 1864; ed esercitare la sua influenza a Roma, per imped ire che moti

inconsuiti e periculose impazienze compromettano lo svolgimeuto della

quist.ione, ailora appunto chtt sta per giungere alia desiderata solutions .

Oi qtii-si ricava che 1. !' Opiniohe sentesi confortata dalla certezza

che oggimai la quistione romana sta per giungere alia desiderata solu-

zione, cioe alia distruzione totale della sovranita teinporale del Papa.
2. Che tal risultato essa si riproinette dall'esatto adempimento della Con-
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yenzione
del 15 Settembre

;
e percio con crudele sarcasmo dice -. fama

la Corte di Roma il grande esperimento, con quel che segue. Dove ci pare
di udire il Crocco od il Caruso, che, spogliato di tutto un viaudauu* im-
pedito a chicchessia il poterlo sovyenire di ogni aiuto, e sequestratoU)
nel giro di pochi palmi di terra, gli grida : OF campa se puoi I Fa prova
della tua vitalita ! Se vivi, meglio per te

;
se muori d' media, io me nc

lavo le mani
;
e segno che manchi d' interna vitalita.

Poi due
giprni dopo, quasi per rassicurare i troppo impazienti o diffi-

denti di tal risultato, 1' Opinione, n. 233, trascrisse con raanifesta com-
piacenza dal -Times le seguenti parole: Durante gli ultimi diciotto an-
ni il Papa fu in balia d'una Potenza, che si manteneva a sua difesa, non
con vista di proteggerne le sorti

, ma allo scopo ben chiaro di renderla
inevitabile . Or quale sara questa socle, renduta con tanto arliticio ine-

vitabilet L'Opinione, nel n. 234, lo disse per bocca dello stesso Times:
In breve 1'ultimo del Papi-Re syanira dall'Italia, contemporaneamen-

te alia caduta del dominip germanico .

Dato cosi il primo indirizzo a trattare di questo argomento, ognuno
puo capire da se quali conseguenze ne ricavassero i diarii italianissimi;
i quali, avuta 1' imbeccata, si divisero in due cori

;
1'uno che canta dover-

si al tutto aspettare gli effetti infallibili della Conyenzione del 15 Settem-

bre, adoperando solamente con efficacia, perche la Francia richiami le

sue truppe entro il termine stabilito; e 1'altro che smania di rompere gli

indugi, e vuole che il Governor incominci ad adoperare i mezzi morali
e si prepari ad avvalersi della libertd d'azione, di cui si riserbo Tuso in

quella Convenzione, pel caso che i mezzi morali
faccianp scoppiare la

rivoluzione in Roma, subito dopo lo sgpmbero delle milizie francesi. La

finale della canzone, che si ripete all'unisono dai moderati e dagli italia-

nissimi, e sempre questa: che la dipartita degli Austriaci dal Veneto
tolse Tultimo puntello al rovinoso editicio della sovranita temporale del

Papa, che, sotto 1' influenza della Convenzione del 15 Settembre, dovra

necessariamente crollare e sparire dal mondo.

Questo si riprometteyano del pari il Cavour ed il Farini; ma, quando

gia credeano di asseguire 1'intento, Dio soffio in faccia al primo, e come
una foglia secca lo travolse nel sepolcro ;

e torse lo sguardo dal secondo,

che perdette il seuno e la ragione , vegetando ancora miserameute per

qualche anno
,
finche poc' anzi la morte il mando a ricevere la dovuta

rnercede.

6. Quel che debba accadere in Roma, dopo la dipartita delle truppe

francesi, solo Dio puo saperlo, e sarebbe tempo perso quello ch si spen-

desse in fare divinazioni a tal proposito; certo e fin d' ora che la divma

Provvidenza non si troyera mai impacciata a far durare salda, contro tutu

gli sforzi della Frammassoneria, la sovranita temporale del sommo POD-

tefice benche sia questa destituta di certi umani presidn, sui quali pel

passato, a ragione o a torto non cerchiamo, credeasi che la Santa Sede

i'acesse assegnamento. _

L'Austria, per quanto dicono, e compresa d musitato amore per

lia, e sentesi come sollevata d' un gran peso per la cessione de Veneto

La Nazione ci assicura che il Menabrea , plenipotenziano italiano per

trattar la pace, giunto a Vienna il 28 , dopo aver conchiuso a Par>gi le

pratiche di cui daremo conto tra le cose di Francia, fu ncevuto a udien

za dall'imperatore Francesco Giuseppe con forme di squisitissima cor
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sia e con manifestazipni d' acceso desiderio di vivere d'ora innanzi in

perfetlo accordo d'amicizia con 1' Italia.

Le trattative avyiate subito tra il Menabrea ed il conte Wimpfen, ple-

Dipotenziario austriaco, procedono, a quanto dicesi, molto alacremente e
con gara di reciproche concession!, aH'intento di accelerare laconclusio-

ne della pace. Intanto fu gia eseguita la condizione, posta nella convegna
d'armistizio, per la scambievole restituzione dei prigionieri. Nei giorni
16 e 17 Agostp ebbe luogo a Peschiera, per parte dell' Italia

,
la con-

segna dei prigionieri di guerra austriaci, die in tulto erano 31 uffiziali,

un dei quali col grado di Maggiore, e circa 1800 uomini di bassa-for-
za, restando solo a restituirsi una decina di individui o malati o feriti

in cura negli spedali. Per parte deli'Austria, quasi al tempo stesso, furo-

no condotti su quel di Udiue oltre a 5,500 prigionieri italiani, che 1'Au-
stria restitui, e che son tutti concordi in testimoniare altamente d'essere

stati trattati con ogni riguardo di umanita. II Cialdini, prese le debite

precauzioni di soggeltare a rigorosa quarantena i provegneuti da luoghi
infetti di Cholera, ordino che i sani fossero iinmediatamenteriniandati ai

Corpi cui appartenevano, ed i convalescent! o feriti fossero muniti d' un

congedo di Ire mesi.

Egualniente sollecita fu 1'Austria
, quaiito allo sbarazzarsi de' patrioti

veueti, che essa ayea trasferito nelle interiori province dell' Impero.
Buon numero di essi, condotti lino ai coulini segnati daH'armistizio, fu-

rono lasciati liberi
;

e allora avvenne un caso strano. Quei medesimi

gioruali, che periodicamente due o tre volte la settimana erano presi da
accessi di tenera compassioue per quelle vittime della ferocia austriaca,

cominciarono a levare alte strida di sdegno, perche si fossero senz' altro

messi in liberta quei campion* della patria; i quali per la rnassima parte
iion erano che malandrini, borsaiuoli, e gente di corda e di coltello. Onde
i gendarmi ed i poliziotti italiani furono subito messi in raoto d' ogni

parte, per dar loro la caccia, ammanettarli e rimetterli in prigione. E
per raaggior precauzipne fu risoluto, che npn si aramettessero / patrioti
Bel Yeueto, senza diligente inquisizione dei fatti loro, per assicurarsi di

non ospitare ladri ed assassini in cambio di martin. Ed a tal fine si ri-

corse anche alia geutilezza deli'Austria ,
la quale consent! a non piu li-

berare, ma a consegnare in buona forma e sotto buona guardia codesta

genia di martiri, sui quali tante lagrime si spargeano poc' anzi dai loro

redentori.

7. Per alleggerire le spese, ormai eccessive, dell'esercito, il Ministro

della Guerra, generate Etisio Gugia, ordino che si rimandassero alle ca-

se loro i soldati della 2a

categoria della classe del 1845, eccettuando dal

coug;edo i soli che si troyano nei depositi di Napoli e di Genova
;
nelle

quali citta serpeggiando il cholera, non era prudenza il fame uscire ,
a

disseminarli per tutta Italia, que
1

soldati, che avrebbero potuto portar
seco il germe del morbo nelle altre province.

Anche i Corpi dei Garibaldini si vanno a pocp a poco sciogliendo. Ya-
rii de' Colonnelli ed uificiali diedero la loro dimissione. A quanti il chie-

sero de' soldati
,
fu conceduto un congedo illimitato

,
che si cangiera in

congedo assoluto come prima sara tirmata la pace; e con cio parecchi
de' Reggimenti sono

ridptti
a scarsissimo numero d'uomiui, che tra poco

saranno licenziati. Dicesi che si debbano conservare soltanto i quadfiti
qualche Reggimento, come nucleo da rannodarvi attorno i volontarii,
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pel caso che, coll'andare del tempo, si dovesse tornare in guerra.IlC.ari-
baldi si prepara a rientrare nelle dolcezze della sua Caprern.

8. Alcuni Reggimenti di truppe regolari lurono messi in marcia
, ron

avvertenza di farli passare in luoghi immuni da ogni infczione di cholera,
verso le province meridionali

, per tragittarli quinci in Sicilia
,
dove le

cose procedono verso pessimo termine. Oltre che non v'e modo di ri-

scuotere i balzelli, il brigantaggio imperversa cosiaudace, perche impu-
nito, anche nelle circostanze delle principal} citta, che ormai ninno \i i.

sicuro degli averi o della persona. Ma il Diritto ne getta tutta la colpa
sul Governo ,

e ragionando sui dati d' una corrispondenza ricevuta da

Palermo, cosi la discorre: La Sicilia, parte nobilissima del regno, non
ebbe finora dal Governo italiano che esempii di feroce repressione. La
accadde il fatlo del muto Capello, la si fucilarono i Garibaldini inermi,
la si assediarono interi paesi, con aperta violazione d'ogni legge scritta

e
paturale. E non e cosi che si educa un popolo, e lo si solleva a mi-

glior civilta.

Durava ancora la memoria di questi tristi ayvenimenli che ora ne

incomincia una nuova e piu acerba serie. Per iscoprire i lalitanti si ar-

restano i padri, i figli del refrattario o del bandito, si perquisiscono
violentemente le case, si rende responsale il parente della colpa

del pa-

rente, si carcerano le donne coi bimbi, si Tiolano i segreti di famiglia,

si ammanettano in massa le famiglie, e si torturano gli innocenti mo-

ralmente e fisicamente, senza processo, o con quel processo che piace

al questore di concedere.

Paiono cose dell'altro mondo, e sembra impossibile chc popolo e

Governo le tollerino ! Questo obbrobrio, che basta da solo ad offendere

la civilta d'una intera nazione, bisogna troncarlo e subito. Sepiii a lun-

go cpntinuasse,
1'Italia si mostrerebbe indegna della sua sorte, ed il Jez-

zo di questi delitti impuniti appesterebbe ogni progresso.

II.

COSE STRAN1ERE.

FBANCIA 1^ L' Imperatore a Vichy ; sue parole al Yescovo di Moulins ; s' am-

mala e torna a Parigi
- 2. Festa del 15 Agosto

- 3 Arnyo dell Impe-

ratrice del Messico a Parigi 4. Disposizioni della Francia per le pro-

vince renane ed il Belgio
- S. Nota del Moniteur circa lo forme da os-

servare nella cessione del Veneto - 6. Lcliera scritla a tal proposito

T 11 Acosto da ISapoleone III a Viltorlo Emmanue e II -

del Drouyn de Lhuys dalla carica di Ministro per gli affan (

1 Assicurata ffia la pace tra l

f

Austria e la Prussia, ed avviate le pra-

tiche per a cessfone del Veneto all' Italia, Napoleone HI senti .1 b.so-

gno di prendersi, come suole ogni anno, alquant. g.orm d. nposo
^

dale

?ure di Stato alle acque di Yichy. Pertanto la mattma del 28 Luglio egl

si part con piccolo seguito di suoi intimi di Corte, dalla

^

res.denza di

Saint Cloud, Sov'erasi trasferito alh 23, ed in poche ore fu a>
W^lfc

non ebbe il piacere d'essere accompagnato nella
q^a d

^

Princ^
imnprinlp rhe nell' atto di addestrarsi m esercilazioni gmnasticne, cr

Satot terra sLa grave pericolo,
ma con ammaccalure e contus.om

che il tennero piu giorni a letto.
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La mattina del 29, giorno di domenica, S. M. 1' Imperatore assistette

pubblicamente, nella nuova chiesa di Vichy, alia santa Messa, celebrata

da Monsignor di Dreux-Breze, vescovo di Moulins
;

il quale, ringrazian-
do 1' Imperatore per la sua munificenza, a cui quel popolo va debitore di

quella chiesa, gli rammento con garbo squisito la pietra fondamentale,
base delta societa cristiana, che la raano di S. M. ebbe 1' onore di ripor-
re nel luogo scelto dalla Provvidenza, e dove la stessa mano saprebbe
mantenerla . Questa delicata allusione al ristoramento della Santa Se-
de nella pienezza dei suoi diritti di Sovranita temporale, effettuato nel

1819, ed al bisogno di mantenere adesso quel cbe fu fatio allora, come
richiesto dall' esistenza dello stato sociale

,
fu seguita dal voto della ri-

compensa celeste.

L' Imperatore non rispose nulla direttamente a tali cose; ma, ringra-
ziato benignamente il Yescovo, disse: ch' egli era sernpre sollecito di

chiedere a Dio le ispirazioni atte a guidarlo, per assicurare il bene della

religione, ed i grandi interessi chela Provvidenza pose tra le sue mani .

Alii 4 giunse dall' Italia a Vichy il principe Napoleone, reduce dal

campo di Vittorio Emmanuele, suo suocero, doy' era stato spedito per
recarvi i consigli del potente sue alleato; i quali ora apparisce manife-

sto che furono eflicacissimi
; quindi , fatta una corsa a Parigi ,

lo stesso

Principe se ne riparti alia volta di Praugins iia Isvizzera. Ma pochi di

appressp ebbe a ritornare frettolosamente a Parigi, trattovi dalla malat-

tia di Napoleone III.

lafatti S. M. avendo preso un bagno in giornata fredda, ed essendosi

esposto all' intemperie deH'aria, ne contrasse una affezione reumatica a-

cuta, e che sulle prime ebbe a presentare siutomi di qualche pericolo,
da far temere funeste ronseguenze. Di che i suoi medici gli consigliaro-
no di partire subito da Vichy, come fece alii 6 Agosto, e tornare a Pa-

rigi, dove giunse la sera di quel giorno. L' infermita si mitvgo in pochi

giorni, e gia alii 17 Y Imperatore potea uscire a diporto in carrozza, ed
anche passeggiare alcun poco a piedi nel bosco di Boulogne.

2. Ma questo basto ad impedirgli di condursi ,
come soleva gli anni

antecedent!, a festeggiare il 15 Agosto nel campo di Ghaious, colle trup-

pe ivi raccolte alle annuali esercitazioni guerresche. Tuttavia ebbero luo-

go in Parigi, malgrado del Cholera morbiw che vi mieteya da 100 a 120

vittime il giorno, le consuete feste popolari, con luminarie, fuochi arti-

ficiali, tombole, festini e balli pubblici. Ma la sera venne funestata da un

deplorabile caso. Mentre sulla piazza della Goncordia si godea da im-

menso popolo lo spettacolo dei fuochi artificiali, il ponte che ivi cavalca

la Senna si era tenuto sgombero di geate, standovi all' un capo e all' al-

tro in guardia forti drappelli di milizia a piede ed a cavallo
, per impe-

dire che ivi si accalcasse la folia e nascessero disordini nel passaggio
dall' una all'altra parte. Or egli ayvenne che, iinito lo spettacolo, la fol-

ia che stava sulla riva sinistra si spinse innanzi con irresistibile forza,

rompendo le file delle guardie per passare sulla destra, e penetrare nel-

la piazza della Concordia, vaga di vedere da vicino la maravigliosa illu-

minazione di che era abbellita. Al tempo stesso la folia che era in piazza
si precipito sul ponte dall'altra parte, per satisfare in altro seoso alia na-

tural curiosita. Ne nacque un cozzo orribile tra quelle due title onde di

popolo; si che da 9 a 10 persone rirnasero schiacciate e morte; parec-
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la Francia non vi entrasse per nulla e non avesse acquistato sopraquel-
le province diritto veruno per la cessione dell'Austria, e che du Pari^i
non se ne facea risentimento alcuno; parea che in realta Napoleone ill

avesse tacitamente rinunziato a far valere i diritti conferitigli dall' Austria.
Ma cosi iion era in verita. Napoleone III lascio che le truppe occupas-

sero il territorio abbandonato dagli Austriaci, per assicurarsi che questi
ne fossero assolutamente esclusi; ma non per questo rinunzio al suo pro-
posito, che T Italia dovesse ricevere dalle sue mani, come gia la Lom-
bardia, cosi il Veneto.

Quali praliche egli facesse percio, e con qual risultato, ci viene iudi-

cato dalla seguente Nota ufficiale, pubblicata dal Moniteur uniccrsel dei

l.Settembre.
L'

Imperalqre, accettando la cessione della Venezia, e stato guidato
dal desiderio di contribuire a rimuovere una delle cause principal! del-

1'ultima guerra, e ad affrettare la sospensione delle ostilila. Appena la con-

clusione d'un armistizio in Italia e stata decisa, il Governo di Sua Maesta
ha impiegato i suoi

sfqrzi, per apparecchiare le vie alia conclusione della

pace tra il Gabinetto di.-Vienna- e quello di Firenze. Era necessarip
di re-

golarizzare precedentemente la cessione fatta a Sua Maesta dalT impera-
tore Francesco Giuseppe.

Un trattato e stato firmato a questo effetto il 24 di questo mese, fra

la Francia e 1'Austria, e le ratifiche ne sono state scambiate ieri (31) a

Vienna. In forza di quest' atto la consegna delle fortezze e dei territorii

del regno lombardo-veneto sara effettuala da un commissario austriaco fra

le mani del commissario francese, che si
troya presentemente nella Vene-

zia. II delegate della Francia poscia si porra d'accordo colle autorita ve-

aete, per loro trasmettere i diritti di possesso che avra ricevuti, e le po-

polcizioni saranno chiamate a dichiararsi sulla sorte del loro paese. Sot-

to questa riserva, S. M. non ha esitato a dichiarare, lino dal 29 Luglio,

che consentiva alia riunione al regno d' Italia delle province cedute dal-

1' Austria.

G. A schiarimento maggiore di questo negozio, il Moniteur nello stes-

so giorno pubblico il testo della lettera che, sotto I'll Agosto, fu scntta

da Napoleone III al re Vittorio Eramanuele, e speditagli al campo per

mano del barone di Malaret, ambasciadore di Francia a Firenze, come

abbiam riferito a pag. 628. Ecco il tenore di questo importante docu-

mento.

Mio signor fratello. Ho appreso con piacere che V. M. aveva aden-

to all' armistizio, ed ai preliminari di pace, h'rmati frail Re di Prussia e
to*V VV7 U.I1 tAl H-llO Htl I Vf
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llmperatore d'Austria. E dunque probabile che nuova era di tranquil-

lita si aprira per 1'Europa. Vostra Maesta sa ch'io ho accettata 1 oller-

ta della Venezia per preservarla da ogni devastazione, ed impedire

un'eifusione inutile di sangue. Fu sempre raio scopo di rendcrla a se

stessa affinche 1' Italia fosse libera dalle Alpi airAdnatico. Padrona dei

suoi destini, la Venezia potra ben presto col suffragio umversale espn-

mere la sua volonta. ., A ,,

<c Vostra Maesta riconoscera, che in queste circostanze 1 opera del

Francia si e ancora esercitata in favore dell'unianita e ind.penden2

dei popoli. lo vi rinnovo 1'assicurazione dei sent.menli di a ta

e di sincera amicizia con i quali sono, di Vostra Maesta, il buon fra-

tello, NAPOLEONE.
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7. Crediamo inutile di riferire qui i dilirambi dei giornali italianissinii

per questa nuova onta, inflitta, dicono essi, da Napoleone all' Italia; quasi
che nel ricevere il regalp

di si belle ed agognate province, con una posi-
zione slrategica che e giudicata come una deile piu formidabili del mon-
do, si dovesse stare sui puntigli, massime dopo gli infelici successi delle

armi italiane a Custoza ed a Lissa.

Bensi e da
nptare

il giubilo dei rivoluzionarii per la notizia inattesa,
recata dal Moniteur del 2 Settembre, con la pubblicazione d'un Decreto,

pel quale il marchese di Moustier, ambasciadore a Costantinopoli, viene
nominata Ministro degli affari esterni in luogo del sig. Drouyn de thuys,
la cui dimissione fu accettata. La Nazione di Firenze ne andoin giolilo e

tripudio, come della caduta d'un nemico d' Italia.

L' Imperatore confer! il portafbglio degli a ffari esterni ad interim al

sig. di La Yalette, ministro degli affari interni, rinche giunga il de Mou-

stier; e per raddolcire il colpo al Drouyn de Lhuys, gli scrisse di sua

mano la seguente letterina, pubblicata a*ncor essa iiel Moniteur.

Mio caro signor Drouyn de Lhuys. lo
deplpro yivamente che le cir-

cpstanze
mi obhiighino ad accettare leyostre dimissioni

; ma, nel rinun-

ziare alia vostra copperazione, io desidero di darvi una prova della mia
stima col nominarvi membro del Consiglip privato. La vostra nuova po-
sizione avra il vantaggio di non rompere i

rappprti,
che la vostra intelli-

genza e devozione alia mia persona e alia dinastia mi rendono preziosi.

PRUSSIA 1. Gessione del Veneto all' Italia, stipulata a Praga 2. Ammenda

onoreyole del
'

Monitore prussiano verso 1' ItJilia 3. BiU d' indennilii e

credit) chiesti dal Ministro delle finanze alia Camera i. Indifiz-o del-

la Camera der Deputati 5. Risposta del re Guglielmo 6. Parole del

Re ad una Deputazione di Brand eburgo.

1. Le grida di
p'Oiore

deli' Italia, che temea d' esser derelitta e quere-
lavasi d' essere dimenticata dalla Prussia, commossero le paterne visce-

re del conte Bismark-Schonhausen
;

il quale e dimostro di con aver pun-
to abbandonato la cura degli interessi della sua alleata, ed impose al

Monitore una ammenda onorevole delle impertinenze, che certi diarii

prussiani scagliavano contro 1'esercito e la nazione iialiana.

Nel giorno "24 di Agosto fu firmato a Praga il Trattato di pace tra la

Prussia e I'Austria, del quale a.quest' ora gi^ sono scambiate le ralifica-

zioni; ed alii 29 fu da Berlino trasmessa a Firenze la seguente Nota, che

il telegrafo pubblico subito in tutta Italia, per sedare il corruccio destato-

si contro la Prussia e le paure di
p'oyer pagare troppp cara la Yenezia.

Nel Trattato di pace, firmato ieri a Praga, venne inserito, a richiesta

deli' Italia, I'articolo seguente: In esecuzione dell'articolo 6. dei preli-

minari di Nikolsbourg, ed avendo 1'Imperatore dei Francesi
; per mez-

zo del suo A.mbasciadore, alii 29 Luglio, i'atto dichiarare ufficialmente

a a Nikolsbourg che, per quanlo concerne il Governo dell' Imperatore,
il Veneto appartiene all' Italia, per esserle consegnato alia conclusio-

ne della pace: 1'Imperatore d' Austria aderisce a questa dichiarazionc,

ed accoosente alia riunioue del Regno lombardo-veneto al R^gno
d' Italia, senz'altra condizione onerosa,che la liquidazione dei debiti

che saranno riconosciuti spettanti ai territorii ceduti, in conformita del

precedente stabilito dal Trattato di Zurigo.
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L' Italia tutta, sottralta air incubo che I'opprimeva, per le dice.rie cor-
se, che 1'Austria esigesse una somma enorme come indennita per le forti-

iicazioni del Quadrilatero e di Venezia, respiro e sorrise, e mamlo un cor-
tliale ringraziamento alia Prussia, che avea cosi eflicacemente sostenule
le sue parti. E di fatto la Prussia satisfece cosi, con tutta lealta, gl' im-

pegni a cui erasi vincolata nel Trattato d' alleanza con 1' Italia, proprio
iiei termini espressi dall' Opinione di Firenze, come abbiamo riferito iicl

quaderno precedente a pag. 618.

2. Ma il sig. Bismark non si tenne pago di questo, e voile riparare allo

sconcio del sileiizio,osservalo dal Re nel suo
discorsqalleCamere, circa

J'alleanza italiana,ed alle ingiurie del diarii prussiani. Percio commise
alia Gazzetta dell' Alemayna del Nord, suo organo ufficioso , di dare un
buon rabbutfo alia Gazzetta delta Croce

, araldo del partito feudale
,
che

piu d'pgni altro chiarivasi malevolo per 1' Italia. Inlatti, alii 24 A^osto
il diario ufficioso si mostro altamente scandolezzato pei procedimenti in-

civili della Gazzetta della Croce
,
che con tanta inurbanita insolentiva

contro la persona stessa del Re d' Italia
, dimenticandosi che questo e

I'alleato della Prussia; ricordo al partito dei conservator)' , essere tempo
oggimai di smettere le ubbie, di far tacere le sirapatie e le antipatie, ed
imitare il partito progressista tulto inteso a conciliazione: e perciacon-
chiuse doversi cessare dagli oltraggi contro 1' Italia, che a\ea recato po-
deroso aiuto pei successi militan e diplomatic! della Prussia.

Anzi, per colmo di gentilezza, il Bismark sciolse lo scilinguagnolo al-

lo stesso Monitore ufiiciale che, alii 25, mand6 agli avversarii e spregia-
tori dell' Italia il monitorio seguente:

La Gazzetta della Croce, nei suoi articoli del 24 e del 25 Agosto, di-

scorre, a proposito delle origini del Regno d' Italia e delle sue uliime ge-

ste militari, in modo che non risponde ai fatti storici, non tien conto dei

legittimi sforzidegli Italiani perl'unita, e mostra che il diario, di cui par-

liamo, non capisce punto nulla il significato mcu//t7oredelriorganamen-
to italiano. Le asserzioni della Gazzetta della Croce sopra la polenza del-

F Italia non sono conformi alia realta delle sue condizioui. L' Italia e sta-

ta, durante la guerra teste finita, allenia fedele delta Prussia. Cio do-

vrebbe bastare
, perche la Gazzetta, della Croce tenesse verso di lei un

linguaggio tale, quale un alleato potente e fedele ha diritlo di ripromet-

tersi da'un diario prussiano.
I Tedeschi, suol dirsi, hanno la testa soda ;

e la Gazzella della Croce
,

con faccia tosta, continue a parlare come prima ,
considerando 1'ammo-

nizione del Monitore come un zuccherino dato all' Italia, mm come una

sgridata fatta da senno a chi non crede di doverle mandar complimenti.

3 Non potea essere grave o diflicile alia Prussia ,
nelle present! con-

eiimture il satisfare ai desiderii dell' Italia
;
ma non cosi agevole torna

al sis. Bismark la conciliazione coi suoi avversarii mterm ISel discorso

reaieVinaugurazione della Camera egli avea, per bocca d. re Gugl.el-

mo detto con molta dignita il mea culpa, e contessato d avere, pel bene

della patria e dell'Alemagna, manomessa la Costituzione, viola!

ee,- trasandati i diritti della rappresentanza nazionale ,
col nscuotere

halzelli e far le spese della pubblica amministrazione senza 1 approvaz.a

ne della Camera stessa; ed avea annunziato che chiederebbe pei

bill d'indennita.
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Questo fece, in forma assai decorosa, il sig. der Heydt, ministro delle

Finanze, nella tornala del 13 Agosto. Senza saputa della Camera, che il

Bismark avea mandate in vacanza per non averne impaccio ,
il Governo

avea istituito Casse d' imprestito ed emesso dei Buoni, per raccogliere
denaro ad uso della guerra. Nel primo mese dopo tal fondazione, si

erano eraessi Buoni per la somma di sei milioni di talleri
,
nel secondo

per altri cinque milioni, poi per altre somme; in tutto la carta, messa
cosi in giro,equivale a circa 11,260,000 talleri

;
ma ne fu ritirato per la

somma di 1,200,000 talleri; ne resta ora per circa 10,000,000.
II signor Yon der Jleydt riconobbe che cio non si potea regolarmente

fare senza il concorso della Camera, e se ne scuso coli'urgenza dei biso-

gni della guerra e lo sconcerto cagionato da questa alFindustria
;
accenno

essere sperabile, che entrotreanni, codeste Casse di prcstito si potrebbe-
bero abolire

;
e chiese alia Camera di approyare 1'Ordinanza che le avea

create. La Camera, dopo lungo e yiyace dibattimento, delibero che tal

proposta si rimettesse alia disamina delle. Commission! riunite del Corn-

mercio e delle Finanze.

Quindi il sig. der Heydt dichiaro d' essere incaricato dal Re di pre-
sentare uno schema di legge, per cui si conceda al Goyerno /' indennita

per 1'amministrazione del budget dal 1862 in qua ,
ed inoltre un' altra

legge onde il Goyerno abbia la facolta di esercitare il bilancio del 1866
con un credito di 154 milioni di talleri, promettendo di darne poi conto

a suo tempo e giustificare la necessita di tali spese ;
accennando che la

guerra non era assolutamente finita, e non bisogna lasciarsi cogliere alia

sprovyeduta. La Camera, dopo ardente discussione, rimando tal propo-
sla ad una Commissione speciale di 20 membri ,

come avea fatlo pel fa-

moso Mcssagyio, con cui, sul fondamento del: Not prendiamo perche ci

torna a conlo, si bandiva 1'annessione di quattro Stati alia Prussia.

Codesta domanda di un credito si rilevante cagiouo tanto maggiore
sorpresa ,

in quanto il Re avea detto nel suo discorso, che le condizioni

iloride delferario T aveano messo in grado di sopperire a tulte le neces-

sita della guerra, senza ricorrere a spedienti onerosi per le finanze ;
ed

inoltre si sapea che la Prussia
,
nei suoi trattati di pace coi varii Stati

meridional! e con 1'Austria, si era assicurata I'mdennita complessiva di

niente meno che 60,000,000 di talleri, cioe 20 dall' Austria, ed il resto

dalla Baviera, dal Wtirtemberg, dal Baden, dall' Assia Gran Ducale e

dalla Sassonia. Onde aveasi ragione di credere che non fosse bisogna
<J'altro

,
se pure quel cenno del non essere ancora finita la guerra non

era un tristo presagio di nuovi conflitti, o interni in Alemagna, o esterni

yerso Occidente.

Ma queste apprensioni di yeder ricominciare la guerra si dileguarono

pochi di appresso, per la sotloscrizione della pace con 1'Austria e con

gli altri Stati belligeranti ;
e si ebbe dal sig. Yon der Heydt una com-

piuta dichiarazione dei motivi d'una dimanda di credito si rilevante,

quando egli si presento, alii 29 Agosto, alia indicata Commissione del

Commercio e delle Finanze per chiarirla d'ogni cosa.

II Ministro adunque le venne dimostrando, che le spese della guerra
doveano calcolarsi per la somma di circa talleri 108,000,000 , spesi in

questo modp : per mettere in assetto di guerra T esercito ,
formato in 11

corpi, talleri 25,500,000; spese pel mantenimento dell'esercito sino alia

fine del mese di Agosto, talleri 33,800,000 ; spese per materiale mili-
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tare, cioe vestiario, munizioni, armi, carri, ecc., talleri 2",000,0<i:
spenders! per rimettere 1' esercito in assetto di pace e pel cou^
truppe, talleri 1,800,000 ; spese da farsi net resto deli'anno pel nmntr-
nimento dell' esercito, talleri 20,000,000. Inoltre restano a pagare tre

fregate corazzate
,

e vuolsi provvedere all' armamento delle furli-zzu e
dei porti.

Se si riflette che dal momenlo in cui gli eserciti
prussiani invasero la

Sassonia, e penetrarono neH'IIannover , nella Hoemia
,
e <juindi si aliar-

garono sul territorio nemico
, vissero sempre a spese degli ahiianti, co-

stretti a fornir loro viveri e stipendii ; ognuno puo far ragione delle spese
enormi die costo. lal guerra. La Boemia e la Moravia ne sono disertaU;,
come accade in Oriente quando sopra la campagna piomba uno sciame
di cavalletle. Intere province ebbero a consumare pei Prussiani quauto
aveano di yettovaglie! E questo non si paga dalla Prussia!

4. Nella tornata del 23 Agoslo si venne dalla Camera dei Doputati alia

discussione di uno schema d'indirizzo, prqposto dal signor Stayeuhagen,
ond'era assai moditicato il diseguo compilato dalla Commissione a cio

deputata. L' opposizione ,
benche con forma piii temperata che per 1'ad-

dietro, mostro di non essere punto disposta a lasciarsi docilmente rimor-

chiare dal sig. Bismark, e di non ayergli ancora perdouato del tutto i

trattamenti austeri che ne ha ricevuto. II signer Wirchow, rclatoredella

Commissione
,

accetto il disegno dello Stavenhagen ,
e ne raccomando

1'accettazione unanime, ad ell'etto di ottenere la conciliazione dei partiti.

Yi si oppose il Jacpby, rifiutandosi a cantare i trionli
riporlali

dal Gover-

no per una guerra impresa senza I'assenso, anzi contro il voto del
popolo

e contro popoli tedeschi
;
e dichiaro non doversi concedere il bill d' in-

dennita per tutto quel sistema d'illegalita commesse dalGoverno, tinche

il promotore di esse conlinua sedere nei consigli della Corona. II Rei-

chensperger disse alto : la guerra essersi fatta contro il yoto della Came-

ra, la Germania essere percio disfatta, V Austria di
rivale^divenuta

ne-

mica, la Prussia cinta di pericoli in grazia della politica d' invasion! at-

tuata dal Governo ; dunque non esservi cagione di gioire per i riportati

effetti.

Lo Schwerin, il Yaldeck, il Blankembourg, che ayeano presentati

schemi d'indirizzo secondo le idee delle fazioni, ond'essi sono capi od

oratori principal!, vi rinunziarono, accostandosi a quello dello Stavenha-

gen, che fu ammesso da tutti i membri della Camera, eccettuati soli :>:>

TOti contrarii, dati dal Jacoby, dai Deputati polacchi e da alcuni cattohci.

L'Indirizzo approvato e del tenore seguente:

Illustrissimo e potentissimo Re, amatissimo Re e Signore.

I I grandi fatti che, in poche settimane, hanno condotto la nostra

yalorosa armata di Stato in Stato, di vittoria in vittoria, (mo sul Meno

da una parte, e, dalfaltra, alle porte della Capitale deirAiistria, hanno

riempito i nostri cuori della piii
viva gioia e della piii profpnda

ncono-

scenza. Noi siamo gl' interpret! della gratitudiue de popolo per

filiaia de' nostri difensori che sono morti sul campo di battaglia per lutti

isuperstiti dell'armata permancnte e della landwelir, che ha latto di

Serie VI, vol. VII, fasc. 896.
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tenti, e, con uno scioglimento rapido, ha posto un termine alle crudeli

sofferenze di questa guerra.
II. I risultati ottenuti fino al presente sono gia dWalta importan-

za: e dapprima lo scioglimento della Confederazione, la quale da cin-

quant'anni si era mostrata, all'interno e aU'esternp, tanto pregiudicie-
vole quanto impotente; poscia la separazione dall'Austria, la riduzione

dei piccoli Stati, 1'estensione di potenza del nostro paese, einfine la pro-

spettiva aperta davanti a noi, che in un tempo poco lontano, 1'Atema-

gna, unita politicamente, si svolgera sotto la direzione del grande Stato

alemanno.
III. Questi frutti, neabbiarao con V. M. ilpieno convincimento, non

verranno a maturita che coll'accordo e col concorso del Goyerno e dei

rappresentanti del paese. 11 sangue dei combattenti valorosi ha per la

seconda volta sancito i diritti piu preziosi della nazione, cioe la liberta

politica e la partecipazione alle vita pubblica. Senza 1'assicurazione del

inantenimento e del complemento dei diritti costituzionali della nazione,
e specialmente senza la fondazione cosi lungamente attesa dell'autono-

mia dei comuni e dei cantoni, non potremmo contare, in Alemagna, sul-

Tappoggio degli animi e dei cuori, che solo da al potere forza e durata.

cc IV. Gonsiderando che, da un certo numero di anni, le spese dello

Stato sono state falte senza un bilancio legalmente sancito, e, in parte,
contro alle decisioni prese dalla Camera dei Deputati ; quest' ultima ha
] iconosciuto con una viva soddisfnzione che Y. M. si e degnata di dichia-

rare solennemente, che le spese fatte a queU'epoca non avevano la base

legale, consacrata dall'art. 09 della costituzione, in forza del quale il bi-

lancio debb'essere fissato tutti gli anni da una legge speciale. V. M. es-

seiidosi compiaciuta di confessare che il bilancio non si poteva fissare

legalmente ogni anno senza 1'assenso della Camera dei Deputati ;
e aven-

do riconosciuta la necessita di presentare alle Camere un bill d' inden-

nita pel passato, i rappresentanti della nazione osano abbandonarsi alia

i'erma speranza, che la deliberazione a tempo voluto dalla legge del bi-

lancio allontanera il pericolo d'un nuovo conflkto, e che piu non si fa-

ranno spese che la Camera abbia cancellate dal bilancio per considera-

zione di bene pubblico.
V. Noi esamineremo con una scrupolosa attenzione i disegni sotto-

messi alle Camere, relativamente aH'indennita daaccordare alle tinanze.

YI. Esamineremo colla medesima esattezza i disegni relativi alia

convocazione d'una rappresentanza del popolo degli Stati confederati del

iNord dell'Alemagna, ammettendo che se il Governo, il popolo e le ca-

raere della Prussia debbono rinunciare a certi diritti in fa\ore di un pros-

simoParlamento, si assicurera ancora a questo Parlamento il pieno eser-

cizio di tali diritti.

VII. L'opera dell'unione federativa da compiersi puo contare sul-

i'appoggio della nazione, se questo lavoro e cominciato sulle basi della

costituzione alemanna del 1849, posto che quest' ultima sia stata ridotta

secondo lo spirito del nuovo ordine di cose. Allora la Prussia sara forte

abbastanza, come grande Potenza protettrice, per difendere le frontiere

alemanne, e per opporsi ad ogni immistione nel nostro riorganamento

politico.

VIII. Maesta reale! Convinti della grande importanza deU'epoca

presente per tutta la patria alemanna, offriamo, coll' intimo del cuore, il
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nostro concorso allo sviluppo della sua unione e della liberla, s\iluppo
che la Provvidenza ha messo nelle mani di Vostra Mao<ta.

. Abbiamo riferito per disteso questo documento, perche da esso,

glio che da qualsiasi nostro ragiunameolo, si puo argomentnre qua!.
no le disposizioni del popolo prussiano, ossia de' suoi rappresrntanti IP-

gali. Accettano essi con piacere i frutli della poliiica del Bismark e
della guerra da lui preparata ;

ma si astmgono daH'approvanw i nio-

tivi. Lodano le prodezze dell'esercito, ma commendano il Re d'aver pq-
sto termine alle cnideli sofferenze della guerra. Satisfatto cosi al rori-

moniale, vanno diritto a ranuneuiare, che chi calpesta incasa propriu la

liberta del popolo e la legalita-costiluzionale, non puo facilmente rigtiar-
darsi come campione di liberta e d'ordine legale pel resto deH'Alem;'-

eper indiretto accennano, che se dal Governo non saranno iwulio

rentiti ed osservati in av venire i diritti costituzionali, esso non poti.

assegnamento sul concorso volonteroso del popolo. Salta poi agli occhi

d'ognuno 1'insistenza, con cui si voile porre in sodo, che il liismark avea

violata la Costituzione
,
e si prese alto dalla confessione faltane dal Re

stesso. Nulla si promette circa il Bill d'indfnnitd; ne si consente alia con-

vocazione del Parlamento alemanno, se non a patto che questo goda la

pienezza delle prerogative, di cui dotrebbe in parte esscre privato il psr-

lamento prussiano.
CiO era quanto dir chiaro: poiche la guerra riusci a vantaggio della

Prussia, perdoneremo a chi la lece malgrado nostro
;
ma ci riserbiaiuo

per 1'avvenire 1'esercizio libero dei diritti costituzionali ,
ne rinunziamo

a quello di attraversarci al Governo qnando tornasse a violarli.

5. Questo Indirizzo fu presentato, il 25 Agosto, al re Guglielmo da

una Deputazioiie della Camera elettiva. Nessun Ministro assisteva a tale

atto, ma solo'iin Aiutante di Campo del Re; il quale, uditane la leltura

dal Presidente, sig. di Forkenbeck, rispose in questa sentenza :

Mi rallegro ch^ 1'indirizzo, votato quasi ad unanimita, dimostra

Funita della nazione. Ben con ragiono la Camera rpnde, innanzi tutlo,

grazie a Dio. Senza di lui sarebbero stati impossibili successi tali che \\

mondo non ne avea pressoche veduti dei simili.

UnZ?^U'indennitafestatodomandato a piuriprese;.mauna<
sfortunatamente non pote stabilirsi prima, e per questo caso la Lostii

zione non contiene nessiin paragrafo. Se d -nqnc questo caso-st presentasse

dinuovo, il Re, per mantener I'ordinc nfllo Stato, sanbbe oW\ga

aqire novamente come ha fatto -allow. Ma un tale confluto non potn

presentarsi piu dopo un indirizzo, la cui couclusioue contiene I

che il Re puo desiderare.

Dei rin^raziamenti sono dovuti, a giusto titolo, all armata, e r

grazie all' Onnipotente, d'esser stato scelto, in un' eta
*\;

per condurre a termine tali risullali, con e per-la Prussia,

Lto -costrelt.0 a sfoderar la spa-la. I vant,ggi d.lla nor

1'armata saraano ormai riconosciuti. I! Governo non ha mai tonlr,

,o o,o,VH^ JH
I/

Settemhre- dove vedri che il Re, tolto argomento dalle lo.ti date da I.

Camera Bli'esercito, te rinfaecio l^llamente
i suo,

g*g; ,

nosso non rinetere essere o convinlo che la Tittona dell

Sui?e alle rSevanti migliorie in esso introdotte, dal nuovo suo organa-
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mento. Malgrado dell'opposizione che mi fu falta a tal proposito, sono
consolatissimo di vedere, che ora se ne porta piii retto giudizio . Poi si

stese in dimostrare, che non era necessario di inculcare e ribadire il di-

ritto del Parlamento quantq alle cose di Finanze; e che se erasi fatto sen-

za di lui, anzi contro di lui, la colpa era da recarsi alle congiunture, in

quaulo si negava al Governo la facolta di far quello che egli evidente-

niente conosceva necessario, e che difatto ora si vede essere tomato uti-

lissimo. Confesso, o signori, che se tal caso si rinnovasse, io non ve-
drei altro spediente che il fare di nuovo come gia si fece

;
ma tal caso

non accadra piu ;
le circostanze sono camhiate ed aprirono la via a pieno

accordo tra noi. In somma con buon garbo disse il Re: Yoi aveyate
torto ed io ragione ;

ed oltre la ragione io avea la forza, e cosi ho trion-

fato. Or fate giudizio, e saremo sempre huoni amici.

Dicono che tal rispqsta fu improvvisata, e che il Re, appena ebbe tinito

di parlare, saluto tutti cortesemente, poi si ritiro senza dar tempo di ag-

giungere altro, lasciando stupefatti i suoi uditori. I quali, se ritletteranno

alle parole da noi trascritte in corsivo, capiranno che il loro concetto si

riduce a questo: Figliuoli 1 Yi eravate iucaponiti di fare a modo vostro,
e uon a modo mio, e sapete quel che accadde; ho fatto senza voi, man-
daudovi a casa. Dunque ora fate giudizio, siate buoni, secqndatemi, e

tutto procedera bene; altrimenti, se tornerete da capo a far i testerecci,

ed io ripigliero la frusta in maiio, come si dee fare con ragazzi scapati.
Conosco i vostri diritti, ma non rinunzio ai miei che, assistiti dalla forza,

non si lascieranno impugnare da veruno.

6. Queste sentenze, asciutte anziche no, sconcertarono assai i promo-
tori piii zelanti della conciliazione; poiche sembra che questa debba con-

sistere nel piegarsi umilmente a secondare in tutto e per tutto le idee del

Bismark, cresciuto a dismisura in estimazione ed in favore, anzi in au-

torita, presso il Re.

Le congiunture stesse che il re Guglielmo sa scegliere per dare, sor-

ridendo
, certe sgridate agrodolci ,

moslrano la tenacita dei suoi proposi-
ti. Gli venne innanzi alii 22 Agosto una Deputazione della citta di Bran-

deburgo, che gli lesse un indirizzo di lealta e di congralulazioni pei ri-

portati trionft militari e diploraatici. II Re ascolto placidamente, poi ri-

spose nei termini seguenti :

Io gradisco molto che siate Yenuti ad esprimermi le vostre simpatie.
II vostro Indirizzo contiene pienameote la \*erita. Avete ragione di dire

che grandi cose si sono compiute; e rendo grazie a Dio di essermi tro-

vato nel luogo che occupo, io che ho concorso a riportare questi grandi
successi. Mi sono convinto personalmente delle immense calamita e del-

le sofferenze che la guerra trascina pei paesi e le popolazioni , e sono ri-

conoscente verso il Signore che quesli disastri sono stati risparmiati al

mio popolo ;
ma dichiariamp la nostra armaia eminentemente valorosa e

incomparabile, come Io affermate uel vostro indirizzo. Io 1'ho veduta

compiere, in diverse occasioni, imprese eroiche che la storia consegnera
ne' suoi aunali

,
ed ho la fiducia che questi fatti d'armi avranno servito

alia salute della Prussia e dell'Alemagna.
Ci restano ancora molte cose da fare. Le nostre armi essendo state

benedette, la benedizione non manchera alia penna ( alia diplomaziaj;
le frontiere della Prussia si allargheranno.
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chie precipitarono nella Senna
,
ed aiVogarono miseramcnle

; oltrc a
60 furono assai feritee malconce.

Accon-ero immedialamente il sig. La Yallette, ministro degli alTari ia-

terui, ele vane autorita,efecero sgomberare il ponte, rjuvi-iiliriv i morti
e curare i feriti; e il fallo non ebbe peggiori conseguenze, tranne quella
delle esagerazioui di certi giornali slrauieri, clie spacciavano esservi
stata uua dimostrazione politica, e cariehe di cavaileria, e fuochi di fan-
teria e slrage di

popqlo.
3. La Fraucia, anzi 1' Europa tutta fu straqamente sorpresa dal repen-

tmo arrivo dell'lmperatrice del Messico inParigi, nella giornaia del !) Ago-
sto. Sapeasi che le condizioni del Messico erano assai criliche, e tanto
basto perche si accrediiasse la notizia divulgata &z\\ Independance Beige,
essere veriuta i' augusta viaggialrice per recare a Napoleone 111 una spe-
cie di ultimatum, si che dovesse scegliere tra quesli due termini: o 1'ab-

dicazione di Massimiliano I, con quelle conse^uenze che ognuno pua
prevedere per Tonore e per gl'interessi della Francia, (jiialora il Juarez

tornasse ad essere Presidente della repubblica messicana ;
ovvero raaq-

tenere cola, a difesa del vacillante trono imperiale, le truppe francesi, ri-

nunziaado per ora a riscuotere la pattovita indennita di spese, anzi sov-

Tenendq alle esauste finanze di quell' Impero con nuovi sussidii o con

guarentigia di nuovi prestiti.

Non sappiaino quauto possa essere di vero in queste dicerie. Ben e

certo che, oltre alle visile di cerimonia, 1'Imperatrice del Messico ebbe,

come annunzio il Memorial diplomatique, sei lunghe conferenze COD

rimperatote ,
e parecchi colloquii col sig. Rouher ministro di Stato, col

Brouyn de Lhuys, e col sig. Fould, ministro delle Finanze. L'lmperato-
re Napoleone III ando, il 19 Agosto, a visitare Taugusta viaggiatrice nel

suo albergo, e seco si trattenne un'ora incirca. Che cosa si conchiudes-

se, tinora non si sa di certo. Solo risulta che 1' imperatrice Carlotla ere-

delte opportuno spedire al Messico uu coriiere con dispacci ,
dei quali

**
m\ I 1.1 * ,!.. 1 n^.^IX nnrb/\ilt l I O_

Macon ; giunse la sera del 24 a Torino
;

alii 25 fu a Milano ; quindi, dopo

una corsa al lago di Como, per la via
(errata giunse a Yicenza e vi fu rice-

vuta dal principe Umberto ; passo quindi a Padova, dove si trovO a com-

pliments-la il re Yittorio Emmanurle ;
e perVenezia si rondnsso o

mar
;
nel qual luogo dicesi che debba restare fin dopo la mela di Ottobre.

Intanto sei grosse navi francesi stanno suile mosse per andareal J!

sico, ondfi riportare in Europa un terzo delle truppe frances

P0
Oua

S

irrisoluzfoni sia per preudere Napoleone III riguardo al Messico,

e cosa difficile assai a divinare. Per una partc egli s
impr^no

,-,

nemente, con una nota ufticiale nel Nomteur ,
*tomnT*to\ Me, 5

tutte le truppe francesi, cominciando nel INovembre dd 18(

Novembrc del 1867 siano tutte sgomberate d. cola ;
c di questcin,

siasi data formale promessa a Washington, per istornare i

pci
col

nenti di conflitto con ali Stati Uniti, nsoluti a non volerpu oltr

^iS^S nel Messico. Per altra parlc^
che pel rin-a-liardire cola del partito repubbl.cano

e per gli

questo icTve dagli Stati Uniti, lo sgombero, od anche solo una rilevante



748 CKONACA

diminuzione delle truppe francesi, avrebbe per sicuro effetto la distru-

zione dell'Impero, e quindi la perdita deU'indennita di spese dovuta al-

ia Francia, oltre ai danni che ne soffrirebbero i sottoscrittori degli im-

prestiti messicani; per nulla dire del disdoro che riceverebbe la dignita
della Francia dall'essere cosi dislatta un'opera, sostenuta fin qui a costo

di tantq sangue e di dispendio sterminato. Tutti pertatito vanno d'accor-

do in dire, che non mai la politica di Napoleone III si trovo in maggior
cimento, che nelle presenti congiunture.

4. Queste soqo anche aggravate dai rapidi e formidabili accrescimenti

di terntorio, d' influenza politica e di potenza militare, ondc si e confor-

tata la Prussia per le sue vittorie in Germania. La Francia avea dichia-

rato, per bocca di Napoleone III nella sua lettera dell' 11 Giugno al

Drouyn de Lhuys, che non aspirerebbe a compensi ed a rettificazioni di

frontiere, se noa nel caso che una delle grandi Potenze, impegnate nel

conflitto di Alemagna, riuscisse a moditicare a suo esclusiyo vantaggio la

carta d'Europa, rompendo il giusto equilibrio che e la guarentigia della

pace. Or questo risultato fu ottenuto dalla Prussia, la quale ritiuto ener-

gicamente di cedere pure un palmo di terra tedesca; onde egli sembra
che per ora Napoleone III non abbia insistito pei bramati compensi nelle

province renane, senza rinunziare perq a valersi delle opportunita che si

offerissero in avvenire ad ottenere tal intento.

Ma corse voce che egli insinuasse destramente a Berlino, che si po-
trebbe ora soddisfare ai legittimi voti della Francia per via di qualche
rettin'cazione di frontiere verso il Belgio ed il Lussembourg; e che in-

tanto avesse 1'Imperatore scritto di sua mano al re Leopoldo II del Bel-

gio, per rassicurarlo con le piu esplicite dichiarazioni, di non aver dise-

gno di sorta contro 1'integrita e I'indipendenza pieiiissima del Belgio.

(Jueste novelle, vere o false che si fossero, tornarono assai sgradite a chi

si credette cosi minacciato. II Moniteur pari^ino del 21 Agosto, senza

smentire diretlamente quelle congetture, si t^ontento di starapare la se-

guente nota ufficiale, che sembra anzi doverle avvalorare.

II Times, nel suo nuraero del 18 Agosto, da 1'analisi di una lettera

che 1'Imperatore avrebbe diretta al Re dei Belgi. Questa notizia e senza

fondamento. Benche il Ministro degli affari esterni di Francia abbia
faltq

sapere al Governo inglese, che la Francia non rivendicava le fortezze di

Marienbourg e di Philippeville, che sono nelle mani di una Potenza neu-

tra : non e esatto quel che afferma il Times, che 1'Iraperatore abbia scritto

al Re dei Belgi.
5. Tra le doti dell'imperatore Napoleone III spicca in modo sorpreu-

dente quella del sapere lemporeggiare nell' esecuzione dei suoi disegni,
mostrar di cedere quando occorre, far eziandio le viste di abbandonarli;
ma intanto adoperarsi con efficacia grandissima, sebbene piu nascosta,

per condurli a termine. Cosi parea che, col Trattato di Yillafranca e di

Zurigo, egli avesse abbandonato il programma di Milano, cioe deU7lo&0
libera dalle Alpi aU'Adriatico. Or noi vediamo per contro, ele rivelazio-

ni deirOp'mone, da noi recitate nel precedente quaderno, a pag. 618-19,

dimostrano, che solo aspettava 1' opportunita di
farlq compiere con tutta

sicurezza. Infatti il Yeneto e liberate, perche 1'Austria fu posta nella ne-

cessita di cederlo a Napoleone III.

Cosi ancora al vedere che, malgrado della nota del Moniteur del 5 Lu-

glio teste passato, le truppe italiane aveano occupato il Yeneto come se
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Dice benissimo 1'indirizzo, die i regnanti di Prussia non potranno
giammai perdere la fiducia del loro popolo. In (pianto a me, posso dirlo,
non ho mai perduto questa fiducia, benche si sia cercato d'inimicarmi ii

popolo colla lotta contro una
istituzipne,

che giustamente ci ha procurato
quesli splendidi successi. I Deputati, i voslri ancora, signori, mi hanno
rcso ben aspra la vita nei quattro ultimi anni. Del >v,s7o, do e perdo-
nato, benche non lo possa dimenticare. E una trista esperienza ch' io le-

ghero a mio
figlip.

latanlo, o signori, come vi diceva, volgiamo i nostri sguardi dal

passato verso il presente e I'avvenire, e abbiamo fiducia! Anche una
volta, io vi ringrazio del vostro indirizzo patriottico ed esprimente la

pura verita.

MESSICO 1. Svolgimento degll ordini anwimislrathi;nmlazioni diMinlslri
2. Ordinameiito della pubblica islruzione 3. Uicompense al marescial-
lo Bazaine 4. Inoiidazione a Messico, e lerremoto.

1. II nuoyo Impero messicano, fondato da Napoleone III a costo di

tantp sangue e di tante centinaia di milioni
,

trovasi ora in congiunture
si piene di pericoli d'una imminente rovina, che 1' imperatrice Carlotta,
ammirabile in yerita pel suo indoraito coraggio, non si perito di alTron-

tare a Yera Cruz il vomito negro, e di cimentarsi ai disagi d'un
yiaggip

in Europa , per cercarvi rimedio ai mali presenti ,
e riparo contro i piii

grayi che si scorgono neiravvenire. Sara
periantp, crediamo, non disca-

ro ai nostri lettori il vederconcisamenteepilogati i precipui ayyenimenti

di quell' Impero; e percio ripiglieremo la parrazione dall'epoca in cui

lasciammo di occuparcene
1

, perche impediti dalla necessita di altendere

piuttosto alle rivolture europee ;
le cui conseguenze prossime erano trop-

ipp piu rilevanti, che non quelle del Messico, per gli interessi della reli-

gione e della ciyilta.

Doppiq era il compito prefisso all' imperatore Massimiliano dalla con-

dizione di cose trovate al Messico , quando vi fu chiamato dai yoti deU

1'Assemblea dei Notabili ed insediato sul trono dal trionfo delle armi

francesi. Egli dovea col prestigio imperiale contribuire alia repressione

del partito repubblicano e ringagliardire 1' efiicacia delle pperazioni
mi-

litari
;
ed inoltre rinnovare pienamente , secondp i dettali della civilta

moderna e dei principii del 1789, gli ordinamenti ciyili, amministratiyi

e politic! di quel vasto territorio. Di questi due assunti il primo e ben

lontano ancora dall'essere ottenuto; ed il secondo, per quanto procedes-

se ceteremente nei layori di Gabinelto, incpntra^nella
sua effeiluazione

ostacoli si gravi nei costumi e nell'indole di que'popoli, che, fuon della

Capitale e di alcune poche tra le citta principali, appena si scorge qual-

che reale e saldo progreso, onde la cosa pubblica siasi yantaggiata sen-

sibilmente in meglio da quel che era in addietro.

Tultavia non puo non ammirarsi 1'operosita mfaticabile dell impel

Massimiliano, quanto allo studiare maturameute, compilare e promul

re leggi, decreti, regolamenti spettanti ad ogni ramo di Goyerno. Appe-

na tomato dal suo viaggio nelle province oriental! ,
di cui abbiam

lato a suo tempo, 1' Imperatore mando promulgare I abohzione i

\ Civilld Catlolica, Serie VI, vol. Ill, pag. 578-8 i.
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sul gran turco, che e il pane del minuto popolo; introdusse il sistema
decimale per le monete e le misure di peso e di capacita ;

traccio le basi
del riorganamento del Ministero delle finanze

; prescrisse le norme da

osseryarsi nel Goyerno e nel sindacato delle casse pubhliche e Delia

compilazione del bilancio; e prepare varii schemi di leggi sopra i bal-

zeili ed il debito pubblico interno ed esterno.

Poco appresso, con decreto del 9 Giugno 186C, istitui un corpo di

Gendarmeria rurale per sicurezza delle campagne e delle strade; ed alii

12 mando pubblicare nel diario ufficiale 1' ordmamento del suo Gahinet-
to privato, costituito per guisa che tutti gii affari de' varii Minister! vi

mettessero capo, si che nulla potesse sfu<2gire al vigile occhio del So-
Trano. Poi alii 20 ,

con un conciso e severe editto
,
furono assegnate le

competenze di varii Tribunali, per assicurare 1* amministrazione della

giustizia. Non isdegnando di scendere a' piu minuti particular! per 1' e-

rezione di teatri nazionali, di biblioleche da formarsi coi libri apparte-
nuti agli aboliti convenU, di Musei e Gabinetti di lettura, 1' Imperatore
intendeva al tempo stesso alia disamina de' contratti per dotare di vie

ferrate le principal} province, e le proposte dello Slato Maggiore milita-

re, onde assicurare, nei passi piu pericolosi ,
con una catena di tbrti, ie

comunicazioni tra Yera Cruz e Messico.

Giustaraente sollecito di fare che ai fedeli sudditi non venisse meno la

dpvuta ricompensa, assicuro per legge speciale le promozioni degli uffi-

ciali e le peusioni da assegnarsi ai militari veterani, o costretti da feritejad

abbandonare 1'esercito. Fece altresi che dal Ministro dei culti si prendes-
sero

provvedimepti per impedire che si alieoassero i beni destinati al-

i'istruzione pubblica. Con decreto del 12 Oitobre 1865, esemplando quel
che si fece in Francia, commise a tre Prefetti maritlirai la yigilanza del-

le coste, dei porti, delle rade, si che debbano provyedere
al loro inante-

nimento, alia difesa, all'amministrazione de'distretti marittimi assegnati
a ciascun d' essi

; ponendone la sede a Yera Cruz, per tutto il golfo del

Messico, ad Acapulco pel littorale dai confini del Guatemala fino al capo

Corrientes, ed a Mazatlan pel resto delle coste del Pacitico.

Finalmente il giorno 1. di Novembre 1865 Massimilianoscrisse al suo

Ministro di Stato una leltera, riferita nel Memorial diplomatique del 7

Gennaio 1866
;
con la quale gli commise di pubblicare una serie di leggi,

di decreti e di regolaiueiui, elaborati con somma cura, per l'effettuazione

dello Statuto provvisorio, di cui abbiamo aocenaato i punti capitali nei

vol. Ill, p. 381-82; facendone pot spiegare le idee maestre dal Diario

dellmperio, come puo vedersi nel sovracitato Memorial. Occorrerebbe UQ

giusto volume a dare un'analisi di tutta codesta roba. Ci basti accennnre

che 1' amministrazione imperiale della Francia servi di modello a tutto,

cominciando dal Ministero dell' esercito e della Polizia, e scendendo fino

ai regolamenti per 1'igiene pubblica, le feste nazionali e le opere de)la

beneficenza ufficiale o privata. Manea solo la rappresentanza popolare
sotto forma di Corpo legislative e di Senato.

A compimerito dell'opera, il diarioufficiale pubblico, alii 29, una legge

generale per 1'organamento dell' amministrazione interna dello Stato, di-

visa nei segueuti sette capitoli principal!: 1. L'organizzazione del Mini-

stero degl' interni e dei varii suoi rami. 2. II regolamento speciale del

Ministero stesso e delle attribuzioni dei varii suoi ufficiali. 3. Una legge

organica circa il mode di amministrare i varii spartimenti dell'Irnpero,
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in cui sono definite le parti spettanti ai Prefetti e sotto Prefetti ed ai

Consigli di Distretto. 4. La classificazione delle Prefetture e sotto IV-
fetture. S. L'istituzione delle autorita municipal!, parte elette a suffragio
popolare e sono gli Ayuntamientos, e parte costituite dai Governo, cioe

g!i llcadi e Commissarii municipal!. 6.
8

La legge elettorale per codesti

Ayuntamientos. 7." La forma di promulgazione delle
leggi nell' Impero.

Poi con altro decreto furono anche prefisse le norme per 1 amministrazio-
ne delle rendite e spese cornunali.

Laoude pu6 dirsi che a tutto si era provveduto.
Se lo scrivere o

promulgate leggi bastasse a costituire uno Stato, do-
vrebbe dirsi che il Messico e pienamente e saldamente fondalo, e che le

sue istituzioni possono far invidia a qualsiasi Governo liberale. Ma tutti

sanno che i piu maguitici disegni valgono a nulla, quando non siano effet-

tuati. E qui cominciavano appunto le piu gravi difficolta per 1' impera-
tore Massimiliano I e pei suoi collaboratori.

Egli avea tracciato assai limpidamente ai Tarii Ministri le loro attribu-

zioni, e ne ayea inculcate la fedele ossefvanza. Ma che? Per quanto
1'Imperatore si fosse studiato di satisfare ai desiderii de'liberali, sceglien-
do anche tra i piu cospicui loro Capi i suoi

Consiglieri
e Ministri, pare

che al postutto non Irovasse in questi la sperata nspondenza di lealta o

devozione. Gia fin dal Maggio 1865 il sig. Cortes Esparza, minislro degli

Interni, avea rinunziato a tal carica, ne pole essere surrogate che un me-
se dopo, dal sig. Esteva, a cui I'lmperatore scrisse una lettera, pieoa di

assennate e fervide raccomandazioni, rit'erite nel Memorial diplomatique
del 16 Luglio. Durante 1'assenza del ministro di Steto, sig. Gutierrez de

Estrada, partito alia volta di Roma con una Deputazione per traltare di

accordi, ne esercito act interim 1' uftizio il sig. J. F. Ramirez, ministro

degli affari esterni, che non avea assentito al voto de'Notabili per 1' isti-

tuzione delllmpero e la scelta di Massimiliano, ma era reputato idoneo a

servire di anello d' uuione tra i repubbiicani e griraperiali. Erano suoi

colleghi il generale Juan de Peza, per la Guerra; il S. S. Louis Robles

Pezuela pel Foment; il sig. Escudero y Echanove per la Giustizia; il

sig. Jose Esteva per gli Affari interni
;

il sig. Manuel Siliceo per I' Istru-

zione pubblica e pei Culti; ed alle Finanze presiedeva un sotto-segreta-

rio, il sig. de Cesar.

Come adempissero ai loro doveri questi Minislri ,
noi non sappiamo.

Sembra pero che 1' Imperatore non ne rimanesse molto soddisfatto. Poi-

che, al principio del Marzo di quest' anno 1866, T Imperatore aboli due

Ministeri, cioe quello di Stato e 1' altro dell'Istruzione pubblica e dei

Culti
;
affidando al Ministero degli Interni le parti del primo, ed al Mim-

stero di Giustizia quelle del secondo; onde il Ministero fii di nuovo nco-

IJCl la UUClltt, II gcuv^iaivy uwow v*"'" '

,
. j ,i

P Escudero v Echanove, che solo rimase al suo posto tra i membn del

sciolto Gabinetto. Inoltre 1' Imperatore allo stesso tempo disciolse il

j

prio Gabinetto particolare ,
di cui piu sopra abbiamo accennato

zione molto studiata, e che dovea essere il centro di tulla 1 amniim fe t

,

zione; conservandosi solo un Segretariato
diviso in due

^

spartimeiU. per

le cose civili e militari, ma senza veruna mgerenza nella cosa pubbliea,
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dovendo solo seryire alle iDforraazioni necessarie per 1'Imperatore, e co-

me mezzo di comunicazione tra il pubblico, i Ministri e 1'lrnperatore.
Poco appresso, alii 5 Aprile, il sig. Lacunza, presidente del Consiglio

di Slato, fu nominate presidente del Consiglio de' Ministri ed incaricato

della direzione delle Finanze, con lettera, dell'Imperatore che git scrivea,
tra le altre cose

,
in cmesti termini : E mia yolonta ferma ed espressa

che nissun pubblico imiciale, di qualunque siasi modo, possa fare la me-
noina spesa, senza il vostro consenso e senza esservi autorizzato da
Yoi . Non potea esprimersi piu eilicacemente la tiducia del Soyrano ne!

nuoyp Ministro.

Piii tardi il Gabinetto, forse per motivi di economia
,

si ridusse a sol?

quattro membri
;
onde pareva doyer essere piu saldo

;
e tuttavia si con-

dusse per guisa, che 1' Imperatore dovette procedere a nuoya mulazione,
afiidando al generale Osmont

, capo di Stato Maggiore del corpo d'oc-

cupazione francese, il Ministero della Guerra
;
e la direzione delle Fi-

nanze egualmente ad un francese, cioe al sig. Friant, intendente gene-
rale dell'esercito medesimo

;
e ritenendo solo il sig. Ilarregui pergli af-

fari interni
;
onde il numero dei Ministri si ridusse a soli tre presenti, due

dei quali sono stranieri, oltre il Martin del Castillo, che ora e in Europa
con T Imperatrice.

2. Alle cose fin qui accennate dobbiamo aggiungere menzione speciale
d'una lettera, scritta dall' Imperatore al sig. Siliceo, circa 1'organamento
dell'istruzione pubblica, riferita nel Memorial diplomatique del 6 Agosto
1865 (pag. 513), per tracciare le norme generali da seguire in tal faccen-

da, perche il Messico doyesse pareggiare le prime e piu inciyilite nazio-

ni . Naturalmente 1'istruzione fu diyisa in primaria e secondaria; doyea

essere pubblica e gratuita; stendersi allo studio delle lingue classiche

ed a quello delle lingue yive; non trascurare yeruna delle parti che di-

consi di scienze naturali ,
ma con un largo corredo di studii superior!

tecnici e professional*. In sostanza il srstema imperiale francese. Ma im-

porta sapere come 1'Imperatore yolesse proyyedere all'istruzione religio-

sa della gioyentu. Ed ecco le sue parole: La religione e un affare che

risguarda la coscienza di ciascun individuo, e quanto meno Jo Stato si

mescola di quistioni religiose, tanto piu s'attiene al suo doyere. Noi ab-

biamo data la liberta alia Chiesa ed alia coscienza. Yoglio assicuraro

alia prima il pieno esercizio dei diritti legittimi ,
ed al tempo stesso 1' in-

tiera liberta nell'educazione e formazione de' snoi sacerdoti ,
secondo le

proprie leggi e senza yerun intervento dello Stato. Ma spettano altresi

alia Chiesa yarii
dpveri,

tra' quali primeggia 1' insegnamento religiose,
al quale il clero di questo paese non ha fin qui preso parte veruna. Per-

tanto yoi yi
ispirerete,

nelle yostre
proposte,

a questo principio: che 1'i-

struzione religiosa, nelle scuole primarie e secondarie , dey'
essere data

dal Parroco della rispettiya parrocchia, attenendosi ai libri accettali dat

Coverno .

Omettendo ogni osseryazione circa 1'imputazione fatta al Clero mes-

sicano (cbe tutti sanno sotto qual giogo crudele di schiavitu e
sottp qual

persecuzipne fosse tenuto dai liberali) d'ayer fin qui trasandata 1'istru-

zione religiosa; importa solo di rilevare che, dopo sancite e mantenutc
le spogliazioni e le contiscazioni, con che il Governo del Juarez ayea

usurpati i beni della Chiesa, onde poteansi fpndare
e sustentare Seminarii

di chierici, le si lascia liberta di educare i suoi sacerdoti a modo suo;
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cd ecco tutto il favore di che 1' Impero voile largheggiarc verso la Chicsa,
imbavagliata dai Placet e dagli Exequatur ,

come abbiamo
es|

vol. II a pag. 115-27, e nel vol. Ill a pag. 240-50. Inoltre, anche nel-

radempimento del dovere di ammaestrare nella religione la gioventu, il

Clero e astretto a servirsi de'libri che il Governo gli mette tra le n

Ecco la liberta yuarentita alia Chiesa cd alia coscienza! Dppo cio non <;

da stupire se siauo andate a vuoto le pratiche di componimcnlo con la

Santa Sede
; poiche in sostanza si voleva da lei che approvasse la propria

spogiiazione e la propria schiavitu, in ricambio di tale liberta.

Le idee dell'Imperatore furono incarnate dal
Silicep

in un disegno di

legge, preceduto da unadiffusa relazione, e
spartitp

in quarantaquattro

capitpli,
intesi a centralizzare 1'insegnamento pubblico sptto

la sovrana

direzipne dello Stato, prendendo i fondi per le spese dai bcni naziona-

lizzati, ossia tolti alia Chiesa. Siccpme abbiamo fondata.ragione di tener

per fermo, che ogni cosa sia fin qui rimasta nello stato di disegno, cosi

leputiamo inutile il compendiare 1'analisi che di esso ci venne data nel

Memorial diplomatique del 10 Settembre 1865 (pag. 591-92). Basti dire

che mento il plauso di tutt' i liberall.

3. Piu generoso moslrossi 1'Imperatore verso il maresciallo Bazaine;
il quale, invaghitosi d'una ricchissima donzella messicana, neottenne la

mano, in grazia dell'Imperatore e dell' Impera trice, che assistetlero alia

celebrazione del matrimonio, e colmarono di doni veramente regali i no-

velli sposi, e li ebbero seco a mensa dopo aver sostenuta la parte di pa-
drino e madrina alia sacra cerimonia. Tra gli altri regali, il Bazaine eb-

be quello d' un magnifico palazzo ;
di che pare non rimanesse abbastanza

pago ; poiche abbiamo letto che, malgradp
delle angustie deH'erario, con-

tinue a tarsi pagare un 12,000 piastre all' anno, per indennita di allog-

gio. Era UUtavia da credere che la munificenza imperiale avrebbe gio-

vato ad ammorbidire il tratto imperiosp, secco, quasi indipendente del

Bazaine nell'esercizio delle sue funzioni, anche verso la persona slessa

dell'Imperatore. Ma le notizie
p'el

Messico son tulte concordi in dire, che

per contrario le relazioni tra il Maresciallo e Massimiliano I divennero

sempre piu fredde; tantoche ora si da per certo dall{' Independance Beige,

che siasi fprmalmente significato a Napoleone
III il desiderio di vedere

richiamato in Francia 1'altero ed impenoso Maresciallo.

4. II principal ostacolo all'effettuazione de' provvedimenli, decretati

dall'Imperatore, provenne ognora dal difetto di
p'euaro; e, per giunta di

lllUViaJVJUU JU^l uviv^iuw v.i .

_ _
. .

^hi ed i fiumi cosi, che pel tratto di molte miglia mlorno alia Capitale

tutta la carapagna fu coperta dalle acque. Parecchi villaggi furono di-

strutti Perfino certe fortificazioni, che si erigevano a saut Antonio ci

larono'scalzate dalle onde, che seco trassero raolti ponti.
I guasti furono

tanti, e la moltitudine percio privata di tetto e di sostentamen

grande, che il Prefetto di Messico dovette assegnare.ad
ab.tazione dei

profughi le chiese, i conventi, i presbiterii, gli edifazii pubblici; e dare

a ciascuno di essi per un mese, un sussidio pecun.ano con che procac-

ciarsi il vitto. L'erario pubblico assegno un indennita ai camp gDuol, di

cui erano rovinate le abitazioni e distrutto il raccolto, affine di aiutarh a



762 CRONACA CONTEMPORANEA

ricostruire quelle e provyedersi di sementi. Malgrado di do parecchi mi-

gliaia d'infelici ne furono ridotti ad estreraa indigenza.
La generosita del!' Imperatore e la carita cristiana dell' Imperatrice

contribuirono moltissimo ad alleviare le conseguenze di tale sciagura;
ma pochi mesi appresso eccone sopraggiungere un'altra, poco meno gra-
ye e piu paurosa. La sera del 2 Gennaio di quest' anno una yiolenta

scossa di terremqto,
che si fece sentire anche nella Capitale, ma senza

cagionarvi guasti rileyanti, deyasto parecchie fiprenti citta, ma special-
mente Cordova ed Orizaba. Chiese e quartieri di truppa ne andarono in

royina, la Dio merce senza morte delle persone, perche quelle erano

chiuse, e cjuesti deserti, essendo le milizie occupate altrove. Moltissime

case sfasciate o sdrucite per guisa che fu poi necessarip finire di gettarle
a terra, avendo tutto riportato nou lievi danni. Ad Orizaba pero alcune

persone furono uccise dalla caduta d' una fabbrica, ed altre gravemente
ierite. Parecchi yillaggi furono conpiutamente distrutti, e tutto il distret-

to di Orizaba ne fu devaslato in modo, da richiedere le piu sollecite pro-
Tide cure del Goverap, che gia \ersava in tali strette quanto a Finanzc,
da dover sentire assai grave 1' urgenza di sovvenire alle nuoye raiserie

di quel popolo.
Per mancanza di spazio siamo costretti di rimandare al seguente qua-

derno il resto delle cose
, spettanti al Messico.

ERRATA CORRIGE

Pag. 322 Hn. 27 della reazione nella reazione

369 30 Libero Pcnsatore Libero Pensiero

573 ult. ritrovandoci ritrovandosi

579 24 avevate arete
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